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LA MOSTRA VATICANA

I.

Le mostre, oggi dette esposizioni, sono le feste deirarte; la

Mostra vaticana e la festa delFamore. Quelle rivelano il pro-

gresso dello spirito umano nel perfezionamento della materia;

questa e argomento di un progresso ben piii importante di quello,

perche riguarda 1'istesso spirito umano nelle sue attinenze col

Rappresentante di Dio in terra. Nelle prime tu arnmiri Fingegno

e 1'attivita dell'uomo, che moltiplica all'inflnito le forme, onde

riveste la materiaj nella seconda tu vagheggi le meraviglie della

fede e della carita del cristiano, onde la Chiesa si abbella.

E perche non v'ha piu destro e ingegnoso artefice dell'amore,

la Mostra vaticana puo dirsi altresi il trionfo dell'arte; non gia

di quella che ama diguazzare nel brago di un turpe verismo,

o che non sormonta la bassa atmosfera de'sensi, bensi dell'arte

che sorvola su tutto il sensibile, poggia al cielo, ed ispirasi nella

intuizione di tipi ideali, sovrumani e divini.

A chi dobbiam noi cotesto bel trionfo d'arte e d'amore se non

a quella fede che c'insegna a riguardare nel Papa il Vicario

di Gesu Cristo, il re delle anime e il morale dominatore del

mondo, innanzi a cui ogni terrena grandezza s'inchina, e ogni

umana potenza e debolezza? A un tal Signore, che a tutti gli

altri sovrasta per Faltezza della sua dignita, Timportanza della

sua missiono, 1'universalita del suo dominio e il divin carattere

che in lui risplende, dovevasi un omaggio di gran lunga superiore

-a quello che si suol rendere ai re e agli imperatori. E siffatto

appunto fu il tribute di ossequio e d'amore, che a' suoi pie depose,

come a Sommo e universale Gerarca, il mondo tutto. Mai non

si vide piu copiosa e ricca mostra di donativi, mandati fin dagii
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ultimi litli dolla terra, conic
<]ii<'ll;i

die ieri solennemente inau-

gurossi ne' vasti cortili del Vaticano.

Tu la vedi accolte le offorto <li tutto le na/ioni del mondo e

di tutto le classi sociali, dallo piu sublimi alle piii uniili, dal

monarca al bifolco, dal patrizio al plebeo, dalla dama alia fan-

tesca. Imperocche essendo il Papa il gran Padre di tutti, ration

volea che tutti i figli suoi concorressero a festeggiarne il Giubileo.

Che spettacolo sublime non e pertanto runiversalita della Mo-

stra vaticana, che rende imagine della cattolicita della Chiesa ro-

iiiana! A qual altro dei Pastori del gregge di Gesu Cristo fu

inai pagato un tribute cosi solenne e universale, come quello

che Torbe cattolico oggi rende al Papa, in cui solo slncarna il

primato di Pietro e incentrasi il potere delle Somme Chiavi?

Non e per ventura cotesto un solenne plebiscite del mondo tutto

a favore della Santa Sede, e una tacita protesta contro quelle

chiese, que"
1

pastori e que" governi che non vogliono ricono-

noscerne la supremazia? Quando inai si vide cotesta gara di

popoli e di sovrani in festeggiare il Giubileo di Pastori prote-

stanti o scismatici, per quanto fosse o anche al presente sia

considerevole la loro politica importanza?

La Mostra vaticana adunque ha un signiflcato ben piu alto

e rilevante di quello che apparisce di fuori, o che dar le po-

trebbe chi si attiene alle sole apparenze. Essa e una prova

sfolgorante de' luminosi caratteri, onde distinguesi la vera Chiesa

di Gesu Cristo da quelle che ne usurpano il nome, e sono tra

gli altri: unita e universalita, unita di fede e d'amore, uni-

versalita di tempi e di luoghi. Imperocchfe essa attesta come il

Romano Pontefice venga anche oggi, non meno che negli an-

dati secoli riguardato dal mondo tutto e da tutti i cattolici

onorato quale Successore di Pietro e Vicario di Gesu Cristo.

II.

Peru se il sentiinoiito cristiano in uno slancio di fede e d'amore

fu quello die ispiro e color! il disegno della Mostra vaticana^

altri motivi ancora concorsero ad incarnarlo; tra quali 6 da
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annoverare in priino luogo 1'alta stima e le universal! sim-

patio die il regnante Pontefice seppe guadagnarsi con quel

mirabile accoppiamento di virtu e di sapere, di dolcezza e di

forza, di zolo e di prudenza, che costituisce il carattere distin-

tivo, c come la tessera del suo gloriosissimo Pontificate.

In fatti con tut to che Egli pigliasse in mano il timone della

mistica navo in tempi assai burrascosi, quando la bufera della

persecuzione religiosa imperversava pressoche in ogni luogo, tut-

tavolta seppe manovrarlo, com'esperto piloto, con tanta maestria,

che riusci a cansare gli scogli e arena! traditori della politica,

e a frangere v it-toriosamente i soverchianti flutti delFodio set-

tario, congiurato a' danni del Pontificate e della Chiesa. No

questo sol vantaggio a lui si deve, ma eziandio Faccresciuta

autorita e potenza morale della Santa Sede, le nuove e preziose

conquiste, onde si allargato il regno di Gesu Cristo, e quella

salutaro influenza, ch'Egli fa sent ire alia civile societa, vuoi

nella pacificazione degli Stati e nel dar vita e ineremento a

quanto puo favorirne Fintellettuale e moral progresso; vuoi piu

ancora nel combattere le tante cause che oggi ne mettono a

repentaglio perfino Fesistenza. Non e qui nostro intento rites-

sere le glorie del suo memorando Pontificate; chfe sarebbe un

deviare alquanto dalFassunto che qui togliemmo a trattare. II

fuggitivo tocco che ne demmo, basti a spiegarci una delle piu

valide ragioni di (juesto sacro entusiasmo, ch'eccito in tutto il

mondo la fausta ricorrenza del Giubileo pontificale, e di cui

luminosa prova e Fincredibile copia, varieta e ricchezza de' doni,

oggi messi in mostra sugli occhi degli amici e de' nemici della

Chiesa, con mal dissimulate dispetto di quest! e con vivissima

gioia di quelli.

Egli e certo che, prescindendo ancora dai titoli che Leone XIII

ha al nostro affetto come universal maestro, pastore e padre

del popolo cristiano, le sue doti personal! 1'hanno reso a tutti

cosi stimabile e caro, che non ci dee punto stupire, benchS deb-

.baci moltissiino rallegrare. cotesta nobil gara de' popoli e dei

sovran! in onorarlo.



8 I. A MOSTK.V

III.

Alle anzidette ragioni, Tuna delle quali riguanla il Pontilirato

el'altrail Pontefice, oggi felicemente regnante, debbono i nostri

lettori aggiungerne una terza, che rairabilmente roncorsr a

tornare vieppiu splendido o universale Pomaggio reso a Leo-

ne XIII, ed 6 r instancabile zelo e la febbrile attivita il<-l ('oini-

tato promotore delle feste giubilari, a capo del qnale <'

(|ii<>l po-

tente organizzatore di opere pie, di che oggi cotanto onorasi

la cattolica Italia, vogliam dire il Comm. Gianbattista Arqua-

derni. Mai si potrebbero ridire a parole i suoi lunghi viaggi

per 1'Europa, le tollerate fatiche, e le molte cure e sollecitudini

da lui spese nell'organizzare presso i varii popoli della cristia-

nita particolari comitati, die coadiuvassero il Comitato genera !<

di Bologna ad attuare il progetto della Mostra vaticana. Prima

ch'egii desse 1'impulso a questo gran inovimento die ora ain-

miriamo, il desiderio di lesteggiare il giubileo pontifical*', av-

vegnache vivissimo in tutti i cattolici, 11011 avcva a IK -or prcso

un indirizzo e una forma determinata; niente ancor v'era, che

noi sappiamo, di concrete, o almeno niente accennava a divc-

nire quel che oggi 6 di fatto una ben intesa e coordinata nia-

nifestazione del sentimento cristiano verso il Pontefice e il Pon-

tificate romano. Ma tosto che il Comm. Acquaderni, innmiin-

ciando dalla cittS, di Bologna, ove trovo sempre zelanti coope-

ratori, ebbe suscitato dovunque in Italia e fuori, a voce o })(ir

iscritto, o dell'uno e dell'altro modo, gli apostoli del movinuMito.

questo progredi a passi di gigante, tanto che oggi Pistosso Ya-

ticano 6 angusto per contenere la gran copia de' ]iiv>,Miti in-

viati al Santo Padre fin dalle pin remote regioni ddla terra.

Dividono col Sig. Acquaderni il merito deirimpresa que' I<M--

venti cattolici, i quali compongono il Comitato generate deH'opera

residente in Bologna, non che i inembri degli altri Comitati

italiani e stranieri, che ne secondarono mirabilmeiite riinpulso.

Tra questi meritano special menzione il Comitato romano pre-

sieduto dal sig. comm. Filippo Tolli, il Germanico diretto da S. A.
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il Principe Carlo de Loewenstein, e il Francese con a capo il Vi-

sconte di Damas; de' quali e de
1 membri che li compongono

ha dato una succinta notizia il Giornale ufflciale della Commis-

sione promotrice. Aspettiamo dal medesimo di avere eziandio

contezza degli altri Comitati, che al pari de' sopraddetti se-

gnalaronsi in questa nobilissima gara di fede e d'amore verso

il degno Successore di Pietro, nell'intento di poterli dare a co-

noscere ai nostri lettori.

Frattauto lor basti sapere che fln nelle piu remote parti del

mondo, ove giunsero in un con la notizia della Mostra vati-

cana i pressanti inviti dell'Acquaderni, i piu ferventi cattolici,

assembratisi insieme, costituirono Comitati locali e nazionali col-

rincarico di raccogliere i doni destinati al Santo Padre; e co-

testi Comitati si misero all'opera con tanto ardore, che la copia

e ricchcz/a. de' presenti soperchio ogni speranza e vinse ogni

immaginazione. Se questi, esposti partitamente nelle varie mostre

locali, hanno potato eccitare di se gran maraviglia, facciasi ra-

gione di quella che debbono suscitare adesso ne' visitatori della

gran Mostra vaticana, ove veggonsi tutti riuniti e con si bel-

1'ordine collocati! Ne il raccogliere ed esporre in mostra i do-

nativi fu la sola cura dei Comitati; ma anche lo spedirli a Roma
con tutte le cautele richieste da oggetti, la piu parte preziosi

<
i

delicati; e qui stesso Fordinarli e disporli con si ben intesa

proporzione e simmetria, che e una maraviglia a vederli. A tutta

ragione adunque dicemmo doversi in gran parte la buona riu-

scita della Mostra vaticana allo zelo de' Comitati, incominciando

dalla Commissione promotrice; la quale non risparmio cure,

sollecitudini e fatiche, perch'essa riuscisse degna del Papa, di

Roma, dell' Italia cattolica e di tutto 1'orbe cristiano.

IV.

Finalmente tra le cagioni che concorsero alia buona riuscita

della detta Mostra non ultima al certo e la stessa guerra che

oggi si muove alia Chiesa e al Papato.

Chi non sa, per quello che gl'insegna la storia e la mede-
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si HIM IVIgione gli SIlggiM'isce, eSSel'e la U'de t.'lllto
pil'l

nel more <lc' fedeli, quanto (' pin aspranuMite (|MJ neniici di Dio

combattnta, e die allora appunto con pin vigon> nvsre e si

espande, che pin la si vuol comprimeiv nelle sue estrinsedie

manifestazioni?

Posto do, agevolmente si spiega rentiisiasmo col qnale i vcri

cattolici rispondono alTappellq di clii grinvita a dare pubblica

testimonian/a della loro f'ede e del loro attaccam into alia Cliiesa

e al Papato. Cotesti attestati oggi sono molti e solenni: 1 as-

scmblee cattolidic pMK^rali e regionali, il daiiai-o di S. IMctro,

le scuole paterne, la federazione piana, i Circoli dolla (liovcutu

cattolica e quelli degli Opera i, i Comitati cattolici per diverse

opere pie, come per la buona stampa, per gli arredi sacri alle

chiese povere, e via discorrendo; i pellegrinaggi a Roma e a

Loreto, il Giubileo di Pio IX e il presente di Leone XIII, <-d

altri moltissimi che infinita cosa sarebbe enumerare. Clii IIOH

vede in tutto questo un risveglio maraviglioso di i'edo e di picta

cristiana? Or se cosi gagliardo il sacro fuoco ridestasi in petto

ai credenti, egli 6 pel cozzo de' nemici della i'ede, che urtano

a ogni poco il sentimento cristiano con impugnare il donnna, la

morale, la disciplina, e la gerarchia della Chiesa, o in inodo

speciale Tautorita e la persona dell'Augusto Capo che la i-eggc-

e governa.

Questo gran bene adunque, senza volerlo, ci procacciano i

nostri nemici, che ridestano e mantengono in noi viva (juella

fede, la cui fiamma per la lunga pace e prosperita non rare

volte si vede languire.

Ecco perche tra le cagioni della felice riuscita della Mostra

vaticana annoverammo eziandio Fostilit^. degli avversarii della

Chiesa e del Papato. Pin essi si arrovellano e indragano con-

tro il Vicario di Gesn Cristo, e piii i cattolici si stndiano di

attestargli la loro incrollabile fedelta e il loro ferventissimo

amore. A misura che dalFuna parte inflerisce la persecnzione.

dall'altra divampa 1'ardore in ristorare il pei-segnitato per la

iniistizia dei ricevuti affronti. A proporzione dx- si ripetono

dal campo nemico gli assalti, nel campo cattolico rinnovellansi
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IP dil'ese, cioe a dire le proteste, le preghiere, le offerte, e le

opere della fede e della carita cristiana. Mentre le umane isti-

tuzioni cadono da se stesse col tempo o vengono dal martello

della persecuzione demolite, il Pontificate, che e istituzione di-

vina, ingagliardisce, giganteggia e trionfa di tutti i persecutor!

suoi. Ben dovrebbero quest! comprendere la verita di un fatto

attestatoci da diciannove secoli d'esperienza; ma per chi ha la

benda dell' ignoranza sugli occhi o le traveggole della passione,

la storia e muta, com' e cieca e sorda la ragione. Frattanto

essi con Fosteggiare il Papa, altro non fecero che tornado piu

venerando a tutto Forbe cattolico, e perfino a' sovrani prote-

stanti e infedeli e al partito conservatore presso tutte le nazioni.

Di che abbiamo luminosa prova nella stessa Mostra vaticana,

dove tra i donativi de' cattolici veggonsi eziandio quelli del-

rimperatore di Germania e della Regina d' Inghilterra prote-

stanti, dell'Imperatore di Turchia musulmano, e dell'Impera-

tore del Giappone pagano, non che di altri principi non uniti

alia Cattedra di S. Pietro, per nulla dire di quelli che, come lo

Scia di Persia, mandarono lettere di felicitazione al Papa.

Ma per non distenderci d'avvantaggio su questo punto, con-

chiudiamo, riepilogando il fin qui detto intorno alle precipue

ca'gioni che promossero e favorirono la Mostra vaticana, quali

sono: 1'attaccamento dei cattolici al Pontificato, il loro aft'etto

verso la persona dell'attuale Pontefice, lo zelo de' Comitati na-

zionali e stranieri in caldeggiare quest' opera cotanto gioriosa

pel Papa, e finalmente la stessa guerra che contro gli muo-

vono i nemici del Pontificato e della Chiesa.

V.

Eil ora dalle cause scendendo agli effetti, o ai molteplici van-

taggi. chr dalla Mostra vaticana provengono, o se ne sperano,

cssa pone anzitutto in chiaro la vitalita del Papato, tenuto dai

suoi nemici per morto e sepolto, la stima universale che gode,

le simpatie che lo circondano, e per parte dei cattolici di tutto

il inondo una devozione e un amore a tutta prova. Cotesti van-
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taggi, massimo in tempi di tanta aiiarchia religiosa <>

sono di un'importanza somma, incalcolabile e tale che andi<>

agli acattolici fanno ravvisare nel Papatola principal colon na

del sociale edifizio, onde questo si tiene ancora contro 1' urto-

della rivoluzione demolitrice d'ogni civile ordinamento. Cotesta

gara di re e di popoli in presentare il Papa giova altresi ad

abbassare non poco P orgoglio e ad attutire 1' audacia dei nemici

suoi; i quali per ragioni, se non altro politiche, fbr/'e die liic-

ciano buon viso a cattivo gioco. In fatti nel riferire i tanti e

preziosi doni, che floccano tuttodi in Vaticano, i loro giornali

con mal dissimulata invidia escono in queste e somiglianti escla-

mazioni: Quanti quattrini, quanti doni al Papa! Beato lui J

Se cotesta beatitudine invece di calare in Vaticano, scendesse

in casa a cotesti signori, in pochi giorni sparirebbe nella vo-

ragine senza fondo della loro insaziabile cupidigia. Per Jo con-

trario, dal recinto del Vaticano quella gran dovizia di doni

rifluira sulle spogiiate chiese, e sulla classe indigento, come in

simile occasione ai tempi di Pio IX di felice memoria. Ed e-

questo un altro preziosissimo frutto della Mostra vaticana. Chi

concorse ad arricchirla con le sue oblazioni, ben potra sentirsi

il cuore doppiamente consolato dall'aver fatto opera religiosa

e caritatevole a un tempo; religiosa, perche ha onorato Iddio-

medesimo nel suo Vicario; caritatevole, perche presentando il

Papa ha soccorso in lui Gesu Cristo e i poveri suoi, dei quali il

Ponteflce e Padre e consolatore.

Che diremo poi del conforto che arreca ai cattolici il vedere

cosi solenne dimostrazione di fede e di affetto verso il loro

Sommo Padre e Pastore?

Oh ! come cotesti sacri entusiasmi e slanci d' amore giovano

a ravvivarne la fede e ringagliardirne lo spirito, dando lor

chiaro a conoscere in questi avvenimenti il pietoso disegno di

Dio, che vuol di un modo tutto soave e naturale ricondurre

a passo a passo la tralignata societa a quel principio, donde

scaturi la sua civilta e la sua salute. Nulla toccheremo de
?

pro-

gressi dell'arte che dalle mostre traggono emolumento e gloria;

nulla deH'onore che ne viene all'Italia e a Roma, ove convor-
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go no, come i raggi nel centre di una sfera, i visitatori e i doni

di tutto il mondo; nulla flnalmente de' raateriali vantaggi che

al nostro paese arrecano le tante migiiaia di pellegrini e ib-

restieri, e i grossi carichi di oggetti per la mostra, e i tanti

artisti ed operai impiegati in quella; perche coteste son cose

che ognuno puo da se stesso intendere ed apprezzare.

Quanto abbiamo fln qui ragionato degli effetti o vantaggi

della Mostra vaticana, come pur delle cause che concorsero

a tornarla cosi solenne e universale eassai al nostro intento;

e pero e tempo che introduciamo i nostri lettori nelle grandi

gallerie della Mostra, ponendo lor sott' occhio quanto v' ha di

piu commendevole nei doni per la materia, o pel lavoro, o per

la qualita dei donatori.

Nel che per altro imiteremo i pittori, i quali avendo a ri-

trarre sulla tela un gruppo di figure, campeggiatene alquante

in mezzo al quadro, gittano le altre dietro in iscorcio, colpeg-

giandole a brevi tocchi di pennello. Imperocche il voler descri-

vere minutamente in due o tre articoli di giornale la Mostra

vaticana & folle ed impossibile impresa. Ci limiteremo dunque

agli oggetti piu degni di menzione, facendoci. anzitutto dai do-

nativi principeschi; nella descrizione de' quali peraltro ci at-

terremo agli stupendi disegni e alle notizie forniteci dal gior-

nale ufflciale della Commissione promotrice e da altri giornali,

non avendo noi potuto finora contemplarne che tre soli, gra/u>

alia gentilezza di Mr
Marzolini, che si compiacque di darceli a

vedere.

VI.

Ma ragion vuole che gittiamo primieramente una fuggitiva

occhiata sul luogo stesso della Mostra, il piu acconcio aU'iiopo,

e insieme il piii splendido e grandioso che immaginar si possa.

E la stessa Reggia vaticana, che e quanto dire il tempio del-

1'arte e insieme il santuario della refigione. Qual luogo piu ac-

concio di questo per una Mostra, in cui la religione sublima

Farte e 1'arte onora la religione?

Quivi in vastissime sale e gallerie i Mecenati delF arte e i
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I'adri dclla n>ligiom>, cior i Papi, lianno raccolto quanto Farti-

antica <> la moderna srppcro architettare di bello, di grandr,

di sublime c diviiio. Quivi si assiso aH'ombra della cupola di

S. Pietro il Genio, c vi apri una scuola, ovevenneroa impa-

rare e a ispirarsi i pin celebri cultori dell'artc, accorsivi da

ogni plaga del mondo. Quivi egli ci addita le loggie di Kal-

laello e il giudizio finale di Michelangelo, gli attreschi de' piu

valenti pennelli e le statue dei piu famosi scalpelli, i linissimi

mosaic! <> gl'impareggiabili ara/zi, una pinacoteca ricea di clas-

sic! quadri, e una l)iblioteca.per antichi codici celebratissiina,

bci lavori di stuccatura e doratura, di tarsia e d' intaglio, di

(piadri storici e di carte geografiche dijtintr sullc parcti, r mi

tesoro inestimabile di anticbita egizie, etruschc, givdir ro-

inano. Iniperocche tu vi ammiri adunati ne' nmsei i capola-

vori dell'arte greca e romana; statue d'incomparabile Ix-llc/xa,

e tante che nial potresti annoverarle; bnsti di cgrcgio lavoro

e taluni ancora di preziosi rnarini, simulacri di animal! sculti

cou arte maravigliosa, urne e vasi d'ogni ragion di inanni e

d'ogui (oggia, erme ed einblemi, arini e trofei, bassorilievi c

iscri/ioni, rnosaici antichi istoriati e condotti con inh'nita gra/ia.

e leggiadria, bronzi lavorati maestrevolinente, incdaglic <> 1110-

iiili c oggctti preziosi, che sono ima vaghezza a vedorc.

Ecco il luogo scelto per la Mostra. In mezzo a tanto spleu-

dore, e precisamente tra la biblioteca e i musei nel cortile detto

della Pigna, ove torreggia la maestosa colonna sormontata dalla

statua in bronzo di S. Pietro, erettavi a monumento del Con-

cilio Vaticano, apronsi spaziose gallerie in legno, sorrette da

limghe file di colonnette ottagone, color bronzo dorato, e corse

per lo lungo e ai lati da grandi armadii a cristallo, da scansie,

]>alchetti e deschi pieni a ribocco di apparati sacerdotali, di vasi

sacri, < d'ogni sorta drapperie, orature, argenterie, gioic, cose

ran> .- pdlcgriue, e finissimi lavori a ricamo, a iiligrana, a ce-

srllo, a ccramica, a mosaico, a smalto, a tarsia, a intaglio, a

pittnra <> a scultnra, e via discorrendo. E perche alia sovcr-

cliiantc copia dei doni neppur Tampiezza di quel piazzale ba-

stava, ru eretta una piu lunga galleria di fronte al giardino va-
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ticano. Xoi non potemmo linora contemplare che una picciola

parte di quei doni; e tuttavia ci studieremo diappagarein qualche

modo la legittinia curiosita dei nostri lettori, riserbandoci di

darne loro pin niinuta contezza, quando tutti gli oggetti saranno

messi al posto.

Y1I.

I doni <li S. M. la Regina Reggente di Spagna

e di S. A. 1' Infanta' D. Isabella.

La Regina voile attestare il suo flliale ossequio e affetto al

Santo Padre con inviargli un magniflco anello pastorale di gran
valore. Sfoggiato dono egii e, e ben degno di una Real Donna,

in cui la pieta rivaleggia con la muniflcenza, e che e a capo
di una nazione altrettanto per la sua fede, come per le sue

imprese, gloriosa. .

Ingemina Tanello un gran zarfiro di limpido e dolce aerino,

incoronato da dodici brillanti di bell'acqua, legati con arte si

delicata in argento, che il castone neppur si pare. Da ambo
i lati scihtillano altresi due grossi brillanti tra doppia ftlza di

minori che giMncorniciano, e vanno a terminare in un cerchiello

d'oro. II lavoro non e men pregevole per la materia che per

la maestria con cui venue condotto.

L'augusta donna ha regalato eziandio al Papa uno scudo

ingemmato, sul campo del quale di serena luce brilla il nome

di Leone XIII foggiato a zaftiri. Lo scudo e sormontato dallo

stemma pontiflcio, in mezzo a cui sfavilla un brillante di mi-

rabile grandezza. L'Infanta poi ha offerto al Pontefice una croce

pettorale, tutta di brillanti, pendente da una catenella a grossi

anelli d'oro.

L'Anello di S. M. I'lmperatore di Turchia.

Xon inferiore di pregio alFanello, piu sopra mentovato, avve-

gnache di diversa foggia, e quello che il Sultano mando al Papa

per mezzo di S. E. Mr
. Pietro X Azarian Patriarca di Cilicia. Esso

e un magniflco solitario di limpidissim'acqua, tagliato ad angoli
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punt.-, Hi- sprix/Miio gui/xi e hrilli <ii svariafissimc luci, t;il

die s.'nilr;i in s<> rardiiudi'iv nihini, smeraldi, zatfiri, tutto mi

N'soro di gioie, di cui riverbera i colori; e alia liaimna e allo

spirito con die IVi/./a, lo diresti un picciol sole elettrico. MM du

die torna piu prezioso 1'anello, si e 1'averne dato lo stesso Iin-

peratore il disogno, e diciiiarato al portatore esser quello uno

storico brillante della SUM dinastia.

La Mitra offerta da S. M. 1' Imperatore di Onnania.

Se la Spagna e la Turchia ebbero il gentil pensiero di ornare

qiiolla rnano die benedice il mondo, la Gerniania diviso di dn<-><Tr

di una splendida mitra quell' augusto capo, su cui posa il primo
diadema della terra e nel quale tanta sapienza alberga. La mitra

e foggiata alPuso romano, drappeggiata di lametta d'argento

con arricciato d'oro, a opera di vaghissimi fogliami e rosoni

e fregi, che dicono assai bene all'occhio. Da tergo le ricascano

due bendoni della stessa tocca, profllati di perle e a sovrappostc

d'oro, nel cui mezzo da ciascun lato tondeggia uno scudetto di

smalto rappresentaute lo stemma gentilizio del Papa, incimierato

dMir'inblema pontificate in oro maestrevolmente operate.

Tanto i bendoni, come le due faccie della mitra, lampeggi.uio

di settantadue gemme a riverberi di svariatissime luci; poidir

grnndinate sono di fiammanti rubini, di dolci zafflri, di v;iglii

siiici'Mldi, di soavi ametiste e di un giacinto bruno, tanto piu

pregevole, quanto piu raro. Avvi poi gran dovizia di brillanti,

d<>" quali dodici di molti carati, di tersissim'acqua e di un lel

sdntillio campeggiano in mezzo a meandri e rosoni d'oro, co-

nmati, come le altre gemme, da cerchielli d'oro tempestati di

piccoli diamanti.

Tutto il lavoro e condotto con bell'arte e disciplina; e pero

torna degno tanto di chi 1'offre, quanto di chi lo riceve; essendo

qiu'gli il piu potente, e questi il piu amato e riverito Monarca

dd mondo.
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VIII.

I Doni del Signor Grevy gi& Presidente

della Repubbliea Francese.

II Signer Grevy nel tempo della sua presidenza fu uno del primi

a presentare il Papa di due leggiadrissimi lavori d'arte ceramica

della famosa fabbrica di Sevres. L'uno e una bella scrivania

di flnissimo smalto, rappresentante 1'arte e la scienza simbo-

leggiate in Minerva, dono che ben si addice a un Leone XIII,

che dell'una e dell'altra e Sommo Mecenate.

La flgura di Minerva e maestosamente assisa sovra un cippo,

coperta il capo dell'elmo incimierato, in cui campeggia il leone,

e corazzata il petto di una lorica a squame, Puno e Paltro lavoro

d'arte squisita e di orati fregi adorno. Ella lascia sfuggire di

sotto all'elmo le sciolte chiome; appoggia morbidamente il si-

nistro braccio sullo scudo, e tiene nel destro la lancia. II suo

volto e arieggiato a dolce maesta e grandezza, e la persona

atteggiata con una certa dignita di movenze, all'infuori dell'at-

titudine della gamba sinistra mal rispondente alia nobilta della

figura, difetto notato anche da altri, ma ben compensate dai

molti pregi di tutto il rimanente. Le dita delle mani e de' pie

sono cosi ben dintornate, che ti sembrano lavorate al tornio, e

lustrano di candidissimo smalto. Anche 1'andar de' panni e bello,

morbido e naturale: la lunga veste drappeggiata con molta

grazia di pieghe e rughe; e il peplo, che dall'omero sinistro

con grandezza le ricasca, e anch'esso con bell'arte panneggiato.

Ai due lati del cippo, su cui posa la Diva, sorgono due urne

fbggiate a mo' di profumiere, e lustranti di uno smalto, color

cappa di cielo con sopravi coperchi di bronzo dorato, e dentro

vaselli di cristallo per 1'inchiostro e il polverino. Ciascuna d'esse

e sorretta da quattro grifoni a testa d'ariete, donde partono

festoni d'alloro a bacche dorate, ricadenti sulla base del gruppo,

anch'essa ornata di balaustri e pigne dorate, e spiccantesi di

mezzo a una vaschetta, che vaneggiale d'intorno. E un lavoro

favorito di molta grazia e leggiadria.

Serie XIII, vol. IX, fa*<: !>nl. 2 26 dicembre 1887.
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I/allro e mi superbo v.-iso, largo due melri. alto un metro

e mc//o, di 1'orma svelta, aggraziata e gentile, e di un colon-

liianco lattato, die lustra al pari di tersissimo speccbio, sul cui

fbndo risallano lunglii tralci di viti americaiie, serpeggianti con

graziosi avvolgimenti dal collo del piede tin presso alia liocca.

< he il vaso pin largo tondeggia, aggruppansi piii fltte le

ihglie e spieeano con tinte pin calde e riseutitc, come (juclle

clu- suppongonsi pin prossimo airossc-rvatorc; inentre nolle alt n-

parti i pampini sono piu radi e seaden ti di eolore; perchft sup-

pongonsi piu lontani, flno a digradare in isfumature di luce

incerta e vaporosa. II die non 6 si lacilo ad ottenere in siinil

(atta di lavori.

II fusto della vite e i tralci e i pampini hrillano di tutte le

grada/.ioni del rosso; ma i grappoli, che rilevano con molt a

grazia, sono impastati di un color molle e vellutato, die ne'piu

inatnri alquanto negreggia o tingesi di un carico avvinato, e

ne' pin aeerlu di un rosso pallido e trasparente.

Quanti conosconsi di disegno, di pittura e d'arte ceramica,

lodano in questo capolavoro del Signer Belet la semplicita e la

grazia del disegno, la ben intesa proporzione delle parti, la net-

tezza de' contorni, la morbidezza delle curve, il lustro dello

smalto e il dolce impasto del colorito.

T/offei^a di S. M. il Re Alberto di Sassonia

e di S. M. la Regina.

Bellissimo e delicato pensiero fu quello di S. M. il Re di Sas-

sonia neirofferire al Papa una copia della tanto celebrata liibh'm

Pai'pent in di Costanza, uno dei piu preziosi codici del medio-

evo, die contiene la vita illustrata di Gesu Cristo S. N.; e per

ogni mistero o avvenimento memorabile di quella, il suo cor-

i-ispoiideiitc
4 simbolo deH'antico Testamento. Se opera d'arte ma-

ravigliosa ^ 1'originale, non Tft meno la copia, tanf ella e fedele

e favorita di tutte le grazie ch(> abbelliscono il modello. Cotesta

copia. dio avvantaggia in grandezza Toriginale, essendoalta is,

e Jarga :>{) cent., e lavoro del signor Comm. Ludovico Niejier.
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direttore della R. Accademia artistica di Lipsia; il quale oltre

al merito di avere riprodotto con tutte le finezze dell'arte quel ca-

polavoro di miniatura, ha eziandio quello di avere reso leggibili

i gotici caratteri delle figure coiringrandirli per mezzo della fo-

tografia. II frontespizio della copertura e un bellissimo lavoro

del prof. Yon M filler di Monaco condotto sui disegni del Nieper

giusta lo stile delFepoca del Rinascimento, ornato di caratteri

d'oro a rilievo su lamina d'argento, di graziosi rabeschi per-

lati e dello stemma Pontificale e di quello del Re di Sassonia

ingioiellati. Lo inquadra una cornice di finissimi smalti, d' in-

castri d'oro coronati di perle e di oltre cento diamanti, e di bei

commessi di turchine, smeraldi, acque marine, corniole, granate,

topazii, zaffiri e grossi brillanti a riverberi di mille luci. Nel

mpzzo posa un Agnus Dei di madreperla, clie spicca sul campo
di smalto azzurro ed e ritto sovra uno strato di malachite. II

primo foglio e decorato di un disegno a penna, raffigurante

la facciata di un tempio, sormontato dallo stemma pontificio,

il quale e sorretto da due bellisslmi angioletti. DalFuno e dal-

Faltro lato spiccano nel bel mezzo dei pilastri in due meda-

glioni i ritratti del Re e della Regina, delineati con tanta fi-

nez/a e grazia da superare o pareggiare almeno le piu delicate

incisioni, e nello zoccolo veggonsi gli stemmi delle regie case di

Sassonia e di Svezia. II disegno serve di cornice a un'epigrafe

latina, o alia dedica fatta dal Real donatore a Sua Santita, e che

qui, nonostante averla gia il nostro cronista altrove riferita,

ci piace di riportare motto a motto.

BEATISSIMO PATRI - ET DOMINO - LEONI PAPAE xm
Ecclesiam gloriosissime gubernanti, cuivis pauperum generi

toto terrarum orbe Christi salutem prosperrime evangelizanti,

ut Deus Optimus promissiones, sancto Petro apostolo divinitus

factas, quain uberrime adimpleat, Biblia haec pauperum, ob ce-

lebranda exeunte hoc anno sacerdotii quinquagenaria, devotis-

siine offerens summo cordis affectu exoptat
- ALBERTUS - R<'.\

Sassoniae. Dresdae - die 1 mensis octobris MDCCCLXXXVII.

II Codice contiene 37 grandi pergamene, delle quali 17 de-

lineate a penna, ornate di 34 quadri istoriati con le loro leg-
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p-mlr latinr e tnlrsche in caratteri teutonic! ;
riaseimu dollo

quali venne riprodotta in carattcri modern! a stampa nH loglio

di riscontro. I detti quadri rappresentano tutta la vita di Osu
Cristo e della sua Vergine Madre, incominciando dairAnnuu-

y.iazione lino all'Assunzione e Coronazione della Beata Vergine

in Cielo. Ogni fatto della storia evangelica e raffigurato nel

mezzo della pergamena con ai lati i suoi antitipi, appartenenti

alTantico Testamento, e intorno quattro busti diprofeti in al-

trettanti medaglioni, che portano nel giro della fascia scritto

il relative vaticinio. Questo famoso codice gia venne illustrate

dall'insigne archeologo G. B. de Rossi, a cui rimandiamo quci

lettori, che fossero vaghi di averne piu minuta contezza.

La Regina a sua volta ha offerto al Papa un lavoro di ce-

ramica per arte e antichitci pregevolissimo: un'acquasanticra

di porcellana, nel cui mezzo campeggia la celebre Madonna di

San Sisto, uno dei piu aggraziati lavori di Raffaello, di cui quella

copia ritrae tutte le ineffabili bellezze, come se dipinta fosse in

tela. II che torna in siffatto genere di lavori un' opera tanto

piu pregevole, quanto piu ardua e rara.

Altri doni principeschi giunsero a Sua Santita dalla farniglia.

imperiale di Austria, dalla Regina d' Inghilterra, dal Re del

Wurthemberg, dall'Imperatore del Giappone, della famiglia de'li

Orleans, e da altri; ma ci riserbiamo a parlarne, quando <'i

sara dato di poterli a nostro bell'agio vagheggiare.



Rimarra imperituro negli annali del Rom'ano Pontificate il

ricordo del pellegrinaggio ungherese, perche segna uno di quegli

avvenimenti che darebbero motive ai nemici di esso a mutar

consiglio e ricredersi, se la giustizia di Dio a punizione dei

loro misfatti non li avesse colpiti di cecita nella mente e d'in-

durimento nel cuore.

Conviene infatti avere intorbidata la vista per non vedere lo

spettacolo che da in questi giorni di se e della sua invincibile

forza il Vicario di Gesu Cristo, e chiudersi in petto un cuorc

di macigno per non sentire commuoversi, quando il mondo

intero e in moto per attestare a questo grande e augusto Capo

del Cattolicismo militante il suo amore, la sua fede e, diciamolo

ancora, la dolce speranza che Egli nudre neH'adempimento
delle divine promesse. E come no? Cio che avviene da un mese

in qua nella capitale del mondo cattolico e cosi grande, anzi

cosi fuor d'ogni aspettazione, che i compri portavoci della ri-

voluzione o ne tacciono, o se ne parlano, lo fanno con un

linguaggio che svela il loro dispetto, comeche simulino non

curanza e disprezzo. In sostanza van dicendo tra loro, quello

che i Farisei contro Gesu Cristo: Che facciam noi? quest'uomo

fa molti miracoli. E n' hanno ben onde. Speravano i nemici

del Papato, che 1'occupazione di Roma avrebbe fatto impalli-

dire innanzi alia Stella pentagona delFItalia rivoluzionaria gli

splendori del Vaticano; che il frastuono di tante voci scor-

danti avrebbe pure soffocato la voce del gran Maestro dei po-
i

poli e delle nazioni
;
che il Papa flnalmente, divenuto bersa-

glio ai loro vituperi, caduto nelF oblio, si sarebbe trovato

nell'abbandono e neU'isolamento. E accaduto invece il contrario:

il Vaticano non mando mai per Pinnanzi splendori cosi vivi

d abbaglianti, come oggi; la voce del Ponteflce che vi sta
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cliiuso df'iitro, conic Pii'tro ncl Mamertino, non iu intrsa msi

universalmente come dacehe i] Ponh-iire ha contro di s<- i set-

tarii del moiulo universo
;
ne le scale della sua Reggia furono

mai montate in addietro da tanta gente, quanta dai quattro
venti del cielo ne arriva oggigiorno in questa sua Roma per

prostrarglisi ai piedi. Tant'e : si avvera nel Papa, anche sotto

questo rispetto, quel che nel cielo in cui, per quanti fulgori

mandino le stelle,

Cede ogni astro innanzi al sole

Innanzi al Papa tutto rimpicciolisce ;
e fanno opera insensata

coloro che gli si mettono attorno, nella fallace speran/a di

tenersi all'altezza di lui; perche, al paragone di questa grind* 1

e divina istituzione, tutte le istituzioni umane come tuttc 1<>

umane grandezze stanno in guisa de' pigmei a fronte dei giganti.

Cio che colpisce di stupore in questa immane lotta tra il

Papato e la rivoluzione italiana e che FEuropa comincia a

comprendere la necessita di mettere un termine a uno stato

di cose, la cui durata tutta in detrimento della pace e della

prosperita delle nazioni, perche il Papato 6 il caposaldo dd-

Tedificio sociale; di guisa che, se i suoi nemici, i quali vanno

superbi di rappresentare le porte deWinferno, riuscissero a

spegnere la luce che viene dal colle Vaticano, a soffbcare la

voce del successore di S. Pietro, e a formare il vuoto attorno

al suo trono, non Roma soltanto, ma il mondo intero divcn-

terebbe N///V/ fr<'nn'nlinin bestiarum, come dice S. Leone il

Grande. Cio torna impossibile, lo sappiamo; perche contro Dio

si puo combattere, ma non si vince; e diciannove secoli di lotte

provauo abljastanza chiaro che Topera di Dio non puu soccom-

bere. Ma se torna impossibile che la rivoluzione abbatta Kopora

di Dio, non e affatto impossibile che la barbaric ripi-cuda.il

suo posto sulle ruine della civilta. I sintomi di queslo pcricolo

che ci minaccia si vedono da per tutto, e benche molti slot /,i

facciano gli uomini di Stato per isfatarli, questi sintomi gua-

dagna,Mo ogni di piu in estensione ed in forza.

Ecco perche la parte sana del gregge di Cristo, cioft
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cattolici. e grazie a Dio non son pochi, die lianno in orrore

di trescare colla rivoluzione e ne abborrono rindegno giogo,

ecco perche, accorrono a Roma sempre pin numerosi; a Roma

dov'6 il Papa, e quindi dov'e. Colui che da Dio medesimo venne

costituito dottore, maestro, duce della grande famiglia cristiana;

quel Papa che 6 tutore del diritto, vindice della giustizia, di-

fensore della verita, amato dai buoni, inviso ai malvagi, I.XT-

saglio alle persecuzioni dei tiranni della coscienza, non importa
che si chiamino Cesari o re, che sieno uomini plebei ovvero

di spada o di toga ; quel Papa che non una, ma cento volte

ha veduto nel lungo corso di tanti secoli, le pin superbe al-

tezze del mondo andarne a Canossa per chiedergli o mercede

od alta; quel Papa finalmente che e stato sempre combattuto,

%vinto giammai. I buoni sentono infatti che la verita, la virtu,

la liberta, 1'ordine la si trovano dove il Papa ha la sua sede; die

a ritemperarsi nel coraggio cristiano e saper vincere tutte le

debolezze del cuore, non ci & scuola migliore e piu efflcace di

quella del Papa; e che non ci & luogo dove si possa meglio

comprendere la mostruosita della rivoluzione, che in Roma,
dove o la complicita o la debolezza dell'Europa lasciolla inse-

diarsi, perche al Papa fosse tolto col temporale anche lo scettro

spirituale.

E i buoni vengono da tutte le parti del mondo. E non son

mica uomini poveri di spirito e di quattrini, n& contadine e

pinzocchere, come si aspettavano che fossero ed aveano an-

nunziato gli scribi della rivoluzione
;
ma ricchi e magnati, ma

dame della piu cospicua nobilta europea, ma personaggi emi-

nenti per splendore d'ingegno e chiarezza d'opere e d'imprese.

Vengono senza avere a schifo di confondersi con popolani, ar-

teflci e contadini
; vengono orgogliosi d'avere per guida i loro

Pastori e per compagni i loro curati
; vengono senza darsi

punto pensiero di quel che dicano o stampino gli scribi

delle sette.

E gia vennero i figli del lavoro, quei cari opera i di Francia, che

vollero essere i primi ad accorrere nella capitale del mondo cri-

stiano, per inchinarvi il Papa ed attestargli il loro affetto e la loro
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devo/ionr. K (lojto gli <>]><>rai, altri Frances!, ;i gruppi, a squadre,
animati dalln stcsso spirito, disdegnanti la inal simulata in-

dill'civn/a di coloro che d'ltaliani non hanno tutti la corretta

tavdla e punto la fede.

II 30 dtd passato novembre fu la volta degli Ungheresi.

I calunniatori del Papa avevano fatto correre la voce che

1'Ungheria gli fosse avversa ed i suoi uomini di Stato come

gli uomini piu colti, si fossero schierati dal lato degli usur-

patori del suo dominio temporale. Non si erano infatti veduti

degli rnglmresi sotto le bandiere dell' avventuriere nizzardo?

Ora il pellegrinaggio ungherese & stata una splendida prova
del conlrario; e diciamo francamente che questa prova non

poteva riuscire piu luminosa, ammesso pure che tre o quattro

illusi di quella illustre nazione stieno col partito degli in-

vasori.

Invero n& pennello di rinomato dipintore, n6 penna di gio-

vanOe e fervido ingegno, crediamo noi, sarebbe capace di ritrarre

la grandiosa scena dei peregrini ungheresi in Vaticano. Chi ne

fu spettatore, chi, come noi, vide i flgli di quell'eroica e catto-

lica nazione, nelTatto di offrire i loro doni per il Giubileo di

Leone XIII, puo solamente dire questo, che essi mostraronsi

degni della loro fede, della loro patria e del loro re. Francesco

Giuseppe, imperatore d'Austria e re d'Ungheria 6 infatti un So-

vrano, di cui la storia dira che non si lascio cadere lo scettro

di mano, in tempi nei quali i sovrani d'Europa, altri erano

spodestati dalla rivoluzione, altri venivano a patti con essa, e

clie quanto a devozione alia Chiesa e al Papato non la cede

airimmortale Rodolfo, il fondatore della Casa d'Absburgo.

Preceduto dalla sua guardia nobile e dai gentiluomini della

sua Casa, il venerando Ponteflce entrava, sul mezzodi del fausto

giorno del 30 novembre, nella gran sala Ducale, che come 1'at-

ligua era affollata di prelati, di sacerdoti, di nobili e dame

della societci romana e di forastieri. I pellegrini erano spartiti

in tre classi: i nobili, i borghesi, i contadini, e tutti nei loro

pittoreschi costumi nazionali di gala.

Leono XIII siede sul trono pontiflcale. La sua delicata ii-
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gura e il suo vestito tutto bianco, spicca stupemlamente sul

fondo di velluto rosso ricamato a oro. Intorno al trono stanno

in poltrone derate una ventina di Cardinal!, e dietro di essi

il maggiordomo di Sua Santita Monsignor Macchi, inolti pre-

lati domestic! e patrizii romani, tra i quali il principe Massimo,

il principe e la principessa di Mondragone, il colonnello delle

guardie nobili, e gentiluomini di cappa e di spada col petto

fregiato di decorazioni.

Ai piedi del trono, in prima fila, tu ve di allineati i magiari

ungheresi, magniflcamente vestiti di velluto e di seta e in

foggie pittoresche. I costumi erano rossi, neri, verdi, violacei,

azzurro cupo, e color zafflro : faceano bella e vaga mostra certi

mantelli di corte a risvolte d'ermellino, afflbbiati con ricchi

fermagli di smalto e di brillanti, e certe sciabole ricurve al-

1'orientale, dall' impugnatura a cesello; i tocchi di pelliccia, a

mo' di colbacco, sormontati dal pennacchietto ungherese o dalle

piume d'airone; e i pantaloni rossi entro lo stivale di cuoio

color bronzo.

Xotammo tra i magnati alcuni di quelli che portano i piii

illustri e storici nomi del regno ungarico: il conte Zichy, il

principe Estherhazy, il conte Szapasy, il conte Circhy, il conte

Batchyany. Stavano presso a questi illustri magnati, senator!,

deputati, pubblicisti, uomini di lettere, antichi diplomatic! e

il brillante ufficiale degli ussari in grande divisa, conte Za-

mesanzy; un po' piu lungi i Vescovi ungheresi; e piii in la

gentiluomini, borghesi, contadini e popolani: in tutto 750 circa

in folia compatta.

II quadro non poteva essere piu variato n6 la cornice piii

maravigliosa ;
era un si splendido aggruppamento, che il simile

non si vedra mai piu. Leone XIII era profondamente commosso.

Egli ha risposto al saluto del pellegrinaggio e alFindirizzo

dell' Eminentissimo Simor Primate d'Ungheria, col suo solito

garbo e nel piu eloquente e forbito eloquio del Lazio.

Ad iticundum sacerdotii Xostri natalem quinquagesimum,

quern Dei conservatoris munere beneflcioque proxime acturi



v?(i IL PK.I.I.K<;KINA<;I;IM

suiniis. laetitiam liodierna dit> non mi'dionvin adiuugit., dilrcti

lilii, mnspertus vesti-r: qiii sane eadcm vd taritus loquitur,

qua*
4 inodo graviter copioseque Cardinalis Priinatis cxplieavit

oratio. Kl iiiiruiu quantum Nobis affert solatii, praesertim in

lantis sollicitudinum caussis, ista animi vestri exiinia <>l nobi-

lis signilicatio. In qua quidein Nobis,
'

rcruni veterum memo-
riam rcj)"t*Mitil)iis, vorf vidcinur vostiii'ia a<nioscere virtutis

avita* 4
: *

4ius intolli^imus virtutis, quam, per advcrsas res at'qiu-

ac per secundas, Hun^aria retinuit, quaoqiu- ijtsas cius ori.ul-

iics i'ecit insii4'ii*'s, <iuo tempore magnus apostolus vest*'r bca-

tus Stlicpliauus, cum lundamenta civitati regnoque poneret,

non aliunde quam ab hac Principis Apostolorum Sedc auspicia

capienda censuit. Est itaque cur vobis magnopere gj-atul*
4mur

istam in obsequio pietateque Apostolicae Sedem fiil
4

l<
4m con-

stantiam. Ex quo velut uberrimo f'onte si cunctis retro sa*-

culis tanta est in genus vestrum derivata salus, <|uanta niiper

commemorata <
4

st, parem et similem beneflciorum copiain in

omnem consequentein aetatem sine ulla dubitatione, dilecti lilii,

expectate. Yiget enim in Pontin'catu romano divinitus iusita

virtus, omnino salutem effic'iens suapte natura: neque potest

accidere huic, quod rebus humanis, ut intercidat aut mutetur.

Id quidem ita esse pernegant oppugnatores Ecclesiae propterea

quod volunt a catholico nomine, a Yicario Jesu Cristi Pontilic* 4

romano abalienare hominum animos, et huius propagare flam-

mam belli cuius furentes impetus Nos maxime sustinemus. Scd

tamen, quod repisa apparet, non omni ex parte consiliorum

suorum exitum consequuntur. Vivit enim, favente Deo, reli-

gionis amor cum reverentia maxima Apostolicae Sedis coniun-

ctus, vivit et valet alte in animis insculptus, praesertim in mul-

titudine. Testis est istud ipsum ob sacerdotii Nostri auniver-

sariam memoriam repente excitatum ubique studium : hie

animorum voluntarius admirabilisqne concentus: haec pietatis

popularis tarn illustria et varia, nee usitata pignora, quae

Pontiilci romano ex omnibus terrarum partibus certatim afl* 4 -

runtur.

lam vero ad Litteras encyclicas quod attinet, quarum nuper
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est facta mentio, ut eas Episcopis vestris mitteremus fecit non

modo officiuni Apostolicum, sed etiam singularis in Hungaros

benevolentia, quae profecto non est in Nobis, qnain in deces-

soribus Xostris, minor. Avebat animus utilia vobis atque

opportuna documenta proponere, ob eamque rem plura exti-

mescenda virtuti discrimina indicavimus: simul praecepta de-

dimus de honestate morum, de fortitudine Christiana, de ser-

vanda sanctitate coniugii, de juventute probe n'ngenda, et alia

id genus, quae maxime postu lare tempus videbatur. lis prae-

ceptis non dubitamus quin cuncti pro sua quisque parte dili-

genter obtemperetis, Episcoporum vestrorum sequuti, uti oper-

tet, magisteriuin atque auctoritatem. Nihiloniimis cum tanta

sit temporum difficultas, ac tot passim peccandi occurrant ille-

cebrae, valde velimus ut mansurum aliquo recte faciendi inci-

tamentum hinc ex eodem fonte hauriatis, unde primum Evan-

gelii lucem, postea multiplex praesertim in rebus dubiis adiu-

mentum patres vestri, stirps generosa ac sapiens hauserunt. -

Igitur studete ex Crlje Roma, principe cbristiani nominis,

ex augusto Petri et Pauli sepulcro magis magisque dignos

maioribus vestris discedere. Fortior esto in vobis singulis amor

Ecclesiae: sanctius Apostolicae Sedis obsequium: alacrior ad

christianarum offlcia virtutum voluntas. Optimus is peregri-

nation is romanae futurus est fructus, nee modo ad bonum

singulorum, sed etiam ad prosperitatis publicae incrementum

longe praastantissimus, cum exploratum sit, non tarn armis

atque opibus, quam religione, et virtute civium stare imperia.

Tu vero, Cardinalis Primas, vosque Episcopi, sic pergite in

provehenda populi salute strenue versari, ut labore industriaque

vestra christianis quotidie laudibus ornatior constanter flo-

reat Hungaria. Xos interim augusto Imperatori Regi Htin-

garorum, augustae Domui, vobis, venerabiles fratres, vobisque,

dilecti filii, quotquot adestis, itemque familiis vestris, totique

Hungariao Apostolicam benedictionem, caelestium munerum

auspicem, benevolentiaeque Nostrae pignus, peramanter im-

pertimus.
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inland" H>|H> linito, riinmensa sala riinbomho dd na/ionale

Wji'ti! Era il grido cli gioia o di ]>lauso dio prorompea
dai petti di quei generosi figliuoli deH'Ungheria, cho, in tanta n* 1 -

quizia di tempi e in tanta sovversione di principii trassero, a Roma

per metter corona a tutte le altre prove di devozione date alia

Santa Sede, e corona degna di un popolo cattolico e non indegna

del gran Pontellce clie governa la Chiesa. Sapevan essi infatti che

nel cuore di Leone XIII la nazione ungherese aveva un posto

privilegiato ;
non avean dimenticato che tra i molti argomenti

del patorno affetto di lui ci era, e non ultimo, la memorabile En-

ciclica del 22agosto 1886ai Vescovi di quella contrada. E come

non ricordarsi ancora delle lodi impartite alFavita fede e virtu

degli ungheresi, nella stupenda maesta ed eloquenza delle parole

del Papa? Come non ricorclarsi di cio che questo Papa aveva

scritto, per esaltare le strepitose vittorie riportate dai loro

padri sui maomettani e sugli altri nemici del nome cristiano,

e festeggiata la memoria due volte secolare della liberazione

di Buda? Come non ricordarsi della paterna ed apostolica snl-

locitudine, onde Leone XIII ha voluto armare contro i pericoli

del tempo nostro i suoi fedeli ungheresi e mettere in essi la

speranza di vedere sfatati nell'ordine civile, nelle scuole e

nelle famiglie i tre grandi mostri il socialismo, il razionalismo

e il naturalismo? Ne la speranza del Padre e del Ponteflce e

stata delusa. II pellegrinaggio del 30 novembre ne e una prova

ed un presagio di migliore avvenire. E che non c'inganniamo lo

dimostra il f'atto che, come in uno dei precedent! quaderni dicem-

mo, e stato un delegate ungherese a levare, pel primo, la voce in

un" assemblea politica, per trarla ad occuparsi della questione

romana e smagare per tal guisa la pretensione ostentata dai

Governo italiano, di precludere la via a qualunque anche offl-

cioso ingerimento esterno in quel che concerne i diritti e le con-

dizioni della Chiesa e del Papato. L'iniziativa del delegate

nngherose e stata dunque il sintomo di un grande rivolgi-

iiHMito, die si e andato operando anche nel seno delle assemblee

politiche, contro la supposizione di coloro che van dicendo la

quistione romana essere chiusa e risoluta per sempre.
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Onore a voi, dunque, cattolici dell'Ungheria, onore e gratitu-

dine, perche colla vostra condotta avete arrecato un gran conforto

nelle present! tribola/ioni della Chiesa. Onore e gratitudine a voi,

che con lo slancio e 1' entusiasmo, che e proprio del vostro

carattere, prima di partire dalla vostra patria, avete procla-

mato le inviolabili ragioni della liberta e dell' indipendenza del

Papa. Onore e gratitudine a voi, che sdegnosi di piegar la

schiena dinnanzi ad alcuno, vi siete gittati col viso a terra in-

nanzi a Colui, nel quale il mondo redento riconosce il Vicario

di Gesu Cristo. Dalla voce e dall'aspetto di Leone XIII, voi

avrete preso, non ne dubitiamo, nuova lena a sostenere i diritti

inalienabili della religione, senza la quale i popoli e le nazioni

diventano trastullo di uomini senza fede e senza cuore. Che

il vostro esempio convinca gli altri popoli, che per essere buon

dttadino bisogna essere buon cattolico, e non si puo es-

sere buon cattolico senza il Papa; perche tutta la storia

moderna e una lunga e non interrotta catena di prove, di-

mostranti come la graudezza vera e la vera gloria di una

nazione, sia indissolubilmente legata alia grandezza e alia gloria

del Papato. Onore a voi, lo ripetiamo un'ultima volta, perche

col vostro pellegrinaggio avete aggiunto un nuovo e splendido

anello alia catena delle illustri geste de' vostri maggiori, il

quale ricordera ai.venturi la fedelta vostra unita alia gloria

di Leone XIII.



UN MONUMKNTO AL P. MALAGRIDA

Menaggio (Minicium) fe una piccola terra di Loinbard ia, posta

sulla sponda occidentale del lago di Como, cola dov'esso spandesi

nella sua maggior larghezza; ma, per la fertilita e per ramenita

deliziosa del sito pittoresco, e una delle piu vaghe gemnie, omlc

s'incoroni tutta rincantevole riviera di quelle acque. Credcsi die

ella traesse il nome e 1'origine da un Minicio, illustre roiuano dci

tempi di Vespasiano; del quale si conserva sulla pia//a una iscri-

zione in marmo, coi titoli di Flarnine del divoVespasiano, Tribuno

dei militi, Prefetto dei fabbri, Ponteflce. Ma le memorie storiche di

Menaggio
* non rimontano che al fine del secolo XI; ed esse <-i

mostrano per tutto il medio evo il piccolo, ma florente, borgo

(oggidi conta un 1500 abitanti) impigliato in tutte le agitaxioni <

rivolgimenti di quella regione, nelle guerre tra i varii Comuni del

lago, come in quelle tra Milanesi e Comaschi, ed ora indipendente

a forma di repubblica, or soggetto a Corno, o ai Yisconti o ai Ca-

stelli, o ad altri prepotenti baroni. Ne mancarono a Menaggio

uomini insigni, singolarmente in lettere e arti belle, che illustras-

sero in quei secoli la modesta lor patria: fra i quali ci basta ri-

cordare un Giovanni da Menaggio, architetto della chiesa di Pon-

tida (1310), un Pietro da Menaggio, professore a Pavia sotto Ga-

leazzo Visconti (secolo XIY), Francesco Calvo, poeta e viaggiatore

del secolo XVI, e Leone Leoni, detto il cavaliere Aretino, pittore,

sciiltore ed architetto esimio, del medesimo secolo.

Ma la gloria piu splendida di Menaggio e- senza folio il grande

Apostolo del Brasile, il P. Gabriele M'llagrida della Compagnia di

G<'su, che il suo apostolato corono nel 1761, in Lisbona col mar-

1 Fun'ii raccoltc (iiiSJ'arciprptc I'AOI.O RKRTARKI.LI, nol suo lioriio di

con le iiro/irif rid in' deli zip. (x)ino, Ifiio.
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tirio del rogo, a cui i'u c-ondannato, per odio di religione, dal i'a-

moso Poinlial. La sua memoria giacque per luiigo tempo oscurata

e quasi oppressa sotto il peso delle atroci calunnie, onde il suo

persecutore,ancbp dopo il rogo, continue) contro di lui ad inh'erire;

ma, la Dio merce, ella e. tornata inflne a risplendere immacolata,

con tutta quell' aureola di santita e di gloria, onde i contempo-

ranei del Malagrida, e a capo d'essi i Sommi Pontefici, Tavevano

onorato. Quindi a gran ragione, Menaggio, sua patria, gli innal/a

oggidi nella chiesa parrocchiale, per cura del zelante suo arci-

prete, il Rev. Cherubino Pizzala, un monumento die ne ricordi ai

posteri il nome, con una elegante iscrizione latina, dettata dal

ch. P. Antonio Angelini d. C. d. G., ove sono brevemente scolpiti i

fasti piu memorandi del grand'uomo. Fra cotanto furore di lapidi

e monumenti, che oggi ha invaso Fltalia; monumenti prostituiti

troppo spesso ad uomini mediocrissimi
t
solo perche settarii, e ta-

lora anche a meri eroi da gogna e da capestro; sarebbe insoffribil

onta pei Imoni il lasciar neiroblio i veri grandi, -che con im-

prese e virtu veramente eroiche onorarono, come il Malagrida,

la loro terra natale, anzi rItalia intiera e la Chiesa universale.

Ad alcuni dei nostri lettori, mal pratici della vera istoria o

preoccupati da sinistre impressioni, tornera per avventura nuovo

e strano questo incielare che noi facciamo senza niuna titubanza

il Malagrida. L' eco infatti delle calunnie, onde il suo nome fu

infamato nel secolo scorso da' suoi nemici, e dall'empia setta, al-

lora signoreggiante, dei cosi detti fllosofl; cotesta eco si e propa-

gata sino ai nostri di, e dura tuttavia in molti libri e manuali e

corsi di storia, e dizionarii biograflci, ed enciclopedie popolari;

dove il Malagrida, se pur non e bollato col marchio infame di re-

gicida, di eretico e d'impostore scellerato, voluto imprimergli in

fronte dal suo carneflce, il Pombal, viene per la men trista, e quasi

per colmo d'indulgenza e imparzialita storica, compatito qual

pazzo e visionario fanatico. II flit condamne an feu (cosi leg-

giamo, alFarticolo MALAGRIDA, nel Dictionnaire i.<nir<>rx<>l d'lii-

stoire etc. del Bouillet *, che pure uno dei piu lodati)

1 Etlizione 23% 1871
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en 1761. Ce malheureux devait pl/>/ol <
;
lr<'

FOU que comme criminel. E quasi la frase medcsima del Vol-

taire l che parlando delsupplizio del Malagrida lascio scritto: !.<'

coupdble ne fut bruU que pour avoir et& FOU.

Ora, Tuna e 1'altra nota, di scellerato o pazz-o, son del pari

una falsita ed ingiustizia enorrne: che omai non puo ripetersi del

Malagrida, se non da chi pecchi o di profonda ignoranza dei fatti,

o di cieco livore, ostinato a perfldiare, anche a dispetto della ve-

rita lampante dei fatti, nella calunnia. E questa verita appunto,

dappoiche il monumento di Menaggio ce ne porge bella occasione,

noi vogliam qui richiamare in luce; narrando in breve, sopra la

fede indubitata di documenti autentici 2
,
da prima i tratti piu in-

signi della vita apostolica del Malagrida, e poi la tragedia memo-
randa della sua morte; morte per lui gloriosa, e infame solo p<T i

suoi uccisori.

Gabriele Malagrida nacque a Menaggio il 5 dicembre del 16S (

.),

di onorati e pii genitori; e fin da fanciullo, colF insigne bonta o

gravita dei costumi, diede bel presagio di quel Santo che dovea poi

riuscire. Fece i primi studi a Como nel collegio dei PP. Somaschi.

i Nel Siecle de Louis XV.
8 Vedi VHisloire de Gabriel Malagrida de la Compagnie de Jesus, I'Apotrc

du Bresil au XVIII* siecle, etrangU et brule sur la place pnhlique de Lisbon nc,

le 21 septembre 1761; par le P. PAUL MUUY de la memo Compagnie. Paris, IWi.'i.

L'Autore ha tratto il suo racconto da varie fonti d'autenticita incon1r;i8t;il)ilc.

E sono: 1 Una storia ms., col titolo De vita V. P. Malagriddc ele. Libri quatnor,

composta in Roma nel 1762 dal P. MATTIA RODRIGUEZ, stato coinpagnu al Mala-

grida nell'apostolato del Brasile, e da lui dedicato al P. Generale Lorenzo Hirci;

al quale attesta, ogni fatto da se narrato, o averlo veduto coi propri occhi, <i

tenerlo da testimoni (cui cita per noine ad ogni passo) ocnlari c fcdcdc^ni <

pronti a giurarne la verita. II ms. del Rodriguez trovasi ora nella bibliotrra

dei Bollandisti. 2 Varie notizie sopra il Malagrida, sparse nel celebre Journal

pour I'histoire de la litteralure et des arts (Norimborga, 1775-1789) di CIIISTO-

FORO DE MURH, erudito protestante, di cui e noto il singolar zelo nel raccd-

gliere tutte le notizie che riguardassero la Compagnia di Gesu dopo la sua so|>-

pressione. 3 II buon raziocinio, ossiano Sagyi critico apologetici stil fa moan

processo e tragico fine del fu P. Gabriele Malagrida, MDCCLXXXII. la ripro-

duzione,con qualche aggiunta, dell 'apologia scritta dalP.GiulioCordara d.c.d.G.,

col titolo : Estratto del Processo del P. Malagrida con una chiara dimottraiione

della sua innocenza, cavata dal Processo medcsimo. 4 Una dissertazione, inti-

tolata: De tribus in Lusitanos Jesu socios publicis iudiciis.
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segnalandosi fra i condiscepoli pel vivacissimo ingegno e per 1'ar-

dore appassionato d' istruirsi: poscia, abbracciato di buon' ora lo

stato clericale, coinpie a Milano il corso della teologia; e infine,

sentendosi da Dio chiamato a piu alta perfezione, arrolossi a 22

anni nella milizia di sanflgnazio, ed entro, il 27 settembre 1711,

nel noviziato dei Gesuiti a Geneva. Nei due anni che fu novizio,

il fervore del fratel Gabriele era si grande, che per testimonianza

del P. Girolamo Maria Doria, statogli compagno, il Maestro dei

novizii soleva proporlo a tutti gli altri come modello. Piu tardi,

appena insignito del sacerdozio, diede col P. Mariani una mis-

sione nella diocesi di Como, facendovi le prime e belle prove del

suo zelo apostolico. Se non che lo zelante missionario ambiva un

campo assai piu vasto ed arduo di quanti mai potesse offrirgliene

1'Italia. Egli anejava da gran tempo, cioe fln dal noviziato, alle

missioni del Nuovo Mondo, e alia conversione dei Selvaggi; e ve

10 allettava inoltre la speranza, sempre da lui careggiata, del

martirio. Percio non tardo a fame vivissime istanze al Generale

della Compagnia, il P. Michelangelo Tamburini, dal quale ebbe

per allora soltanto buone promesse. Ma indi a non molto, rinno-

vate al Generale le suppliche, ottenne flnalmente la grazia sospi-

ratissima di recarsi ad evangelizzare il Brasile. Partitosi dunque
da Bastia in Corsica, dov" era stato applicato ad insegnare frat-

tanto umane lettere, recossi a Genova ed imbarcossi per Lisbona;

e quinci preso vela per FAmerica, dopo una lunga e penosa navi-

gazione, approdo felicemente sul cadere del 1721, al porto di

San-Luiz, capitale del Maranham.

Trent'anni ed oltre, il Malagrida fatico in quelle vastissime,

<> gran parte ancor selvagge, contrade dell'America meridionale,

che fonnano il Brasile, colonia allora del Portogallo. Le ster-

minate provincie del Maranham, ossia Maragnone, di Para, di

Bahia-o San Salvador, e di Pernambuco furono successivamente

11 teatro dclle sue apostoliche imprese. Ed il suo zelo abbraccio

ogni classe di persone; cristiani ed idolatri; bianchi e negri o

mulatti d'ogni tinta; civili e barbari; padroni e schiavi; i coloni

europei dell-e grand! e popolose citta della costa marittima, ed i

selvaggi indiani erranti nelle profonde foreste dell'iiiterno e

Set-te XIII, ol. IX, fuse. 901. 3 28 dicenibi-e If87.
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lungliesso l< irmspite rive dei liunii. K negli uni <> m>gli alt.ri

<-gli mlsr largliissimi fVntti di conversioni nx-i-avigliose. Ma i

selvaggi siccome pin abbandonati c bisognosi, di pin ardua

latica a conqnistare, t'urono seinpre Tainor suo principals. Ad

t'ssi rgli avrebbo bramato di consacrare intera la sua vita:

ondo mai non ristava di perorare presso i snoi supcriori la loro

chc (ra insicinc la sua propria. I** 1

!'*'), siccome flglio di

ultltidicn/a, an-cudcvasi docilissiino ad o^ni coiiiando

dei magi>iori: e come IIP! prirno giun^(M*o al Brasilc, accon-

ciossi airuffido per allora asso^nato^li di ])redicator< nclla

citta di Maranhao e poi in quella di Para; cosi posria non csito

punto di roinpore <*> nicx/o il corso delle sue cai-c niissioni in-

diane, per rinchiudersi nel colleiiio di San-Lui/ ad insc^narx i,

un anno, letteratura ai iilovani Scolastici ^csuiti, epoi hi stc

letteratura insieme e teologia per cinque anni: appairandosi in

tai casi di consacrare in citta e nei dintorni al sacro niinistci'o

con fervore indefesso tutte le ore e giornate die riinaiK'vangli

lil)<>re dalle lezioni; e in sulle lezioni medesinn-. ediK-an* con

intbcate esortazioni quei g
liovani suoi confratelli a (piella carricra

appstolica a cui anch'eglino erano chiamati.

Ma il suo spirito esultava d'immensa gioia, ogni volta die

gli veniva concesso di recarsi ad evangelizzare le tribu indigene;

i Tobajaras, i Tupinambas, i Caicaises, i Guanares, i Barbad< is.

i Guaiaiares, i Gamellas o Acroas, e altri barbari di quelle

Indie occidentali; genti selvatiche e ferocissime, talora finoal

cannibalismo; senz'altra religione che un grossiero paganesimo
o feficismo; di corrottissimi e brutali costumi; viventi disperse

alia foresta in niisere tane o capanne, sen/a ninna I'cnna

stanza, ma sempre vagabondanti di lamia in landa; spesso in

guerra crudelissima tra s6 rnedesime; ed inoltrc, bendir sog-

gette di noiiK* ai coni|iiistatori portoghesi, tuttavia a (juesti pro-

fondamente ostili,e pronte ognora a scuoterne il giogo, roinpcndo

la fede loro giurata, e dcvastandone le piantagioni e i possc-

dimenti, e venendo eziandio talora con aperta. gncrra al sangm 1

e alle stragi.

Ora, il ridnrre cotali genti, prinia a qualohe dvilta, indi alia
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fede e vita cristiana, ognuno intende quante tatiche e patimenti

e rischi dovesse costare al Malagrida. Ma egli tutto abbraccio

e sostenne con eroica fortezza; a soiniglianza del gran Saverio

che era il suo inodello e di cui egli infatti riusci sotto ogni

riguardo nn de
1

piu perfetti imitatori.

Gli stenninati viaggi che il Malagrida ebbe ad intraprendere

per coteste sue mission!, egli lacevali a pie
1

nudi con null'altro

che un bordone in mano e un fardelletto in ispalla; talora

tutto solo, senza niuna guida o difesa; non curandosi punto,

assorto come andava sempre colla inente in Dio e rapito dallo

zelo, ne delle sabbie infocate che in quelle torride region! co-

cevangli le piante; ne dei rovi e delle spine die attraverso le

fltte boscaglie laceravangli i piedi, onde stampava d'onne di

sangue la via; ne delle belve ieroci, tigri, pantere, bufali sel-

vaggi, serpent i enormi e di mortalissimo veleno, che infestano

quelle immense foreste e sarattiie; ne degii sformati calori, o

delle pioggie dirotte e tempeste e altre intemperie di quei paesi

tropicali. Giunto poi al campo della sua missione, la prima sua

fatica era quella d'imparare il barbaro idioi^ia della tribu; indi

addomesticavasi con quei selvaggi, attraendoli a se con piccoli

donativi, e con tutte le art! di una carita piu che materna

studiandosi di ammansarne la ferocia e di guadagnarne Faf-

fetto
; poscia entrava a parlar loro di Dio e delle cose celesti,

a spiegare il catechismo, ad insegnar le preghiere della Chiesa,

ad istruirli nei doveri cristiani; e tutto cio con una pazienza

inesauribile, sopportando tutto quello che da cotali discepoli di

rozzo e stupido cei'vello e di maniere bestial! era da aspettare:

nfe mai stancandosi, finche non gli venisse fatto di condurli al

battesimo e di trasformare queH'orda barbarica in una fervente

comunita cristiana.

In cosiffatta opera, per non dire degrinn'niti stenti e travagli,

grandi altresi furono i contrast! e i pericoli che ebbe non di

rado in sulle prime ad incontrare, flno a trovarsi a repentaglio

imminente di morte. Una volta fra le altre, nel 1725, avendolo

i Guanares con perflde mostre di amista invitato ed accolto,

lui e parecchi neoflti Caicaises suoi compagni; videsi all'im-
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provviso assalito da qiid barbari ndla propria capanna, fatto

prigionii'i-o, e dai capi ddla tribn, die avoan tesK' tatto ina-

cello dei neofiti, comlannato a morte. K gia I'nn dVssi. tutto

igmido e sdiifosaiiiente chiazzato tutto il corpo di rosso, con

in testa un "ran pennacchio di piuni variopintc- ed in ispalla

una enorme clava, erasi avanzato verso il prigioniero. < fa-

cendogli pin giravolte attorno, con mettere di tratto in tratto

un acutissimo grido e sbattere a mo' di nacchere con iirandc

strepito certi pezzi di legno che portava attaccati ai
,1:

initi e

ai talloni, intimavagli Fultim'ora: ed il sant'uomo, cogli occhi

al cielo, pregando Iddio pe' suoi carneflci e ringraziandolo ddla

palma che offerivagli del martirio cotanto da se sospirato, as-

pettava il colpo fatale; quando una vecchia Indiana, tracndo

airimprovviso in mezzo, afferro il braccio del manigoldo, che gi;'i

nvcvaalzato sul capo alia vittima la terribile cL-iva, c: Fpi-ma.

gridogli; guai a te se uccidi 1' inviato del Grande Spirito;

la morte sna ti sarebbe funesta. lo conobbi colui die, podii

anni sono, uccise la prima Veste nera l che venne (pia; io lo

vidi morire di morte orribile, divorato vivo dai vermini, fra

gli spasimi piu atroci! A tali parole, il selvaggio lascio ri-

cadere a terra la mazza; e Flndiana, corsa ai capi (riianares,

Ji persuase a sfrattare dal paese al piu presto cotest'uomo, la

cui morte attirerebbe sopra di loro le piu grandi sciajrmv; IM!

essi, in gran fretta, sciolto il Malagrida, lo traggono alia vidna

riva delF Itapicuru, lo gittano in una canoa, indi lo abban-

donano alia ventura del flume; portato dal quale, in capo a

tre giorni, egli pervenne alle terre dei Caicaises, ma talmente

sflnito dai patimenti e dalla fame, che avea sembiantc pin di

spettro che d'uomo.

Le fatiche e pene incredibili deH'apostolato in quellc b-u-barc

contrade non bastavano tuttavia a saziare nel Malagrida la

sete immensa ch'egli avea di soifrire per Cristo e per la salute

delle anime. Ei v'aggiungea di proprio talento il macerarsi con

1 Era
(fiiesti il P. Giovanni Villar, fjosnita portoghese, ucciso di un coljH)

<li niii/xa da imo dei Guanares, il *7 agosto 1719. Vedi il MUHV, pagg. 36-.H.
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un cuniulo spaventoso di austerita e penitenze, quali appena si

leggono de' piu rigid! anacoreti: quasi a compensare con un

perpotuo e volontario inartoriar se stesso, quel martirio cruento

di cui piu volte fu in sul punto di cogliere la palma, eppur

sempre sfuggivagli di mano. Continue era il suo digiunare e

cosi rigoroso, che il suo cibo appena ammontava a quattr'once

il di : giaimnai ne came, n pesce, n6 vino : pochi legumi mal

<xmci, un po"
1

di pane e cacio, con qualche frutto, era tutto il

suo pasto. Al sonno non concedea che un paio d'ore; e pren-

devalo, tutto vestito, disteso sul nudo suolo o sopra una cassa-

panca col breviario per origliere, ovvero sol anche adagiato

sopra una sedia; per non dire delle tante notti, passate a ciel

sereno, alia foresta in mezzo al ruggir delle fiere, e delle tante,

vegliate sane sane, per udir le confessioni nelle missioni. Por-

tava di continue, anche nei lunghi suoi viaggi, in sulla carne

un doppio cilicio, irto di punte; ed ognidi, sera e mattina, fla-

gellavasi aspramente con una catena di ferro, armata pure di

punte, le qu9li avea cura a quando a quando di aguzzare: e

questo, oltre lo spietato disciplinarsi a sangue che talora fa-

ceva in pubblico nelle missioni, o per vincere la durezza di

qualche peccatore ostinato, o per commuovere piu efflcacemente

il popolo fedele a penitenza. Ne qui sarebbesi arrestato il suo

odio, e quasi direi furore, santo contro la propria, benche inno-

centissima, carne, se i superiori non gli avessero provvidamente

posto un freno. Ad ogni modo pero, fu cosa somigliante a vero

miracolo, che ei potesse con si aspro tenor di vita durarla per

tanti anni vegeto e forte, e sempre pronto, Tun di meglio che

Taltro, ad intraprendere nuove fatiche.

Dopo tutto cio, non e maraviglia che il Malagrida acquistasse

in breve per tutto il Brasile grido di Santo e di gran Santo
;

e che per tale lo acclamassero e venerassero non solo i por-

toghesi e gli altri europei delle colonie, ma anche gl'Indiani

e selvaggi piu barbari. Andiamo a veder I'uomo santo, dicean

questi; e partivano talora dal fondo delle loro foreste, facendo

1ungo cammino per conoscere di veduta ed inchinare Fuomo

meraviglioso, la cui fama era penetrata fino alle loro remote
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rapaimo; < di cio non paghi, soguivanlo anro di villa in villa

nolle suo apostoliche scorrerie, attirati diotro a lui da un so-

vruinano tascino, come gia dietro a Cristo le pio turbo. Aiid'nn/to

a xi'n tire il /f(((lre santo, diceano i fedeli, accorrendo alle sue

pi'odicho; od il concorso a queste era si grande, che sovente

le chiese non bastando alia troppa moltitudine, ogli dovea tener

pulpito sulle piazze o alia rasa campagna. Al sno comparire

})or le vio dell'abitato, persone d'ogni eta e condi/ione gli fa-

ceano rossa intorno per baciargli le inani, le vesti e persino

10 onno doi passi; e taluni men discreti roridov.-mgli anco alcun

brano della sottana per serbarselo come reliquia; invano re-

pngnante il sanfuomo, che tutto arrossendo in volto mostrava

quanto ne patisse la sua umilta.

No oran solo il popolo e la plebe a fare si eloquent! dimo-

strazioni del gran concetto, in che avevano il Malagrida; ma
anche i piu alti personaggi del laicato e del clero. I maostrati,

gli ufiiciali e i governatori regii facevano g(nioralinonto a g;ir;>

di onorare il santo apostolo: e davane loro 1'esempio il Vicerfe

di tutto il Brasile, Don Andrea de Mello, conte di Algarvos.

11 qualo tonea con lui frequente commercio di lettere amiclio-

volisime, e reputavasi a gran festa ogni volta che potoa con-

vitarlo alia propria mensa. II Governatore di Pernambuco, Don

Antonio Ribeyro Leite, trovandosi nel 1742 in corso di visita

per la sua vastissima provincia, non dubito di romperla ad un

tratto per accompagnare parecchie leghe il santo missionario,

in cui si abbatte presso Alagoas, e presentarlo egli medosimo

nella citta capitale di Pernambuco, dove recavasi per la mis-

siono. K il Capitano del distretto di ;Meary, Pinheirode Meiralos,

al Malagrida che era in via per Fardua o poricolosa spodi/ione

Ira i Barbados, oltre a una dovizia di rogali pei solvaggi, of-

lorso <i consegno, perche gli fosse compagno nella missiono,

il proprio figlio, giovane in sul flore degii anni, che di. tal

iiican'co si tenne beato. Vebbero sacerdoti e parrochi, i quali

scrivondo dol Ma.lagrida al proprio Vescovo, applicavangli il

testo doirApOcalisso: Vidi itiHjelinn fo> -Icm (rabriol (IwwKli'iih'm

de coclo (Apoc. X, 1), o quol di sail Luca: Misx/tx csl <n>(/< '//'*
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Gabriel a Deo in cifllatent (Luc. 1, 26). L'arcivescovo di Bahia

Giuseppe Fialho, dell'ordine di Chiaravalle, non si stancava di

ripetere e proclamare: Allo zelo apostolico del Malagrida esser

dovuto quanto di bene si facea nella sua immensa diocesi. E il

grido appunto delle maravigiie, operate dal Malagrida in quel-

Farchidiocesi, fu quel che mosse il Vescovo di Pernambuco, Luigi

di S. Teresa, Carmelitano scalzo, a fare al sant' uomo un pres-

santissimo invito: Yenisse ad evangelizzare anche i suoi popoli,

e coltivare quelle vaste terre, avidissime della sua parola. Ed

essendosi il Padre prontamente arreso alFinvito, il Vescovo,

al primo suo metter piede in Pernambuco, fattoglisi incontro,

abbracciollo con tenerissimo affetto, ripetendo non poter egli

esprimere abbastanza quanto si reputasse felice di possederlo;

e lo possedette per ten cinque anni (1742-1746) con infinite

vantaggio di quelle popolazioni. Per simil guisa, da Pernam-

buco, nel 1747, egli dovette far ritorno a San-Luiz; dove il

nuovo Vescovo del Maragnone, Emmanuele da Cruz, bramandolo

ardentemente, iinpetro dai Superior! di lui che tosto vel ri-

chiamassero.

Cosi, i Vescovi di quelle amplissime diocesi faceano quasi a

disputarsi Tun Faltro il gran missionario: tanta era la stima

in che Faveano; stima confermata in essi ogni di meglio dallo

spettacolo della sua santita e dei maravigliosi frutti del suo

apostolato. Al quale giudicio dei Prelati delFAmerica, sotto i

cui occhi il Malagrida vivea, vuol qui accoppiarsi quello che

ne pronuncio il Generale della Compagnia, Francesco Retz,

per le relazioni autentiche dei Superior! di cola informatissimo

d'ogni cosa: Xon credo, diceva egli, che vi sia oggidi in

tutta quanta la Compagnia un altro missionario paragonabile
al P. Malagrida! Elogio di sommo peso, chi consider! la grande
e nobilissima legione di apostoli, che a quei di la Compagnia
contava in tutte le parti piu remote della terra; nelle Indie,

nella Cina, nel Giappone, nel Canada, nel Paraguay, nei de-

serti adusti dell'Africa, e nelle regioni glaciali del Settentrione.

Ma quel che alia voce apostolica del Malagrida dava cosi

mirabil possanza, oltre all'ardentissimo'zelo, e la naturale elo-



40 I'X MONT.MKNTO

quenza che era in lui straordinaria, e In santita luminosa della

vita, erano i prodigii con cui Iddio coni])iaccvasi di glorilicare

il suo Servo: prodigii cosi frequent i e strepitosi, che il grido

pubblico non tardo a proclamarlo un nuovo Francesco Saverio,

un secondo Anchieta. Pin volte, nel predicare, egli fu veduto

cinto di splendori e di aureole celestiali, e raggiante dal volto

e dalle vesti tutto intorno come dardi di fuoco. Talora, per vin-

cere specialmente la ostinazione di qualche peccatore iuduralo,

tenea, predicando, la mano per notabil tempo distesa sulla

viva liamma di un cero; e la ritraeva con istupore degli astanli

del tutto illesa. Molt! infermi, eziandio gia sfidati dai medici.

ricoverarono d'un tratto la sanita col solo toccare qualdie og-

getto, appartenuto al sant'uomo; e piu d'un moribondo fu da lui

strappato alle fauci della morte, e restituito subitamente sano

e vegeto alia piangeute famiglia, con nulla piu che imporgli

le mani sul capo e recitar qualche pi'ece. Pari a <{uella die

aveva sui morbi, era la potenza sua sopra i demonii. D'un scui-

plice comando, egli cacciavali dal corpo del miseri osscssi. <

costringevali, benche frementi e urlanti contro di lui miiiac<v

furiose, ad abbandonar per sempre la loro vittima. Au/i a un

demonio, piu tristo, die in Alagoas tormeutava da gran pe//a

un povero energumeno, e ridevasi di tutti gli esorcismi e ancn

delle reliquie di santi, applicategli indarno; basto iinalmentc

che si arrecasse un vasello d'acqua gia benedetta dal Mala-

grida (allor lontano), perche incontanente, dopo orribili contor-

sioni, se "ne fuggisse.
<

Anche gli element! e le tempeste obbedivano al cenno del

grande apostolo; e meinoraudo ira gli altri 6 il fatto che ac-

cadde a Seiv^gipe del Key, nella provincia di Bahia. Meiitrr il

Malagrida stava quivi predicando in campo aperto ad una gran

moltitudine, ecco levarsi airimprovviso una violenta bulera con

grossi neri nuvoloni, die sospesi sul capo degli uditori, mi-

nacciavano ogni istante di rompere in j)ioggia spaventosa. K gia

la goute moveasi da ogui parte per i'uggire e cercarsi riparo: se

non die il missionario ie"
1

lor segno di rimanersi tranijiiilli. Mi-

rabil cosa! mentre tutto airintorno la i)ioggia precipitava a tor-



AL P. MALAGRIDA 41

ronti, neppure una goccia ne cadde suiruditorio. Xe qui ebbe

ti-rmino il prodigio. Presso a quella pianura era una collina,

dalla quale venivan giu a furia grossi rivi delle acque, scate-

natevi sopra dalla medesima tempesta; e gia stavano per in-

vadere diritti il teatro della predica, quando ad un tratto, come

respinti e sviati da una mano invisible, torsero via il corso

Strove, lasciando interamente illesi e attoniti per lo stupore

quei buoni fedeli.

Strepitoso altresi fu il miracolo, che il Malagrida opero nel

1742, ad Alagoas; miracolo attestato da centinaia di testimoni

oculari, la fama del quale empie tosto tutto il Brasile e il Por-

tohallo, ed a lui accrebbe in gran maniera la reputazione di

taumaturgo. Erasi costruita in un cantiere di quel porto una

grossa nave: ma, in sul vararla per metterla in acqua, ella

piegossi e cadde sopra 1' un de' fianchi, e si affondo talmente

nella inelma che non fu possibile, per quanti argomenti vi si

adoperassero intorno, il rilevarla e rimetterla in sesto. II pa-
il rone della nave, desolato di si grave perdita, avvisossi per

ultimo di ricorrere al Malagrida, gia illustre per tanti por-

tenti; e fattoglisi innanzi, raccontogli la sua sciagura e lo scon-

iriuro di venire a benedire coll' imagine della Vergine Santis-

^sima, che era la compagna indivisibile delle sue mission!, la

nave incagliata. II sant'uomo accolse con gran bonta e console*

come meglio pote, il supplicante; ma odorando che si preten/lea

da lui un miracolo, nego assolutamente di recarsi alia nave.

L'armatore ebbe allora ricorso a un pio artiflcio. Sapendo che

il Malagrida, prima di partire da Alagoas, dovea, per chiudere

la missione, fare una processione solenne, portando in trionfo

per le principal! vie della citta la sua cara imagine di Nostra

Xirrnora delle Missioni (cosi egli chiamavala); egli si accon-

<
fio ed intese coi guidatori della pompa, perche la facessero

passare presso al cantiere ov' era la nave. Cosi fu fatto; e il

Malagrida, senza addarsene, trovossi condotto in faccia al va-

sci.^llo. Tutti i marinai allora, col capitano alia testa, gli si fe-

cero incontro, e inginocchiati a' suoi piedi, lo supplicarono di

salire un tratto sul ponte per benedire colla santa Imagine la
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nav<'. Iiitenerito a tale spettacolo, cgli non potfc dinegarsi. .Sate

dunque a bordo; rccita ad alta voce una breve preghiera, die

il popolo ripete ; poi benedice con la sacra Imagine il legno :

dopo di che, comanda ai marinai di fare un ultimo sforzo, as-

sicurandoli die la Vergine misericordiosa verrebbe in loro soc-

corso. Pieni di ftducia, essi metton subito inano ai cord ami cd

agli attrezzi; ma non aveano per anco h'niti gli apparecchi, che

ecco quella enorme mole, tutto da se, scuotersi e crollarsi, iiuli

raddirizzarsi in sul lianco, posarsi maestosa sulla sua chiglia,

e scivolarsene liscia e snella in mare. Immense, a tal vista, 1'u

1'entusiasmo del popolo, e il prorompere in alte grida: Mh-a-

colo! Mi/'ftf'f>lft! Vit'd il Santo! Viva il nunro taumatii.ruo flrf

Brasile! E il santo taumaturgo a gran fatica ,pote finalm<Mit<>

sottrarsi a quel trionfo.

AI dono dei miracoli congiungevasi nel P. Malagrida il dono

di profezia, quello di intuizione delle cose piii recondite, quello

di leggere nel secreto dei pensieri e delle coscienze
;
od alti-i

somiglianti carismi soprannaturali, consueti a risplendere nei

gran Santi, cui Dio vuole, ancor viventi in terra, specialmente

onorare. Ma troppo lungo sarebbe, e all'intento nostro superfluo,

il dir d'ogni cosa. Ci bastera il soggiungere qui, per ultimo,

1'insigne testimonianza ed elogio, che del P. Malagrida scris-

sero al Generate del loro Ordine, residente in Roma, i Padri

Cappuccini di Bahia: Le cose nostre, dicono essi, procedono

bene, grazie a molti miracoli del Padre gesuita Gabriele Ma-

lagrida. Egii e un Santo, possente in opere ed in parole: 6 il

Saverio dei nostri tempi. Quantunque la Corte di Lisbona. il

ivgno di Portogalloe tutte le sue colonie abbiano alto concetto

di questo ardente apostolo; Vostra Paternita stia certa die co-

testo concetto 6 lungi dair eguagliare T immenso mcrito < la

eroica virtu di lui. Noi ne siamo stati, noi ne siamo testimonii

oculari; ogui giorno possiamo ammirare T austerita della sua

vita, il suo zelo ardente, il suo spirito d'orazione; ogni giorno

scopriamo in lui nuove virtii, e favori die il Cielo non concede

che ai suoi piu gran servi. E noi siamo pronti a confermare

con giuramento quanta qui affermiamo, ogni volta che cio tor-
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nasse utile per la gloria di Dio e per 1'onore della dotta Com-

pagnia a cui egli appartiene
l

.

Dal Brasile passiam ora in Portogallo ed a Lisbona, segui-

tando i passi del nostro eroe; il quale, per gravissimi interessi

delle sue missioni americane, dovette recarsi, in sul volgere

del 1749-1750, per la prima volta alia Corte del Re Fedelis-

simo; e poi, tomato a Lisbona nel 1754, ivi flnalmente, dopo

sette anni tra di apostolato e di prigionia, trovo quel martirio

che aveva indarno cercato presso i barbari del Nuovo Mondo.

1 MURY, pag. 188-189



MASSONE E MASSONA

XLVII.

L'APPRENDISTA MASSONE ALLE PROVE

Per quanto il Yenerabile martellasse sull'altare e racco-

mandasse il silenzio, il decoro, la gravita, poco o nulla otte-

neva da suoi sudditi indisciplinati. Erano ridiscesi nel mo/xo

del tempio, e i piii scavezzacolli non facevansi coscienza di

passare sul Mosaico di tela incerata: atto si sacrilege contru

la pieta massonica, che il Venerabile minacciava i colpevoli

di schiaffarli (secondo Fuso) tra le colonne, come si mandana

gli scolaretti al cantone, e perflno parlava di far loro royy/v'/v*

il Tempio, cioe metterli fuori della porta, e privarli cosi della

farsa da ridere che stava per essere rappresentata. Ma cllYran

parole. E vero che anche il Yenerabile se la prendeva conso-

lata, e chiacchierava forte colle Luci che gli erano piu vicim-.

e si faceva da loro raccontare i particolari delle prat id H-

corse tra il dottor Ferrato e la sua dama; e qualcuno intorno

a lui non finiva di celiare sul Rituale, che prescrive il contegno

severo durante la iniziazione de'postulanti, perche si tratta di

condurre un uomo nel sentiero della virtu,
1 mentre poi

tutta la cerimonia par fatta apposta per rallegrare la brigata.

E la farsa riuscirebbe, se non allegra, certo sopportabilo,

quando non fosse di una lungaggine mortale; contro Tadaiiio,

che ogni bel giuoco vuol durar poco. Taluno aveva proposto

al Venerabile di dimezzarla: ma il voto commie fu che si se-

guisse a puntino il corimoniale, come aveva chiesto lo stesso

1

S'intende, che le parole virgolate sono sempre levate di peso d;ii Ritualt

vigenti, specie i barbarism!.
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Armodio; il quale certo non si sarebbe impappinato nelle prove.

Armodio infatti si fece preparare, colla docilita di un agnello,

conservando solo la liberta di lardellare di frizzi il povero
F.\ Terribile. Si lascio bendare gii occhi: e visto clie costui non

ne cavava le inani, prese egli la pezzuola bianca, portata a bella

posta, la stese e ne ripiego in dentro le due parti, senza che

i lembi arrivassero a incontrarsi, lasciando cosi nel mezzo mm
riga semplice e ragnata, a traverse la quale egli vedeva ogni

cosa benissimo, mentre in apparenza egli era bendato e turato

come da un materasso.

II F.\ Terribile o non si avvide o non voile avvedersi di

questa articella, conosciutissima dai cantambanchi; e tiro innanzi

nella sua nobile funzione, di togliere i metalli, cioe i danari

di tasca al paziente. Armodio lo avverti: Bada, Frate Ter-

ribile, che gli ho contati prima! Consegno 1'oriuolo, gli auelli,

due bottoni gemelli ch'eran d'oro; depose il soprabito, la sot-

toveste, la cravatta, snudo il braccio e il petto dalla parte del

cuore, rimbocco il calzone destro sino a scoprire il ginocchio,

e mise la scarpa a ciabatta: insomnia lascio eseguire tutti i

punti del Rituale l
. Poi quando il suo boia gli ebbe girato

tre volte la corda al collo,
~ Tira con discrezione, disse al

Terribile: a buoni conti starebbe meglio a te che a me la cavezza.

Ma non & una cavezza, un laccio.

- Tanto piu! ti starebbe a capello! perche tu da gentiluomo

impiccatoio, m'hai assassinate come in un bosco .... Basta, sono

venuto al ballo da me, e vo
1

ballare.

Con tale rassegnazione fu condotto alia porta del Tempio;

ed egli picchio forte da sturare gli orecchi ai sordi. II primo

Sorvegiiante, com" era dovere, avverti il presidente, il quale

per ufflcio dev'esser sordo: Venerabile, si batte da profano.
- Vedete chi e il temerario, che osa in tal modo disturbare

i nostri lavori. Questa pappolata. sciocchissima in bocca di chi

1

Negli Stati Uniti il candidato o piii candidato che altrove, perche e ridotto

a dirittura in inutande, come dai Rituali del paese c'insegna JEAX D'ERBHKE

pseiidoiumoj nella Franc-Ma^onnerie (kins la province de Quebec en 1883 'senza

data, ne luogo', a pag. 133.
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pur dian/i si e inlbrmato solonnomonto del nomc e do]]<>

del postulante, suole gridarsi a voce alta, si die s'intonda fuori

della sala
;
ed e ripetuta pappagallescamento dal primo Sorve-

gliante al secondo. Questi aprendo cosi UH poco Tuscio, per
10 spiraglio caccio fuori la spada, 1'appunto al potto nudo di

Armodio, e dimando con voce misteriosa: - -
<c Chi siete? che

volete?

E il F.
p

. Preparatore rispose pel suo cliente: -- Non temete:

e un profano che supplica per vedere la luce.

Qui s'intavolo tra il Venerabile e il Preparatore un lungo

dialogo, a fln di chiarire il noine, la patria, I" eta e via via le

condizioni tutte dell'aspirante. II A'enerabile, come dcv'css.Tt'

sordo, cosi dev'essere anche dimenticone: ha ricevuto un ini-

nuto fa la informazione di tutto cotesto, per iscritto: ora, per

ufficio, non ne sa piu nulla. E il curioso & che, invece di clii<'-

derne all'aspirante, egli ne chiede ad un Sorvegliante, questi

ad un altro, quest' altro al Preparatore ossia Terribile, il qualo

flnalmente interroga 1'aspirante: la risposta arriva al A'cnci-a-

bile passando per la stessa traflla in senso inverse, conic i

mattoni palleggiati di mano in mano ai muratori ([iiando t'anno

la lornbardata. La Loggia intanto vi si trastulla, e ride, flnche

11 Venerabile decreta: Fatelo entrare.

Gli e come alzare il sipario per la commedia. Entrato Faspi-

rante, si chiude dietro lui la porta con fracasso, e il Venoraliilc

gli rivolge la parola: Che cosa volete? che cosa vedete ?

II F/. Terribile sofflo negii orecchi al paziente e gli iece

rispondere:
- - Xon vedo nulla (e veder ti>l(<>}: ma scnto

sul petto la punta d'una spada.

Quella punta, ripiglio il Yenerabile, e simbolo dei ri-

morsi che vi lacererebbero il cuor<;, se voi foste un traditore

della societa in cui volete entrare. Pensate a quello che late.

Prove terribili vi aspdtano. PYatello Terribile, conducete fuori

della Loggia (juesto profano, e menatelo pei luoghi dove deve

passare chi vuol conoscere i nostri segreti.

Armodio fece egregiamente la parte sua: si lascio tirare p<^l

laccio, dentro e fuori la loggia riaperta, tra un alto silen/io,
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incespicando qua e la e urtando con natural<v./a da parere

un cieco nato. Rientrato nella loggia, udi il suo F.\ Prepara-

tore che diniandava: Che cosa fare di questo profano?

EMI Venerabile: Gettatelo nella caverna.

Detto, fatto: due fratelli pigliano Armodio sotto le braccia,

e lo scagliano contro un telaio di carta, ritto dinanzi a lui?

si die egli rompendo la carta ricade dall'altra parte tra le

braccia di altri due compari. Xel tempo stesso si udi frusciar

una grossa chiave girante a due mandate, e stridere un ca-

tenaccio scorrente negli anelli e ribadito. I'n novelloccio s'im-

magina facilmente d'essere caduto in una grotta per una bodola

coperta di carta, e di trovarsi tra le mani di frammassoni, im-

padronitisi di lui. Armodio che vedeva ogni cosa, fingeva di

rimanere li spaventato e intontito. Ed ecco che nella supposta

grotta i supposti manigoldi lo spingevano ad una seggiola irta

di scabrosita, e tutta in trampoli e mal reggentesi sui piedi suoi.

E questa la prova della Sedia incommoda o Scdia di //'-

/!(->sxioat>, che talvolta i begli umori della brigata inaspriscono

di qualche spillo. Armodio prima di sedere, tasto colla mano

il sedile: cio che fece ridere la brigata. Birbo, ^amico! -

si dicevan Tun Paltro sotto voce. Sedutosi a grande agio, do-

vette rispondere all'esame che di lui prese il Venerabile. Per

fort una costui conoscendo rumore del postulante si contento

di alcune delle molte e sciocclie interrogazioni stampate nei Ri-

tuali, e si usano coi fanciulloni che capitano per ordinario alle

pruove, e che il Venerabile si piglia gusto a rosolare con cli-

mande ridicole e petulanti. Spacciatosi adunque in breve, disse

con gravita: Voi avete risposto bene. Ed ora perseverate

nel volervi far massone? -

. E udito che si, continuo: Prima vi converra sopportare

molte prove indispensabili. Se nel corso di esse vi manchera

il coraggio o la forza, siete sempre libero di ritirarvi. Prima

di tutto pero dovete giurare che manterrete un silenzio asso-

luto sopra i segreti della massoneria. Questo giuramento de-

v'essere fatto da voi sopra un vaso pieno d'acqua. Se il vostro

cuore fe sincere, potete bere con sicure/xa. Sc nel segreto del
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vostro animo voi siete un traditore, tremate dellYfMto subi-

taneo <> trrriliilc- di questa bevanda. Fratello Sacrificatore, pro-

si -11 tate al recipiendario la tazza fatale.

II fatto ft che la tazza fatale ft un chiapperello da bambini,

di folicissima riuscita con un uoino che uon ci vede. Poichft

la tazza ft a calice, colla coppa divisa in due parti, I'mia con

acqua inzuccherata, Taltra con caftft amaro consolato magari

di un pizzico.di sale inglos<>, e tutta, la coppa ft girevole sul

si lo piede. Pero come il F.\ Terribile ha posto nelle mani del

lostulante la tazza, il Venerabile continua: Ora giurate

con me: lo prometto osservanza - dei doveri massonici - <> sc

manco al mio giuramento -
(qui gli fanno here vim xorsulu

(J'ftcqua) io consento - che la dolcezza di quest'acqua
- si niuti

in amarezza - e il suo eftetto salutare - mi diventi vdcno.

In queste parole il F.\ Terribile, ha girato la coppa, e il can-

didate ft invitato a ribere
;

il che gli ta fare una smorflaccia.

II Venerabile deve battere un gran colpo di mazzuolo, gri-

dare die il candidate ft un traditore, fingere di cacciarlo

dalla loggia, negar fede alle proteste di lui e farlo confondoiv

un bel pezzo, a sollazzo dei fratelli. Ma con Armodio si trovo

cangiate le carte in mano; perchft costui, gustato appena una

stilla amara, respinse la tazza, addosso al F/. Terribile. c gli

scappo detto: Ma questa ft un" altra !
-

I fratelli si tappavano la bocca colle pez/uoU% per non si

fare udire a sghignazzare. E il Venerabile per rattoppare lo

sdruscio ammoni Armodio di essere piu serio, e prosegui sul

Rituale: ~ Se avete intenzione d'ingannarci, ritiratevi loslo.

Fra poco sarebbe tardi: noi conosceremmo la vostra pcriidia.,

o allora meglio sarebbe per voi che rinun/.iaste a v<'der la luce

del giorno. Riflettete bene. Fratello Terribile, impadronitevi di

costui e fatelo sedere sulla sedia di riflessione: cola egli 111(1-

diti sopra cio ch'egli deve f-ire.

Armodio si lascio piantar novamente sulla seggiola, siniu-

mulando alto raccoglimento. Intanto ciregli era riputato me-

ditare, i FF.\ intorno a lui, in punta di piedi gli apprestavano
1 1 strada al riaggio da fare. E come la sala e 1'anticamera
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furono all'ordine, cioe ingombrate di seggiole, di banchi, di

trappole secondo che prescrive il Rituale, richieselo il Vene-

rabile: Avete riflettuto? Persistete nel voler sfldare le

prove?

Persisto.

- Fratello Terribile, fate fare a questo profano il primo

viaggio, ed assistetelo in tutti i pericoli.

Diedesi adunque principio al preteso viaggio, che diviene

realmente difficile, massime pei grulli, che turati gii occhi, e

persuasi di essere caduti prima in un trabocchetto, e di av-

volgersi poi in Dio sa quali sotterranei, ne prendono una

sudicia paura. II F/. Terribile tirava Armodio pel capestro,

prendendo piacere a farlo urtare a diritta e a sinistra negli spi-

goli dei banchi, e inciampare negli sgabelli, che via via gli

mettevano tra i piedi ed a fargli levar un piede o spiccare un

salto per valicare un preteso fossato, o abbassare il capo per

non battere la fronte in un arco immaginario. Avevangli

anche difficoltato il passaggio con certe panchette a ruote

matte, si che Armodio poggiandovisi le sentiva fuggirgli di

sotto il piede; vi erano tavole bilicate sopra una traversa, le

quali si sentiva mancar sotto. Di che egli simulando cecita,

intoppava di tanto in tanto e barcollava discretamente. Gli

venne udito uno che diceva sotto voce: Se non pare che ci

veda! Armodio che non aveva la consegna di esser sordo,

per togliere questa idea, diede tosto un inciampone solenne,

e si ben misurato, che pesto duramente il piede d'un fratello,

e quest i levo il piede con segno di flero dolore. Armodio di-

mando scusa, avendo ben cura di voltarsi, come cieco, dalla

parte dove Foffeso non era.

Cosi tra le risa, mal trattenute della brigata, si merito di

passare alia prova della Scala i'ntcrmindbile e del Salto inor-

tale. Gli si affollavano attorno i fratelli per vederlo trafelare,

e trepidare nella flera tenzone. Si forma la scala di due pezzi

mobili, Funo sopra Taltro, incassati entro due ritti, in guisa

che vi possano scorrere insensibilmente. Quando il paziente,

montato il primo, ferma il piede sui piuoli del secondo pezzo,
Serie XIII, vol. IX, fuse. 901. 4 28 dicembre 1887.
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si leva di sotto il prinio e si lasda il secondo sdvolare dolcr-

mente nclle iruide a prenderne il posto, e <juest<> die era se-

romlo diventa prinio; e cosi indefinitamentc. sostittidido sein-

pre Tun pe/./.o di scala nll'altro. E perche il pa/ienle non si

avvisi della irhorminella, il F/. Terribile ha cura di dariili a

qnando a quando 11110 strattone di corda; e i fratelli lo aiutano

aH'opera. simiilaiido con macchine teatrali il vonto, il tuono,

la iiTaudiue, il linimondo, e i piu valcnti iiiiitn.no vaiiiti di bam-

bini, ulnlati llMiiniinili, inuii'iiiti di buoi, irii^niti di inaiali, cd

altre sitt'attc iialanterie. Di die il inal capitato aspiraiitc, cho

non iinisce mai di montare, suda e treina di tanti jiortcnti, non

indovinando come mai dal fondo delle cantiiu- non sia jMTandic

IHTvcnuto sul tetto.

E i carl FF.*. (piando Fhanno bpue doir.ato colic j>anr' trli lanno

trovaro in cima al pozzo di scala, un po' di ripiano o davan-

/;!', dovYjrli deve tenersi in piodi. Ma tcncrsi in picdi <' nnlla:

la gnida lo aJjbandona, e il Venerabile ^rintiinn, die sc <^-li

ha t'cdc nol potere della sociota inassoni.-a, si butti da

raltura, e non tema; qnei duii'cnto o trecento scnlini

un iiiuoco per un massone; e altre siniili ihjiiolate. So 1'aspi-

rante ha fior di cervello, inan^ia la fo^lia, o si butta: s<- e

dnro di coniprondonio, si pcritn o tontcnna, > un fratello li'li

da la spinta. Ad Oinii rnodo cii'li cade in iiTomlx) a un mate-

rasso, die Taspetta a pochi palmi di distanzn. Annodio. ajipcna

intcsa fantilona, si ^etto ii'iu a capofitto. E tutto da sc rial-

zandosi, dimando al F/. Terribilc die ripi^liavnlo pel ca]ie-

stro: C'fe altro? II die gli inerito un battimano, contro i

re^olanieiiii. Ma non era al line dollc prove.

II SHO F.\ Terribile lo tiro presso il secondo Sorveiiiiante, o

leer die Annodio tre volte il percotesse sulla spalla colla palina

della maiio. E il Sorve^linnte al Terribile: Chi e? Che vnole'

E uno die vuol divenire massone.

- Passi pure, disse il Soneiiliante. e Ihccia il secondo

viairino.

II secondo via^-io corre assai pin liscio die non il prinio,

non incontrando altro spnuracdiio, fuorche un improvviso
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sratenardo di spade e terracd vecchi die si battono tra

loro o s" indoccano con innocuo accanimento. In mm pen so fu

messa alia prnova la pazienza di Armodio con un battesimo

triplicate alia sua inano, e per giunta da una quanto erudita

altrettanto stupida dissertazione del Venerabile, intorno ai bat-

tesinii, lc ablu/ioni e le purificazioni. Dopo di die 1'u condotto

in giro per un terzo viaggio, aifatto piano, una vera passeg-

giata, quale ogni mortale puo fare in camera sua. Ma ecco

che il F/. Terribile lo conduce a percuotere tre volte il Ye-

nerabile. Fu come svegliare il can che dorme. Questi gli fece

novamente ripetere die bramava di diventare framassone, e

poi oracolo: II profano deve prima passare pel fuoco.

Nel punto stesso Annodio si senti investito da una fiammatella

di polvere di licopodio, la cosa piu innocente del mondo a chi

ha gli occhi coperti e difesi. E allora il Venerabile: Pro-

la, no, i viaggi sono firiiti. Voi siete stato puriflcato dalla terra,

dalFacqua e dal fuoco. -

II legittimo conseguente di tante purificazioni sembrava do-

ver essere la immediata iniziazione del candidate : ma fu di-

rittamente T opposto, perchfc il Venerabile entro qui in un

ginepraio di iilosolia e di teologia, o per meglio dire, di ca-

stronerie < di bestemmie, con cui sotto pretesto di esaminare

Annodio in latto di credenza in Dio, gTincnlcava il DcMsmo

puro, senza culto ne pratiche religiose, siccome la piu elevata

fllosofia. Annodio lasciava spiovere, e quando erane richiesto

rispondeva chiaramente secondo la coscienza di uomo onesto,

ma non andie crisliano cattolico. Egli era Inngi dall'immagi-

nare die qnesto Deismo, nei gradi superiori, si cambii nel piu

smaccato ateismo e nelTadorazione della Natura, nuda <
l cnida.

con non altro culto die lo sfogo delle passioni.

Si riscosse allordie il Venerabile, linito il seccantissmo ca-

tediismo deista, jnv^se un tono grave, in cui si sentiva tuttavia

un di< i di inindiioiiatorio, e disse: Ogni profano che si fa

rirevere nella nostra societa, non appartiene piu a se stesso:

ma ad un ordine di persone sparse da per tutto. Ed acciocdie

la dill'ei-enza (h'll* 1 lingue non impedisca ai massoni di ricono-
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scersi tra loro, esiste in tutte le logge un iparchio o sigillo, con

s<>i>-ni conosciuti dai soli massoni. Questo sigillo, dope <'ss<-iv

stato arroventato al fuoco, si applica a quella parte del corpo

che ciascuno preferisce. Noi 1'abbiamo tutti: volete avere ancne

voi questo marchio incancellabile del vero massone? Consentite

o non consentite voi a lasciarvi marchiare anche voi con questo

segno glorioso, per potere poi dire mostrandolo: Ecco! anch'io

sono massone ?

Non era ben finita questa fitta di bugie grottesche < di

spavalderie, che Armodio gi& aveva risposto, stendendo il braccio

ignudo, e additando: Qui. Questa risposta non era delle

suggerite dal F.*. Terribile, ma piacque. Si posero intorno a

lui il F/. Sacriflcatore ed altri manigoldi volontarii, che pre-

sero a sofflare dentro un caldano cola portato dai FF/. Serventi,

e voltando e rivoltando un immaginario sigillo di ferro, si an-

davano consigliando tra loro: E caldo abbastanza. No, l>i-

sogna che sia rovente, se no ci vuol troppo tempo, e altre

gentilezze simiglianti. Alcuni frugando nel caldano, facevano

ruzzolare qualche carbone in terra, o attizzavano il fuoco e

lasciavano cadere le mollette. Altri intanto avevano legato stret-

tamente il braccio, e tra le due legature sulla carne rigonlia,

andavano pigiando col dito, e dicevano: Qui sarebbe il posto.
-

Armodio, senza tanto badare al Rituale, soggiugneva: - - Be-

nissiino, ma spacciatevi. Dopo molto tentare di dargli af-

lanno, vodendo di farlo a sego, disse loro il Venerabile, che si

sbrigassero. E allora tra Tespettazione generale il F.*. Sacri-

flcatore applico vivamente sul braccio un ghiacciuolo, un ghiac-

ciuolo che a cio si teneva in serbo entro una scatola di crusca.

Armodio che ogni cosa vedeva e considerava, fece (per decoro)

un Ahi! e non aggiunse altro.

II Venerabile lo commendo della supposta intrepidezza, e in-

filo subito il sermone del Rituale: Profano, voi vi avvi-

cinate al niomento in cui conoscerete i nostri segreti. Per nostra.

guarantigia voi dovete prima confldare a noi un vostro sc^icto,

un segreto di cui non siate padrone.

Armodio, ripensato un tratto, capi che si esigeva un tradi-
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mento a qualche segreto promesso. Gli parve impossibile che

per daddovero si volesse da lui una vilta. Gli balenava P idea

d'inventare una frottola li per li. Ad ogni modo non senti-

vasi in umore di disonorarsi in pubblico, ne da senno ne in celia,

e rispose con flerezza: -- No, Yenerabile, cotesto non mai.

La quale risposta fu coperta d'applausi dal Yenerabile e da

tutta I'assemblea. Meno male! disse tra se Armodio, anche

questa P ho azzeccata... E quello scimunito di Terribile non

avvisarmi prima!

XLYIII.

ULTIMA PROVA, GIURAMENTO, IXIXIAZIONK

Piii trionfale ancora gli riusci T ultima prova. Anche questa

comincio con Finevitabile sproloquio: Profano, il giuramento,

che ora dovrete fare, vi obbliga a versare, in certe circostanze,

anche tutto il vostro sangue per la societa cui volete appar-

tenere. Acconsentite a questo ? Armodio annul con un cenno

di capo. II Yenerabile si continue): Profano, noi abbiamo

bisogno di persuaderci che la vostra non e una vana parola.

Siete voi contento, che vi si apra qui stesso una vena?

Armodio non ebbe d'uopo neppure di rimboccarsi la manica:

aveva un braccio ignudo; Fofferse. Al qual atto il Yenerabile

disse
'

subito : Basta: non volevamo altro che una prova di

coraggio.

NjelFassemblea si bucinava: E una prova fallita! Ma
che farci? gli e un flstolo, che ci rivende tutti.

Infatti Armodio, oltre che era preavvisato dal suo Terribile,

non era tanto bocco da immaginarsi che lo volessero in realta

svenare prima della iniziazione e del rinfresco, che doveva chiu-

flere la festa, e che tutti aspettavano a gloria. Ma i massoncelli

dolci di sale, ne mormoravano, dolenti di perdere il flocco della

commedia, che suol essere appunto lo svenamento o salasso del

candidato. Sogliono gli aspiranti, non avvertiti a tempo, tur-

barsi forte di questa cerimonia, e si contendono per lo piu,
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iuventando chYglino hanno pranzato poc'anzi, o che i mediri

loro haniio vietato di toccare il sangiu 1

,
o altro pivtosto. H cio

che brtmano i buontemponi della loggia : perche il Venerabile

si arruffa, o nega aspraniente di accettare sense si irivole, la

una canata al male arrivato postulante, e poi ordina ad un

F.\, che (3 detto medico, di assicurarsi della verita. Un fratello

buftbne si avanza, tasta il polso al candidate, ci studia sopra

seriamente, ritasta a piu riprese, e dichiara linalmente sull'o-

nore della sua professione, che la digestione e flnita, e che il

candidate puo senza ombra di pericolo sopportare il salasso.

Udendo quesfantifona il disgraziato, che non vode piu scap-

patoie, si rassegna, maledicendo in cuore la sua sciaguratag-

gine, e si lasria legare il braccio, che e tenuto lermo sopra

un catino. II medico, mutato in chirurgo, cerca lungamentc la

vena, e tentando qua e Ik colla punta d' una vera lancetta,

tiene in agonia il povero merlotto, h'nche improwisamente
dice: Non tema, e nulla; e dii una spuntonata con uno

steccadenti: nel punto stesso un compare fa scorreiv un liletto

d'ac<|iia tiepida dalla flnta ferita, e grondare nel catino. L'il-

lusione riesce maravigiiosmente crudele; e i FF.\ si godono
a contemplare il pallore, il tremito, le boccacce dello sciocco

paziente venuto a mettersi nelle loro mani fraterne.

Tutta la villana commedia t'u tralasciata per ibrza nclla

ricezione di Armodio, perche il Venerabile capi che sarcbbc

vano tentative il cercare d'intimorirlo con tali lustn 1
. Si venne

subito al giuramento. Ritirati dal mezzo della sala tutti gli

attr<zzi delle prove, il Yenerabile ordino che Armodio stesse

ritto tramezzo le due colonne Booz e Jachin, e grintimo con

solennita: Profano vi leggero ora la Ibrmola del giura-

uicnto, acciocchft, se non vi piace, possiate ritirarvi prima li-

licrainciitc. E lesse. Armodio, che gici prima avcva dato

un' occliiata alia Ibrmola, nr vi avcva scorto cosa che ripu-

gnassc alia sua oncsta pag-ana, non oppose difh'colta; c (jiiando

il Venerabile gli dimando: Prol'ano, siete disposto a giu-

risjiosc un si sonoro.

Fu fatto accostare alFaltare, e posare il ginocchio nudo sul
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pin basso gradino, eon avvertenza clip il piede sinistro venisse

a toccare il ginocehio piegato e formare cosi ima specie di

squadra; gli si pose nella mano sinistra un compasso colle punte

aperte e poggiate sulla mammella ignuda, e la destra mano

gli fu stesa sulla spada fiammante del Yenerabile. In questo

atteggiamento rituale pronuncio il giuramento, propostogli pa-

rola a parola: lo Armodio Ferrato giuro e prometto di

rnia libera volonta, innanzi al Grande Architetto dellTniverso

e sul mio onore, di conservare inviolabilmente tutti i segreti

della Frammassoneria, che mi saranno comunicati: come pure

tutto do die avro veduto fare o inteso dire, sotto pena di aver

tagliata la gola...

A queste parole il F.\ Sacriflcatore gli fece sentire sulla gola

il freddo d'una lama tagliente. Fu una specie di comento al

trsto. Armodio non se ne fece ne in qua ne in la pensando
die la fosse una delle carezze comiche della setta

;
e prosegul

ripetendo: Sotto pena di aver tagliata la gola, strappata

la lingua, il mio corpo fatto cadavere in pezzi, indi bruciato e

le ceneri sparse al vento, acciocche il mio nome rimanga di

esecrata memoria ed eterna infamia. Prometto e giuro di pre-

stare aiuto ed assistenza a tutti i Fratelli Massoni: giuro di

non appartenere giammai ad alcuna societa sotto qualunque

nome, forma o titolo opposta alia Massoneria, sottoponendomi

in mancanza a tutte le pene votate contro lo spergiuro. Giuro

flnalmente obbedienza e sottomissione agii Statuti generali

deH'Ordine, ai Regolamenti particolari di questa Loggia ed al

Supremo Grande Oriente d'ltalia.
l

1 Ouesta e la formola prescritta nel Rituale edito a Xapoli nel 1869, og-

gidi vigente in Italia e la piii coniune. Abhiamo tra mano otto o dieci altri

Ritnali, italiani o di altre lingue: la troviamo nel TAXII,. Li'.-t Fri'vex Trois-

Pnintx, to. 1. ])ag. .'{'.tl-U:'. ove si da il testo di tre Riti, il Francese, lo Scoz-

/'sf, il Misraita. la troviamo in un Rituale dell America del Nord, in uno

di Rio Janeiro, nel Brasile, ecc. Tutte concordano nella sostanza. Tuttavia

il F.'. Ragon, famoso Venerahile che tento in Francia di digrossare alquanto

i rituali e renderli meno brutali, per non ispavcntare i profani, attenua

la formola cosi : Et declare preferer d'avoir la gorge coupee plutot que de

reveler les secrets de 1'ordre. J.-M. RAGOX, Rituel de I'Apprenti ^fa<;on etc.
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Col giuraiwMito la corimonia volgeva al line, ma era il 1110-

ii icnto solonne. Chiese il Venerabile ad Annodio che cosa volesse

in contracambio della giurata fedelta.

Chiedo la luce, rispose Armodio indettato dal F.*. Ter-

ribile.

FF.\, in piedi, alFordine! esclamo il Yenerabile, E

poi volto ad Armodio: E la luce sia con lui '.

Nello stesso istante il F/. Terribile sbendo Armodio, die vide la

Loggia tutta in h'amme, e se involto in una vampa, e quattro o

cinque i'ratelli colle punte delle spade appuntate al suo petto sco-

perto, e con visi cagnazzi minaccianti di trucidarlo. Per quanto

Armodio si aspettasse questa finale della festa, non pote non

risentirne un' impressione di pauriccia, ma non fu che un ba-

loiio: Tassalto si muto in carezze, e in compliment! alia sua

bravura. II Venerabile gli giuro e spergiuro che tutte quelle

spade sarebbero a sua difesa; e fattolo accostare e genuflettere

dinanzi a se, gli pose tre volte il martello sul capo, tre volte

il compasso, tre volte la spada, e gli recito la formola: A

gloria del Grande Architetto dell'Universo, ed in virtu dei poteri

a me conferiti dal Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antic* >

ed Accettato, vi creo e costituisco apprendista Massone e Membro

di questa Loggia. Alia formola sacramentale aggiunse tre

abbracci e tre baciozzi; e con altre formole sciocche rincap-

pellate a formole noiose gli cinse il grembiule di pelle; colla

pettiera alzata, s'intende, perche guai al mondo, se questa si

lasciasse ricascare. Gli porse un paio di guanti da uomo, e poi

un paio da donna (ambe le paia pagate prima da Armodio, si

capisco), e gli raccomando offrisse questi alia donna ch'egli

Piirijii, senz'anno, un opnsc. in 8, a pag. .').'). In 1111 Rituale dedicato alia R. -

.

L.-. Caflaro,aH'()r.-. di Geneva, si sopprime intoraniente la inipreca/ionc di avor

liii^liata la fjola. F.
-

. OAMHJKRO KI,EI\K, I liberi Mnrtitori m-i loro shnholi ccc. Ge-

nn\a, Tip. del Comniprrio, 1865, nn opusc in 8, a pag. 15.
1 E la formola commie, noi la prendiamo com breve da un Rituale rna-

dOflcritto, e logorato nelle logge. II Rituale genovese poc'anzi citato, a pag. IH,

hi infiora <li due strafalcioni, facendo dire al Venerahile: Al terzo colpo
del intinlirtto si dia la luce al Neofita.
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pin stimava, alias, alia sua patita: perched di regola che cia-

scun aspirante massone attenda divotamente al cicisbeato.

In fine gli diede la spiegazione dei toochi e delle parole in

irorjro
l

. Fratello, prese a dire con sempre nuova vena

il Venerabile, noi Massoni per riconoscerci abbiamo segni. pa-

role e toccamenti. II segno e di porsi all'ordine, cioe levarsi

in piedi e porre la mano destra aperta sotto la gola colle

quattro dita chiuse e il pollice aperto, formanclo la squadra.

Questo segno dee chiamarvi a memoria le parole del vostro

giuramento, che vi sia cioe tagliata la gola, se mancate al vostro

giuramento. II segno gutturale e di powi all'ordine e poi ri-

tirare la mano orizzontalmente lasciandola cadere perpendico-

larmente. La parola sacra o la parola e Jachin che significa

stdbiltta. Yoi ne vedete la prima lettera sulla colonna del nord.

< v)uando vi si domandera la parola, voi dovete rispondere: lo

non so ne leggere ne scrivere: so soltanto compitare: ditemi

la prima lettera, io vi diro la seconda e cosi di seguito. Xoi

abbiamo inoltre la parola d'ordine o parola semestrale, che

il Grande Oriente muta e ci comunica ogni sei mesi, quella

di questo semestre e tempo perso.
2

II toccamento si fa pigliandosi

a vicenda per le quattro dita della destra, mettendo il pollice

sopra la prima falange delHndice e con un movimento insen-

sibile battendo tre colpi d'apprendista. I tre colpi d'apprendista

sono due colpi vicini, e poi un ter/o dopo qualche intervallo.

La nuu'da o il passo d'apprendista e porsi aH'ordine, restrin-

gc'rsi in s stesso, portar innanzi il pie destro, avvicinare ail

angolo il sinistro con un tallone contro Faltro, in guisa da

formare la squadra. Questo passo si fa tre volte, e si saluta.

1 II Rituale vigente (ed. Napoli, 1869) spiattella liberamente questi segni,

noi li citiamo: altri Rituali, come ad esempio il genovese del 1865, li tacriono

per timore che i profani non se ne valgano per giuoco o per introdursi ncllc

Icgge, disastri piii volte accaduti, e lacrimati a caldi occhi dai massoni di ti-

inorata coscienza.
*
Questa parola la diamo noi; e non e inerito delHll.-. Gr.-. Sovr.-. In-

quis.'. Gen.'. Adriano Lemnii 33.'. Gr. -

. M. g

. dell Ordine, e, quandn sicdo

nel Consiglfa Supremo, Potentiss.-. Sovr.'. Gr.-. Commend.-.
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La voslra c/n conic apprcndista c di hv aimi: '

il vostro.xr-

(jixilc (jiiantlo voiTctc ciitrarc in Loggia al lavoro gia apcrlo

sono Ire colpi alia porta, con eguale intervallo.

Come il F.'. Armodio 1'u a qucsto inodo picnamcntc ammac-

strato ed ebbe rindossati gli abiti suoi, il Vonerabile lo sp<-di

allc Colon/if del .Yo/Y/ <'. del Xtul a larsi riconosccrc dai FF.\

mettcndo in pratica i scgni imparati. E poi nn F.\ Sorvcgliantc

gli fece picchiare tre martellato sulla pietra bruin, prcltidio

de' cominciati lavori massonici, lo fece cainininarc da apprcn-

dista, e lo ricondusso tinalmente tra le duo folonnc; allora il

Venerabile comando Tapplauso colla baiteria dei mazzuoli,

coll^ nrla: Uzza! Uzza! tntto cotesto s'intende, a nuinero con-

tato e con tante Ibnnolp da far perdere la pazicn/a a (liobbc.

Cosisarebbe flnita la festa, se il F/. Oratorc non avcssc avuto

1'obbligo di chiuderla egli con una dotta arringa, c ArnuMlio

il corrispondente ol)bligo di succiarsela o lodarla. L'Oratore

spesso si rivolgeva a lui, che aveva preso il suo posto, giusta

il rituale, in capo alia colonna dogli Apprendisti; e non cono-

scendo Fumore di lui, gli aveva annnannito una diceria tulta

di pezzi di rapporto, un vero centone razzolato \\e? pezzi d'tir-

chitettura, cioe nei discorsi stampati per simili bisogni. II po-

ver'uomo si smaniava a derivare la Massoneria dalla piii ve-

neranda antichita, rimbussolando insieme Salomone e Zoroastro

e Confucio e Osiride, e pretendendo che i segreti massonici non

erano poi altro che la crema della sapienza dei Ginnosoflsti in-

diani, trast'usa nei misteri mitriaci, eleusini e cabirici, dcj>urata

nellascuola Italica di Pitagora e introdotta nelle l'ggi di Nnma.

1 InU'iuli che, se uii massone vi dimanda: ('.lie ctii o la vostra? dovctc

rispondcre : Ho tre anni. Ed e notahile, che variandosi per ciasciin jjrado i

segni, 1'eta, le parole, i tocchi, i passi e 1'altre prutiche, non e possibile te-

nerle a niente, e si puo giurare in coscienxa die i niassoni, e gli stessi

FF. -

. Tegolatori, tranne i stgni piii usuali, non ne sanno una inaledetta.

Di che vedi Rituali Maavonici (lei primo e del trrnli-.simo yrado, ecc. JHT la

prima volta pubblicati e commentaii. Roma, tip. cattolica di F. Chiapperini,

1874, un vol. in H>". Di questa edizione ci sianio spesso serviti, perche ripro-

duce alia lettera il Rituale autentico e vigente nei Rito sco/zese jn Italia, e lo

comrnenta di dottissitne note, che i massoni non ardirebbero inai <li puhhlicare.
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Non capiva egli cio che si dicesse: ma Armodio cho in cotali sogre-

tumi vecchi aveva studiato assai, capiva a maraviglia che il

dotto Oratore sflondava erudizioni da can barbone; tuttavia dis-

simulando, approvava di lungo. Di che il F/. Oratore si rimpet-

tiva e s' inorgogliva visibilmente, e poi, dalle alture antiche

capitombolando ai tempi moderni, giurava che depositarii di

quelle vetuste dottrine erano in Italia il Mazzini, il Garibaldi,

il Cavour, il D'Azeglio, il Ricasoli, e via via sino al presente

Venerabile e alle Luci della Loggia, e ai FF/. Ferrato padre

e h'glio.

A] quale flnimento glorioso, Armodio fece un riverenzone

profondo, e nel chinarsi diceva sotto voce: Cordoni! Cordoni!

clie non siete altro. II che non tolse che 1' assemblea non

applaudisse colla prescritta batteria di colpi sulle tavole, e ur-

lando: Uzza! Uzza! 1
. Com'6 consueto al flue di ogni tornata, il

Venerabile mando in giro per mano del F/. Cerimoniere il sacco

delle proposizioni; e poi ordino al F.\ Elemosiniere di far cir-

colare il tronco della beneficenza, in cui i figli della vedova

lasciarono cadere alcuni pochi mattoni rossi, e i FF.\ Ferrato

gittarono visibilmente mattoni bianchi e mattoni gialli. II che

tradotto in lingua meno bestiale, significa che si fa girare at-

torno una borsa dove si possono deporre le proposte da pre-

sentare nella prossima assemblea, e poi un disgraziato fratello

va cassettando sotto il naso di ciascheduno, per raggranellare

pochi soldi rognosi; giacche i piu danno rame, e solo quando

' Per farsi un'idea delle pretese d'antichita che vantano certi massoni, basta

dare un'occhiata ai varii Rituels del F.\ RAGOX, e alia sua Mafonnerie occulte;

ovvero sopportare la lettura della Origine de la Mafonnerie Adonhiramite, ecc.

A Helyopolis sic 178": ovvero vedere il F.'. CAUCHOIS, Mafoun. symboUque, Pa-

rigi 1863. Nei Regolamenti della Ris.-. L.\ Indipendenle I propugnatori dell'Unita

Mass.-. nellaValle di Napoli, Stab, tipogr. de'FF.-. De Angelis, 1867, a pag. 4, si

parla degli Statuti primitivi dell'Egitto, delle Indie, della Persia! Figurarsi!
In questi e simili libri tutta 1'antichita e chiamata a mentire per lusingare 1'or-

goglio massonico. Eppure chi non vive nel mondo della luna, sa positivamente,
cio che i massoni meno irragionevoli confessano, che cioe la massoneria non

risale piii alto che all' anno 1717; ancora che in essa si veggano rinnovate

spesso le turpitudini gia usate per antico nei misteri pagani, e nelle congreghe
dei Templarii e degli Albigesi e dei Gnostici anteriori.
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(' MtMvssario la re pompa di genorosita inettono <|ualcl)c moncta

d'argento o d'oro. Ma so i pin furono tqmli in vorbo matt.oni,

riuscirono poi tutti ferventi nel lamm <1J mitxtifazione din

segui. II servizio di rifreddi d'ogni ragiono, non senza brodo

ristretto e ogni altro ben di Dio in quanto a vini e liquori, ora

comandato dai Ferrato e cosa da signore. Tutto cio senza prc-

ii'iudizio della strippata legale intimata pel di seguente, la qualc

doveva poi pontificarsi giusta la liturgia massonica.

Armodio uscito finalmente da questo biribissaio, e strappa-

tosi anche dai nuovi fratelli, che 1'accompagnarono a casa, s.ili

le scale insieme col padre suo, senza scambiare con lui una

parola. Si serro nelle sue stanze
;
e prima di coricarsi, stanco

delle quattro ore passate in loggia, scrisse un biglietto. Comin-

ciava cosi: Clarice mia, sono iniziato, e seccato a morte e sto-

macato di queste pagliacciate...



BITiSTA DELLA STAMPA ITAHANA

i.

La Divina Commedia di Dante AHghieri, col comento di GIO-

VANNI MARIA CORNOLDI d. C. d. G. Un volume in 16 gr. di

pagg. XX 855, con tre incisioni. Roma, Tipografla A. Befani

1888. Si vende alFufflzio centrale della Civilta Cattolica in

Roma, via Ripetta 246, dai gerenti del Periodico e dai prin-

cipali librai d' Italia, al prezzo di Lire 5
;
franco per posta

L. 5,50.

Opera veramente utile e degna di grande encomio ha fatta il

Cornoldi, pubblicando questo suo Comento, il quale, pare a noi,

compie e corona il tanto e tanto che finora si e stampato a

illustrazione del poema dantesco. Ed aggiungiamo aver lui fatta

opera eziandio opportunissima. Imperocche appunto in questi

ultimi tempi si e divisato il modo di falsiflcare, per cosi dire,

legalmente la Divina Commedia, in quel modo che si procaccia

di legalmente falsiflcare tutta intera la storica nostra italia-

nita; istituendo per legge, in segnacolo di contraddizione al Pa-

pato nella citta di Roma, ima cattedra, dalla quale, come da

vm congegno di lanterna magica, si mostrasse Dante, non piu in

aspetto di quel cristianissimo fllosofo ch'egli pur m, ma in veste

di frammassone, di libero pensatore e, se si vuole ancora, in ca-

micia rossa da garibaldino: benche indarno fin qui si sia cer-

cato un maestro che, pel vile guadagno di questa buftbneria,

siasi reso a vendere 1'onore di letterato.

Oltre la propizia congiuntura di questa legge, la cui discus-

sione, specialmente nel Senato, porse il destro a qualche va-

lent'uomo di sollevare la poesia dell' Alighieri dalle bassezze

nelle quali si tenterebbe adimarla; al Cornoldi, per dare presen-
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teniente in luce il suo lavoro, si e oilerta 1'allra uon men la-

vorevole occasione del (liubbileo di Papa Leone XIII, al quale,

in tributo <li singolare ossequio, ne ha latta la dedica, scrivendo

in essa, Ira le altre cose: Per voi, Beatissimo Padre, come

san Tommasoe il primo filosofo, cosi I'Alighieri e il primo poeta

della nostra patria, e voi, rnostrandone delizia suprema, ed anclie

giovanile ardore, ripetete i versi di quel sacro poema che, con

prodigiosa memoria, pure ricordate.

Onde lion puo negarsi che anil >edue (juesti aggiunti di tempo
variainente conferiscono all'opera deir Autore la fresche//a. di

un frutto, maturate ad acconcia stagione.

Abbiamo asserito che, col suo Comento, egli compie e co-

rona il molto che da piu secoli si e scritto intorno alia Tri-

logia dantesca; e lo manteniamo. Che nulla di simile a qua n to

egli, con rara competenza, ha ora fatto, da vorun altro si e mai

impreso. Vogliamo dire una succosa e limpidissima spiegazione,

rigorosamente e particolarmente dottrinale, delle singole ter-

zine e dei singoli versi, ovunque in ciascuna cantica ha tro-

vato un concetto filosoflco, teologico, etico, politico, ascetico e

generalmente scientiflco da chiarire. Noi abbondiamo (e tanto

che quasi puo ridirsi il copia inopes nos facit] di comentarii

e di chiose, su cio che nella Commedia dantesca si riferisce alia

storia, alia mitologia, alia rettorica, alia grammatica, alia ii-

lologia : ma un comento che desse in breve piena ragione di

tutta quanta la scienza che FAlighieri possedeva e, come in un

ristretto di enciclopedia del suo secolo, egli raccolse nel suo

poema, al tutto ci mancava.

lo non nego gia, cosi il Cornoldi nella sua Avvertensa pre-

liminare, che si ritrovino comentatori eruditi, i quali abbiano

illustrate il late letterario e il lato storico di Dante, ma non

ritrovo un solo comento che abbia sufficientemente proposta e

chiarita la filosofla, la teologia e la scienza di Dante. lo udii

nomini sapient i deplorare questo manco, ma.non ritrovai nes-

suno che di proposito si rnettesse a torlo di mezzo: e si lascio,

come in passuto, il compito di comentar Dante a coloro che

lianno iiomiiiaii/a di letterati (e la letteratura in Dante e gran
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pregio si, ina inferiore agli altri) e se qualche filosolb ci misc

mano, f'u superficialmente istrutto di quella filosofia, clie fu

r.-mima del sonimo poeta; o pin presto fu seguitatore della fi-

losofla cartesiana, o di quelle altre, le. quali, perch& false nl

assurde, stanno agli antipodi della sua.

Dal che si vede di quanto lume difettino, per la intelligiMi/a

porfetta delle profonde belta poetiche delle divine cantiche, i piu

dei suoi studiosi, incapaci di afferrarne il meglio de" pensieri. I)i-

ciamo il meglio, perch& il poema dantesco e ampiamente com-

prensivo di altissime dottrine, affatto inesplicabili da altri cri-

terii e da altri teoremi, che non siano i filosoflci ed i teologici,

di cui FAlighieri ebbe tanto piu meraviglioso il possesso, quanto

piu mostro di saperli esporre in forma d'una poesia, or direb-

besi franciosamente originale, cioe tutta nuova e tutta sua.

Diciamo poi il massimo numero dei suoi moderni studiosi in-

capaci di gustarne le piu intrinseche e peregrine bellezze, per-

ch6 digiuni pur troppo dei principii, del metodo e dei sistemi

razionali di quella Scolastica, della quale 1'intelletto di Dante

fu unicamente nudrito ed imbevuto. II coltivamento di questa,

per amore di novita, fu gia da lungo tempo abbandonato; ne

pensiamo di offendere chicchessia, se affermiamo che un nu-

mero non piccolo di studiosi o dilettanti della Commedia dan-

tesca, a pena sono stati finora o sono al caso di intendere il

signiflcato dei termini di quella sublime filosofla, onde la me-

desima Commedia e nobilissimo vestimento.

Alia quale ignoranza della Scolastica, che raggiunse il meriggio

de' suoi splendori per dato e fatto dell' Aquinate, se si unisca

quella delle verita della fede e dei dommi, che oggigiorno oscura

la mente di non pochi, i quali si vantano colti, troppo si scor-

gera quanto sia il vantaggio che il Cornoldi ha praticamente re-

cato agli studii danteschi nei di nostri, con questo suo bel Co-

mento: del quale gia, come ne siamo informati, gli sanno grado e

gli mandano gratulazioni uomini di gran valore nelle buone let-

tere e nelle fllosofiche discipline.

Quanta poi fosse la idoneita sua per quest'opera in ispecie,

non accade a noi provarlo, essendo nota e in Italia e fuori la
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emiiieuza del suo sapere in materia di Srolasfica: come IK- lanno

i'ede i molti < ponderosi volumi da lui dati alia luce, ed il cre-

dito die uuiversalmente gode di insigue propugnatore e seguace

delle dottrine di san Tommaso.

Giosue Carducci, riflutando il mestiere di falsificatore catte?

dratico della Divina Cominedia, pro}X)stogli dal ministro Coppino,

con inolto buon senso se ne giustificava col gran maestro della

frammassoneria pubblica d'ltalia, Adriano Lernnii, scrivendogli

il 25 settcmbre del 1887: Per me la grandezza di Dante non

esce dal cerchio del medio evo e dello stretto cattolicismo: la

riforma die I

T

go Foscolo immagino tendesse egli a fare o vo-

lere nella Chiesa, non toccava, se mai, i dogmi, inirava ad un

cattolicismo piu rigido, piii ascetico, piu prepotente.

Questa confessione, strappata al cantor di Satana dallVvi-

denza della verita, per quanto amarissima alia dorninante set (a,

che da trent'anni ogni pietra muove per trasformare il catto-

lico ediflzio del poema dantesco in una loggia massonica, ricon-

ferma le parole del Cornoldi nelYAvveHenza al suo volume:

cioe dire al tempo nostro essere necessario che vi sia alia ma no

un comento di Dante, che non solo ne spieghi le letterarie

bellezze, ma ne svolga sinceramente e profondamente la dot-

trina teologica, fllosoflca, scientiflca. Per tal modo i giovani

segnatamente si potranno guardare dai lacci dei moderni sofisti,

corruttori suoi, ciascun dei quali, abusando della inqieri/ia o

della leggerezza dei loro ingegni, tira a rappresentar 1'Alighieri

quale maestro o precursore delle piu stolide invenzioni o di una

empieta svergognata.

Noi che abbiamo corso dal la prima all'ultima pagina (juesto

elegante libro, che pur ne conta presso a novecento, siam ri-

masti ammirati della dovizia di cose, tutte polpa di sostan-

ziale alimento, onde il dotto Comentatore ha saputo arricdiirlo: e

do senza prolissita, senza pedanteria, senza scoria di ej-iuli-

zioni o digression! superfine. Lo stile vi e semplice, stringato,

sentenzioso, lucidissimo. Nelle chiose nulla 6 omesso che m< i -

riti schiarimento. Tutta la parte politica, storica ed altresi

filologica, che nei versi danteschi richiede luce, vi e lunieg-
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giata con ima sobrieta, che niente leva alia sodezza della di-

mostrazione. Citiamo, per mo' d'esempio, quello che scrive del

famoso VeUro, nel quale succintamente prova simboleggiato

Benedetto XI. Le si vere ed elevate teorie della Scuola sul

tempo, sull'eternita, sul moto, su la vita, su la morte, su Fa-

more, su Farte, su 1'anima, su le pene ed i gaudii suoi, e quelle

che spettano ai misted ancor piii sublimi della Divinita ed alia

definizione od esposizione razionale dei dommi cattolici. vi sono

trattate con mano esperta. Qua e la poi, ove cade acconcio,

vi si toccano, per accenni, errori o disordini odierni, com'e ver-

bigrazia lo spiritismo, il magnetismo e Fipnotismo, nel Canto XX
dell' Inferno, a proposito del castigo ivi riserbato agl'indovini.

Insomma tanto i maestri nelle scuole, come i giovani disce-

poli, troveranno in questo Comento, che si proporziona quant' 6

possibile, pel modo piano e facile di spiegare punti anco difficili,

ai comuni ingegni, una guida sicura, la quale fara lor penetrare

i concetti genuini rinchiusi in molti e bellissimi versi di Dante.

Noi ci rallegriamo colFegregio Autore del Comento, nostro

collega, e godiamo che egli abbia fatto, per la dichiarazione del

testo della Divina Commedia, cio che il Berardinelli, altro nostro

collega, ha gia fatto per la illustrazione dell' allegoria di essa,

con volumi chegli hanno meritati giielogi di persone versatissime

negli studi danteschi l
. II che sta in prova della stolta accusa che

il clero italiano in genere, e noi in ispecie, avversiamo il gran

poeta, perche F insolente liberalismo si e arrogate il mono-

polio della sua fama, ed ha preteso crearlo a modo suo ves-

sillifero di guerra alia Chiesa ed al Papato. Se tale fosse

stato Dante Alighieri, non si sarebbe visto il P. Pompeo Ven-

turi, gesuita, cominciare nel secolo scorso a togliere il suo

poema da quelFoscurita, in cui era giaciuto pressoche sepolto

durante il secolo diciassettesimo; ne poco dopo il francescano

1 II Concetto della Divina Commedia, dimostrazione del P. Francesco Berar-

dinelli, d. C. d. G. \apoli 1859, edizione totalniente esaurita. Molta parte di

questo lavoro e conipendiata nell'appendice dell'altro volume defl'Autore nie-

desimo: II Dominio lemporalc dei Papi, nel concetto politico di Dante AUnhicri .

Modena 1881.

Serie XIII, vol. IX, fnsc. 901. 5 29 <licemlrt 1*67.
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P. Lomlunli pubblirann' quol <vl<biv cointMitai'io, ch<> lu il

roixlamcnto delPonore in cui poscia si e rimosso; ne il P. An-

tonio Cesari, dell'Oratorio, ne il somascoP. Giambattista Giuliani,

in'' i duo esimii sacerdoti Bennassiiti e Poletti cornporre, intomo

alia divina Trilogia, quei sudati lavori, che vanno tra i primi

deU'eta nostra; n<> finalmente il Papa Leone XIII avrobbp isti-

tuita nella sua Roma una splendida cattedra dantcsra, alia

quale indarno la povera massoneria tenta di opporiK
1 una

che con artiftzti mondaci la offusehi. Dante, ben lo ha detto

mal suo grado il Carducci, Danto noH'aniina e nel cuore, nel-

1'intelletto e nei sentimenti, fu uomo tutto del media <-ro cri-

stiano, professaute lo slretto cattoUrixmo: e come mm <' lor/a

di soflstica che possa rnostrare notte il giorno, cosi nori e sfor/.t

d'ingegno settario die valga a fare dell'Alighieri un lihero pen-

satore o un paterino.

Per zelo di bene e di schietta italianita, noi augui'iamo al

Comento del Cornoldi una larga diffusione <
4 vivaiinMit- lo

raccomandiamo per cio a quanti hanno caro il bello, il I mono,

il vero, in religione, in letteratura, in dottrina, in civilta. Cre-

diamo poi che a questa diffusione sia per giovare il tenuis-

simo prezzo, al quale 1'Autore ha voluto fosse venduto; giacche

al costo che si fa valere, considerata la mole, la nitidezza del

caratteri e la eleganza del sesto, non peniamo a dire che e

nn libro per meta donate.

II.

La QuestiojH' romana e I'Europa politico,, ossia dcllo x

mento del yran proWema secondo i giudlzi e le

de* pi*
1 Hli'xli-i noiidni di Stato, per un Professore roinano.

Due volumi in 8 grande di pag. coinplessive LXX X \' 1 1- 1 ^ is.

Ratixbona, Federico Pustet, tipografo editore lS8(i.

Ifalii delta nuovaRoma contro alia salma di Pio IX c r

delle na:.ioiii a Lt>om> XIIL Memorie storico-politiche di un
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Professore roinano. Due vol. in 8, vol. I, pagg. 721
;

vol. II

pagg. 1 120. Ratisbona, Federico Pustet, tipografo editorel885.

La benemerita Voce delta Veritd, nel suo numero del 23

Agosto 1887, sotto il titolo L'onomastico del S. Padre al Va-

ticano
,

ci dava minuti ragguagli di quella si cara festa di

famiglia, e not ne serbammo niemoria nella nostra cronaca

contemporanea delle cose romane *. Dopoche ne' suoi apparta-

menti S. S. ebbe ricevuti gli augurii degli Eini e Rini Cardinal!,

degnavasi di trattenersi con loro per circa un'ora nella biblio-

teca e, tra le altre cose di che tenne discorso con loro, annunzio

due opere storico-politiche, pubblicate recentemente daH'illu-

stre Mons. Farabulini e, tenendo innanzi a se i relativi volumi,

ne disse il titolo, parlando in breve del soggetto di che trat-

tano . I titoli di queste opere sono quelli appunto che qui sopra

abbiain riportato. Non recando queste opere in fronte il nome

dell'Autore, continua la Voce, lo stesso S. Padre disse agli as-

tanti, come autore di esse fosse il chiarissimo sullodato Mon-

signor Farabulini, avendo per lui belle parole di encomio. Sua

Santita ne voile anche far dono agli Eminentissimi, disponendo

che fossero portate loro a domicilio.

Ci parve quindi cosa giustissima il tener parola piu di pro-

posito,in una rivista,di queste due opere, le quali il S. Padre onoro

di si peculiari segni di stima: e soltanto differimmo di pubbli-

care la detta rivista sino all'apparire del presente quaderno,

nel quale, atteso T argomento che vi si tratta, essa trova luogo

assai opportune.

Ed ora, dopo questa breve introduzione storica, che torna a

meritata lode non meno del chiarissimo Autore che delle opere

stesse, facciamoci a dire alcuna cosa della prima, cioe : La Que-

stione roniana e VEuropa politica.

II primo volume si apre con un eloquentissimo discorso pre-

liminare, nel quale a grandi tratti il dotto Prelato riassume lo

stato della questione, ne fa sentire Fimportanza, ne mostra

com' essa tenga tuttora il campo nelle pubbliche discussioni,

1
Cf. ser. XIII v. VII quad. 89 i p. 717.
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lion meno dalla parte degli avvei-sari, die da <|ii<>lla degli ainici

(Id Pontificato. A chi volesse ossen.-uv, poter appunto per ci6

semhrare forse inutile la pubblicazione di questa nnova opera,

rispondo il cli. Prolessore colle seguenti parole, ndle quali al-

tresi determina con ogni chiarezza i proprii intendimenti Lo

scrivere intorno la grande questione che e la question*' del

mondo, secondo che fu detto da un vivente statista, e scri-

verne dopo la pubblicazione di tante opere si conte e predate,

che vennero a luce da ogni contrada, anche con nomi die sono

tra i piu illustri dell'Europa politica, e certamente ardua im-

presa. Nondimeno, avendo noi sempre seguito attesamente una

tal questione flno dal suo nascere, anzi raunato di rnano in

mano i piu importanti scritti e fatto accolta tra le nostre carte

delle principali memorie o storiche o politiche o diplomatic! ie,

che ad essa appartengono, non senza qualche fiducia ci siamo

posti a questa fatica, la quale ci potra appunto esser resa piu

agevole anche dagli altri studii, e in cui dovremo di essi neces-

sariamente tener conto, dell'ottimo di tutti facendo tesoro. Nostro

intendimento si e, non di trattar solo o runo o Taltro punto,

come fecero molti (e con bella lode, secondo il fine che si pro-

posero), ma di abbracciare tutto il gran tema nelle sue pre-

cipue parti, e formare, se non un trattato intero, universale e

compiuto, almeno un accurate RIEPILOGO BELLA QUESTIONE Ro-

MANA, restringendoci per altro ai tempi del presente Ponti-

flcato, sotto al quale essa fece tanti e si notevoli progress!.

(pagg. IV-V).

A quel modo che i nostri nemici non riflnano di venden-i,

sotto cangiate sembianze, sempre gli stessi errori, le stesse

menzogne, le stesse calunnie, colle quali vanno menando guasti

non pochi tra la moltitudine dei meno addottrinati
;
cosi e

dovere degli scrittori cattolici opporre nuovi libri, ne' quali si

ribadiscano le stesse verita e si diffondano in modo popolare,

quale antidoto contro le pestilenti dottrine Cosi ora il Fara-

bulini con queste sue opere, di pregio tutto nuovo, in argomento,

puo dirsi, antico, viene a rendere solenne testimonianza alia

verita, seguendo I'invito, gik iatto dal Supremo Gerarca nel
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discorso tenuto a' 22 di Febbraio del 1879 ai pubblicisti, rap-

presentanti del giornali cattolici del mondo: Voi, ligli dilet-

tissimi, Egli diceva, che, sommamente devoti alia sede Apo-
stolica vi inostrate prontissimi a sostenerne la liberta e 1'onore,

Jbrti ed uiianiini, a voce e cogli scritti, propugnate la" neces-

sita della Sovranitii temporale per il libero esercizio del Nostro

supremo potere; e con la storia alia mano dimostrate essere

tanto legittimo il diritto, onde quella ebbe origine e vita, da

lion potersene pretendere nelle cose umane altro maggiore

od uguale .

NelTIntroduzione troviamo quindi divisato piu partitamente

il piano di tutta 1'opera. Delle tre parti, in cui essa si divide,

nella prima (Principii di diritto e sofismi dei liberali) il ch.

Autore si fa a combattere i principali sofismi degli avversarii,

prendendo quindi occasione di toccare alquanto la parte teorica

della questione e d'accennare insieme i piu notevoli fatti che

le appartengono, ed in ispezialta la difflcilissima condizione del

Pontificato (p. 8). Nella seconda (La necessita dell'Indipen-

di'iiza sovrana del Papa] dimostra, come giudichino della

questione romana ed insieme della nuova Italia i piu autore-

voli statisti ed i migliori politici ecom'essi, tenendo per affatto

intollerabile lo stato in cui il Papa fu ridotto da' suoi spogiiatori,

riconoscano la necessita di reintegrarlo ne
1

suoi diritti. (ibid.)

NVlla terza (La societa moderna e il Papa Re) considera il

Papa rispetto alia societa odierna e da a vedere come i

medesimi interessi deiritalia e le condizioni politiche e sociali

del mondo richiedano la restaurazione del trono papale, e quanto

importar debba alia stessa diplomazia ed ai sovrani Taffret-

tarla, anche per la salvezza della monarchia e della societa

civile. (ibid.)

Da questa semplice divisione ciascuno puo rilevare facilmente

quanto compiuta debba .riuscire la presente trattazione, rima-

nendo chiarito sotto ogni rispetto, e svolto in tutti i partico-

lari di mnuirior peso, questo vitalissimo argomento. Ne piace

tuttavia di avvertire col medesimo ch. Autore che dovendo

^onsiderare la gran questione sotto varii aspetti e spesso anche
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non inolto dissimili, confutare in piu modi i pn-dpui crrori

dogli avvci-sarii, ribatlire a luogo a luogo lo ration! die mi-

litano a favore ddla Santa Sede e riforire gli opinainenti di

non pochi scrittori che le sostennero stronuaiiiciitc. col valore

ddle salde dottrine della filosofia e politico cristiana, il lotion*

si abbattera talvolta a qualche ripetizione, ma sapra con cortese

lacilita escusarla come inevitabile.

I limiti consentiti ad una rivista non ci poniiottono, sccii-

dendo ora al particolare, che pur di acconnaro a qualche punto.

Dopo mostrato egregiamente nel I. Cap. della P. I. quanto sia

adesso piu che mai viva quella questione papale, della qualc

appunto non si stancano i nostri contraddittori di ridirci che

morta e sepolta per sempre ;
nel II. Cap. sulla /todcx/a del

Papato il eh. Scrittore da, come si conviene, il fat to suo al

Senatore Cadonui il quale, com''e noto, con tanti cavilli e tanto

astio, si applico di proposito a travolgere e f'alsare il coixvtto

della Chiesa Cattolica, in quanto fe societa dotata di vero po-

tere iiiuridico.

II negare poi die il Papa possaregnare colla prcsciitc societa

non vuol dire altro, allo stringer de' conti, che non volere am-

mettere altri principii di governo che non sieno (pielli della

rivoluzione e dell'ateismo. Si, la societa, apostata dal cristia-

nesimo e da Dio, & quella con la quale il Papa non puo regnare

(c. III). Vorranno Ibrse opporci il diritto naziohale? Sappiamo

pur troppo su ([iiali titoli esso si i'ondi per rispetto a Roma:

Foccupa/ione di fatto, in onta a' trattati internazionali, in onta

alle proniesse piii esplicite e ripetutamente inculcate in pub-

blico parlamentp e per lettere private, Ijen note, e il famoso

plebiscite dei 40 no. E questo diritto, che e il diritto della ibr/a

contro la ragione, nato ieri, non riconosciuto da nessuna po-

tenza, viene invocato contro un diritto, nato da secoli, certo, rico-

nosciuto, fondato su quanto v'ha di piu sacro sulla terra? (c. IV).

Ci oppongono 1'unitii d
1

Italia inconciliabile col Papa sovrano?

Queirunita, posto che fosse indispensabile, si poteva pure otte-

nere sen/a ledere i diritti del Papato, come molti dimostrarono:

senza off. >sa, doe, di (juello tra i sovrani dltalia che piu d'ogni
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altro in ogni tempo contribui airindipendenza della medesima

(c. V).

Degno anche di particolare attenzione & quanto si discorre

nel c. VII, intorno alTimmunita del Vaticano, di fronte spe-

cialmente ai tribunal! d'ltalia ed alle loro decisioni, nella nota

vertenza tra il Cav. Vincenzo Martinucci e Mons. Augusto

Theodoli Maggiordomo di S. S. e Prefetto dei Sacri Palazzi

Apostolici.

La II. parte viene bellamente ritessendo la storia dei raggiri,

degli inganni, delle fallaci promesse, di quei mezzi morali in-

soinma, die poco alia volta spianarono la via ai cannoni e

alle bombe del 20 Settembre. Intendevano ben essi, i promo-
tori delPitalica unita, quale fosse la comune persuasione della

necessita di sovrana indipendenza pel Ponteflce, come unico

efflcace baluardo dalla divina Provvidenza costituito per la sua

spirituale autorita. E percio, mentre dalFuna parte volevano

far credere alle moltitudini di rispettarne le intime convinzioni,

anzi di essere da quelle stesse intimamente penetrati ;
dalFaltra

lavoravano nascostamente a minare ed abbattere quel propu-

gnacolo della divina autorita della Chiesa Cattolica; la rovina

della quale Chiesa non si peritarono poscia di dichiarare ul-

timo scopo di tutti i loro sforzi. Quand'anche tutti gli uomini

che hanno autorita nelle cose d'ltalia, e tutti i partiti che li

secondano, fossero concordi nel volere, a dispetto della civilta,

mantenere in tutto Tedifizio della Chiesa Cattolica, la nostra

rivoluzione tende a distruggerlo, e deve distruggerlo, e non puo
non distruggerlo senza perire. Nazionalita, unita, liberta politica

sono mezzi a quel fine
;
mezzi che eventualmente sono grandi e

solenni beneflcii per noi: ma che pure sono, rispetto airumanita,

nuH'altro che mezzi per conseguire quel line, che a lei sta som-

mamente a cuore, della totale distruzione del medio-evo nell'ul-

tima sua forma, il Cattolicismo. Si meditino bene, da chi ancora

potesse vivere pell'illusione su tal punto, queste, quanto empie,

altrettanto sincere confession! delFallora ministeriale Dirltlo, nel

suo n. 321 pel 1884.

Cosi sempre rneglio si conferur.i che la sola vera guarentigia
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del Papa e il civil Principato (c. II). Al Papato non puf

convenire niun altro modo d'indipendenza che la Sovran it a

stessa
;
diceva gik il Thiers nella sua famosa Relazione al-

Tassemblea nazionale di Francia, sopra la questione romana,

letta il 13 Ottobre 1840.

I capi seguenti di questa seconda Parte sino aH'ottavo, fanno

dapprima vedere la debolezza nella condotta de' Govern! an-

tichi e della diplomazia, e come ne ricogliessero frutti amari

per loro stessi, permettendo che si calpestasse il principio d'au-

torita nel piu augusto dev suoi rappresentanti. Quindi il ch.

Autore espone per converse i segni che vanno manifestan-

dosi d'una riparazione da darsi a quei conculcati diritti, so-

gni che riimovaronsi piu volte, perfino ne' diversi parlamonti.

di Europa. Finalmente, discussa e chiarita illusoria ed insus-

sistente la legge delle Guarentige, la toccare con mano colle-

prove piu lampanti, come veramente il Papa e prigioniero sot to

il regno della liberta, e come vanamente, a fine di rimediaro a

questo sconcio che tutti veggono e tutti, buono o mal loro grado.

confessano, T Italia nuova e legale vien fuori con proposte di

una conciliazione, da lei sognata, colla quale, cioe, lo spogliato

dica av suoi spogliatori: Bene sta, me ne contento; mentre in

quella vece 1' Italia reale e la Cristianita tutt'intiera vogliono>

che sia rimediato al male nell'imica maniera possibile, rimot-

tendo, cioe,, il Papa nel suo trono.

Nella Parte terza richiamiamo 1'attenzione de' lettori al c. III.

che s'intitola: La necessitd d'una soluzione e le proposte dcf

politici. L'illustre pubblicista vi discute ordinatamente i piu

riievanti
( disegni )

o quelli che vennero dai piu noti e repu-

tati scrittori. I quali noi vedremo come in sostanza tutti si

concordino in questo giudicio: che la societa civile non jtuo

far a mono del Papa Re, che i medesimi interessi della civil ta

10 richiedouo, che prima tra le altre nazioni 1' Italia, secondo

11 detto di Gino Capponi, vuole che il Capo della Chiesa ab-

bia rindipendenza, la grande ed eccezionale condizione di nu

Sovrano. Tutti ammettono con Cesare Balbo, che il potere toiu-

porale del Papa e in relazione intima colla cristianita, con
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la sua unita. con la sua poten/a, con la sua civilta; ed i piu desi-

derano col Foscolo die non solo questo Principe italiano esistae

ivgni, ma die egli regni mai sempre in Italia e difeso dagli ita-

liani. (pag. 529). Cosi vediamo ivi esaminata la proposta di for-

inare col concorso alle urne politiche un partito conservatore.

Proposta pero combattuta dalla stampa cattolica in gran parte,

che mantenne sempre Fantica formola Ne eletti, ne elettori.

E a noi piace di aggiugnere die questa maniera di sentire,

oltre all'avere in suo favore argomenti d'ogni fatta ed assai

gravi, ebbe sempre per se, e questo fu pe' cattolici il precipuo

motivo d'attenervisi, 1'esplicita dichiarazione della S. Sede col

suo non expedit, non ha guari dichiarato formalmente quale

un non licet, finche altrimenti non si disponga da Chi ne ha

solo la potesta. Quindi esamina il ch. Autore 1'altro progetto

nscito a luce nel 1881 coll'anonimo opuscolo U Papa e I' Ita-

lia; cosi pure le pubblicazioni del Rendu in tal proposito, che

tanto movimento eccitarono nel campo liberale, a paladino del

quale levossi il Bonghi; e poi quella del Marchese Pio Ghi-

slit-ri, che s'intitola: Di un modo di risolvere la Questione

Komana che potrebbe essere accettato dagli interessati. (
To-

rino, 1884); e cosi via via sino agli ultimi.

Ci spiace di non poter trattenerci sui belli capitoli che se-

guono: Lo sgombro di Roma necessario alia worn Italia

I,a ri<'o,irili<i:.i<>ii>> d' Italia e la restitn:.i<>ne di Roma Mene
xcttut'i?. e sconfitte del Governo italiano L'alleanza neces-

xftria delle Monarchic col Papato. Son essi tutti arricchiti di

documeiiti importanti, di preziose testimonianze, raccolte dili-

i^'Utemente, in ispecie dalla bocca degli avversari, i quali, o

accecati o sfacciati, lasciaronsi scappare delle confession! assai

opportune ad aprir gli occhi di coloro, che o non sanno o non

vogliono di tutti questi rivolgimenti riconoscere la vera origine

< lo scopo finale.

II lettore, giunto a questo termine del libro e gia bene il-

luminato nelFintelletto, s'avviene nei seguenti tre Capi di chiusa,

<'lu > sono tutti fatti per eccitarlo a 'premiere, secondo suo grado e

vondizione, una parte attiva nella soluzione di questo problema,
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dalla Provvideuza poslo iniiaii/i ai popoli ed agli Stall net

XIX serolo. Nel c. VIII adunque addita lYgregio Scrittore ai

cattoliei i doreri che loro incoinbono in siff'atta questione; mentre

poi nel c. IX dispiega ai loro sguardi In xj>/>rft//;/' die li deb-

bono animare nella non facile irnpresa e nell'ardua lotta. Non

teniano essi gli scherni di chi, lepidamente a suo senno, bat-

tezza per isciocche queste loro speran/.e. Per chi non vuole

esser cieco, troppi sono gli argomeuti die Iddio h'n d'ora ne

da di bene sperare: argomenti di carattere divino e che la-

sciano intravedere i dixcr/ni della Prorridt'uzu. (
v)ucst'('' il so4-

getto deir ultimo capitolo.

Chiudiamo quest! rapidi cenni intorno alia priina opera, col

far notare di bel nuovo la grande e scelta copia di testimo-

nialize e doc'.imenti d'ogni fatta, che in tutti e due i volumi

s' incontrano
;
dei quali poscia, quell! di maggior mole <>d im-

portanza, &i veggono raccolti nella ricca appendice del II volume.

Detto cosi, alquanto piu diffusamente, della priina delle due

lodate opere di Mons. Farabulini, ci restringerenio a dare una

breve contezza dell'altra, nella quale si espone una, direm cosi.

delle fasi, nelle quali si ando svolgendo in quest
1

ultimi anni la

questione romana; anzi quella fase appunto che col suo avve-

nimento determine) il risveglio sempre crescente e piu estcso

nel quale tuttora essa (mestione si ritrova.

Dei due volumi il primo, che risponde alia prima parte del

titolo: I f-itti della nuova Roma contro alia salma di Pio IX ,

contiene in ventisei capitoli una compiuta esposizioue di ([iiella

scena luttuosa, e insieme piena d'ignominia per coloro die ne

furono gli autori e i fautori; esposizione accoinpagnata da saggi

comment!, da opportune polemiche, corredata degli atti della

S. Sede, delle note della diplomazia, e di quant' altro allora

contribui a dare ad 1111 tal fatto un' importanza gravissima.

II secondo volume, che risponde all'altra parte del titolo:

I/omaggio delle nazioni a Leone XIII
,
ci dispiega agli sguardi

il sublime spettacolo offerto allora non solo dall'Italia e dall'Ku-

ropa, ma da tutto il mondo cattolico, colle solenni, numerose

e generosissime proteste, che da! prim! tra i Pastori sino al-
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Fultimo del clero; dal nobile patrizio air iiifimo clella plebe, si

innalzarono per far conoscere alle present! e alle future ge-

nerazioni F indignazione eccitata in tutti i petti cristiani da

quella scelleratezza.

Ora intorno ad un tanto misfatto, ne avverte giustamente

il ch. Autore, del cui grido fu piena la terra e che torno si

funesto allo stesso Governo italiano, sembrava quasi richie-

dersi un libro che ne perpetuasse F ignominia, a cui fii gia

condannato colle solennissime voci e riprovazioni di tutte le

genti. Imperocclie niun altro forse vi ebbe mai nelle antiche e

nelle moderne eta, di cui siasi piu a lungo parlato e piii co-

piosamente scritto, con sentimeriti della piu alta indignazione

ed orrore, in ogni parte del mondo e in tutte le lingue. A noi

parve, se non altro, di non lieve importanza, per la stessa qui-*

stione di Roma e per la difesa della divina causa del Papato,

raccogliere di tal misfatto tutte le memorie sparse, narrare le

cose che Faccompagnarono o lo seguirono, e mettere insieme

i piu notabili document!, legandoli per acconcio modo e dispo-

nendoli, come si potesse il megiio, in un solo soggetto.

Or appunto Paver corrisposto, non solo fedelmente, ma ab-

bondantissimamente alPintenzione qui manifestata, conferisce

alia presente opera pregio non volgare. Yi si leggeranno di-

fatto, narrati efficacemente ma senza esagerazione, quei fatti cosi

memorabili; vedrassi quali arti maligne furono adoperate a

travisarli e convertirli, ove fosse riuscito, in un trionfo della

malvagita; e come, in quella vece, tutti quegli artiflzii si ri-

volsero contro i loro stessi macchinatori. La gravissima allocu-

zione pontificia del 4 agosto, la pastorale del Cardinale Moreno

la quale poi ebbe tanta celebrita, la famosa circolare delFallora

ministro Mancini, lo scambio vivissirno di note diplomatiche

particolarmente colla Spagna, le sentenze dei tribunal! romani

contro alcuni pochi dei perturbatori, e flnalmente il comizio

tenutosi in Roma contro la legge delle Guarentige; tutte queste

vicende le leggiamo dalFerudito pubblicista trattate imparzial-

mente, con piena cognizione di causa, analizzate in tutte le
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circostanze di qualche moinento, in modo insomnia da riuscire-

veramente un monimiento imperituro per la storia.

La quale altresi, dietro una guida si illustre, rogistrera a

caratteri indelebili le vittorie riportate allora dalla Cattedra di

Pietro, cui si voleva trascinata nel tango, insultando vilmente

ai resti mortali del magno Pio; registrera i ventimila pelle-

grini Italian! che vennero a
1

piedi del successore di Pio IX, per

fargli obliare col loro amore e colla loro devozione i pa/./.i

oltraggi d'un pugno di traviati fratelli; registrera le centinaia

di migliaia di voci che da ogni angolo d'ltalia s'innalzarono versa

il Vaticano, con accenti di riparazione e con novelle proton.-

di fedelta; registrera le magniflcho pastorali dei vescovi, gl'in-

dirizzi d' ogni nazione e d' ogni lingua, che da
1

quattro angoli

clella terra si partirono concordi, per imprimere un marchio

d'infamia su quel mostruoso delitto, e ad un'ora proclamare-

sempre piu solennemente tutti i diritti e le prerogative dolla

Sede di S. Pietro e del Ponteflce romano.

Due copiose appendici di documenti aggiungono anche a quosta

seconda opera novello pregio; e chi in avvenire vorra scrivere-

di quei fatti, non potra certamente non tenerne grandissimo

conto; anzi ci pare di poter 'aggiungere, senza tema d'andaiv

errati, che assai difflcilmente si potra appresso scriverne altra

piu in ogni sua parte compiuta.
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stiano; non aggela con perpetui dubbi, delle persecuzioni avvenute nei due

ma appaga con 1'evidenza storica; e di primi secoli e nella prima meta del se-
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tre odizioni, 1'italiana, la francese c la tedesca. Indizio dei singolari

pregi di questo almanacco e il tirarsi di esso intorno a 400,000 copic

all' anno.

ANONIMO Trattenimenti dilettevoli e sacri sulla creazione del mondo,
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Liliro popolare dip espone gli Kserci/i Spirit ii;ili secondo il nuModo ili

Sant'lgna/io di Lojola. Vene/ia, TipOgTafia Kmiliana.

Nclla prefazione 1 Anoninio, dopo pagarp, li arcetteranno \oli-ntieri dalla
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vo, o pei poveretti chp, non potendoli

AiniKLLI.M MAIilANO Le Chiese di Uonia dalle loro orijrini sino ;1

secolo XVI. Roma, Tipografia edi trice Honiana, Via del >azareno, 14,

1887. In 8. gr. di pagg. 1V-80G.

Lo scopo deH'Autore, il cui noine e ncro distrutte. Qucsto dotto cd oru-

chiarissimo, la orndixioiio assai vasta, dito lavoro rinscira fjratissinio a lutti

lo studio infaticahilp, la pazipnza e la i cultori dell'archpolo^ia sacra. SPFVP

cnprjqa npl supprarp le non poche dif- iriirabilmente alia divo/ione dei fedefi,

licolta, die incontra, sorprpndpnti, p <M! ai tanti ppllpgrini c \isitatori di-l-

non gia di farp una storia completa I'ptcrna citta, i (piali troveranno in

dpllp Cliiesp di Roma, si qiipllo di pro- esso cpianto basti a siiflicionxa ppr

porre un tpntati\p di storia p di fornire istruirli della parte piii nobilc i
1 santa

n /-hi volesne a si colossale fatica accin- dplla Roma Cristiana. L'oppra p VPII-

t/crxi (j'Htsi inn nnula <-d un cataloyo dibilp al niodico prpzzo di lire (J npl-

delle Chicae delle (]>mli er/li ha Irornto I'uflixio dpll' Oswrvatore Romano. Rt>-

notizia dal secolo XIV al nostro. Parla ma, via dp' Burro n. li'i.

di 918 chiese, di cui oltre a 452, vpn-

4SSOCIAZ10NE dei giovani apostoli del S. Cuore per la ediurazionc dei

giovanctti aspirant! allo stato ccclesiastico. Quarta edixione. ttama, Uf-

fido del divoto del S. Cuore, 1887. In 10, di pagg. 101.

Vpggasi npl quaderno 885 dpi nostro la (jualo la quarta pdizionp di cpipsfo

periodico la raceomanda/ione chp fa- scritto tenne dietro alia tprza, ci da ar-

cemino di (piesto opuscolo P dpll'utilis- goincnio a spprarp dip 1' Assodaxionc

si ma opera per esso promossa a cura dei giovani apostoli attecdiisca fdice-

dei RR. PP. Barnabiti. La rapidita con inpnte.

MIIIIJA SACUA vulgatae editionis Sixti V Pont. Max. jnssu recognita et

Illeineiitis VIII auctoritate cdita. Tornaci Nervioruin, typis Societatis

Sancli Joannis Kvangelistae. Desclee, Lefebvre et Soc. MDCCCLXXXV.

In vol. in 8." di pagg. XXVIII, 094, 181), [91], 1'rezzo L. 7,50.

Nitida e corretta cdixione, come so- cjuesla ha sede in Roma, via della .Mi-

gliono psserp (pjplle della benpinerita nerva, 47-i8.

societa di s. Agostino. La succursale di

CAI'iM-iVALI Can. IIAKKAKLK II solemn? f.iubiloo Saccrdolalc di Leo-

ne XIII die si celebra il 31 Diccinbre 1887. lnno Italiauo con versione

in Ode Saffica Latina per Ilaffaele (Ian. Carnevali di Xocera Umbra,

un Opuscolo in 10."pagg. 10. /'W////io, 1887. li. Slab. l-Vlidano (lain-

pitelli.
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CAROSELLI f.ll'SKPPE Regole di ortografia ad use delle scuole. 3."

cdi/ione. (Icn-i'to Stinnila, Tipografia Pasquale Ler/, 1887. In 16, di

pagg. 88.

CH1MINELLO Dr. V. KNECHT G. F.

CHIMINELLO Dr, V. SCHUSTER J.

CIOBARNICH GIUSEPPE V. ZARRARIM G.

COLANTUONI RAFFABLE P. Raffaele Colantuoni Agostiniano. Martirio

'< del R. Giovanni Stone dell' Ordine eremitano di S. Agostino. Romn,

Tipografia della Pace, di F. Guggiani, via della Pace n. 35, 1887.

In 10, di pagg. 248.

Essendo assai scarse le notizie che suto di consideration! generali, anzi-

si hanno intorno al B. Giovanni Stone, che di ragguagli storici. Xondiineno il

come intorno a diversi a'.tri fra i con- ch. Autore ha cercato di compensare
fessori che sostennero il niartirio sotto (juesto svantaggio collo splendore delio

Enrico VIII, un libro coinpilato intorno stile e colla opportunita deile conside-

a siffatto argomento non poteva avere razioni applicate ai hisogni dei nostri

altra forma che di un panegirico, intes- tempi.

COZZA LUZI GIUSEPPE Le chi;ivi di S. Pietro. Memoria storica. Roma,

Tipografia Tiherina di F. Setth, Vicolo della Lupa, 30, 1887. In 10,

di pagg. 20.

t nolo aver il c'ero di Roma tra- s. Teodoro Studita,pubblicatosiora per

scelto come dono da offerirsi al Santo la prima volta nella Nova Palrum Bi-

Padre nel suo faustissimo Giubbileo sa- bliotheca; nel quale testo apertamente
cerdota'e le due chiavi, simbolo della si discorre della venerazione in che le

suprema potesta, 1' una in oro, i' altra a\ eano di quel tempo i Roinani e della

in argento. Colla presente Memoria sto- significazione che loro si attribuiva.

rica \ iene il ch, Autore a far meglio ri- Altre non poche testimonianze, come

levare quanto opportuno e lode\ ole sia quelle del Pontefice s. Gregorio M.

stato quel divisamento, essendo una tal d'altri Papi, e storici ricordi, relativi

simbolica ofl'erta tutta in consonanza al presente argomento, accrescono pre-

colle antiche tradizioni romane. L'eru- gio e diletto alia lettura di questa Me-

dito scrittore le illustra assai bene, moria.

principalmente con un passo inedito di

COZZUCLI BERNARDO Onielie Pastoral! di S. E. Revnia Mons. Ber-

nardo Gozzucli, Vescovo di Nicosia. Quarto Volume. Palermo, Tipografia

Pontificia di N. SS. del perp. Socc. e di S. Gins., 1887. In 10, di

pagg. 188.

Ouesto nuovo volume di omelie queste si e la sodezza della dottrina,

dello zelantissimo vescovo di Nicosia congiunta ad evangelica semplicita ed

risponde assai bene agli a tri, de'quali unzione di spirito. Xello stesso volume

gia facemmo il debito elogio nella no- si leggono a modo di appendice le Re-

stra bibliografia. cf. ser. XII. vol. XI. gole dettate da S. E. pel suo seminario

p. 337. Ser. XIII vol. I. p. 78\ Pari in vescovile di Xicosia.
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r.lSlSI'IM* GII'SEPPE Trattato dclla Yisila 1'astoralo di Mons. Giu-

seppe I'.rispino Vescovo di Amelia compendiato e aunotato. Opera 11011

solo necessaria a' Vcscovi c Visitatori, ma utilissima ancora ;ii 1'arro-

chi, ai Prclati ed ai capi di chiese, ed a tutt'i Sacerdoti dell'imo e

dell' altro clero. Terza Edizione accresciuta di molte aggiunzioni. A7
a-

poli, Tip. E. Libr. di A. E. Salv. Festa. S. Biagio dei lihrai; 14.

1887. Un Volume di Pagg. 388 in 32." Prezzo L. 1,70.
Noii e uopo che oi facciamo alodare forma riclotta, pubblicatasidopoil 1850,

I'lvi-cllcnte traltiito della Visita pasto- si raccornanda da se all'attenzione del

r;)l<>. scritto s\il cadere del secolo XVII venerabile Clero. Cf. Civ. Call. ser. III.

da Mons. Crispino, vescovo di Amelia. v. III. pag. 567.

Ouesta, che e la terza edizione della

DK GUBKMNATIS ANGELO Peregrinazioni indiane. Vol. II. India me-

ridionale e Seilan. Vol. Ill e ultimo: Bengala, Pengiab e Gashmir.

Firenze, Tipografia editrice di C. Niccolai, Via Faenza, 68, 1887.

Del primo volume di questi pia- che riguarda il viaggio nel Caslimir,

cevoli e istruttivi viaggi indiani, fu fatto dall'Autore nella cruda stagione

gia discorso da noi con lode nell'anno delle nevi e pero piena di stenti e di

andato. I due volumi, che ora annun- pericoli. Infatti, di viaggi nel Cashmir

ziarno, hanno gli stessi pregi e nieri- se ne leggono, ma tutti ne' inesi pri-

tevoli sono di pari lode. II ch. Autore, maverili o in altri men aspri e difti-

pose la sna larga vena d' ingegno cili degl'invernali. Ma il nostro Autore

in raccontare e descrivere tutto quel vago com'e di tentar quello onde altri

nuovo e meraviglioso che gli venne si traggono indietro, con quella sal-

veduto nell'erta e bassa India; bel- dezza di propositi che gli e propria,

lezze di natura e prodigi d' arte, co- voile visitare il Cashmir nell'inverno,

iiicccho questa abbia cola norme e acciocche dir potesse di quella con-

gusti e capricci diversi dalla greca ed trada quel tanto, che nessun prima di

italica. Di avventure poi e di casi strani lui ebbe veduto. In questo ultimo vo-

interveuuti al nostro Pellegrino v'e lume e nella fine segnatamente, 1'Au-

ropia e varieta grande : e sono appunto tore esprime, con vivo sentimento di

sill'atte vicende or triste or liete de- pieta, la sua gratitudine a Dio che

scritte da lui a vivi colori, che ren- in tutta la peregrinazione indiana lo

l(no sommamente dilettosa la lettura campo da pericoli, ne sostenne il cri-

di cuiesti due volumi forse assai piii raggio, e sano e salvo lo ricondusse in

che del primo. Una particolare im- Italia,

portauza ha 1' ultimo volume per cio

1)1 filHOLAMO BIAGIO Trionfo della Chiesa cattolica sul liberalismo

moderno; ossia apologia della vera Chiesa di Gesii Gristo contro gli errori

che il nuovo liberalismo ha riprodotto dal protcstantismo e da fonti

cotali; per Biagio Di Girolamo Parroco di Villaricca (Arcbidiocesi di .\a-

poli) Dottore in Sacra Teologia e socio dell' Arcadia di Roma col nome

di Tionide Eleo. Parte Terza, Volume 7. e penultirno. Sezione Prima.

Delia SS. Eucarislia, della Penitenza e della Estrcma Unzione; con la
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confutazione dellc rispettive obbiczioni. \npoli, Tipi Fratelli Ferrante,

Vico Tiratoio, 25, 1887. In 16, di pagg. 662. Prezzo L. 4.

Abbiamo annunziati di mano in come Sacramento e come Sacrificio, poi
mano i precedenti volumi di questa della Penitenza edell'EstremaUnzione.

dotta ed utile opera del Di Girolamo. II Tornera utilissimo in ispecie ai predi-

volume presente tratta dell' Eucaristia catori e catechisti.

EPHEMERIS PAROCHORUM Publicatio mensilis. Annus Primus. Fast-.

I-IV. Roinue 1887. 4 fasc. in 16, di pagg. 16 1'uno.

Abbiamo ricevuto oramai quattro cura d'anime. Auguriamo al nuovo pe-

puntate di questo periodico, e da quel riodico un'ampia diffusione, non pure

primo saggio non si puo pronosticarne in Italia, ma in tutto il mondo cattolico.

altro che bene. II contenuto principale Non taceremo peraltro che un'ocula-

si compone di Decreti e decisioni delle tezza maggiore nell' evitare o correg-

Oongregazioni Romane, di casi di co- gere qualunque solecismo di lingua

srienza, e di tali altri capi la cui cono- gioverebbe di molto, anzi ci sembra ri-

scenza importa grandemente a chi ha chiesta, al decoro del periodico.
>

ETUDES sur 1' Association des Families pour la priere du soir en com-

mun devant 1' Image (pacte d' union) de la Sacre Famille de JESUS,

MARIE, JOSEPH, offertes par le Promoteur de 1'Oeuvre a un MISSIOX-

XAIRE. Lyon 21. Rue Vaubecour. 1887. Un vol. in 16 gr. XVI-182.

FARRUGIA MICHELANGELO Un cenno sulla direzione delle anime pie,

secondo lo spirito del S. Cuore di Gesu; con notevoli aggiunte del

sac. Prof. Michelangelo Farrugia, membro dell' Unione Apostolica, ca-

nonico della cattedrale. Gozo, Tipografia vescovile, 1887. In 16 p. di

pagg. 184.

FKLLONI (Dr. D. ALESSANDRO) II magistero della Chiesa cattolica in

ordine ai bisogui presenti. Opera scritta e stampata pel Giubileo saeer-

dotale del Sommo Pont. Leone XIII dal Dr. D. Alessandro Felloni Prof.

di Teol. nel Sem. di Ferrara, Arcip. Vic. For. di Gaibana. Ferrara,

Tip. Economics 1887. Un vol. in 16. gr. pp. XV-466. prezzo L. 2,50
Lo scopo che il ch. Autore sf pre- divine del Magistero dei Pastori della

ligge nel dare alia luce il presente la- Chiesa e delle loro relazioni coiGoverni

voro, per la fausta ricorrenza del Gin- civili e Stati moderni. La 2* discorre

bileo Sacerdotale del nostro Venerate dei doveri dei fedeli verso detto Magi-

Pontefice, e quello di illuminare i cat- stero e si compie in 17 capitoli. E una

tolici circa la Dignila dei loro Pastori, e vera apologia della Gerarchia Ecclesia-

<-irca i doveri che hanno rcrso i mode- stica, del Papato, dell' Episcopate, del

-s-i'm*. Quindi la divisione dell'opera in Glericato: libro pertanto utilissimo e

due parti. La l
a

, che contiene 20 capi- che letto non potra non convincere che

toll, espone quanto riguarda la Gerar- ad essere buon cristiano vuol essersi

'hia ecclesiastica, e parla delle tre doti eziandio vero clericale.

FERRARI RARXARA II Salmo CX del testo ebraico. Studio esegetico

Serie XIII, rol. IX, fasc. 901. 6 29 dicembre 1887.
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di I). l!;ini;il;i h-rrari. \'<-ne:.i<t, Tipnrafia Patriarcale, .MhGll'.LXXXVH.

In If., <li pp. OH.

Si discorre in poche pagine dell'au- \ersctto, parola per parola. tnlto il

tore del saliiio (IX, del tempo in cui fu conteniito in ipiesto sal mo a detlii del

coinposto. della sua feriua ecc., e si Hellarmino fcli'lici-ninnin lum iinnnntii-

conchiude che cs<o e xlrt'ttanifiite ines- dine iiii/xtn-iornin. Inin ol>x<-uritfili' *r/i-

sianiro p. l.'J .

l)o|>< di elie il oh. Dot- tentiarnm.

tor Ferrari \a esponendo versetto per

FKHiESl ANTOMNO d. S. P. II Convento di Montu-lii ed i Capptic-

cini nolle Festo centenarie a S. Felice di (lantalice. l-lrcii:.c, Tip. Kdi-

trice di A. Ciardi, 21 Ilorgo degli Albizzi, 1887. Opusc. di pai;-.
.")

in 10. Prezzo Cent. 50. Si vende a scope di beneficenza.

GAETA SALVATOltE Suffraghianio i uostri inorti. Haccolta di sacrc

pocsie arricchite d' indulgenza in suffragio dci defiuiti. (loiiipila/innc

del Sac. Sal vatore (lacta. Scafali, stab. tip. della (-ainpana del mez-

xodi, 1887. In 16 p. di pajrg. i08. I'rezzo L. 2.

k mi libro inolto utile e che pno nelle pratiche di pieta (jiiotidiane p<is-

servire (jual manuale di divoxione ri- sano suflragare le aniine henedette del

guardo a tutte le axiom della giornata Purgatorio. Cosa oltremodo cara al

per i fede'i d'ogni sesso e condiziono. ciiore d'ogui buon cristiano.

Lo sropo a cui inira e quello che essi

r,\!J)I (.MONS. FEDEKim MAHIA) II liberalisino settario o incredulo

ridotto all' iinpotenza di far credito al suo sisteina ed il clcricalismo

inesso fuori equivoci. Lavoro storico-sciciitifico occasionato dal festivo

plauso al (liubilco Sacerdotale di Leone XIII. e dalle voci di (loncilia-

zione in Italia per FEDEHICO M. GALDI Vescovo di Andria. Andrin,

Stabilimento Tipogr. Direttore prop. 15. Terlizzi 1887. l"n vol. in !('.

gr. P.IJJJT.
Y-135.

L'opuscolo e diretto dal dotto e ze- sia per la loro coniiiven/.a coll'errore

lante ppelato a' suoi diocesani. Tra le e specialrnente col massonismo. delle

varie ragioni per cui si festeggia, se- sette o confession! anticristiane /jro-

condo lui, il Giubhileo Sacerdotale di testanti, tint/licunf, ruw. II Sacerdo-

Leone XIII, le principali sono: a) ri- zio poi di Cristo e il principio vitale

Bvegliare la fede e la stima dovuta al del Cattolicismo ;
non puossi cpiindi

Sacenlozio deiri.'omoDio
; b) presentare essere vero credente senxa |)rofessare

trionfale argnmcnto di disinganno alia sincera divoxione al dixino Sacerdo/io

Massoneria p. 10.) A conferma di cio di Cristo, continuato visibilnienle con

il cb. Monsignore mette in evidenza la non interrotta snccessione da uoinini

societa non cristiana essere iiiiinorale visihilnienle con rito speciale a cio

ed in/'clicixxiiiHi. perche la vera inoraje consacrati. DuiKjiie, concbiude, chi e

(ed^ Tunica non si ha che nel catto- \ero cristiano de\c essere i-ln-imlr,

licisino di cui rcntrn. ruf>o e tinii'xtro in- aniante cioe e dexoto al (Hero. Da una

fallibile e il Pontefice Romano. E qni chiara nozione del MTO e genuino
dim* istra Itrexeinente la nnllilii, sia per clericalismo, e dimostra che il lihe-

la loro origine, sia per la loro sterilita, ralismo nel combatterlo non puo mi-
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trire alcuna fendata sporanza di vin- tnalc poxizioiif roi xii'lr cnslrelti .v.vo-

cerlo. p. .'59- >6. Passa poi ni'l c. V. a Intnmente o a diapera rvi < \ijt-rderri

provare che la (juestione del potere ci- nell' incertezza, uello scredito e nella

vile del Papa entra nel campo della fede rabbin: o n ranginn- imlirizzo e renire

e morale cristiana. Dop'o di che, pone ad nffrnleUnrri con nni p. 129. La

in evidenza che servire al liberalismo priina parte e logica, la seconda e de-

e mentire alia retta ragione, e rinne- aidernbilf.

gare la verita, e tradire la cienza. Fi- Ci reputiamo a dovere di encoffliare

nalrnente, dimostrato come in questa questo aureo opuscolo, e di raecoman-

occasione del Giubbileo Sacerdotale di darlo a tutti. il grido del cuore d' un

Leone XIII Loins miindun post enm il sincerissimo cattolico, d'un zelantis-

Papato abiit. propone ai Frammassoni simo sacerdote, d' un vigilantissimo

e svolge il seguente dilemma: Nell'at- Vescovo.

GOXZAGA LUIGIA MAKIANXA Vita della Venerabile Madre Angelica

(liovanna Visconti Borromeo, Moiiaca professa nel Mouastero dell'Apo-

stolo S. Paolo di Mil.no, descrilta da Luhjia Marianna Gonzaga, nio-

naca nel moiiistero uiedesiino. Lodi, Tipografiu Laudense di Giulio 01-

dtiui, 1887. In ll> p., di pagjf. 3^28.

Festeggiando le Nozze d'oro di brevi cenni il merito e lo scopo del

S. S. Papa Leone XIII, queste |>reziose libro. Esso jwbblicossi per la priina

memorie, tolte dal tesoro di famiglia, volta nel 1673. Oltre 1'ecliiicante rac-

le Angcliche di S. Paolo in segno di conto delle virtii della Serva di Dio,

esultanza offrcno, efficace stimoln di contiene molti particolari intorno alia

virtii alle anime pie. Cosi la dedica fondazione e prinii tempi del mona-

di questa ristampa, mandata in luce stero di S. Paolo in Milano detto delle

per !'occasione del Giubbileo papale. Angeliche.

Quelle parole ne dicono eziandio in

KNKCHT G. F. Piccola storia sacra per le classi inl'eriori delle scuole

cattoliche, con 47 vignette compilata sulla Storia Riolica dello Schu-

ster Dal Dr. G. F. Knecht, canonico di Friburgo, e letteralineute Ira-

dotta in italiano dal Sac. Franaesco Dr. Chiininello Direttore spiri-

tuale nel Convitto Xazionale di Sondrio. Seconda edizione. Friliirijn in

Bri&yovia B. Ik-rdcr libraio editore 1887. In 16 p. di pagg. 0:2.

I.KC.A (LA) LNTKKXA/IONALE dei lavoratori spiegata al popolo. Cash>,

(liitvanni Pane tipografo-editora, Via della Hovere n. 3, 1880. In 16 p.,

di pagg. 170.

K un libro scritto in forma di dia- versivi degli arrufl'apopoli. I RR. Par-

logo. Lo stile e semplice e si fa leggere rochispecialmentedovrebbero sparger-
con piacere. Si tocca con maestria la lo presso il popolo, e in generate leg-

qtiestione della classe operaia e si ri- gerlo tutti coloro che praticano, per pro-

spoiidcconevidenxa agli argomentisov- curarne il vero Iwne, la classe operaia.

LEONAWK) (S.) DA POHTO MAUBIZIO II tesoro uascosto nel S. Sa-

crificio della Messa ; per S. Leonardo da Porto Maurizio; aggiuntavi la

spiegazione dei riti e dei misteri contenuti in questo ineffabile sacrificio.
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2.
a

odi/ionc. Xnpoli, Tip. o Lib. di A. c S;ilv. l-Vsl;i, S. l>iai<> dci

Librai, U, 1887. In 16 p., di pagg. :U*2. I'rc/xo L. 1,7(1.

E un vero tesoretto ancor questo resa necessaria ima scconda edizimic;

e vorremmo confortare tutti i riostri

lettori a concorrcre perche, esanril;

trattatello, nel quale per la penna di

un Santo ci vengono descritti i beni

immensi die possediamo nel Santo Sa-

crifieio. Godiamo assai che se ne sia

ancor questa, ne abbiano a seguirc piii

altre.

LIGUOIU (S. ALFONSO M. a
) Opere di S. Alfonso M. a

de' Liguori Dot-

tore di S. Gliiesa, Fondatore della Cong, del SS. liederitore, Vescovo

di S. Agata de' Goti. Vol. IX. Torino, 1887. Tipogr. di Giacinto M;.~

rietti. Un vol. in 8. gr. pagg. 1008.

MAC,AM P. FRANCESCO La data e il luogo del battesimo di Sant' A-

gostino; con alcune note sui primi monument! cristiani di Milaim.

I'tiria, premiata Tipografia Fratelli Fusi, 1887. In 8., di pagg. 184.

Prezzo L. 3.

E questo un lavoro di assai erudi-

zione e di molto sana critica, e che

risponde alia fama proeacciatasi dal

ch. Autore con altre pubblicazioni. Si

veda per es. la rivista che facemmo nel

quaderno 886 dell' opera di lui in tre

volumi, Ennodio. Per la data del batte-

simo del grande Africano, ei tiene,

quanto all'anno, essere stato il 387, e

mette bene in chiaro, come a un mero

equivoco si debba attribuire 1' opinione
di coloro che vorrebbero il 388. La

maggiore controversia pero si agita

intorno al mese e giorno: mentre da

una parte 1'antica tradizione ambro-

siana, conservatasi sinora, assegna il

5 maggio; e dall'altra, una diversa

corrente la quale prese forza nel se-

colo scorso, specialmente per nomi

illustri che se ne fecero sostenitori,

vorrebbe che il battesimo seguisse nel

Sabato Santo, caduto in quell' anno

ai 24 d'aprile. II valente scrittore di-

inostra quanto poco peso rimanga ai

principali argomenti di questi avver-

sari della tradi/ione ; 1' uso cioe dinon

amministrarc il battesimo solenne fuori

della Pasqua e Pentecoste, e il passo di

Possidio nel c. I. della vita di S. Ago-
stino; argomenti, e deboli in se stessi,

e specialmente considerate le positive

testimonianze che sostengono la ((-

stante tradizione, come quella doi di-

versi martirologii ecc. Piii estesa e la

discussione per determinare il luogo

del battesimo: e qui pure il ch. Autore

prende a sostenere con molta forza di

ottimi argomenti la vetusta, e pur sem-

pre viva tradizione, secondo la quale

Agostino venne battezzato entro quel

recinto o, se meglio vuolsi, su qveli'araa

che sta di costa alia basilica Ambro-

siana e sopra di cui fu eretta una chie-

suola, dal, nome deirillustre battezzato

chiamata ancora S. Agostino. Non ci

e possibile tener dietro a questa dimo-

strazione, che necessariamente si di-

lunga in esami, descrizioni e confronti

locali; ci sembra pero che 1' assunto

proposto rimanga perfettamente chia-

rito e provato. Sicche, applaudendo di

cuore a questo bel lavoro, il quale cosi

opportuno venne ad illustrare il XV
centenario della conversione del Santo

Vescovo d' Ippona, concludiamo con

una eccellente osservazione fatta dal

ch. Autore alia fine del suo scrilt<,

fe una nt'cessilii die contro 1' inva-

dente ipercriticisnio, il (jualc d' ogni

tradizione, d' ogni fat to slorico, che-
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di un popolo, quando nulla vi e di po-
sitive che la provi falsa, molto inveoe

che la suffraga; quale sarebbe questa

appunto della data e del luogo del bat-

tesimo di Agostino.

non possa essere provato come il conto

di un ragioniere, o dimostrato come un

teorema d'Euclide sullalavagna, mena

miseranda strage, s'abbia a difendere i

santi diritti della tradizione religiosa

MARAZZA LUIGI Sac. Luigi Marazza D. in S. T. Agli sposi. Spiega-

zione dei Riti della Chiesa che santificano la formazione della famiglia

e le prime sue gioie. Matrimonio - Battesimo - Confessione - Cresima -

Prima Comunione: Milano, Lodovico Felice Cogliati, editore, Via Pan-

tano n. 26, 1887. In 16 p. di pp. 388. Prezzo L. 2,50.
Giustissima e la ragione recata dal- esempio in questo libriccino diretto

agli sposi. 6 una spiegazione letterale

dei riti che si usano nell' amministra-

zione dei Sacramenti indicati nel titolo.

La Messa per gli sposi e esposta se-

condo il rito Ambrosiano, e secondo il

rito Romano. Dice in tale occasione

qualche cosa dell 'J Mo civile, esponendo
che cosa esso sia ed a quale scopo si

debba compiere. Cotesto libro e un gra-

zioso dono pei novelli sposi.

MAKOZZI RAFFAELE Virgini Matri Leone XIII. P. M. L An. Sa-

cerdotii peragente. Senis, ex Archiep. Typoe;r. Sancti Bernardiui

MDCCCLXXXVII.

MERLONI (CAN. GUGL1ELMO) Precetti di ben vivere ai figli di Vit-

toria pel Can. Merloni Guglielmo Peniteuziere della Cattedrale di Fano.

Tipografia Sonciniana Fano 1887. Volume in ottavo di pagine 207.

fe un aureo libro di morale e cri-

stiana filosofia, che il ch. Autore dedica

agli orfani suoi nepoti, nell' intento di

annnaestrarli ne' loro doveri. Dividesi

in quattro parti, e sono: doveri verso

se stessi, verso la famiglia, verso la so-

cieta e doveri di religione o verso Dio:

a' quali fanno seguito prose e poesie in

morte di Vittoria, giovane in cui la

corporea bellezza era specchio di un'a-

nirna ancor piii bella, rapita in fresca

ota all'amore de' suoi. II dettato di que-

Tautore di questo suo opuscolo. La

Liturgia della Chiesa, dice, puo essere

oggetto di studii utilissimi non solo alle

persone consacrate al Signore, ma al-

tresi ai laici... p. 7 . Tl popolo deve

prendere parte col Clero nei divini uf-

fizi, e 1'aiutarlo con versioni esatte

(ivi) e cosa eziandio utilissima e se-

condo lo spirito del
1

a Chiesa. II Reve-

rcndo D. Luigi Marazza ce ne da un

st'operetta e di una cara ed elegante

semplicita e naturalezza, che mirabil-

mente alletta il lettore, mentre con la

sodezza della dottrina e la s\ ariata eru-

dizione lo viene ammaestrando nella

pratica scienza della vita. II proemio e

la chiusa del libro. in cui il ch. Autore

ricorda 1'amara perdita che gli ha fe-

rito il cuore, sono pagine traboccanti

di affetto. Invitiamo i giovani a togliere

in mano questo libro, che traccia loro

la via da seguire e gli scogli da evitare

nel dubbio e periglioso mar della vita.

L'istesso ch. Autore ha dato pari-

mente alle stampe un dramnia intitolato

II martirio di S. Pancrazio uno dei

giovani eroi della Roma Cristiana. Ot-

tima e la scelta del soggetto, bello 1'in-

treccio, nobile lo stile, poetica la frase,

e tutto il dramnia spirante fuooo di

amore a Gesii Cristo, a cui il giovane

eroe ogni umano affetto e la stessa vita

immolava. Ci rallogriamo di cuore col

ch. Autore di queste due operette,
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egualinente pcoficue alia gioventii! e <-i muoxcrne <-o' simi pn>gc\oli scritti la

auguriamo die egli prosegua a pro- morale e cristiana educaoiooe.

MINKLLA (111 SKPPK Abolizione delle decline. (lanonicati - l>eneli/i ini-

nori delle (lutledrali - Seininari. Osserva/ioni di (iiuseppe Minella <la-

nonico della (lattedrale di Padova. /Worn, Tipografia del Seniiiiario,

1887. In 10, di pagg. 1C). Altre osservazioni di 1). Giuseppe .Minella,

canonico dclla (lattedrale di Padova sull' abolizioue delle dccinie: Le^e
14 Luglio 1887, promulgata col 22 Luglio stesso, n. 1727 (Serie :!)

Padova, Tipografia del Seininario, 1887. In 10, di pagg. 32.

La legge del 14 luglio 1887 che

rolpiva inesorabilmente Je decline ec-

clesiastiche e purtroppo un fatto com-

piuto, ed altro non rimane che miti-

garne, ove si possa, le tristi conse-

guenze. Uno studio attento di essa

legge, che ne precisi i limiti,edia modo

percio di eccettiiarne quello che vera-

inente da essa non venne compreso,
e lavoro utilissimo anzi necessario. Le

present! osservazioni del Can. Mine'la,

specialmente le seconds, oHVono drgli

ottirni schiarimenti, appoggiati ad in-

terpretazioni legali ed atti autentici. Vi

e ben chiarita per esempio la dislin-

zione tra decline ecclesiastiche e donii-

nicali; delle qnali le prime soltanto

furono colpite dalla legge. Uueslc n

servazioni nsguardano principalmente

lo stato di cose esistente nel Veneto:

ma non saranno tuttavia inutili andn-

per altre parti d' Italia.

MOSSI Di/ionario Sintetico-Universale, conipilato dal Sac. Prof. 1). Mi-

chele A. Mossi. Discorso preliniinare. S. Pier d' Arena, Tipografia e

Libreria Salesiaria, 1887.

In ({iiesto discorso preliminare il

ch. Autore tratta del linguaggio pri-

mitive, dal quale nscirono tutte le

lingue del inondo, inchiuso il san-

scrilo, il Kicciua e il vascuense, che

ebbero la loro origine nella dispersione

babelica e son tenuti in conto di lingue

primitive. Si riferiscono e confutano

tutte le opinioni dei filo'ogi su (piesta

materia, e si indica la vera formaxione

del linguaggio. La lingua pertanto,

onde provengono tutte le altre, e, a giu-

dizio dell'Autore, 1'ebraica. Ora qual
fosse la lingua parlata comunemente

dagli uomini prima del diluvio, nes-

8imo lo saprebbe dire. L'autore do-

\ rebbe provare che fu 1'ehraica, e non

la prova. Dalo e non concesso che la

lingua primitiva sia stata 1'ebraica.

(lo\ rebbe diniostrarsi che nella confii-

sione babelica, la lingua ebraica rima-

nesse intatta, e la confusione allora

non potrebbe altrimenti spiegarsi che

per la creazione di nuovi idiomi di-

versi fra loro e dalla lingua ebraica,

la quale come suppone 1'Autore era

la primitiva e percio Tunica.

Ma se il fatto della confusione del'e

lingue nel campo di Sennaar e certo,

il modo onde avvenisse non e egual-

mente certo. Di che segue, secondo

noi, che il problema tante voile <li-

scusso, della lingua primiliva, resta

insoluto,perche insolubile. K nel vero,

senza la certsi conoscenza del mndo

onde fu confuso e sci]>o il primitivo

linguaggio, e opera vana il \olerlo rin-

Iracciare e scoprire nello sterminalo

numero degl' idiomi <>ra esistenti. Le

considerazioni del dotto Autore circa

la natura delle lettere consonanti e

vocali ci sembrano ingegnosc, ma scn-

za valore per la soluzione del proble-

ma. Gli esempii illustralivi della na-

tura della radice pag. H, 23) non ci

paiono conformi alle leggi foreliche.
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MTCOLI SAC.. \I.\CE.\ZO Remiuiscenze degli ultinii qiiarant'auni dai

liliri dell' Kneide di Public Virgilio Marone. Rapsodia del Sac. Vin-

ren/o .Mucoli iiella iausta occasione delle Feste giubilari dell'inclito

Pontefice, Leone XIII. Palermo, Tipografia Pontificia di M. SS. del

Perp. Sore, e di S. Gins. 1887.

II ch. Sac. Mucoli dev'essersi con-

vertita in succo e in sangue 1'Eneide

di Virgilio, se egli pote attuare il pre-

sente lavoro che nessun altro, forse,

avrebbe saputo neppur concepire. Egli

e mi poenietto di circa 500 versi tutti

dell'Eneide tolti da varie parti di essa

e ricomposti a celebrare il soggetto

annunziato nel titolo. Arrechiamone un

saggio dal paragrafo V, dove, secondo

la-finzione del poeta, a Pio IX, (-he

prega, appare il blasone di Leone XIII

e prenunzia le glorie di lui :

II 690 Vijc ea fains erat Senior, su-

bitoque fraoore

II 693 Intonuit l-aevum, et de caelo

lapxa per umbras

694 Stella facem ducens multacitm

luce cncnrrit:

VII 171 Urbe fttit summa.

II 71 4 luxtaqiie an-

tiqiid litpress us

VIII 653 Stabat pro temph) et Gapitotia

celsa tenebat.

VII 171 (Argtimentum inaen.s, el citstos

VI 708 Candida circnm

709 Lilia

III 588 famque dies primo suryebat

Eoo., ecc.

NOCELLA MlXXS. CARLO -- Le iscrizioni graffitc nell' escubitorio della

Settima Coorte ilei Vitrili. Interpretazione di M. Carlo Nocella. In Roma

prcsso Forzani e C. Tipografi del Senate 1887. Tn opusc. di pagg. 20 in 8.

Le iscrizioni graffite, dovute per

lo piii ad autori volgari e destinate da

essi a conservare la meinoria di fatti

volgari e famigliari, sogliono gettare

gran Inine su certi ragguagli dell'anti-

chita, di cui la storia non ci ha lasciato

nessun ricordo. Per con\ erso poi e per
la stessa ragione riescono non di rado

difficilissinie ad interpretare ancora

agli archeologi piii consuininati. Un

eseinpio se ne ha nel vocabolo Emilu-

hiriits e nella frase sebaciaria facere,

rinvenute piii \olte nei graffiti della

VII coorte dei Vigili urbani. A scio-

gliere cotesta questione, non risoluta

ancora con piena soddisfazione da nes-

suno, il ch. Monsignor Nocella dedica

la dissertazione che qui annunziamo.

La sua conclusione e che sebaciaria

facere, fosse un' espressione tecnica dei

Vigili, ordinata a significare non gia

qualche il'uounazione, ne le pattuglie

condotte per la citta con fiaccole sco-

perte, bensi un servizio straordinario

di perlustrazioni a lanterne accecate,

a fine di sorprendere i malandrini, gli

schiavi fuggitivi e loro masnade, per
tutela della pubblica sicurezza.

Einitularitts o eniititliarins poi si

chiamava, secondo l'oj)inione del chia-

rissimo Autore, il Vigile che in quelle

fazioni andava annato di etnitulium,

ossia di un emitulius fnsti? o emilitliutn

lignum, \ale a dire di una mazza per
ineta guernita di nodi di ferro. La qual

voce sarebbe coniposta e derivata dal

greco rlue mezzo, e T-J/C? callo o nodo.

I! ch. Monsig. conforta la sua dop-

pia interpretazione con validi argo-

inenti cosi archeologici come filologici,

ond'ella non e una vaga congettura. ma

per lo meno una sentenza oltremodo

probaliile e fondata.
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ONCI.AII! Al'G. Los rovondioatiniis pnpulairos on Behjiqiio. l,o s

universal; l.c service niilitairo personnel ot obligatoire; 1' F,cole gra-

luito, obBgatoire ot lai'que; la Separation dc 1' Eglise ct do 1'Etat;

par Anii. Onclair, Protre (Extrait do la Revue catholique des Institu-

tions et <hi Droit) (irenoblc. Sabatior ot Dardelet, Imprimours-libraires,

1887. In 1C), di pagg. 62.

POLI D. GIUSEPPE Piccola appendice agli studii intorno alia reale pre-

sonza di Gesu Cristo nolla SS. Eucaristia. Venezia, Tip. di Lorenzo

Tondclli 1887. Opuscolo di pagg. 164 in 10. Prezzo L. 1,50.

PI MIA A. C. Princcps pads. Napoli, 1887. Opusc. di pagg. 62 in Hi.

RASTERO (Giov. B.) Institutiones philosophiac Joanuis Baptistae Hasten)

Presbyteri, pbilosophiac Professoris in Scininario Aquonsi. Editio aitora

Genuae ox Tipographia Archiepiscopali 1887. Due vol. di pagg. XIII.

408-452, in 10. Prezzo L. 6.

Annunziamo la ristanipa di questo Fn ottiino avviso del ch. Autore lo a'g-

corso filosofieo del quale, al suo priino giunere in questa nuova edizione le

apparire, dernino il seguente giudizio: due questioni sul Panteismo ontologico

Questo nuovo corso filosofico, for- e sul Darvinismo. Questa seconda, tut-

mato fedelmente sulla dottrina di San tavia meriterebbe, ci pare, una tratta-

Toininaso d' Aquino, si raccomanda zione alquanto piii estesa, avuto ri-

non solo per la sincerita della dottrina guardo agli attuali bisogni. Intorno poi

e per la sodezza dei ragionamenti, ma alia priina non crediamo opportune lo

sopratutto per la chiarezza e facilita essersi taciuto afTatto del Rosmini, spe-

dell' esposizione, adattatissima ai gio- cialmente dopo il moltissimo scrittone

vanetti allievi. (ser. IX v. IV p. 216) in questi ultinii annk

SALVATORI (Fil. Maria) Vita di S. Veronica Giuliani, Abbadessa delle

Cappucdne di S. Chiara : scritta dal Sac. Filippo M. Salvatori, 3.
a
edi-

zione napolitana. Xapnli, Tip. e Libr. di Antlrea e Salvator Festa, S.

Biagio dei librai 14. 1887 1 Vol. di pagg. 288 in 16.

SGHERILLO MA1ITINO Istituziono cristiana cattolica; ossia la imitaziono

di Gesii Cristo. I. Precetti evangelici, II. Consigli ovangclid, III. Pro-

incsse evangelicbe, IV. Minacco evangeliche. Pel H. P. I). Martino

Scberillo Ereinita Cainaldolese. Ascoli Piceno, Tipo-Litografia L. (lardi,

1887. In 10 p, di pagg. 416. Prezzo L. 1,50.

Sara scmpre un'opera santa quella si scorge quale sia 1'ordine che gli piac-

di ricbiamare, sotto ({iialsiasi forma, i que in c-io di seguire. Un capitolo dcllu

t'cdcli allo studio delle massirne del Di- IstUuzione cristiana cattolica, letto quo-

\ino Hedentore. A cotcsto santissimo tidianamente, somministrera ]>er piii

fine ha mirato lo Scherillo col presente mesi all' anima fedele -un pascolo gr;\-

suo scritlo; e dal titolocjui sopra citato dito e sostanzioso.

SCIirSTEIi ,1. Storia sacra doll'antico e del nuovo Testamento por lo

scuolc eloniontari cattolicho; con 100 vignette e due carte geogralicho,

dal Dottor J. Scbustor. Opera onorata di un Breve di Sim
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Suntita Pio IX, reeata iu italiano dal Sac. Dr. Chiininello Direttore

spirituale del Convitto Xazionale di Sondrio. Frilnirifo in lirisyoriu 15.

Herder tipografo editore, 1887. In 10, di pagg. 264.

SESTIM S. La carita privata in Italia. V. II Padre Ludovico da (!a-

soria. (Estratto dalla Scuola Cattolica, periodico religiose
- s.-ienlifico <

letterario di Milano. Anno XIV e XV, Vol. XXVIII, XXIX e-XXX,

quad. 168, 170, 176). Milano, Tipogr. di Serafmo Ghezzi. Via A.

Manzoni, Vic. Facchini n. 6. 1887.

I precedent! quattro articoli sullo dello stile colto e spigliato che del sog-

stesso argomento, pubblicati pure nello getto attraentissimo e caro oltremodo

stesso ottimo periodico milanese, sono
;

ad ogni cuore ben fatto, si fa leggere

I. L'ospedale Lina Fieschi-Ravaschieri; d'un fiato e con gran piacere. Ci au-

II. Don Bosco; III. La piccola casa della guriamo che il ch. Autore continui in

divinaProvvidenza(Cottolengoj;IV.Gli si bella e santa opera e che poscia, in

ospizi marini. Di quest 'ultimo ci occu- un sol volume raccolte,presenti al pub-

pammo nel quad. 873. p. 352. Anche blico italiano queste splendide pagine
il presente, pe' suoi pregi, non meno di carita veracemente patria ecristiana.

SICILIAN! GIOVAXX1 VIXCEXZO Trattato elementare di geometria

piana e solida, secoudo il programma Ministeriale pei Licei, di Giov.

Viac. Sicilian! B. Bologna, Tipografia Mareggiani, 1887. In 16, di pagg.

308 con tavole. Prezzo L. 3,50.

Pregio particolare di questo corso, Trattato mentre soddisfa alle esigenze

e il riconnettervisi la Geometria piana material! del programma, agevoli nel

colla solida, e formarsi d' ambedue un tempo stesso 1'insegnamento e lo per-

solo corpo; contrariamente a cio che si fezioni, togliendone uno dei difetti che

pratica nelle scuole, dandovi occasione e quello della sconnessione. E maestri

lo stesso programma degli studii. Quel e scolari se ne troveranno giovati

savio avvedimento fa si che il presente

SIXISCALCHI LIBORIO II cuor tra le fiamme dello Spirito Santo; ov-

vero esercizi divoti per la novena e feste della Pentecoste; con una

parenesi a' venerandi sacerdoti ministri del Paracleto; del Padre Li-

borio Siniscalchi d. C. d. G. Xapoli, Tip. e Libreria di A. e Salv.

Festa, S. Biagio dei Librai, 14, 1887. In 16 p., di pagg. 308 Prezzo L. 1.

STEGAGXIXI PROF. LEOPOLDO Da S. Leone Magno a Leone XIII;

ossia i Tredici Leoni Pontefici. Cenni storici. Verona, Tip. S. Giuseppe

di A. Merlo, condotta da G. Marchiori, 1887. In 4. di pagg. 92. Prezzo

L. 1,50 (legato in cartoncino) .

L'operetta, scrive la Verona fedek, La seconda parte contiene saggi di ver-

si divide in due parti; la prima com- sione in prosa e poesia; cioe, quindici

prende le biografie dei tredici pontefici, brani scelti dalle opere di s. Leone Ma-

piii o meno estese secondo la lunghezza gno, a' quali segue la versione poetica

e 1' importanza del loro pontificate, degl'inni a s. Costanzo e s. Ercolano, e

tutte pero dettate con quello stile so- di alcuni epigrammi del Santo Padre.

brio e vibrato che epropriodell'autore. Accogliamo 1' encomio che il gior-
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iiiilc \eronese f;i tli qnesto pregevole freuo c conquisi da altrcltanti Leoni

[ftVOfO, Don che della bclla esecuzione Ponlrlici, andie in qnesto degni vera-

tipogralica del mrde.simo. K bene a\- mente del loro noinc! > Ne meno de-

\erleil di. A ii tore nella Prd'azione, die gno n'e il gkmosamente regnanle Leo-

i Barbari, i Saraceni. i Norinanni, gli no XIII die da died aiini combatte e

eretid piii formidablii furono tenuti in vince tra \icende nun meno fortuno.-e.

STIS.M'II (Joannes Dr.) De obiectivitatc cognitionis limnanae ad Leonis

XIII Pont. max. primao .Missae sattCtae coftimeuiorationem qiiinqimge-

nariam ccleltrandaiii seripsit Dr. Joannes Strauh. />/'////'/' l!riK<it'i<'

suinptibus Herder. 1887. l.In vol. in 8. gr. paii-i.
Vll-l 1:2. pr. L. i,r>o.

K un eccellente lavoro; nel (juale (k)gni/ione iiinana, especi<iliiieiit(>ddla

in bre\c con stile diiaro, sani prin- SUfl Oggettivita ; confutando al tempo

cipiiebuoni argoiuenti 1'Antore espone stesso gli errori del Kant, del Vogt e

e difende la dottrina di S. Tommaso miiitta la scuola dell'Enipirismo e del

intorno al rilevantissimo tema della Critiisino inoderno.

TABAIIELLI (D0.\ UICCAHDO) L' argoinento ontologico per 1'Esislenza

di Dio confutato secomlo i principii di S. Tonmiaso. Dissertaxiouc Id la

ueir Accadeiniu Pannense di S. Tonnnaso d' Aquino da Don Iliccardo

Tabarclli dei Preti Stimatiui. Parma, lipografia Vesc. Fiaccadori 18X7.

In 8." gr. pagg. -24.

THAVAGLLM G. 1 Papi cultori della pocsia. Lancinnn, II. (lanibba

udit-tipografo. 1887. Un vol. in 8. pag. 100.

Per due motivi, dicel'autore nel- Innocenzo III, Bonifacio VIII, Pin II. l"r-

rintrodu/ione, mi sono inosso princi- bano VIII, Alessandro VII, Leone XIII.

palmente a scrivere qneste poche pa- Si premette qualche notizia sul Ponte-

gine. In prinia per offrire un modesto fige, e si da un giudizio de le poesie

dono alia Santita di Leone XIII nelle mettendone in inostra i pregi e le bel-

siie nozze d'oro; in secondo luogo per lezze: non si manca peraltro di no-

ricongiungere in si fausta congiuntura tare, quando occorra, (pialdie difetto.

al nome glorioso di lui, i nomi di (jue- Le poesie di s. Daniaso, di s. Gregori<

gli altri Papi, i quali rivolsero con aino- e d' Innocenxo III', souo exiandio espo-

re 1'aninio alia poesia (p. 5). I Papi, ste in nota nel nostro \olgare con tra-

delle cui poesie 1'autore ci parla, sono dnxione Jibera.

otto: S. Daniaso, S. Gregorio Magno,

ZARBAHIN1 G. Saggio di tradii/ione dal Scrlio; con introdu/ione. Spn-

liiln, Tipografia di Antonio Zannoni, 1887. In IT>, di pagg.
(

.M'.

A chi si diletla di letleratura stra- Aprile del corrent;- anno; d"i (jiiali ul-

niera fara certo piacerc (juesto saggio tinii diceniino <|iiello die ora rijM'tiaino

di versioni poetiche, oH'ertoci dal ch. volentieriperlapresentepubblicaxione,

Prof. Zarbarini di Spalato. II nome del che, doe, non puo non destar men\ i-

poeta dalmata gia e nolo per altri la- glia come egli, die uon scrive certo

vori, di alcnni dei quali faceiiiino pa- ne in Firenzc, ne in Roma, e non

rola nel nostro periodico, per es. del nato sotto il bel cido d Italia, pure
Salona nel cpiad. Hi7 p. lO.'i e dei IVr.v/ maneggi con tanta nuicslria la nostra

riulmntici nel quad. SS.'j
|>. ll)i, pel '2 favdla. A <|uc.-ln ^iggio \a aggiunta



BIBLIOGRAFIA 91

un'erudita introduzione nella quale il legriamo coll'egregio Professore, fac-

ch. Autorediscorre degliSlavi,deH'eta, ciamo voti perche inandi ad effetto il

pregi ed importanza del canti popolari buon divisamento di darci una tradu-

serbici, della loro letteratura e dei tra- zione completa dei canti serbi.

duttori che essa ebbe. Mentre ci ral-

ZARBARINI GR. La Diocleide di Giuseppe Ciorbarnich. Poemetto po-

limetro in tre canti. Traduzione del Prof. G. Zarbarini. Estratto dal-

l' Annvario Dahnatico 1887. Zara, Tipografia Editrice S. Artale, 1887.

In 8. gr. di pagg. 32.

A traduzione compiuta, ci dice il biografia del Ciobarnich. Anche noi

traduttore (p. 4), daro io un lavoro cri- percio ci riserbiamo di parlare di

tico-biografico su questo grande impe- questo lavoro a pubblicazione finita;

ratore (Diocleziano) e nel tempo stesso quando cioe saranno usciti gli altri due

critico-letterario del testo latino da me canti e le appendici prornesseci dal

seguito, ch'e quello^del Bullettino ar- ch. Autore.

cheologico di Spalato, come pure la
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lioma, 28 dwembre 1887.

I.

COSE ROMANS
[. Indulgence concesse dal S. Padre in oecasione del suo Giuhileo Saccnln-

tale 2. Udienze e Ricevimenti in Yaticano 3. I doni 1. II discorso

della Corona in Ispagna e Leone XIII 5. I cattolici auslriaci < il (liu-

bileo del Papa 6. II Municipio di Vienna e il Papa 7. Ainbasri.itnri

straordinari presso il Papa in occasione del suo Giubileo Sacerdotale -

8. Munificenza del Papa 9. La nobilta Romana a pie del Papa I<>. II

Duca di Chartres al Vaticano.

1. Diarno principio alia nostra Cronaca col preziosissimo Drove, undo

piacque al benignissimo Padre e Poutefice Leone XIII di concedere spe-

ciali mdulgenze nella fausta occasione del suo sacerdotale Giubileo.

LEO PP. XIII.

Universis Cliristifidelibus praesentes Litteras inspecturis saint cm et

Apostolicam Bencdictionem. Quod primo adventantis anni die Deo faventr

Sacerdotalis iubilaci Nostri solemnitatem celebrabinuis, omnes ubiqne ter-

raruin gcntes et cuiuscumque ordinis faniiliae, quasi cor unum et aninia

una prae laetitia gestiunt, mirificisque modis in hac temporum difficultate

Nobis in sublimi Beatissimi Petri Sede divinitus collocatis, soleinnia suae

fidei, studii, obsequii, et gratulationis exhibent testimonia. Ilaec quidciu

omnia accepta referimus Deo qui consolatur Nos in tribulatione Nostra,

Eumquo sine intennissione obsccramus, ut dominico gregi universo pro-

pitius benedicat, et optatam ianuliu pacem et concordiam concedat.

Nos exploratis hisce amoris ct antiquae pietatis significationibus jtcr-

inoti, precibusque ad id Nobis admotis obsecundantes, ut uuiversi filii ex

Parentis sui festivitate aliquod sibi parent ad aeternain laciliiis potiuudam
bcatitatein emolument um, Ecclesiac thesauros, quorum dispensationcm
NOliis creditlit Dens, reserandos ccnsuiinus. Quare de Omnipotent)'* llci

iniscricorilia, ac Beatonun Petri et Pauli Ajiostolorum Eius Aiirtorifafi;

confisi, omnibus et singulis utriusquc sexus Christifidelibns lioinani occa-

sione sacenlotalis iubilaei Nostri peregre advenientibus, ut suoruni popo-

lorum nomine publice et palam pietatem et obsequinm tcstentur, dcbiturn,
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supremae Nobis a Deo traditae auctoritati honorem et obcdientiam prae-

stent, nee non omnibus pariter utriusque sex us fidelibus qui supradictas

ad Urbem peregrinationes mente et corde prosequantur, comitentur.

itemque omnibus et singulis, qui suam quovis modo in piarum liuiusmodi

peregriuationum boiimn felicemque exitum operam conferant, si noven-

dialem supplicationem recitatione tertiae partis SS. Rosarii ipsi sacerdo-

talis iubilaei Xostri diei, Kalendis nempe venturi Januarii, praemiserint,

et si eandem supph'catiouem novendialem intra praestitutum piarum pe-

regrinationum liuiusmodi admissiouibus tempus iteraverint, ac vere poe-

nitentes et confessi ac Sancta Communione refecti, parochialem suam vel

aliam quamlibet ecclesiam aut publicum oratorium visitaverint, ibique pro

Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum

conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effu-

derint, turn ipsa memoratae solemnitatis Nostrae die, turn die festo imme-

diate subsequent} supplicationem novendialem pro cuiusque arbitrio intra

praefixum tempus ut supra repetitam, plenariam omnium peccatorum suorum

indulgentiam et remissiouem in Domino concedimus. L uiversis praeterea et

singulis qui corde saltern coutriti novendiales supplicationes ut supra celebra-

verint, quovis ex hisce die id praestiterint, trecentos dies de iniunctis eis sen

alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus.

Quas omnes et singulas indulgently, peccatorum remissiones, ac poeni-

tentiarum relaxationes, etiam animabus in Purgatorio detentis apph'cari

posse indulgemus, et hoc tantum anno concessas volumus. In contrarium

facientibus non obstantibus quibuscumque. Volumus autem ut praesentium

Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius No-

tarii publici subscripts, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate con-

stitutae muuitis, eadem prorsus fides adliibeatur quae adlu'beretur ipsis

praeseutibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die I Octo-

bris MDCCCIA'XXVII, Pontificatus Nostri anno X.

M. Card. LEDOCHOWSKI.

(L. # S.)

Questo documento die, per la sua importanza, abbiamo dato nel testo

originale latino, diamo anche in volgare per commodo di tutti:

LEONE PP. XIII.

A tutti i fedeli di (Iristo, che leggeranno le present! Lettere, salute ed Apo-
stolica Benedizione. Per questo che il giorno primo del prossimo anno col

favor di Dio celebreremo la solennita del Nostro Giubileo Sacerdotale, le genti

tutte di ogni paese e le societa d'ogni online, quasi un cuor solo e un' aninia

sola, esultano di allegrexza, e per maravigliose maniere nella presents mala-



in-\ olc/xii di tempi porgono a inn per divino \olere collocali su la errelsn sede

del Beatissimo Pielro, solemn tcstiinoman/c della loro fede, del loro amorc,

ossequio e plauso. Di tutlo cio per certo C.i riconosciaino debitor! ;i Dio die

Ci eonsola ndla nostra trihiilazionc, e siipplidiianin I.ui del continuo a liene-

dire propizio tutto il gregge cristiano, e a concedergli la pace e la eoncordia

da I ungo tempo desiderata.

\oi. mossi da roteste ben note dimostrazioni di ainore e di Index oe picta,

assecondando le istanze faltcri a tale intento, ailinche i figliiioli tutti dalla I'e-ta

del Padre loro traggano per se qualrhe vantaggio per acquistare |>iii age\ol-

inente la fdicita eterna, gindicainmo di dovere dischiuderc i lesori ddla Chiosa,

dei (}iiali Iddio ailido a Noi la dispensazione. Per la ipial cosa appoic.uiati ndla

inisericordia di Dio Onnipotente, e nell' Autorita dei Santi Pi;-lro e Paulo Api-
stoli suoi, a tutti e singoli i Cristiani deiruno edeU'altro sesso, die perefiri-

neranno a Roma in occasione del iS'ostro Giubileo Sacerdotale per d.ir pub-
hlica e aperta testimonianza di pieta e d'ossequio in nonie delle loro na/ioni,

e per rendere 1'onore erubbidienza dovuta all' Autorita siiprema a Xoi coti-

cessa da Dio; e a tutti parimenti i Cristiani d'ambo i sessi, i (piali seguano,

accompagnioo con la mente e col cuore i suddetti petlegrinaggi a Itoma : e

del pari a tutti e singoli coloro, i qnali diano opera in qualsivoglia modo al

I mono e felice esito di coteste pie peregrinaxioni, se al giorno preciso del

Nostro Giubileo Sacerdotale, cioe al priino gi(rno del \enturo gennaio, pre-

metteranno una novena con la recita della terza parte del SS. Rosario, e se

ripeteranno la stessa novena entro il tempo stabilito per le udien/e di cotesti

pii pellegrinaggi, e veramente i>entiti
e confessati e cibati ddla Santa C-omu-

nione, visiteranno la loro chiesa parrocchiale o (pialsiasi altra o un pubblico

oratorio, ed ivi innalzeranno pie preci al Signore per la concordia dei Principi

Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori, e

per la esaltazione di S. Madre Chiesa, tanto nel giorno stesso della meritovata

Nostra Solennita, quanto nel di festivo che seguira immediatamente la novena

ripetuta ad arbitrio di ciascuno entro il tempo prefisso come sopra, concediamo

nel Signore indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati. Inoltre a tutti

e singoli coloro che almeno contriti di cuore celebreranno le novene come

sopra, in qualsivoglia giorno di esse abbiano cio adempiuto, condoniamo ndla

consueta forma della Chiesa trecento giorni delle penitenze loro ingiunte o

altrimenti dovute in qualsiasi modo. Le quali indulgenze tutte e singole, re-

missioni di peccati e condonazioni di penitenze concedianjo che possano anche

applicarsi alle anime ritenute nel Purgatorio, e vogliamo siano concedute per

(jiiesto solo anno. Non ostante ipial si voglia cosa in conlrario. Vogliamo poi

che ai transunti o copie anche stampate delle presenti Lettere, sottoscritte per

mano di qualche pubblico Notaio, e munite del sigillo di persona co.stituita

in dignita ecolesiastica si presti in tutto la stessa fede che presterebbesi a

queste presenti se fossero esibite o mostrate.

halo in Roma presso S. Pietro, sotto I'Aneiln del Pescatore, il di 1 ottobre

1KS7, decimo anno del Nostro Pontefieato.

>f. Card. LEDOCIKWSKI.

(L. ^ S.)
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^. Selutte volessimo qui riferire le ninnerose udienze accordate d;il S;iutn

Padre nella SCOFSJI quindicin;i dovroinino occuparcene per tauto spazio da

toglierlo ad altre niaterio. Si contcnteraimo dunque i uostri lettori che

noi diaino loro in succinto quelle notizic intorno alle udienze e ai ricevi-

menti Vaticani che hanno attinenza col graude avvenimeuto delle f'este

Giubilari.

Mel pomeriggio 'el giorno 2 dello scorso diceinbrc, il Santo Padre ri-

ce veva in separata ndienza Monsignor Meignan Arcivescovo di Tours, Mons.

Valussi Vescovo Principe di Trento, Mons. Kaduel di S. Hour, Mons. Gior-

dano Vescovo di Calvi e Teano, Mons. Onorati Vescovo di Tricarico, Mons.

Imparati Vescovo di Venosa, Mons. Attar gia Arcivescovo Caldeo di Mardin,

Mons. Kupelian Arcivescovo di Attalia, e finalmente il Kmo P. Timoteo

Limongian, Procuratore Generale della Cougregazione dei Mechitaristi di

Vienna. Tutti i summentovati offrivano a Sua Santita 1'Obolo delle rispet-

tive Diocesi, ricchi e svariati doni. indirizzi e coinponimenti letterarii.

Nella sera del giorno ammetteva in ndienza i Yescovi Francescani

convenuti in Koma uella circostanza della solenue consacrazione della nuova

chiesa di S. Antonio di Padova in Koma, e nel giorno poi Mons. Cheneau

Vicario Generale del Yescovo d' Angers, che oflriva al S. Padre a uome di

Mons. Freppel 1'obolo della Diocesi
;

il Kev. D. Adolfo Fasch Vicario delle

Mission! cattcliche in Speicher che avea la consolazione d'annunziarc a Sua

Santita 1'invio di un nuinero considerevole di doni; il Kev. D. Pietro

Cazenave Procuratore generale della Societa per le Missioui estere di Parigi

che, oltre all'Obolo del suo Vescovo, del clero e dei fedeli della diocesi di

Coimbatore nell'Indostan, umiliavagli molte lettere, indirizzi, libri, e ric-

chissimi donativi da parte di parecchi Vicarii Apostolic! .

Nella inattina del 9 il S. Padre riceveva Sua Eminenza Puna il sig.

Cardiuale Arcivescovo di Palermo, Michelangelo Celesia, il quale gli pre-

sentava gli oinaggi di quella citta.

Sul rnezzogiorno del 10, era ricevuta in particolare udieuza la Depu-
tazione del (".lero di Frascati present atagli dall'Emo. Vescovo signor Cardinale

Howard. Sua Santita degnavasi accogliere beuignamente 1'afFettuoso indizizzo,

e il calico offerto dal (",lero, il caniice e il ciugolo delle Suore ili Carita di

Frascati, oltre a una cospicua soinma raccolta nelle poche parrocchie di

quella Diocesi.

Per la stessa circostanza e nello stesso giorno furono ricevuti in se-

parata udienza Monsignor Prospero Gurti, Vescovo di Guastalla, Mons. Albino

Dunajewski, Vescovo di Oacovia, Mousignor Giuseppe David, Arcivescovo

di Damasco e Monsignore Antonio Kandelafte, Vescovo di Tripoli, Vicario

Patriarcale Siro a Beyrouth, e i PP. Vicario Generale e Procuratore Gene-

rale dei Miuistri degrinfermi, i quali presentarongli indirizzi, e ricchi pre-

sent!, tra i quali una ricchissima c bellissima Piaueta ricamata in oro e

e seta, lavoro delle Keligiose Camilline di Lucca.
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11 10 .Monsignor lirasselli Ardvesrovo <li Colossi in iiome ili

Camilli Yesrovo Hi lassi a\e\a 1'onore di olVrire- al Sanio Padre 1'obolo

dei catlolid della .Moldavia, raccliiuso in mi elegante colanello ornalo lanto

nol coperchio die noi lati da pregiatissimi ricami in oro, csc-nili dalle*

Religiose di N. S. di Sion, die coi loro educandati tanlo bene spirit uale

arrerano a quella iinportantissima Missione. Lo stesso onore aceordava il

Santo I'adre ai due Assistenti del Superiore Generale e ad alcuni Suporiori

dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiaue; i
(|iiali prescnfavangli pel

fausto suo Giubileo Sacerdotalc uua Tilevante somma, acconipa^nata da

im indiriz/o iu varie liugue soguito dalle sottoscriziooi dei l-'ratelli dclle

Scuole Gristiane e dei loro allievi.

L'indomani poi e alia stessa ora venivano ricevuti nclla Sala del Trouo

idi addetti al Trihunale della Dataria Apostolica e tiitti gli ufficiali dolla

S. Congrega/ione dei Vescovi e ilegolari, che depoiievano ai piedi del Santo

Padre, quelli uua bella offerta in oro racchiusa in uno stipo d' argent"

stupendamente ccsellato, con iu mezzo uua bella iscrizioue latiua; quest i

una ricca offerta in danaro.

La mattina del 1-4, oltre alia Deputazionc della pat riarcale liasilica ]j-

beriana presieduta da Monsiguor Sallua, che, per la lansta ricorrenxa del

suo sacerdotale Giubileo, oll'riva al Santo Padre un fac-simile dell 'alt are

della Cappella Borghesiana con uua fedele copia deU'Jnmiagiue di .Maria

Santissima venerata sotto il titolo di Salitx Pojiuli lioimiiti, crauo ricoviiti

molti Arcivescovi e Vescovi italiaui e stranieri, dai quali riceveva ollerte

in danaro ed iudirizzi. In questa occasione Monsignor Donuini Vescovi di

Montalcino offriva al Santo Padre, come dono delle Diocesi, una iiiaccliina

cosmografico-astrouomica iuventuta dal chiarissimo (>anonico Signorelli,

professore del Seminario di Montalcino. Alia deputazione della Liberiana cun-

viene aggiungere tauto quella della Basilica di Santa .Maria in Cosmedin.

quanto quella dei PP. Conventual) Peuitenzieri della Basilica Yatirana. <

dei Cappellani Comuni di Sua Santita. Inutile il dire che anche qucsl(>

deputazioni offrivano al Santo Padre 1'obolo j>er la festa giubilare. La hen

lunga serie delle udicnze di questo giorno chiudevasi col Bev. Sac. A.

Donnel clie con altri due sacerdoti delle dioccsi di S. (liacinto uel Canada

presentavagli 1'obolo dcll'amor filiale.

:5. .\e meno ardua impresa della precedeute sarcbbe il fare in questa no-

stra cronaca non che altro una semplice enuioerazione dei doni oflerti al

Santo Padre per 1' esposizione Valicana. Oual |>ro d'allronde a tentarla?

Oltrecche questi doni si trovano omai registrati nel periodico mensile die

vien pubblicaiido il benemerito Comitato organizzatorc delle t'este giuhilari di

Bologna, siarno ora cosi
vicyii all'apertura della Mostra Valicana, die ngniinc

potra vederli coi proprii occhi ed ammirarli a suo beH'agio. Per debito intanto

di cronisti dircrno che in Vaticano sono arrivate, fin oggi, tre mila e cin-

quecento cassc di doni; die le sale prcparate non baslando pin, si e pnslo
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mano alia costru/iono di inraltra grande gaEeria nol corfilo dollo ('rn ;.:.>';

che fra i doni spediti al Santo* Padre vc no ha uno di un rirco Polacm.

parent o al cardinal Czacki, il quale ha mandate otto inila ehflogrammi di

zucchero raftinato. Secondo 1' impegno prcso dal governo italiauo con tul to

le Potenze, scrive 1' Unita Catlnlii'.a di Torino, n. 21)3, i doni al Papa do-

veano andarc escnti dai diritti di dogana; invcce la Direzione dellc Dogari;
1

prctende la bagattclla di cinqueraila lire; ora la vertenza e dinanzi al

governo. Se quosto la spunta, il dono dell' Italia logale al Papa sarchlto

una tassa di cinqnemila lire. Certo che tanto zucchero fa gola al governo

del catt'iHH-rin, e si domanda: Che ne fara il Papa? Lo sapranno gli ospe-

dali e gli istituti di carita di Roma e fuori dove finiranno le limosino

fatte al Padre dci fedeli; ognuno sa che chi dona al Papa da ai povori,

e che anzi il mezzo piu sicuro ed efficace per soccorrere la miseria in

Italia si e quello di metterc tesori nelle mani del Papa . Di die piu in-

nanzi daremo una hella prova.

i. La condotta della Kegina Reggento di Spagna, del Senate, e in gene-

rale di tutto il popolo Spagnuolo verso il Santo Padre e stata, e prima e

duranto i preparativi delle feste giubilari, ammirevole e degna delle tradizioni

di quella Nazione. II 1. dicembre infatti, all'apertura delle Cortes la Regina

Reggente, leggendo il discorso della Corona, si compiacque di fare in esso

una nobilissima allusione al Santo Padre. Ed ecco le parole testuali di questo

passo importante telegrafato da Madrid all' Osservatore Romano del 3 clello

stesso meso. Ogni giorno sono debitrice al Soinmo Pontefice di maggiori

dimostrazioni di stima pel nostro paese e di affetto alia inia persona e a

quella del mio augusto figlio, contribuendo per maniera tanto espressiva a

mantenere la intimita delle relazioni in cui vivono la Santa Sede e il Governo

spagnuolo pel bene della Chiesa e dello Stato . Queste nobilissime parole

della Regina Reggente trovarono un eco nel Senato di Madrid; il quale

rendendosi interprete dei sentiment! di tutta la Spagna, nella sua tornata

del 13 dicembre, votava speciali ringraziamenti al Santo Padre per la be-

nevolenza che dimostra verso la Spagna, ed invitava, con parole di altis-

simo encomio per il Santo Padre, il governo della Regina Reggente a far

pervenire a Leone XIII l'omagi>io della nazione spagnuola.

5. L' Austria non si e mostrata inferiore alia Spagna in questa gara

di ossequio e di dc-vozione. I cattolici austriaci hanno voluto non solo ac-

clamaro il grande Pontefice, ma festeggiarne altrosi il fausto avvenimento

dslle Nozze d'oro. L'Arcivescovo di Vienna annunzio con una sua Pasto-

rale la sua prossima partenza per Roma; cosi fecero gli altri Vescovi. Le

Diete associaronsi alle comuni dimostrazioni, e i Municipii, seguendo 1'esempio

di quello di Vienna, mandavano al Santo Padre testimonianze splendidis-

sime di devozione e di affetto. Quanto allc feste solennemente celebrate

in Vienna rimarranno celebri quella del 4 dicembre fatta dal Casino Cai-

tolico dei commercianti viennesi, del 5 dal Circolo Cattolico degli studenti,

Serie XIII, vol. IX, fasc. 901. 7 31 dicembre 1887.
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e dell'S, ,-il!;i quale intervemiero due mila ratlolid, e tra quest! Cardinal],

\esrovi, Diplomat ici, iiomini di Stain, general! di eserdto, profossori tli

I niversita, pubblidsti, letterati. De-no di essere uotato in quesla riivn-

slan/a di il discorso del (lardinale Arcivescovo di Vienna, il quale facendo

risaltare i honcfixii dolla pace, che la triplice alleanza conserva all' Kuropa,

cspressc il voto die il governo italiano voglia rcndorc al Papa la sua antica

indipeudenza.

I). K come quest e dimostra/ioni non Ibssero bastevoli, la capitale del-

rimpcro d'Austria ha voluto aggiiingervcne uri'altra die supera tutti i

precedent!. Infatti il borgomastro di Vienna, non contento deH'online del

giorno, in ossequio al Papa, votato all' unanimita dal consiglio comunale

di quella capitale il giorno 13 dicembre; ha voluto die il voto del Con-

siglio avesse nn tal carattere di pubblidta die mai il somiijliante. Infatti

il ijiorno appresso la votaxione, il rappresentante della metropoli Vien-

nese recavasi in persona dal Nunxio pontifixio mons. Luijji Galimberti,

e gli presentava le felidtaxioni della citta di Vienna, pel (liubileo del

Papa. Colle quali dimostraxioni, scrive 1' LJiuIn (Mllolint, si direbbe die,

in Austria-Unjiheria, tra i grandi poteri, 1' Imperatore, il Parlamento e il

Muuicipio, vi sia stato una specie d'accordo perche 1'ossequio VITSO la

Santa Sede vestisse un carattere universale ed ufficiale*.

7. Tre solenni ambascerie son arrivate sino ad oggi al Vatican*) per

rendere oniaggio al Santo Padre a nome dei loro Sovrani e dei loro iro-

verni, nell'occasione delle imminenti feste giubilari; quello cioe dell' Impe-
ratore d' Austria, della Regina d'Inghilterra e del Presidcnte della Repubblica

di Colombia. II 14 dicembre giungeva in Roma S. A. S. il Principe Francesco

di Liechtenstein inviato di S. M. 1' Imperatore d'Austria-Ungheria. Per una

circostanza come quella del Giubileo sacerdotale del Papa non si potc-a

scegliere personaggio piu ragguardevole. II nome dei Liechtenstein e ini'alti

dei piii illustri che abbia 1' Impero d' Austria. Questa famiglia, che risale

alia piu remota antichita, diede gran nuinero di uomini preclarissimi, tanto

nella scienza della diplomazia, che in quella delle. armi. II principe non ha

che 47 anni ed e uno dei principali Capi del partito cattolico. Sul mex-

zogiorno del 10, scrive V Osservatow Romano (n.^X(>) era ricevuto V Inviato

slraordinario di S. M. Apostolica accompagnato da S. K. il (lontc Paar

Ambasdatore (rAustria-Ungheria presso la Santa Sede, e seguito dai si-

gnori (>onsiglieri e Segretari della stessa Ambasciata e da un Officialc dei

dragoni austriad appartenente alia Casa militare dell'Alte/xa Sna. La

lluardia S viz/era, i Gendarmi, la Guardia Palatina d' onore, i Busso-

lanti, la Guardia Xobile, i Gamerieri Segreti si ecdesiastid die seeolari,

erano tatti al loro posto nelle diverse sale; nell'Anticamera Seitreta gli

alti Dignitari della Orte. S. A. il Principe, incontrato e ricevuto nel

Pontifido Appartamento secondo le consuetudini dei grandi ricevimenti,
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era da Monsignor Segretario della Cerimoniale e Prefetto delle Cerimonie

Apostolichc, annunziato ed introdotto nella Sala del trono, ove presentavu

alia Santita Sua i doni delle LL. Maesta e dclle LL. AA. gli Arciduchi,

esprimendole nel medesimo tempo i voti e gli auguri degli augusti Donatori.

II S. Padre rispondeva al Principe con nobilissime parole. Quindi Sua Al-

tezza recavasi a visitare Sua Eminenza il Cardinal Segretario di Stato, dal

quale era ricevuta cogli onori dovuti all'alta sua rappresentanza.

Ne scelta di codesta migliore e piu gradita al cuore del Santo Padre

potea fare la Regina d' Inghilerra inviando il priino duca e conte del regno,

e pero meinbro della Camera dei Pari, ed uno dei Capi piu influenti della

famiglia cattolica della Gran Brettagna, qual e S. A. Enrico Fitzalan-

Howard 15. Duca di Norfolk, conte di Arundel, Surrey e Norfolk conte

maresciallo d' Inghilterra, cavaliere della Giarrettiera, nato nel 18-47. L'il-

lustre Duca e stato ricevuto dal S. Padre in udienza collo stesso cerimo-

niale solenne con cui fu ricevuto il principe di Liechtenstein. II duca in-

dossava la divisa e i distintivi dell'ordiue della Giarrettiera. Tutti i Signori

del seguito erano in grande uniforme e decorazioni. II Duca presentava a

Sua Santita i donativi della regina Yittoria, esprimendole in pari tempo i

voti e gli augurii dell'augusta donatrice. II S. Padre, rispondendo al Duca

(ton nobilissime parole, accenno con sentito compiacimento alia antica e per-

sonale couoscenza della Regina Vittoria, che col suo regale dono veniva a

confermarla in si fausta circostanza. Finalmente il 20 dello stesso mese,

sul mezzogiorno, S. E. il signer Generate D. Gioacchino F. Yelez, In-

viato Straordinario e Miuistro plenipotenziario degli Stati Uniti di Colombia

presso la Santa Sede, si recava al Yaticano per presentare al Santo Padre

una lettera del presidente di quella Repubblica, Eccmo Signer Ralfaele

Nunez, nella quale si dava all'illustre diplomatico 1'incarico speciale di

rappresentare il governo e il popolo di Colombia nelle solenni feste del

Giubileo. L' Eccmo signor Generale, nel ricevimcnto accordatogli dal Santo

Padre, Gli esprimeva, a secontla dell' incarico ricevutone dallo stesso Pre-

sidente, i sentimenti di rispettosa devozione della Colombia e del suo go-

verno e i voti che si fanno da quel nobile paese, affinche Iddio conservi

lungamente la vita di Sua Santita a beneficio del Mondo cattolico. S. E.

il signor Ministro presentava quindi al Santo Padre in nome degli Stati

Uniti di Colombia uu preziosissimo dono.

8. Riferiamo adesso e senza commenti, la bellissima lettera di Sua

Santita al signor Cardinale Lucido Maria Parocchi. Questa lettera addi-

mostra due cose; la prima quanto grande sia la generosita di cuore di

Leone XIII; e la seconda, qual uso egli faccia del danaro che a lui of-

frono i suoi figli. Memore delle parole di G. C., pauperes semper habetis,

il gran Pontefice nel giorno della sua festa ha pensato ai poverelli, che

ancor essi sono suoi fili.
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Kent l;i lei I era I'mil ilici:i.

Ogni anno, al ritorno (Idle Solennila Nalali/ie, siamo snlili di ricor-

dare i nostri poveri <li Itmna. Hm-sCanno, intrecciandosi colic lesle della

Nativila del Signore la ricorrenza del Nostro liinhileo Saeerdolale, vogliamo

die una maggior larghezza allidi ([iicsli Noslri dildti ligli, i
<|iiali

come

sono a Noi i piu vicini, nisi amiamo die siano i primi a godere di quella

generosita che i cattolici di tutto il inorido nsano con .Noi.

A questo scopo abbiamo pcrtanto destinato la somma di irnluiiiiurnntu

mild lire; delle quali died inila a vautaggio deH'Islilulo degli Artij,
rianelli

di S. Giuseppe; d'n-ri /nilti a boneficio dell'Istitiito dei ciechi di S. Alcssio;

renli milii a pro dei Sacerdoti men provvisti e piu operosi < dei maestri

meiio retribuiti delle uostre scuole; cento mila a sollievo dei poveri (Idle

varie Parrocchie di Koma. E Nostra mente die la distribu/ione dei soc-

corsi alle persone coiuprese in queste due ultimo categoric si tan-ia da Lei,

Siiiiior Cardinale, colla assistenza di Monsijrnor Lenti, Vice^ercnle di lloina,

e di Monsignor Cassetta, Nostro Elemosiniere Segreto.

(^ompresi di profonda riconoscenza verso il Signore per la Ixinta sin-

golare di cui Ta degna e per le consolazioni che in questi giorni ci |>n-

cura, desideriamo vivamente che la voce e la preghiera dei poveri, cosi <-ari

a liesii Oisto, si unisca alia Nostra per rendere alia divina clemen/a uniili

a/ioni di grazie ed implorarne nuovi aiuti, proporzionati ai bisogni.

Intanto, come pegno dei piii eletti favori del cielo e in attestato del

JNostro pateruo affetto, impartiamo a Lei, Signor Cardinale, e a tutto il

Gero e il popolo di Roma 1'Apostolica benedizione.

Dal Vaticano, 15 Decembre 1887.

LKO 1M>. MIL

0. Leggiamo nell' Osservalore Romano: II giorno 8 dicembre lest a del-

riinmacolata, la Santita di Nostro Signore degnavasi ainindlere alia sua

presenza 1' aristocrazia romana, venuta a presentarle i doni raccolti nel suo

senn da un Comitato costRuitosi a tale scopo sotto la presiden/a del

Principe D. Emilio Altieri. II ricevimento fu fatto nella Sala del Conci-

storo, ove gia erano stati precedentemente disposti i doni. Sua Santita

entro nella sala circa il mezzo giorno, ed appena si fu seduta, il Principe

Altieri, come Presidents del Comitato, con brevissime parole, le present o

gli omaggi e -li aiiguri della aristocrazia romana.

Alle parole del Principe Altieri il Santo Padre rispose, esprimeiido

la soddisfazione che provava nel vedersi circondato dalla nobilta romana,

la quale con qucsta nianiCesta/ione mostra ancora una volta il suo attar-

<Mineiito e la sua cost ante I'eddta al Papa. V. con ragione; perche i titoli

della gloria e grandezza ddla nobilta romana derivano principalmente dal
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I'ontificato. Ricordo come dalle loro famiglie uscirono molti Pontefici, e

fome all'ombra del Papalo molti personaggi salirono ai piu alti onori e

ricquistarouo lode e rinomanza.

K qui il Santo Padre diede paterni avvertimenti affinche coloro, che

hanno 1'ouore di appartenere alia romana aristocrazia, sappiano premimirsi

vontro le lusinghe di chi, con promesse illusorie, tende a staccarli dal

Papato. Aggiunse che molti argomenti si potrebbero addurre per provare

che la Nobilta romana deve restare ad esso unita e chiudere le orecchie

alle seduzioni di coloro, che ne la vorrebbero allontanare; ma lasciando

tutti gli altri, disse non volerne citare che uno solo, cioe, quello che ri-

sulta dall'attuale avtenimento del Suo Giubileo sacerdotale.

Fece pertanto notare quale e quanta sia la vitalita del Papato anche

nel presente stato di cose. II Papa, spogliato de' suoi Stati, chiuso nel

suo stesso palazzo, perseguitato e reso ludibrio de' suoi nemici, e tutta-

via fatto segno alle manifestazioni di affelto e riverenza di tutto il mondo,

con indirizzi di devozione, con pellegrinaggi, che giungono da ogni parte,

con doni die Gli s'inviano da tutti i paesi, da tutti i popoli e da tutti

i Sovrani, anche non cattolici e non cristiani.

10. La Casa d' Orleans-Bourbon, fatta oggi bersaglio agli anatemi della

rivoluzione ha voluto dare al Sommo Pontefice una testimonianza specialc

tlella sua devozione mandandogli un principe del sangue per presentargli

nella fausta circostanza del suo Giubileo Sacerdotale gli omaggi e i doni

tlelle LL. AA. RR. il Conte e la Contessa di Parigi e degli altri principi.

II duca di Alencon figlio del duca di Nemours, nato a Neuilly il 12 luglio

1814, e quanto fervente cattolico altrettanto intrepido soldato. Serviva nel-

1'esercito della repubblica quando, come il duca d'Aumale e il duca di

hartres, suoi zii, venne dai radical! prima spogliato del suo grado e poi

cacciato in bando dalla Francia. Esso fu ricevuto in particolare udienza

flal Papa sul mezzogiorno del 4? passato dicembre. Leone XIII accolse S.

A. R. con segni di particolare benevolenza e mostro di gradire grande-

mente gli splendidi e ricchi doni dei quali era apportatore. Di questi doni

nostri lettori troveranno la descrizione nel venturo articolo che sulla

Mostra Vaticana ha preso a scrivere uno dei nostri redattori.
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II.

COSE

\. I lavori parlamentari e la discussione dell' ipdirizzo in risposta ;il discorso

reale. 2. La ricostituzione del partiti parlamentari 3. La miova legge

sui Ministcri 4. II hilancio di assestamcnto .'i. II torremoto in C.ala-

bria 6. La situazione economica e (inanziaria dell' Italia -^iiidicata da -

I'Economista 7. L'irmlentismo fa di mio\<> capolino in Italia 8. L'ar-

ticolo 101 del nuovo Codioe Penale 9. I fiaschi dell' on. Crispi 10 li -

famie dell 'finite, del Fanfitila e del Fracassa 11. Lc bi/xe del liberalism"

italiano.

1. Ku detto che il Crispi avessc manifestato il desiderio di portaro due

utiii rifbrrne in Parlamento ; la priina di abbreviare, quant'e possibilo, lo

sessioni, e la scconda di esaurire in ciascuna sessionc il programrna prc-

sentato al Parlamenlo. Finora pero codesti desidcrii non si sono roali//at i :

e prova ne sia che i lavori parlamentari non procedono piii solleoitamente

che in passato e tutto induce a credere che qualcuno soltanto dei disciini

di legge che possono dar materia ad anipia iliscussionc sara condotto in

porto.prima delle vacanze di Natale. Per buona (brtiina e stata respinta

la proposta del deputato Ferrari, il quale avrebbe voluto che si ristal i-

lisse anclie la discussione dell' indirizzo in risposta al discorso della Corona.

II Ferrari ha molto abilinente ricordato che, in altri tempi, la necessitii

di questa discussione era stata propugnata dal Crispi. Questi non nego il

f'atto e disse di mantenere queH'opinionc. Ma se si vuole discutere 1'in-

dirizzo, convicne, innanzi tutto, restituirgli il carattere politico che avca

(juando lo si dibatteva e che la Camera gli tolse quando decisc di con-

voitirlo in sem plice atlo di osscquio alia Corona. La dichiarazione dc

Crispi ha latto presentire clie nella prossima sessione 1'indirizzo verra <ii

nuovo discusso. II che se sia un bene o un male lascijuno che ne giiuii-

chino i dilettanti di commedie parlamentari. Pero ci piacc di far not are,

che se questo mctodo giovasse a far giudicare in principio della sessione,

tutto il complesso della politica uiiuisteriale, e tanto di guadagn(to, jtcrclu''

laglierehbe le ali a tutte le intcrrogazioni ed interpellate che ora ingom-
brano la Camera e 1' obbligano a sciupare una parle considerevole di

tempo ;
ma la discussione dell' indirizzo (u abolita precisamente pcrche non

serviva a impedire le inter pcllanze e le interrogazioni ;
di guisa che, allo

stringcrc dei conti, essa non riusciva che ad una pura perdita di tempo.

2. II Ferrari toglieva pretesto dalla sua proposta per domandare conto

al presidontc dei ministri della ricostituzione dei jiarliti.
Ouesla dom;;nda

e stata, crediamo noi, oziosa; avvegnacche come parlare di- ricostituzione

di partiti, (juando tutti sanno che le condizioni della Cam era sono seinpre
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le stesse, e non acccnnano a mutare per ora. La elezione infatti della

(iiunta generate del bilancio ha provato, che sarebbe prematuro il voler

pensare adesso ad una divisione dei partiti, e che se il Crispi avesse in-

trapreso di spezzare il fascio della maggioranza formata dal Depretis per

fare asscgnamento sull'appoggio della Pentarchia, si sarebbe trovato in

minoranza, eppero costretto o a dimettersi o a sciogliere la Camera, due

risoluzioni ugualmente pericolose e da evitarsi. Quindi abbiamo ragione di

credere che il Crispi, allorquando affido ad una Commissione di cinque

deputati quasi tutli antichi avversari del Depretis e del trasformismo, il

compito di preparare la lista dei candidati alia Commissione del bilancio,

abbia avuto in aniino di dimostrare coi fatti alia Pentarchia, che essa

troppo presumea delle sue forze. La lista venne preparata in modo da dare

ad essa tutta la soddisfazione possibile. I risultati dell' urna le han tolto

la benda dagli occhi
; perche quasi tutti gli antichi trasforniisti o moderati

ch'erano stati esclusi da quella lista, vennero rieletti con notevole mag-

gioranza di voti su i loro competitor!. II Crispi avea avuto cura di non

impegnarsi troppo, e cosi evito che 1' elezione della Commissione del bi-

lancio assumesse un siguificato di protesta e di ostilita contro il Gabinetto.

11 Crispi ha dunque potuto rispondere al deputato Ferrari, che la ricosti-

tuzione dei partiti parlameutari dovea farsi non gia sulle persone, ma sulle

idee e sui principii, e che per conseguenza il terreuo piu adatto a tal

uopo era la discussione dei disegni di legge che la Camera era chiamata

ad esaminare.

3. La discusssione frattanto della legge sui riordinamento dei ministeri e

venuta in buon pimto per interrompere alquanto la monotonia e il languore

che, oltre al tener lontana dall'aula parlamentare una buona meta degli ono-

revoli, minacciava di far cadere 1'altra meta in una specie di letargo.

L'origine di questa legge risale al ministero Depretis, il quale sc n'era

servito per allontanare gl'importuni che gli chiedevano un portafogli o un

segretariato gencrale. II Depretis rispondeva sempre a costoro, che avessero

pazienza di aspettare la nuova legge sui ministeri, e che quando questa

fosse stata approvata, ci sarebbe stato posto per tutti. A un certo punto

1'artifizio non valse piu e si ebbe la crisi che porto al ministero dell'interno

il Crispi. Questi voleva pure la nuova legge sui ministeri, ma in modo

diverse ; infatti il disegno da lui presentato alia Camera si scosta alquanto

da quello del suo predecessore. Di comune non lianno che 1'istituzione

del ministero delle poste e. dei telegrafi e la separazione del tesoro da

quello delle fmanze. Ma il Depretis voleva un ministero della presidenza

con larghissime attribuzioni sugli altri dicastcri, laddove il Crispi ha vo-

luto che la presidenza del Consiglio rimanesse unita a qualche altro por-

tafogli e bastasse riordinarne gli uffizii assicurando meglio l'adempimento
dei suoi compiti. La piu grave disposizioue e la piii combattuta del di-

segno di legge proposto dal Crispi e stata quella che vuole sotlratta 1'am-
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iiiinislra/ionc ccnlralc dalla mulabile volonla del I'arlamcnlo. Ma see iiiulal>il<-

lii volonta del I'arlamenlo, [tii'i
inulaliili sono i minister!. domiuiquc -i;i

la discussione c stala lunga c la sua approva/ione riguardata conic ima

vittoria parlamentare del Oispi. Kaccndo approvare nella lornala del '.(

dicembre questa legge egli si e assieurato ad nn tempo gli sperdiielti,

come disse il He lien/is, per premiere, in Montecitorio, le gio\ani allodole

ecoglicre, a un tempo, alia pania qualchc vccchio uccello . Inlalti in virtu

dell'articolo 3 dclla legge, il Oispi, con un tratto di penna, puo, a suo

libito, accorciare od alliingare rimmanc Ida dclla pubblica ainiiiiiiistra/ioiie

dello Stato; e, come meglio gli piacera trarnc dal suo forno sempre uuovi

impiegati. Gli c vero die contro un si st'accialo a r hi trio levaronsi in 1'ar-

lamento il Torraca e il Ferrari Afaggioriiip ;
ma 1'urouo voci le loro die an-

darono perdute nel deserto. La leg-ge infatti 1'u votata e non imjiorla die

siasi eretto in sistema 1'abuso, ne die sieno violate le prerogative dd

Parlamento e che si aumentino di altri non si sa quant.i milioni le spcsc

par gli impiogati." Paiitalone paga o altrimenti!

4. 11 bilancio d'assestamcnto e, come tutti sanno, un'invenxione del

Magnani, per assestare alia mcglio c lappare i budii i'atti lid bilancio pre-

ventivo. Ora il ministrq delle fmanze, in ritardo, quest'anno, ha posln

fuori il bilancio di assestameuto per l'escrci/io 1887-88. Perche i let tori

abbiano uu'idea dd come si anuninistrino le rcndite del llegno d'ltalia

ecco alcune somme ed alcune sottrazioni die risultano dal sopradddto bi-

lancio, e die noi abbiamo toltc; da un eccellente articolo scritto su quest'ar-

gomento daH'cgre/ia I'mtii cuttolica di Torino, (N. ^80)
Le cntrate etfettive erano calcolatc nd bilancio prevcntivo in lire

1,463,881,02:2; le spese elFcttive erano scgnate in lire 1,512,456,48'.); pcr-

cio un disavanzo di lire 48,575,460. Xel bilancio di assestamento invece

abbiamo le entralc in lire 1,503,260,702, e le spese in lire 1,586,350,1 12:

il disavanzo duiKjiie e salito a lire 83,083,410. Sono circa 35 milioni di

piu, de' ([uali strada (accndo si e ingrossato il deficit nel corso di pocbi mesi!

E si e ingrossato non ostantc die le eutrate siensi accresciule di circa

40 milioni, in t'orza delle maggiori rcndite percepite mediante la nnova

legge linan/.iuria, votata lo scorso luglio. 1 miuistri nostri ban trovato modo

adunque di spem'ere 75 milioui piu del preventive nel corso di quest 'anno.

Ma non basta. Imperocclie nel bilancio d 'assestamento figurano come

entrata 70 milioni di obbligazioui del Tesoro da emettersi, secondo un

certo progctto, die finora non piace troppo alia llommissione generale del

bilancio. V'lianno inoltre, come entrata, altri 8 milioni da emettersi come

titoli special! di remlita per il risanamento di .\apoli. V'lianno infine (ba-

dat beir 1 a qnesta cif'ra) lire 231,458,7(')(), da ricavarsi clalla vendita di

Obbligazioni ferrdviarie: milioni tutti die figurano nella partc attiva dd

bilancio di assestamento.

1'er la qual cosa, f'atta 1'addizione, noi troviamo die nel fortuuata
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cscrcizio fiii;uixi;irio ISST-SS, il ll
n
gno (rit;ili;t contrarra nuovi debit i por

lire 3309,458,756, pur rimaiiemlo col bilancio in dt'lint di 83 milioucini

piH'ciosi! Aggiungete per ultima a tante dolizic la vondila, iscritta nel

bilancio stesso come entrata, por otto milioni e mezzo di beni immobili del

Demanio, e poi avrete un'idea dcllo stato rovinoso, spaventosamente rovi-

noso, cui la sapiente amministrazione liberale va conducendo il llegno

fl'Italia!

Si badi inoltre chc nel sovraccennato bilancio non bavvi parola che ri-

.iniardi la spedixione africana. In esso noi troviamo registrati soltanto 25

milioni per niobilitaxione e pertrasporto di truppe e per le spesc d' Africa;

ma quei 25 milioni, lo sanno anche i bambini, sono ormai sfumati tutti

no il Governo potra tardar molto a chiederne degli altri alia Camera.

Ogni commento a queste, che I'Opinione medesima chiama cii're spa-

ventose, sarebbe superfluo. La Tribuna si consola facilmente pensando
che le souo eredita del trasformismo; ma il povero contribute dif-

ficihnente si lascera convincere da simili consolazioni .

5. La notte del 2 dicernbre 1111 fortissimo terremoto spargeva 51 terrore

in tutta la proviucia di Cosenza nella Calabria Citeriore. A Fuscaldo le

sntsse furono gravissime, ma senza danni. A Bisignano la popolazione,

spaventata, si riverso nellc campagne; quivi moltissimi danni; si deplo-

rano 25 vittime, senza coutare un gran numero di feriti. II prefctto di

Cosenza ordiuava subito la costruzione di baracche, per dar ricovero allc

famiglie che ebbero le loro case diroccate. A Paola molte case furono se-

riamente danneggiate; a San Marco Argcntano roviuo parte del Monastero;

a Hogiiana Graviua vi ebbero due morti e cinque feriti mortalmente per

raduta di case. Sulle linee ferroviarie da Cosenza a Sibari tutti i caselli

sono danncggiati; le stazioni di Mongianasco e di Latterico in rovina. Da

Corigliano, scriveano al Fanfulla, in data del 5 dicembre: La triste

giornata d'oggi non fu che una continua commozione. Un lungo e nu-

moroso corteggio percorse le vie ingombre di maccrie, recandosi al cimitero

nvc furouo trasportate le vittime. Monsignor De Luca, il deputato Compagna,
il prefetto cd altre autorita vi presero parte. Furono commoventi le be-

ncdizioni e le parole di conforto dette dal venerando prelate; impossibile

tlescrivere la scena straziante, allorche dopo tre giorni fu ritrovato il ca-

davere deirarciprete Vita!

All' Unita Cattoiica poi scrivono da Porto Maurizio 1 dicembre
;

LG

0inmozioni del suclo qui continuano a farsi sentire, e stanotte una nuova

scossa di pochi secoLdi ha fatto crollare una casa vicino alle carceri. For-

tnuatamente gl'inquilini ebbero tempo di mettorsi in Sdlvo con qualchu

loggera ferita.

It. Noi non abbiamo compotenza a giudicare dclla situazione fatta alia

n-onomia e alle fmanze italiane da quel nucleo di uomini che hanno il

moiiopolio delle cose nostre, e formano una oligarchia che va dalla Dcstra
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;ill;i Sinistra e d;i quest a ill Otitni, per palleggiarsi l;i povera Italia. .Ma

alia nostra inrompeteii/a crediamo potcr supplire col giudizio die \" Ennio-

utiula port a sulla sitna/ionc cconomica c h'nan/iaria prrsonto, e die in questi

nlliini rncsi si e aggravate di tanto da mcttere sopra pensiero la nligarchia

prevalente.

UEcnnomista nota chc: 1'economia del paese e turhata da una grave

crise monetaria, chc da un momento all'altro, date certe circostauze, puo
divontare intollerabile ed esigere i piu radical! e piu funesti provvedimcnti.

La crise ha doppio carattere: - - rnanca la moneta metallica pcrche la in-

sana politica fmanziaria di questi ultimi anni, non solo non ha provveduto
a diminuire gli efietti dello sbilancio cominerciale, ma li ha aggravati, ag-

giungendo nuovc cause allo squilibrio; manca il mcdio circolante, porelie

vogliamo mantenerci in una situazione artifiziosa di circolazione, che, se

pub essere giustificata e tollerata quando sia di carattere transitorio, e as-

solutamente inipossibile quando divcnti permanente.

Quindi ha intorno al bilancio le seguenti gravissime considerazioni:

Ouanto al bilancio, gia si confessa ormai apertamente un deficit di 120

milioni e si dornanda di colmare il disavanzo con 70 rnilioni di nuovi de-

biti, afferrnando che tale disavanzo e transitorio nella speranza che 1'anno

prossimo non si avranno piu le spese d' Africa.

>fa quel gioruo in cui un f'atto di qualche gravita turbasse con vio-

lenza il mercato, e noi deboli fbssirno sbattuti fra i inarosi, senza mezzo

di salvezza, perche ormai sono esauritc tutte le nostre risorse, allora chie-

deremo invano alia politica quei provvedimenti, che oggi ancora forse po-
trebbe utilmente accordarci.

Non manca pero soltanto la moneta metallica, manca anche il medio

circolante; e di chi la colpa ? --
("llii perrnisc alle banche che oltrepassas-

sero in tempi normali !a circolazione? Chi diede modo alia spenilazione

doganale di mostrarsi cosi ardita ? Chi maiitiene da tanti anni uno stato

d'incertezza intollerabile intorno alia sorte riserbata agli Istituti di emissione.

Eppure si culla ancora il Parlamento nella illusione della efficacia degli

espedienti e si fornisce alle banche di emissione uno stock di vecchie monete,

perche aumentino di altrettanto i loro biglietti.

E, mentre questa e la situazione monetaria interna ed internazionale

dell'Italia, mentre tutto dimostra che questo equilibrio si mantiene per mezzo

di una rete di deboli espedienti, fra un mesc, tutt'al piu, avremo la sca-

denza del trattato di comrnercio con la Krancia, avremo la meta dei nostri

traffic! internazionali completamente turbati, in parte dall' opera nostra, in

parte dalle inevitabili rappresaglie dei nostri vicini.

7. Sia bisogno infrenabile che la rivoluzione ha di agitare e di agitarsi,

sia maligno vezzo di adoperare rappresaglie contro coloro che non sono

complici, ne servono ai suoi biechi intendimenti, una cosa e certa, che

appcna il Crispi ebbe in mano il mestolo, che 1'irredentismo ricomincio le
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sue prove. L' Austria, die non s'e mai fatta illusione sulla lealta del-

ritalin, auchc quando si e dichiarata sua alleata, sta pertanto cogli occhi

aperti, e a quei poveri sconsigliati die si lasciano abbindolare dalle chiac-

chiere degli irrcdentori, o dalle seduzioni degli agenti della rivoluzione,

dice chiaro, die quest a volta non si lasciera seappare di mano Flstria e

il Tirolo, come il Lombardo-veneto.

Ecco ora die cosa stampa 1' Osservatore Romano nel suo num. 286.

Colic adesioni di Carducci, Ceneri, Sam", ecc. si e costituita in Bologna

una Societa irredentista.

Ecco alcuni paragrafi dello Statute della Societa Giovanni Prati:

1. Viene costituita una Societa col nome di Giovanni Prati collo scopo;

a) di aiutare gl'italiani di Trento, Trieste, Gorizia, Istria, Dalmazia,

nella lotta che sostengouo per la loro nazionalita;

b) di diffondere nel Regno la conoscenza di questi paesi e delle loro

condizioni.

2. La Societa tende a raggiungere lo scopo:

a) con sovvenzioni in danaro;

b) con conferenze e stampati;

c) con un giornale;

d) aprendo sale di lettura pei soci;

e) giovando coi mezzi materiali e morali di cui potra disporre, alle

Societa che avessero il medesimo scopo.

Ma il signer Crispi, per non parere di balla con questi illustri irreden-

tist
i, ha dichiarato in una delle ultime tornate della Camera che non per-

mettera alia Societa irredentista di turbare con dimostrazioni inopportune

11 buon accordo della triplice alleanza. Che significa aver paura!

8. Trattandosi di una materia d' importanza cosi generale e di natura

cosi acuta, come il Codice punitivo, tutti speravano si potesse esamiuare

il disegno Zanardelli con animo tranquillo per vederne le parti buone e

le non buone e con criteri comuni a tutti e seuza farsi cattivo sanguc

con trovarvi dentro immischiata la politica. Vane speranze! Con gente

settaria e imbevuta di spirito anticristiano, la politica, specialmentc se

trattasi di Chiesa, di Papa, di religiosi e di preti, e come il sale nelle

vivande. Aprendo infatti il libro del delitti in ispecie, che e il secondo del

luturo Codice, vediamo che comincia cosi :

Art. 101. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporrc lo

Stato, od una parte di esso, al dominio straniero, ovvero ad alternarne

1'uuita, e punito con 1' ergastolo.

Per clii poi non sapesse die valore il futuro Codice da alia parola

ergastolo, riportiamo Tart. 11:

Art. 11. La pena dell' ergastolo e perpetua, e si sconta in uno

stabilimento speciale, dove il condannato rimaue in segregazione cellu-

lale conlinua, con 1'obbligo del lavoro.



108 CRONAOA

Per tut la pmspetliva allegra il eapnverso del medesinm arlimln si al~

uvlla a sog-iuiiiiere:

II nmdaimalo all' ergastolo il quale aiiltia lemito liuoiia nmdntta, e>

aiimiosi)
ilu|)n dicri anni ill segregazioiie continua, al lavoro in commie

con gli altri comlaniiali, con 1'obbligo dol silenzio.

Ora qualdie giornale radicale si allrella ad avvcrtirci con ginia, dr
l.i minaccia di si enormc puni/iune e lalta per tcnerc a dovere noi. lin-

hecilli! Come se ibssoro tornati i secoli di Xerone o quclli di Arrigo VIII!

0. Funfitlla, il giullare dei gaudenti, seriveva teste nel numero ^~&. il

Matin
j)arla chiaro a proposito dell'onorevole Crispi. A Fricdriclisrulio un

fiasco -- in Finanxa, tro punti di ribasso sulla rcndita, c i^ravi indiara/zi

- in Africa una spcdizione senza scopo in Italia uno sviluppo incon-

siderate d'annainenti -- in Francia rottnra commcrciale

E come cio Ibsse poco, il Crispi ha avuti un doj)0 1'altro due tiasdii snlmui;

il prinio riguardante la mediazione inglese presso il Negus, il secondo il rior-

diiiamento del ministero degli esteri. Nonci'e giornale in Italia die mm
si occupi del ritorno di sir Portal dal cainpo degli Abissini colle |ive nel

sacco; vogliam dire collo sdegnoso rifiuto del re barbaro di voler ricono-

scere in qualsiasi guisa 1'occupazione italiana dei suoi stall. (Jueslo rifiutu

ci fa credere iiniiu'nente la guerra, che costera all' It alia chi sa (jiianle vile.

c quanli milioni. E a proposito di milioni. K omai accertato die. esau-

riti tutti i conti relativi alle spese fmora fatte per questa sciagurata spe-

dizione, risulterebbe un totale di quarantaquique milioni, di cui buoua partc

fatta con valuta metallica.

Quanto al riordinamento del miuistero degli esteri, da tre inesi die se

no parla, e venuto finalmente alia luce il decreto, che mette in esecu-

zione le grandi elucubrazioni del Crispi, che tutte si riducono all'abolizione

dell'uflicio cent rale pel Consolati, riunito colla Divisione degli afl'ari poli-

tici. C'era la spesa di inenar tanto ruinore, di tutto questo per sei inesi?

Da tulto do si conlerma 1'idea che il sisteina di governo di Francesco Crispi

si puo dcfinire il sistema del topolino della moutagna. Kumore parecchin.

risultati ridicoli. E la politica degli spaccamonti.

10. I/ Italic, il FanfuUa e il Cupitan Fracassa son tre giornali in fain a di

stipendiati; se riol fossero, griderebbero da (Miergumeni contro il governo, o

|"'ggio forse che non facciano i radicab'. Or bene questi tre giornali trattam*

il Papa con un linguaggio die non adoprerebliero (juei di Abissinia se il

.Negus e lias-Alula avessero al loro soldo dei giornali.

Comincianio dair////V, organo della Consulta e per consegu<-nxa fratd

carnivoro del /'>//</<///, die per far ridcre i suoi padroni riferisce le parole del

porlavoce del ministero degli all'ari di fuori. Or V Italic si fa scrivere da Morlara

<

'/'"'
/" "'"'/ tli'i'nii-rc, sur la facade de la maison de M. Pissavini, a droite do

la porte d' en tree, <m a trace^ an charbon les lignes suivantcs: Vcille/,

meres sur vos enfants, car a Mortara est arrivi'-e la finlln de I'issavini. 1'nlla.
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en dialectc do Mortara, signifie dinde et a aussi la signification de fourbe

coquin, liominc sans scrupule.

Leon XIII en fait autant.

Oooh! Esclama/ione del Fanfulla.

Ammesso pure die nelle parole trascritte sia corso uno sbaglio d'ini-

paginazione, a che fame argomeuto di spiritosita ? Sfacciato giullare, pare a

te che basti un Oooh, per temperare 1'efletto di quello sbaglio? Ob non dovevi

capire che il soltanto riferirlo era sempre uno sfregio all' augusto e vene-

raudo Padre dei fedeli? Ti sarebbe piaciuto che noi 1'avessimo fatto coi

tuoi padroni? Eppure|la legge delle cosi dette guarentigie vuolc invio-

labile e sacra la persona del Papa come quella del lie. Ma il Fisco in Italia,

deve avere per questo rispetto due pesi e due misure, senza di do non

si potrebbe spiegare come mai, di questi giorni sia rimasto impunito un

articolaccio sudicio e infame scritto contro il Soinmo Pontefice dal Fm-

cassa, il giornale che, dopo la Rifwma, vivo coi fondi del Palazzo Brasdii.

1 1 . Le dimostrazioni dell'amor filiale del mondo intero verso il Papa
danno sui nervi dell'Italia legale, come si puo vedere dal linguaggio ora

irriverente, ora sprezzante, e quando villano di certi giornali che si <im

passare come ufficiosi, bene informati, gravi e serii. La ragione delle bizzc

dell' Italia liberate e chiara; estranea al movimenlo mondiale verso il Va-

ticano, e condannata a divorarsi nel silenzio rumiliazioue di vcdersi esclusa

dal piu glorioso plebiscito, che si compiesse mai nel mondo fa come la volpe

avanti all' uva che non puo mangiare. Ai nuovi padroni di Roma rimaneva

una speranza, che tanto fracasso, com'essi lo chiamano, non avesse che il signi-

ficato di una semph'ce ed inconcludente dimostrazione religiosa. E accadiito

invece 1'opposto; ne qui occorre dimostrarlo, mentre tulto questo nostro

quaderno ne e una prova. Quello pero che non possiamo tacere e die,

malgrado lo smaccato lirismo della Riforma, e 1'impudenza della Xmim

Anlologia, gli altri giornali non ban potuto nascondere il loro stupore e

la loro paura. Difatto il Diritto scrive nel suo numero del 20 dicembre:

Le Diete austriache, doe quelle di Praga, di Innsbruck, dell'Alto

Arciducato d'Austria e della Sliria conlinuano le loro manifestazioni a !'a-

vore del Papa pel Ginbileo. Sara, come vogliono alcuni, un a/fare di reHi/ione;

noi, piu pratici delle cose d'oltre Isonzo, e specialmente del modo di ve-

dere sidle rive dell'Amur e del Danubio, preferiamo la versione che di

.sotto vi sia la vecdiia politica clericale, ostile al risorgimento ed all' uiiila

d'ltalia, e che non si tratti di dimostniiiinii esenfi dalla
coi>/>i'i'fi:-i<iiic //<*-

Lo provanmio in qnesti giorni merce la presenza del nmnnJx-

iniperiale e regio ad ogni seduta delle singole Diete.

V'ha forse dell'esagerazione in questo linguaggio, ma una cosaecerla

ed e, che sotto queste dimostrazioni si trova un biasimo delle bombe di

"Porta Pia, e il vo.to di veder finalmente fuori del novello carcere Mamer-

tico il Somnio Pontefice.
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Ml.

COSE STItANfEItE

FRANCIA 1. Nuovi incidenti al confine franco-tedesco i. DoH'alleanza

franco-russa e il brindisi del gTBQduca Nicola 3. Scandal! e pettegolezzi

4. L'affare Wilson e il presidente Grevy o. Le dimissioni del Gre.v \

6. L'elezione del nuovo presidente 7. II novello presidente della repnb-
blica. 8. L'attentato contro Giulio Ferry 9. Lettera di Monsignor

Freppel.

1. La nostra cronaca, riguardaute Ic cose di Francia, fu chiusa, uol qua-
derno 89"), col manifesto del Conte di 1'arigi, il quale, vista' la condizinnc

lagrimevole in cui versava la Francia, sotto la mala signoria repnbhlicana,

cerco di mostrare la nccessita di far ritorno alle istituzioui inonarchicbe.

La stamp;) repubblicana si avvento contro il manifesto del Principe; m;i

i fatti accaduti in seguito hanuo dato ragione a chi non vede altra sal-

vezza per la Francia die nel regimento monarchico.

Circa questo tempo due nuovi incidenti accadevano al eonfinc franco-

tedesco, incidenti nei quali la Germania diede prove non dubbie di voler

cvitare un conflitto coll' irrequieta e potente rivale. I'n giovane collegia le

fijjlio del commissario Schnaebele, di cui narrammo a suo tempo le vi-

cende, passo il confine e affisse su di un albero un cartello ingiurioso

per la Germania. Arrcstato, vcnne condanuato dal tribunale a tre sctti-

mane di carcerc; ma 1'imperatore Guglielmo si alfretto a concedcrgli la

gra/ia e a Carlo rimettc-re in liberta. Non era terminate questo incident e

ed ecco su un altro punto del confine, a Haon-sur-Plaine, un soldato tedesco,

scambiando per contrabbandieri alcuni cacciatori francesi, fecc fuoco contro

essi, e uno ne uccise, e un altro nc feri gravemente. Questo fatto poteva

dar argomento a molte contestaxioni, non essendo concordi i risullati delle

incbieste compiute dalla Francia e dalla Gcrmania, il govcrno tedesco af-

frettossi a troncare la questione concedcndo un'indennita alia lamiglia

dell'ucciso. (lio prova die la Germauia e ben lontana dal mendicar jtre-

testi per venire ad un conflitto armato con la Francia. Ai confini dei due

Stati pero le relazioni son diventate niolto diHicili a cagione dell' esaspc-

ra/ione degli animi. Ma per tutti e chiaro che il governo germanico non

vuol esscre, o per lo mono, non vuol comparire provocatore, amando mcglio

che, se un conllitlo diventasse inevitabile, la responsabilita e la colpa, ri-

caderebbero unicamente sulla Francia. Abbiamn diinque la certe/xa die una

guerra Iranco-tedesca sara ancora lungameiite ritardata, se la Francia non

ne prendera essa 1'inixiativa. K da sperare intanto die i due governi si

persuadcramio della nccessita di adottare provvedimenti i quali tempcrino
le asprexxe delle relaxioui alle frontiere.
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2. Piii volte in quest;) nostra cronnca abbiaino parlato di un'alloan/a

possibilc tra la Francia e la Russia. Ora siamo in grade di affcrmare che

le trattativc tra i due governi di stringere questa alleanza, sono rose
piii

difficili, dalla instabilita del govcrno repubblicano, la quale instabilita im-

pedisce pure che la Francia trovi proficue alleanze politiche. Quindi e che

ad im'allcanza tra lei e la Kussia niuno prestera mai fede. E vero che ai

due popoli e commie 1'odio contro la Germania, ma il governo russo ha

resistito fmora all'impetuosa corrente che lo vorrebbe trascinare verso pe-

ricolose avventure. Xoi siamo d'avviso che se a Pietroburgo si fosse cre-

duto di poter fare assegnamento sopra una seria alleanza con la Francia,

assai prima d'ora la Kussia avrebbe rotto gli indugi e tentato di progredire

in Oriente colla forza delle armi. Se non 1' ha fatto, gli e perche 1'aiuto

della Francia repubblieana non le e mai parso abbastanza sicuro. 11 brin-

disi adunque del granduca Nicola che ha levato tanto rurnore, e f'atto fin

credere imminente una conflagrazione europea, quand'anche non fosse stato

smentito, avrebbe avuto 1' irnportanza di un grave sintomo, od anche di

un omaggio reso ai sentiment! del papolo russo, ma si sarebbe interpretato

come 1'affermazione di un' alleanza offensiva e difensiva stretta tra i due

governi.

3. Ed ora, meno che mai, le condizioni interne della Francia incorag-

giano la Kussia ad unirsi a lei. La repubblica francese ha passato un mo-

mento critico ed e stata a un pelo di vedere gli anarchici alia testa del

governo. Non rifaremo qui la storia dei fatti scandalosi di cui sono stati

pieni gli ultimi due mesi dell' anno ora passato. Per quanto sia doloroso il

vcder uomini saliti ai piu alti gradi nell' esercito, come i general! Caffarel

e d'Andlau, associati ad una banda di volgarissimi malfattori e di donnaccole

turpi e disonorate per far traffico di decorazioni e fors'anco di document!

segreti concernenti la difcsa e la sicurezza del paesc; per quanto le brut-

ture che sono venute a galla mostrino che il male ha, purtroppo, profondc

radici in tutte le class! sociali, nondimeno c' e pure qualche altra cosa

che ancor piu ci sgomenta nolle coudizioni della Francia, ed e 1'ignobile

spettacolo di uomiui politic! che 1' impressione prodotta da quei fatti scia-

gurati, tentano di volgere a profitto del proprio partito, o peggio ancora

dei proprii interessi. A proposito di questi fatti si e ridestata la questione

Boulanger, che da qualche tempo pareva sopita. II generale Caffarel era

stato cbiamato dal generale Koulanger a reggere importantissimi uffici nel

Ministero della guerra, quando questi era al potere. Naturalmente qualche

giornale ne trasse argomento per dire che 1'antico ministro era stato poco
avveduto. II Roulanger si sent! offeso da queste accuse e immagino che

una trama fosse stata ordita ai suoi danni
; sparlo del ministro della guerra,

il quale gl'intimo di disdirsi; egli invece, facendosi bcffe della disciplina

militare, confermo pubblicamente le parole dette contro il Ferron. Quest!

lo pose subito agli arrest! di rigore, e per buona ventura il generale Bou-
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lailii'er. ii'illlllo le cose ;i till plllllo, fit-Ill ro ill se stt-ssu, c invece ili se-

iMiire i consign dei r;idic;ili chfl lo spingavano a resistere, si sottomise. I'ei

dir il vero, pare clio quest;! su;i soiiimissione e pin apparent e die reale.

In oirni modo r n;itiir;ilc P insistenxa tlol Glemenceau e dei suoi jiniici politic!

in 1
! considerare il l!oiil;iiiiior come mi

|t;il;iiliiio
del radicalismo. incut re in-

\ere eiili li;i I'aspetlodi 1111 |tn-leii(lenle alia ilittatura militare. .Ma e proprio

dei radical! il preferire la dittalura e il eesarisino ad un Ir.inqiiillo ed or-

diiialo governo monarchico.

i. .Nei cosi tlelti scandali pari^ini s'e trovato coinvollo anclie il Wilson,

iienero del drew presitlenle della
l!e|)iilil)lica.

-Non era la prima volta, per

allro, die sill conto del Wilson eorressero voci sinistre, ne a noi sjietta

li'iudicare se sia iininiuie da colpa. Aon e neniiueuo certo die la Miiicu/in

e i suoi ooinplici abbiuno accusato lui per diminuire la propria responsa-

bilita. C.osi alineno ei;li sostiene. Ma aininesso die il Wilson sia slato un

prevaricator, die ubbiu abusato,della sua posiziouo per int.rijfare, broi>-|iare,

e far quattrini, perdie far risalire i suoi errori e le sue prevarica/ioni fiim

al !irr\\V Kra uoto a tutti in Francia die t'ra il president e della liepulH

blica e suo genero non correauo pin, da yran tempo, cordial! r<;laxioni. 11

lirevy era dunque pin da compiangere che da accusare. Cio nullostaute si

e, tolto il prctesto dclle accuse inosse al Wilson per coslriuijere il presi-

di-nle della Ucpubblica a diinettersi prima die fosse spiralo il t ermine del

suo inaiidato. K li antori di questa campagna cont.ro di lui nou sono slat!

i monarcbici ne i bonapartisti, ne tampoco i radical!, quantunque quest i

alPnltim'ora si fossero alleati cogli avventurieri della piax/a nella speranxa

di pescare n<d torbido. L'intri^o fu tutta opera degli opportunist i, a capo

dei quali stava il Kerry, che ambiva, dices!, la presiden/a ;
< V avrebbe otte-

niita se i radical! non avessero minacciato le barricale.

In me/xo a quesli gnai aprivasi la session c parlamenlare, e s'iutende

lacilmente come il ministero Rouvier si trovasse tra Scilla e ('ariddi. 1'ero.

visto die la barca del presidente uaufrag'ava, e che non c' era IIK-//O di

salvarla, da esperto opportunista, lascio che n'andasse a fondo e si schiero

dal lato di quell! die volevano le dimissioni del (Irevy. Se questa condotU

del miuistero Itouvier sia da lodare ovvero da biasimare, lasciamolo jiiudi-

care ai politicanli del giorno d' oi-gi. Non e men vero pero die il "abinetto

liouvier ha sapnto merit-are la riconoscenxa dei francesi, non fosse altro pei

buoni success! ottennti nelle question! estere. Ksso infatti e venuto a capo
di diiudere onorevolmente le vcrtenxc al confine Kranco-ledesco, e di slipn-

lare coll' Inghilterra una convenxioiie per hi neutralix/a/ione del (lanale di

Suex, sebbene pagalo con lo sgombero delle Kbridi.

5. 11 Grevy non ha saputo premiere a tempo un part it o decisive. Hestio

a presi-ntare le sue dimissioni, ha sidle prime accennalo a credere alle inti-

maxioni die
j^li venivano falte dal 1'arlamento, in seguilo alle quali ha

ricusato piegarsi, e linalmente ha linilo per dan- le mani vinte. Si e detto
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die i suoi tentennamenti fossero niotiv;iti d;i ragioni personal! in primo
1 1 logo, o poi por ragioni d'interesse pubhlico. Lo ragioni personal! sono chiare

e lampanti. Egli uon s" r ritirato come il maresciallo Mac-Mahon per una

ijiiistione politica, ma le sue dimissioni sono state la conseguenza di una

quistione d'ordine morale. Egli ha pagato il fio dcgli errori e delle colpe

del geuero, e s' intende clie do gli ripugnasse. Ma ben gli sta 1' umiliazione.

I. a niano che avea contrassegnato i decreti piii ostili, piu oppressivi della

Chiesa e piu empii, la Provvidenza dispose die scrivesse il Messaggio delle

sue dimissioni. E per questo rispetto il giorno delle sue dimissioni puo
diiamarsi il Sedan di Grevy. Comunque sia, questa umiliazione avrebbe

potuto risparmiarsela se si fosse separate dal Wilson, cosi apertamente come

avrebbe dovuto, e non si puo nemmeno negare cbe Fignorauza in cui e

da supporre egli sia vissuto intorno a cio che succedeva nel palazzo dell'Eliseo,

11011 fa onore ne alia sua onesta e molto meno alia sua chiaroveggenza. II

Grew, come abbiam detto, s'e impensierito dei pericoli cbe correva la repub-
blica. Aon possiamo dimenticare che egli e uno dei piu antichi e convinti

limtori della repubblica in Francia. Egli temeva che dalle sue dimissioni le

istituzioni repubblicane avrebbero ricevuto una scossa funesta.

Rifacciamo ora la storia degli ultimi avvenimenti.

6. La scelta del nuovo presidents non fu fatta senza grand! contrast!.

Innanzi tutto la Camera, saputo che il Grevy sotto pretesto di voler

essere certo del voto di essa, cercava tempo al tempo, per via del presi-

ilentc del Consiglio gli fe dire che essa intendeva mautenersi irremovibile

nelle intenzioni gia espresso. A questo fine, dopo avere aspettato inutil-

mente fino a tarda ora delibero di nunirsi di nuovo il giorno stesso in attesa

della comunicazione del presidente, che e quanto dire delle sue dimissioni.

<Juanto al ministero Rouvier, che avea gia dato le sue dimissioni, era logico

die le ritirasse al solo fine di comunicare alle Camere il messaggio del

presidente Grevy. 11 momento era per altro grave, perche Parigi comin-

nava ad agitarsi, e la plebaglia a tramare contro 1'ordine sociale. Cio fe

rompere gli indugi al Grevy e determinarlo a dare le sue dimissioni con un

messaggio die fu comunicato alia Camera dal Rouvier.

Alle ore 9 del 3 dicembre Senatori e deputati erano a Versailles per

1' elezionc di un nuovo presidente. Due uomini politici raccoglievano uelle

riunioni preparatorie il maggior numero di voti, Ferry e Freycinet. GU

.dtri, come Saussier, e Sadi-Carnot non contavano che pochi voti. II Ferry

avea per se il gruppo opportunista della Camera dei deputati e quasi tutto

il Seuato. Ma contro di lui erano scatenate le ire dei radical! e di tutti i

t'autori della ririnciffi immediata o prossima, giacche si sa che il Ferry vuole

innanzi tutto la pace con la Germania. I radical! avrebbero accettato forse

la presidenza del Freycinet, che quando era ministro li ha favoriti in tutti

i modi, ma il Freycinet aveva contrarii tutti gli opportunist! della Camera

e del Senato. Si aveva dunque ragione di temere che nel Congresso si mani-
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lestassero l;ili dissidii die lavorirebhoro i Itiochi disogni dogli anarchist!. K

vcru die 1' ordino pubblico non or;i stato fino allora soriamoiito turhato a

I'arigi o die i lentativi di dimostra/ioni nolle vie oraim slati prontamoiilc

repress!. Ma sc un dissidio si fosse inanifostato e la crisi prolungata, dii

pot ova parent iro die la piazza non avcsse prcso il sopravvento, come era

avvoniit.o altro volto? Per gran vontura nol (longresso prevalsero nmsii;!!

di saggozza, e il giorno 3 dicombro il Leroyer annunziava Ira gli applausi e

le grid a di Vint In Ib'jmbblica, che Sadi-Carnol era slato cletto president e

dclla Ilcpuhhlica con Oil voti;

Dopo la sedota del Congresso Sadi-Garnot ricevova le felicitazioni del

Senato e della Camera, ai quali egli volsc queste parle:

Vi ringrazio profondaineute per le felicitazioni e pei sentiment] che mi

csprimete. Sono pieno di riconoscenza pei membri dell' Assembles, die, riu-

uendo i loro suflragi sul mio nome, provarono il desiderio di pacificazione

e di ooncordia di cui la Francia repubblicana e animata. II mio
piii

caro

voto e die questa grande giornata rest! presente a tutti %\\ spirit! ed a tutti

i cuori. Kssa significa che i rappresentanti della Trancia sauno uuirsi. I loro

sforzi comuni possono e debbono assicurare la costituzione ed il fun/iona-

mento rej,
rolare di un governo stabile, attivo, capace di dare alia Xazione,

colla libcrta all' interno e la dignita all' estero, tutti i benefici che il nostro

paese attende dalla Hepubblica. Ancora una volta: firazie, Signori, voi potetc

contare su tutta la mia devozione.

7. L'elezionc di Francesco Maria Sadi-(larnot chiudeva una crisi die avea

impensierito tutti coloro, i quali, arnando la Francia, e sapendo quanto
la sua tranquillita conferisca alia tranquillita generale, vedauo trepidanti

e paurosi ogni sintomo di disordine che accade in essa.

Ed ora, per chi nol sapesse, direrno, che il novello 1'residente della

Itcpubblica di Francia, figlio d'Ippolito, ingegnere, gia deputato, e poi sena-

tore, e nato a Limoges 1'il agosto 1837. Di vent'anni entro nel Politccnico,

e piii tardi alia Scuola di ponti e strade.

8. Non erano ancora scomparsi i timori di una catastrof'e per la crisi

presidenziale, che 1'attentato contro Giulio Ferry veniva a gittare la Francia

intera in uno stupore dal quale non si e ancora riavuta. Dil'atti, chi consideri

il luogo, cioe la sala dei passi perdu ti della (lamera dei deputati, ove I'Au-

bertin, 1'assassino, avea attirato la vittima, 1'ora, il modo con cui il petto del

Ferry si trovo bersaglio a tre palle di revolver, non durera fatica a com-

(trendere quai leroci propositi e quali sanguinarie imprese si prepariuo nei

recessi tenebrosi del partito che prende nome di anarchico. Ouel che non

si riesce pero a comprendere e come tre palle in pieno petto non 1'abbiano

speiito e sfracellato. Giusto giudizio di Dio! Giulio Ferry, scampato mira-

(olosamente dalle palle omicide, e quegli che inauguro e consume la fe-

roce persecuzione contro le comunita religiose, die caccio il Crocifisso dalle

scuole, e che rinnovo in pieno secolo XIX gli orrori degl' Iconodasti per
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cattivarsi Ic simpatie di coloro die proclamano la rivoluzione socialo. Ora

1'Aubertin e uno di eostoro, che hanno deliberate, coricertato e comamlato
1'assassinio del capo piii influente dell'opportunismo: la vipera ha morso il

ciarlatano. Si e detto che oltre al Ferry ci era anche il Goblet designate

ad essere assassinato; ma che costui chiamato nella sala dei passi perdu ti,

si ricuso di scendere. La detonazione del revolver fu cosi forte che i de-

putati del!' aula parlamentare si precipitarono nella sala, ove era accaduto

il delitto. In tal niodo potettero recarsi i prinii soccorsi al ferito, e arre-

stare 1'assassino. Dato giii lo stupore, cominciarono nei corridoi dell
7
assembles

i pettcgolezzi ; perocche i repubbb'cani moderati ed opportunisti, subito pre-

sero a lanciare sul capo dei radicali la responsabilita del triste caso, e con

tal violeuza die si dovette chiamare la forza pubblica, perche 1'assemblea

non diventassj arena di pugilatori e teatro di scene violenti e scandalose.

9. L'iinpudeuza dei nemici del Papa e tale oggidi, che alcuni giornali fran-

cesi, loro portavoci, con grande gioia dei loro compari d'ltalia, aveano fatto

correre la voce che il Santo Padre, per mezzo del suo Xunzio Apostolico,

Monsignor Kotelli, avesse fatto dire ai Vescovi di Francia che per mezzo

dei loro dipendenti, e cnrati, appoggiassero la candidatura alia Presidenza

del Ferry. ('.on questo ottenevano due cose, 1'una
piii

dell'altra scellerata;

quella cioe di compromettere il clero francese, e di screditare il Papa. Ma

quel valoroso campione della Chiesa di Fraucia Monsignor Freppel, che e

sempre sulla breccia e pronto a respingere tutte le maligne arti dell'empieta

massonica, mando una bellissima letlera all' Univers che noi vogliamo (jui

riferire a confusione dei calunniatori della Chiesa e a lode deU'eminente

Pastore d' Angers.

Parigi, il 1 dicembre 1887.

Caro signer Veuillot,

Permettetemi di servirmi del vostro eccellente giornale per opporre

la smentita piii formale e piii
assoluta ad una voce messa in giro da una

certa stain pa.

Da parecchi giorni, i fogli pubblici hanno mischiato si spesso il inio

nome agl'incidenti della crisi attuale che, per rettificare le loro aflerma-

zioni, mi sarebbe stato necessario tener la penna in mano dalla mattiua

alia sera. leri 1'altro ancora, la Gaz-zettu di Colonia mi faceva chiamare

all'Eliseo con Monsignor arcivescovo di Parigi. lo ho dovuto conservaro il

. silenzio su tutte queste inveuzioni.

Ma oggi, nel Matin la Justice, la Latiterne, ecc.. hanno osato far in-

tervenire la Santa Sede e la uunziatura; si parla d'istruzioni ed audic

d'ordini venuti dal Vaticano e di cui sarei il portavoce. Davanti a tali

errori, dichiaro altamente die inai, in veruiia riunione delie destre, nessuno

dei miei colleghi ne io abbiamo pronunciato il nome del Santo Padre o

del suo rappresentante a Parigi, a proposito dell'elezione presideuziale. Nes-

suna istruzione di questo genere, ne diretta, ne indiretta, ci e pervenuta
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M>t(o ini.-i forma qiialiinquc. Ogni asserzione contraria alia presente dichia-

razione r eompletamente falsa: o se vi si pcrsistpssc. sarei obbligato a ve-

dervi un odioso intrigo elellorale.

Aggradite, raro signor Veuillof, rassiriira/iorie dei miei sentiment! at-

fcttuosi o devoti.

f C. EMILIO FUKITKL

Yosrovo d' Angers, deputato del Finistere .

IV.

COSE D'AUSTRIA (Nostra cortiapondenza) . i. Relazione polilica fatta d;il

c(.iite Kalnoky alle Delegazioni 2. II bilancio dell'esercito pel I HNS -

3. Le forniture militari i. Probabilita di un caiubiainciito di Ministcro

o. Gita del ministro della pubblica istruzione in Galizia (5. Meno del

parlito liberale per imporsi alia popolazione 7. A\\ersiom> pojxilam
contro la propaganda liberale giudaica 8. II giornale del canonico iMcliliorn

per gli operai. Manifesto tendente ad appoggiarlo 9. (lanipamm del par-
ti to liberale contro monsig. Vescovo di Lubiana JO. L'associazione

lastica oattolica in Vienna.

1. Le Delegazioni delFAustria-Ungheria sonosi novamente adunate per

discutere intorno alle spese cointini di Stato, e per ndire in quosl;i occa-

sione dalla bocca del ministro degli affari esteri alcuni ragguaiili circ-i i

risultati dclla sua politica. Favorevole e stato questa volta il rapporto del

conte Kalnoky, siccome quello, die forma uno splendido contrapposto rol

fosco quadro delle rclazioni estere della nostra moiiarchia neH'auno pas-

sato. Nel mentre die nell'autunno e nell' inverno del 188( si temeva di

giorno in giorno lo scoppio di una gncrra con la liussia, e die an/i in

primavera i Delegati, costretti a raimarsi in consnlta straonlinaria, avevann

stimato necessario approvare un credito supplement ario di ,"i-2 milioni o

mc/zo per 1'csercito, il miuistro dcgli alTari esteri Lrovossi questa volta in

grado di porgere la tranquillante notizia che la pace era aurora per qualdic

tempo assicurata. La politica pacifica dell' Austria e della (lermania r<si

si espresso il conte Kalnoky ha fatto una bencfica propaganda; T Italia,

die da gran tempo con quella politica simpatizzava, si e addirittura ri-c-

luta a seguirla; e la conforinita delle mire del Governo britamiiro rmi

qnelle dell' austro-ungarico ispira la fcrma iiduria di ottcnere 1111 (Dilute-

lire dalla jiolitira di pace in Oriente. --
Finqui era si sempre temiito uu

in^n-sso violento delli^ i'orze russe in JJidgaria, sicrome segnale di ima

roiillagra/ioiie europea; ma il con'.c Kalnoky trovossi ipicsla volta nella

soddisfarente rondi/ionc di poter didiiarare die la probabilita di una vio-
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lenta immistione cli quella Potenza nelle laccendc interne della Bulgaria

ora uffatto esclusa, e sono le parole testuali del ininistro esclusa,

coin'era sperabile, per seinpre. Quanto aH'attitudinc del Governo austro-

wigarico verso la Bulgaria. e il suo nuovo Principe, essa e, a delta del

conte Kaliioky, interaineute neutrale. II ministro degli affari esteri austro-

ungarico raccomando caldamente, a suo tempo, al principe Ferdinando di

Coburgo di astenersi dall' accettare la corona. Adesso il nostro Governo si

mantiene del tutto indifferente di front.e al Principe eletto; esso non si

arroga il diritto di decidere della validita della sua elezione, dappoiche

questa e faccenda interna della Bulgaria, ma si astiene dal riconoscere il

Principe, non ha con esso alcuna relazione diplomatics, e non ravvisa in

lui die il Sovrano di fatto della Bulgaria; ne la nostra monarchia si ri-

solvera giammai a ricouoscerlo, se non che in unione con le altre Potenze.

Le relazioni dell'Austria-Ungheria con la Russia son dette amichevoli dal

ministro degli affari esteri, il quale ad un tempo assicura di tutti i suoi

sforzi per cousolidare siffatta amicizia. Questo, invero, e da desiderarsi

ardentemente; perocche, sebbene la Russia sia teuuta in iscacco mediant e

la cosi detta congiura di pace attuata dal principe Bismarck, grande

pur tuttavolta e la sua bramosia di guerra prova ne siano i campi da

lei formati sui nostri confini a greco, e poi perche nella politica estera

succedono sempre imprevisti avvenimenti.

2. II fare in modo che I'Austria-Ungheria non trovisi impreparata di

fronte a simili avvenimenti e, giusta ogni apparenza, il motive, per cui

il miuistro comune della guerra ha chiesto alle Delegazioni una somma

cotauto considerevole pei bisogni dell' esercito neiranno 1888. Per norma

di chi, uon apparteneudo all' Austria, uon conosce i nostri ordinamenti,

vuolsi qui notare che nel bilancio comune dell
1

esercito sono soltanto con-

siderate le spese per 1' esercito e per 1'armata, ma uon quelle per la Landirclir

e per la Landsturm di ambedue le meta dell'Impcro. La Landwehr o la

Landstttrm non dipendono dal ministro comune della guerra, ma si dai due

ministri della difesa del paese, il bilancio dc' quali viene approvato non

gia dalle Delegazioni, ma dai due Reichstag.
- - Della ,cospicua somma

richiesta per 1' esercito comune permanente nell'anno 1888, 15 milioni

di fiorini e -piu, costituiscono la quota per 1'acquisto di fueili a ripeti-

zionc. Accogliendo le pressanti istanze del ministro della guerra di qui, le

Delegazioni avevano nell'anno passato, in- cui si temeva da un giorno al-

1'altro lo scoppio di una guerra con la Russia, acconsentito alia scelta del

fucile a ripetizione secondo il sistema Mannliclier, cioe col calibro di 11

millimetri; laonde una quautita grande di quest! fueili f'urono ordinati

alia riuomata fabbrica Werndl a Steyr nell' Austria superiore, e dalla fab-

brica stessa ibrniti. Kssendosi pero, nel frattempo, manifestati in que-
st' arma difetti considerevoli, il ministero della guerra si trovo, poclii giorni

addietro, costretto a dichiarare alia Delegazioni, stimar egli necessario
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trapassare ;il calibro ili X millimelri. Ora, poiclu'
1

i difclti del sistoma pre-

scelto nell'aimo passalo dal minislero della guerra avcvano gia, c nella

Camera dei deputali dell' Austria occidental, e uei pubhlici fogli, c nc^li

scritti inilitari sulla materia, format o sm;getto di scvera critica, non poteva

idle Delegazioni recar maraviglia la dichiarazione del miuistro dclla guorra.

(losto, pur tuttavia, questa volta gran pcna al coute Rylandt-Rhcidt il

persuaderc specialincnte le Delegazioni urigarichc dcH'opportunita della

presente sua scelta. Le dette Delegazioui, poi, profittarono di questa con-

giuntura per doinaiidare 1' adempimento de' loro desiderii tendenti a ot-

tenere la fondazione d' uua fabbrica d'anni in Ungheria. Le ordinazioni

per la Landwehr ungarica sono gia ad essa labbrica assicurate, e il uiiiiistro

della guerra promise di peusare alia inedesirna anche quanto alle forniturc.

Homo la gran fabbrica d'anni austriaca, cosi quella da crigersi in I'liglicria

&irji un'impresa affatto privata.

:5. Le Delcgazioni ungaricbe doinundarono con singolare prcmura al

ministro della guerra di far si die alle forniture pei bisogni delTesercito,

come vesti, scarpe, ecc., partecipi anche la classe degli artigiani. Finqui

I
1

anuninistriizione militare si e sempre rifiutata ad appagare desiderii di

qeesto genere, ruanifestati sp^sso in termini alquanto perentorii da membri

del Reichstag o delle Dolcgaxioni, con addurre per ragioue del suo rifiuto

che solo a graudi coinpagnic di capitalist! conviene aifidare le Ibrniture

per 1' esercito. Ma qucste compagnie di capitalisti per lo piu composte
d'Kbrei pagano, giii per sii, malissimo i lavoranti e gli artigiaui, cui

ordinano gli o^getti di foruirsi; cosicche la maggior parte delle somme

sborsate dallo Stato per sopperire ai bisogni dell'esercito cola uelle cassc

dei capitalisti per essere impiegata in sperulazioni di Rorsa e altre consi-

mili, invece di tornare alia massa dei contribuenti, e cosi ralTorzare la

popolare economia, la quale per la mancan/a di denaro, onde solTrouo le

infiine class!, e quindi per 1' impotenza loro ad acquistare i gencri di priina

necessita, va disgraziatamente langucndo. lutoruo alia forma ed al rnwlo,

r,on cui le grand! (^onipagnie di capitalisti provvedono ai bisogni dell' eser-

cito, si van faccndo i piu strani racconti. 1'n tratto di luce su cosi fat (a

materia, lo getto nella primavera decorsa il gran proccsso per frode in-

tentato contro una conipagnia di ibrnitori in Rosnia. Da anni e anni i

fratelli Raruch, negozianti israeliti, fornivano le sussistenze per quasi tutte

le truppe d' occupazionc in Rosnia, e in Erzegovina. I'iuttosto scarsi di

tnezzi in sul principio dclla loro fornitura, avcvano costoro in breve tempo

messi insiene de' milioni. dome fossero riusciti a far qucsto, lo mostro il

processo contro di essi iniziato; processo, dalle cui risultanze veime in

luce una quantita irnmensa di frodi le piu abbominevoli a danno delle

truppe, d'altrondc cosi parcamente approvvisionate. II processo termiiio

con la condanna del reo principale a sei anni di casa di forza, e con quella

dei complici <<i piu brevi pene; ma sebbcne, durando tuttavia la discus-
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sione della causa, fossero venute fuori contro la compagnia altre 14 im-

putazioni di frode, pote, rib nonostante, il reo principale esser animesso

a prestar cauzione; ed oggi, doe quuttro mesi dopo la sua condanna,

trovasi ancora all' oscuro sia del procedimento penale a suo carico, sia del

risultato delle altre 14 imputazioni. Grande eccitamento ha prodotto un

tal fatto nella popolazione, la quale, d'altra parte, riconosce nell'insufficienza

di nutrimento de' suoi figli, che trovaDsi sotto le bandiere, la causa delle

frequent i malattie, cui vanno soggetti. II popolo ragiona cosi: poiche sornme

cotanto vistose vengono da noi pagate per 1'esercito, abbiamo tutto il di-

ritto di aspettarci che i soldati ottengano cibi non adult erati e nella quantita

prescritta dai regolamenti. Nei comuni rurali della meta occidentale del-

1' Impero si manifesta gia il desiderio di somministrare direttamente i loro

prodotti alle autorita militari; e a proinuovere 1' adempimento di questo

desiderio tutto concorre, fuorche 1'interesse dcgli speculatori e dei fornitori

dell' esercito.

4. Sono ormai piu d'otto anni che il presidente dei ministri, conte

Taaffe, governa la meta occidentale della monarchia, manifestamente, in-

vcro, col relto intendiinento di stabilire la pace Ira le varie nazionalita e

reudere a tutte la debita giustizia. Dalle mani dei liberali ei riceyette la

nostra meta d' Impero nelle peggiori condizioni, che immaginare si possano:

fmanze rovinate, cattive leggi, una popolazione smunta dall'avidita dei grand!

capitalist i, nella massima parte corrotta o, per lo meno, moralmente sner-

vata dalla stampa giudaica liberale, ecc; e per soprappiii si trovo nella

uecessita di governare con una turba d'impiegati devoti alle massime del

liberalismo. Non e quindi da far maraviglia se in questi ultimi otto anni

non si sono ancora ottenuti notevoli progressi nel riordinamento dello Stato

e della Societa secondo i principii cristian! e conservator!. Bisogna, all'opposto

saper grado al conte Taaffe del fatto che con alcune buone leggi introdotte

sotto la sua egida si e potuto iniziare una riforma sociale in senso cristiano, e

istillare nella mente del popolo per mezzo della stampa cattolica le dottrine

sociali della cattolica Chiesa. Quindi e che non senza profoudo rammarico

si vede come Fera Taaffe si accosti al suo termine, e come fors'anche nel

corso deU'inverno debba essa cedere il luogo a un ministero interamente

liberale. Ad operare un simile cambiamento si affaticano da lungo tempo

poderosi elementi. Prima di tutto, esso e nei desiderii, d'altronde natu-

ralissimi del s!g. Tisza; poi, il partito liberale della nostra meta d' Impero

rnantiene intime relazioni coi personaggi, che stanno piu d'appresso al Mo-

narca. II ministero della pubblica istruzione, sig. Gautsch, uomo di modi

insinuanti e quant o mai sicuro del fatto suo, sembra esser quegli, che ha

saputo pienamente acquistarsi la fiducia dcH'Imperatore. Quant unque in-

vestito da poco piii d'un anno dell'alta sua carica, il sig. Gautsch ha,

contuttocio, fatto molto; lo che apparisce giustificato dall'asserire, che

fanno i liberali, di avere in lui un alleato occulto. Xon altrimenti che



con sitV;ill;i allcan/a potrebbe, invent, spiogarsi il nmdo. con cui ncll'cs-

lato docnrsa ogli si diporlo cnnlro gli Slav! doll' Austria. Ad aleiino Ira lo

Kcuolo modio slave lolso d'un sol (ratio l;i sovvenziono st;it;i ;id osso I'm

allora olargita dallo Stalo, altre no sopprosso addirittura, oce. A giudi-

carno dalle diehiarazioni si ufticiali come uffidose, lo scopo realo di sif-

I'atto procodimonto por partc del ministero dclla pubhlicu istru/innr e

quollo di rostringoro il proletariate colto
,

chc vicne adesso fornian-

dosi mediants il nunioro troppo esteso dci ginnasi. Poiclir, iicrallro, avcva

il
sijr. (lautscb circoscritto qucsto suo procodiinoiilo ad alcunc sniolc medic

slave o al ijinnasio ovornativo di IJoxon nol Tirolo, da Imi^o tcni|)o lan-

iiiionto por difolto di scolari, o poiche, oltre di cio, il suo rontejrno VIT<O

i:'li Slavi rivestiva un caratterc di asprezza o maucanza di rijruardi alTatto

insolita, spocialmontc solto il ministoro Taaflo; si tcce luogo alia suppo-

sizione doll'csscre stato tutt'altro chc ragioni sostanziali quollo, clio avo-

vano indotto il ministro deH'istruzione ad agiro in cntal iruisa. -- Forita

in uno do' pnnti piu sonsibili dalla diminuziono del mimcro dollo sue scimle

nicdio, la popolaziono Slava dolla nostra mcta d'Imporo proruppc in mia tor-

ribild agitazionc; chicse col linguair^io piu appassionato c nolle pubblirhr

riimioiii e nei giornali cho i suoi rappresentanti nol He'u-hsrnih osigossoro

il ritiro dollo inalaugurato risoluzioni. In quella fraziono dol Iteirlmrtilh, l;i

(|iialo rapprosonta gli olomonti czoco-nazionali od autonomi dolla Boomia

o della Moravia, i principii conservator! hanno, come o noto, una gran

prepondoranza, e a questa prepoudoranza indarno tontarono finora di porre

un termine i giovani czochi liberal! e un tantino intaccati di panslavismo,

(|iiando ad un tratto lo ordinanzc del ininistero doll'istruzionc pubblica

spianarono loro la via. Per opera dei giovani czecbi liberal! scateuossi una

Curiosa tempesta contro i veccbi czechi conservator! e di principii modo-

rati: tutta quanta I'infliKMiza di questi ultimi sulla popolazione slava sombro

vacillarc: e ove si fosse fatto luogo a nuove elezioni qualcbe sottimana

prima, i veccbi czochi avrohbor perduto i piu de'loro mandati, o i giovani

sarebhersi rocati in mano d'assolula dirozione del popolo c/eco.

5. l*oco prima doll'apertura del Reichsrath, il ministro della piibhliea

islru/ione avova fatto un giro in Galizia per visitarvi lo scuole, e quanto
erasi mostrato duro verso gli flzorhi, altrottanto eras! mostralo amahile

verso i I'olaccbi. Ancho il gia ministro e ora capo del partito liberalo, sig.

lilumocky, <|iiesto instanc;ihilo o fortnnato agitatoro nolle alte region! po-

lilicho, si condusse in Gali/ia e vi loco ogni slbggio possibilo d'amahilita;

il perche la coincidenza di queste duo circostan/e feco nascoro in molt!

I'idea die si abbia in animo di ricondurro i Polacchi, stati gia un tempo
alleati dei liberal! todeschi, a

-

ina simile coaliziono, e die percio si tent!

di spingero neirOpposiziono gli Czechi, aliino di spozzaro con questo mez/o

cerchio di ferro dolla Destra . Quando, pertanto, reduce dalla Gali/ia,

sig. (llnmecky in una numorosa adunanza del suo partito si feco a prc-
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IHizzare con p.irolo, invcro, non troppo velate il sollecito ritorno di un'ora

liberale; quantlo un altro doputato liberate prcsc a dichiararne in
<[iial

inodo sarebbersi proutamcnte tolte di mezzo le piii delle leggi fat to dai

conservator! durante il governo attuale; quando, inoltre, il circolo te-

dosco del Tteiclisrath rese impossibile al gia suo protagonista D. Kurtz, da

nessuno fm qui superato in villania, la ulteriore permauenza nol circolo,

prcparando cosi la rinnione di esso con Faltra frazione del partito libor;il<-

tedesco, cioe col circolo tedesco-austriaco
;
tutto quanto il discgno inostrossi

allora uelle sue forme piu chiare. -- Grazie alia moderazione e prudcnza
dci vccchi Czecbi, grazie all'unione inconcussa delle frazioiii della Destra,

trovossi qnest'ultima, al separarsi del Reichsrath come fecero dichia-

rarc nel Yatei'land di Vienna alcuni mcmbri cospicui di essa porfetta-

nidite unita. Or quest'unione si manterra ella fino al nuovo aduuarsi del

Rek'hsruth, cioe fin verso la meta di gennaio, e per tutta la durata della

prossima sessionc? Xessuno ora puo dirlo. Certo e che in questo momeuto

stan facendosi i piu diligent! tentativi per render piu facili le relazioni

del Polacclii con la Destra, e che i fogli ufficiosi bruciauo palesomente

il loro incenso innanzi al partito liberale e a' suoi capi, laddove rivolgono

invoce, i
piii

violenti assalti contro quella frazionc della Destra, che si

professa apertamente cattolica e conservatrice.

6. II fine, cui mirano i capi si palesi come occult! del partito liberale,

e questo: scioglimento del Reichsrath e indizione di nuove elezioni, in cui poter

riuuire gli estesi mezzi pecuuiari del partito e la sua potenza in punto di

pubblica economia con 1'influenza della burocrazia liberale, per estorcere in

tal modo dalla ricalcitrante popolazione uua maggioranza liberale in seno

il.-l Reichsratji.

La pressione, la frode, e tutto quanto il terrorismo economico, in che

i liborali hail mostrato di esser maestri, e necessario oggidi per costriugere

le popolazioni ad attaccarsi al corso del liberalismo. Appuuto nelle citta,

e piii che altrove nella stessa imperial residenza di Vienna, il grosso della

popolazione va sempre piu riconoscendo la perniciosa natura di quest a falsa

dottriua religioso-economico-politica. E sono stati precisamente i frutti eco-

iioniici oltremodo amari di siffatta dottrina quelli, che per i primi ban

fatto aprire gb' occhi alia popolazione. Tutte le liberfa economic-lie intro-

dotte per opera del liberalismo, cioe liberta di lavoro, liberta d'usura,

liberta di fissazione di domicilio, b'berta di far debit!, ban precipitate le

classi produttrici dell' Austria in uno stato di decadenza economica, di po-

vcrta, d'abbandono, che non ha riscontro in tutta quanta la storia del-

I'lmpero. II contadino e 1'artigiano impoveriscono, nonostante il
piii sforzato

lavoro; essi trovansi costretti a far debiti, a cadere nelle mani dell
1

usuraio:

i
figli loro precipitano nel proletariato. Da un anno air altro dimiuuisce

nolle moltitudini popolari la potenza di comprare, scema il consumo dei

generi piii nutritivi, come la carne di vitello ed il pane
- anche in Vienna -
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e amueiita, invece, quello ddle palate e della pe/glore acquavite. I'na

miseria sempre crescente, e, conic natural conseguenxa, mm rapida dimi-

niixiono dell'abilita ;il servi/io mililare, e un aumento spaventevole di

suicidii a causa dclla fame : ccco il (juadro clip prcscnta oggidi la nostra

popolaxione, un tempo cosi agiata e cosi gaia. 11 popolo doinanda Ira se

pc-r qual ragione debba tauto patirc, e ha scoperto die quest a sua trc-

incnda condixione riconosce quasi esclusiva nte per causa il liberalismo.

E poi die vcde die il liberalismo e principalinente rappresentato e I'avorito

degli Kbrei, a costoro consacra tutta la sua avversione. Di
(jiii

e die la

ma^ioranxa delle rlassi produttrici della popolaxione < ormai auiinata da

sentiiueiiti antisemitici. Ora, antisemitismo c liberalismo stanno !'ra loro

come fuoco eel ucqua.

7. Merita proprio il conto 1'osservare come 1'avversione alia propaganda

liberate del giudaismo vada riconducendo la popolaxione cristiana al rico-

noscimeuto del valore della religione cattolica. Lo scherno e la perversita

con cui la stampa liberale, quasi esclusivamcnte diretta da Klirei, per-
-

guita il cristianesimo, i preti cattolici, le dottrine e le costimianxe della

(Ihiesa, dcstano uno spirito di contrarieta ben giustificato nella popola/ione

(ristiaua si, ma da limghissimi anni caduta in stato d'iiidin'eren/a religiosa.

Vede essa come quel medesimo partito liberale, die rappresenta nello Stato

la potenxa del capitale in grande, come quei medesimi I'ogli liberali, per

es. la Neue Freie Presse, la \Yiener Zeilun;i, il Neue Wiener Tuulilull e

simili, i quali combattono ogni legge tendente a proteggcre la classe op;
1-

raia contro 1'avidita degli speculator! e degli usurai, e propuguano sempre
1'interesse delle banche e dei grandi capitalist! contro lo Stato e contro

il lavoro, vadano al tempo stesso predicando contro la liberta della Cbiesa

e coutro rinsegnamcnto popolare cristiano: laonde si persuade che i li-

berali, suoi dicbiarati nernici nel campo economico, non possono andar seco

d'accordo nemmeno nel campo religioso e pedagogico. In conseguen/a di

cio, la popolaxionc comincia novamente a rivolgersi con fiducia al clero,

e a protestare coutro 1'odiosa persecuxione, die muovc contro di esso la

stampa giudaica. In mexzo ad associa/ioui e adunanxe, in me/xo a un

uditorio, die nou si compone per I'apixinto di cattolici i
piii lerventi, gli

oratori ecclesiastic! vengono attentamente ascoltati e vivamenle applauditi.

(lerto, a coloro, die per malvagie influenxe, specie per quella della stampa

giudaica, avcan posto in dimenlicanxa la qualita loro di crisliani, non tullo

piacc cio, che vicne dalla bocca del prete ;
ma almeno ci riflettono su, e

incominciano a poco a poco a raccostarsi alia religione cristiana. 11 con-

corso immeuso delle infime e delle medic classi popolari a quelle predicbe

in cui si discutouo le dottrine sociali della Ohiesa cattolica, oHre pari-

menti una prova deirinteressamento, che va nuovamente sotto questo ri-

spetto manifestaudosi. Alcuiii degni sacerdoti spiegano a (juesto proposito

priucipalmente nella capitale dell'Irnpero e uei dintorni, un'operosila \e-
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ramente apostolica ;
e il compito loro e quasi pin arduo di quello dei prinii

predicatori della fede cristiana ncl nostro Impcro, conciosiache si tratti non

gia di far scmplicemente conoscere a gente ignoranle la verita del cristiane-

simo, ma si di persuadere gente stata da anni e anni per opera della stampa

giudaica, di oratori liberali, di cattivi libri, e via discorrendo, prevenuta
contro la Chiesa cattolica, di persuadere; io dico, siffatta gente della ve-

rita, bellezza e sovrumana carita della Chiesa cosi iniquamente calunniata.

Piu specialmente spinosa riesce, poi, quest'azione illuminatrice rispetto

agli operai, perocche questi vengono in certo modo gravati di sequestri

dal partito liberale, e condotti a mano da uomini politic! inolto destri,

appartenuti alia casta israelitica. Si ticne abitualmeute per sistemu d'is-

pirar loro sinistre prevenzioni contro il cristianesimo, e al tempo stesso

contro la Dinastia e la classe borghese operaia, e di mantenerli in uno

stato di continuo fermento, per poterli poi, quando sembri opportune, ado-

perare in sommosse piu o meno considerevoli a prol'itto del partito libe-

rale. E noto che in forza d'una simile sommossa, preparata dal detto partito

fu a suo tempo rovesciato il ministero Hohenwart. Parecchi giornali per

operai di tendenze democratico-sociab", soggetti alFinfluenza dei capi libe-

rali israeb'ti e sussidiati da loro, dispensano agli operai il loro nutrimento

spirituale, e li fortificano sempre piu nella loro ostilita contro il cristianesimo.

8. All'oggetto di ricondurre al cristianesimo quanti piu operai sia pos-

sibile, e di porre il miglior possibile riparo alle lagnanze di questa classe,

tin degno sacerdote noto per la sua caritatevole operosita in Florisdorf,

borgo presso Vienna assai popolato di fabbriche, il P. Eichhorn, canonico

regolare della cattedrale di Klosterneuburg, ha impreso la pubblicazione

di un foglio per gli operai, fondato sui principii di riforma sociale secondo

10 spirito cristiano. Un gran numero di Sacerdoti dell'Austria occidentale,

e alcuni anche deH'Ungheria, si sono gia dichiarati pronti ad appoggiare

questa impresa sotto il rispetto fmanziario; e per mezzo di un bellissimo

manifesto, pubblicato dai giornali cattolici, hanno esortato i loro confra-

telli a concorrere col loro aiuto e sopratttitto con 1' opera loro all'attua-

zione della riforma sociale cristiana. Fra i sottoscrittori del manifesto figura

11 nome del reverendissimo monsig. Vescovo di Leitmeritz e quello dipa-
recchi altri prelati. II manifesto e concepito nei seguenti termini:

II naturale amico e consultore del popolo e il clero, perche siffatta

. qualita e appunto inerente alia sua missione. Fintantoche gli uomini

ricevono dal clero ammaestramenti, esortazioni e norme, e allontanato

il pericolo che i potenti abusino della propria forza e opprimano i deboli,

come pure che le classi subalterne esigano piu di quello, che loro per

giustizia e dovuto, o quest' ultime esigano in modo indebito.

E un pericolo per la societa che oggi il clero trovisi sotto piu d' un

rispetto sospinto indietro da questa sua missione. Coloro, che stanno

palesemente alia testa delle classi superiori, hanno da qualche diecina
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d'anni, per mezzo di servili penne giudaidie. inslaiirato il sistema della

cosi del la
" caccia ai preli; ., le alt re class! sono, almeno ili nascoslo,

guidate ila ca|ii. die lian del In aildirill lira addio alia Cede e alia morale.

A noialtri preti spelt a (|iiimli Tassnnto, die possiamo con certezza di-

chiararo patriottico a un tompo c suggerito da principii d' umanita,

I'assuntodi rivendicare la noslra posixione. In do noi Iroveremo, sen/a

(lubl)io, degli ostacoli; ma so il missioiiario non dispcra allordie si trova

nel pacse dei selvaggi, molto memo dobbiamo noi, die ci troviamo in

mezzo a nri campo ili eultura moralmente insalvatidiita, disperare della

poten/a divina del cristianesimo, sc non die, a noi c duopo coiiiiiattere

con la coseien/a del fine, che ci profiggiamo ;
e d' uopo jtrociirard la

possibilita di ajjirc sulle ifrandi moltitudini popolari. Sarebbe una no-

gliijen/a imperdonabile e nel tempo stesso un'ignominia, sc noi non ado-

perassimo tuttc le nostre for/e, se non ci appigliassimo a niiovi espe-

dieuti, se, a guisa di stucchinai ci valcssimo sempre di ima sola e

medesima forma. .Niiovi mali chiedono rirnedi nuovi; nnovi pericoli esi-

gono nuovi me/zi di prcservazione.

Uu pericolo de' pin gravi sovrasta alia religione e nel tempo stesso

alia societa. Questo pericolo e tanto piu rninaccioso, in quanto alle mol-

titudini popolari e stato insegnato c si va tuttavia insegnando cbo le

loro miserie e le ingiustizie sen/a dubbio loro inllitte non ammettono

rimedio di sorta alcuna. Questo falso principio e d'uopo innanzi tutto

rettificare. Quindi (> che noi dobbiamo principalmente rivolgere i nostri

sforzi a trovare un mezzo ondc parlare alle sedotte moltitudini. Alia

predica viene, com'e noto, ben poca gente; solo, adnnqne, un mexxo

adeipiato rimane; e qucsto mezzo e la stampa.

E facile il comprendere come il partito liberale, die ha (in qui abu-

sato dolla classc operaia non solo sotto il rispetto economico, ma andie

sotto il rispetto politico, non sia punto content o della determinazione

presa da quei Sacerdoli cattolici di ricondurre 1'operaio all'intelligenxa

e all'amore della religione cattolica, rendendolo al tempo stesso propizio

alia rilbrma sociale cristiana; e come qucstc due non favorevoli disposi-

zioni vadano manifestandosi mediante un raddoppiamento di persecuzione

contro il clero.

0. Tua vera e propria campagna ba teste aporta il |>arlilo liberate

contro il nuovo eletto Vescovo di Lubiana, monsignor Halm, il quale |>er

migliorare le deplorevoli condizioni, in cui trovo quella diocesi, risolvette

li alh'dare Teducaxione del giovine clero alle pro vat e cure della (lompagnia

di (lesu, ne le alte grida geUate dai fogli liberal! gindaici, ne le
sesi[iii-

pedali protestc di alcuni traviati consiglieri comunali e opera! souo valse,

com' era da aspet tarsi, a distornare dalla sua risoluxione lo zelante Prelato.

111. Oacdie il parlilo liberate cbbe rovesciate addosso all' Austria quellc

le
t
ui:i scolasticbe; le quali il S. Padre Pio \\ e con lui tutti i veri cri-
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stiani qualificarono abbominevoli
,

i fervent! eattolici conservalori ap-

jcirtenenti a (jualsiasi nazionalita non si sono giammai ristati dal chiedero

la scuola confessionale, ma sempre indarno, perocche la nuova legge accor-

data dal conte Taaffe non produsse quasi nessun miglioramento. Le con-

seguenze deU'insegnamento ateo si fanno manifeste nella demoralizzazione e

rozzezza della gioventu. Infruttuosi essendo riusciti tutti gli sforzi fatti

nel campo politico, gli zelanti eattolici di Vienna, con alia testa il me-

dico Dr. Gasparo Schwarz, fondarono la cosi detta associazione scolastica-

cattolica, die tutte iusieme raccoglie e avvalora le premure dei eattolici

p?r 1'introduzione della scuola confessionale. Questa pregevole associazione,

encomiata e promossa daU'eniinentissimo Cardinale Arcivescovo di Vienna,

va sempre acquistando iucremento ed ha un gran valore morale; ma si

restringe, come abbiamo detto di sopra, ai veri eattolici. Adesso, peraltro,

anche in regioni, che fmqui avevan mostrato piuttosto indifferenza che

propensione al cristianesimo, si e spontanearnente manifest at o un vivo mo-

vimento a favore della scuola confessionale. Dopoche il capo di quel partito,

che va continuamente estendendosi, Giorgio Schonerer, in occasione di

im'elezione al Reichsfath nella quale gli antisemiti nazionali tedeschi

fecer lega coi conservator! eattolici contro i liberali si fu, in generale,

dichiarato favorevole alia scuola confessionale
;
un altro deputato al Reichs-

rath, parimente autisemita nazionale tedesco, ma non appartenente ad al-

cuna frazione di partito, il Dr. Pattai, si e recentemente e in modo assai

esplicito fatto propugnatore della scuola confessionale. II Dr. Pattai e de-

putato di Mariahilf, il piu ricco distretto industriale e commerciale di

Vienna. Questo distretto si fa specialmente notare pel suo fortemente svi-

luppato antisemitismo
;
ed e cosa degna di attenzione che il suo rappre-

sentante fu appunto il primo uomo politico non clericale
,

il quale
in mezzo agli applausi vivissimi de' suoi elettori ebbe il coraggio civile di

cliiedere la scuola confessionale. Non sono considerazioni religiose quelle,

che muovono il Dr. Pattai e le persone pensanti come lui a domandare

la scuola confessionale, ma considerazioni di moralita e di civilta. Invero, se

tutti quei signori, i quali sono allevati nel liberalismo, si tengono piuttosto

estranei alle dottrine di fede del cristiauesimo, cio non toglie che loro piac-

ciano le dottrine moral! di esso; le trovano, anzi, eccellenti, e riconoscono

in quelle il fondameuto della tanto da loro desiderata riforma sociale; vo-

gliono, mediante la scuola confessionale, assicurare di quelle dottrine il

possesso alle generazioui future.

Chi sa che a tutla questa gente, la quale, svegliandosi dal lungo ac-

cecamento del liberalismo, incomincia adesso ad apprezzare gli effetti della

dottrina di fede cristiana, non si degni Iddio concedere altresi la grazia
di giungere fmalmente a intendere e amare la causa della tanto da loro

encomiata dottrina morale!
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.VI iiiomrrito ill nii'ltcrc in niarrliiria ci virile roimminilo d;ill;i Sacra

Congregazfofie dell'Indice, il Decreto segucntr:

DECRETUM
Feria II die 19 Decembris 1887.

Surra Congregatio Eminentissimorum uc Reverendisrimorwn Sanrlue / tV
ntfiiiae Eri'Iexiiie Cardimilhim a Sanctiwmo Domino Noslro Leone I'ttpu \IIl

Sttnctaque Sede ApostoUca Indici librorum prttrae dnrlriuue, enrumdeuique j>r-

xrriptioni, expurgationi, ac permissioni in unirersa chrixtitinn Republica prae-

/losihtrnni et tetegetahtrit, hnbila in l^ilttfio AptMtoliro YaHi-ami die 1

(

.) l)e-

i-eniliris 1887 damnavit ctdamnaf, proxer ipit proscribitqve, i'el uliun damnnln

d\(\ue proscripta in Indicem librorum prohibitor itm referri mantluril el iniindnt

Opera:

Ledrain E. Histoire d'Israol. Premiere et deuxienie parfie. T;iris, Al-

phonse Lomerre, editeur, 1879-1882.

Lenormant Francois. Les origines de 1'histoire d'apres la Itihlc fl Ics

traditions des peuples orientaux. --De la creation de 1' hoiiune an de-

luge. Vol. I. -- L'humanite nouvelle et la dispersion des peuples. Vol. ^.

Paris, 1880-188^-1884. Avctor ante obiturn laudabiliter derlnravit ,se repro-
Ixire qtndquid in sitis Operibus ceiwtru diunum Ecdcsia htdicaveril.

Les Saints Bvangiles, traduction nouvelle, par Henri Lasserre. Paris 1887.

Los secretosde la Confesion. Madrid, Estaolecimiento de G. Osier, 1880.

El Sacramento Espureo. Madrid, Imprenta de Ramon, 1887. Pseu-

donimo auctore presbytero Constantio Miralta. Deer, S. Off. fer. IV die 1

1887.

\lw\ue nemo cujuscumque (jradus et conditions praedicta Opera damnnln

proscripta, quocumque loco, et quocinnqne idiomate, aut in jinxlernin

edere, tint edita legere vel retinere andeat, sed locorum Ordinarn8,aut haere-

lirdi'
)ir(ii'ifatix InquigitorHms ea tradere teneatur siib poenis in Indice libro-

rnw retilorum indiclis.

Quilnis Sanctissimo Domino Noslro Leoni Papae XIII per me infrascri-

jilum S. I. C. a Secretis relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et pro-

ntt/l<i<iri prueeepit. In quorum fidcm etc.

Ihiturn Romae die 20 Decembris 1887.

Fr. THOMAS MARIA Card. MARTINELLI Episc. Sabinen. Praef.

Kr. Ilieronymus Pius Saccheri Ord. Praed. S. Ind. Congreg. a Secretis.

La devotion an sacre Coeur de N. S. Jesus-Christ, par un pere de la

ompagnie de Jesus. Deer. 11 Mart. 1704. -- Hoc Opus ailiudienlnm

(Iroiset Socictath Jem ah Indice librorum prohibitorum
N. Off. fer. IV die 24 Augusti 1887.

Loco ^ Sigilli

IHe :>:{ Derembris 1887 e<fo infrnxcriptux Man., f'lirxorum textor

um Itei'i'eliim a/li.ritm et jiuhlicatum fume in Urbe.

Vincentius Benaglia Mag. Curs.
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di it IKI iioxlrn liirixla, <lirlii<tr :.'H>II<> :

Xel nostro quailerno 899 del 3 decembre 1887 rendcnnno conto del

discorso del sig. Senatore Fedele Lampertico, sulV Assoriaz-ioiie nnz-ionale,

per soccorrere i niissiouarii italiaui. In queste ultimo settimane I'O-sw-

ratorc rnttoliro di Milano, biasimando quest' Associazione, con argoinenti, i

(juali non hanno altra aulorita die 1' iutrinseca delle ragioni loro e la estrin-

seca di chi li ha esposti, ha creduto di metterci come in opposizione colla

Sacra Congregazione de Propaganda fide di Roma, la quale dall' Osservatore

romuno e stata dichiarata estranen alia suddetta Associazione.

Lo zelo del diario milanese sarebbe stato piu lodevole, perche secnnduin

sdentiatn, se, prima di scrivere, avesse lette le nostre pagir.e.

Che la Congregazione di Propaganda fosse estranea all' Associazione, non

che avessimo bisoguo d' impararlo altronde, lo avevamo detto espressamente

noi, citando il testo del Lampertico, il quale lo ha stampato a chiarissime

note, aggiungendo di piu essere rispettabilissime le ragioni, per le quali la

Congregazioue voleva tenersene cosi estrauea.

E che tale esser dovesse 1'attitudine prudentissima della Congregazione
ci parve tanto manifesto, che noi ne pure da lungi traemmo in mezzo

1'autorita sua.

Percio uon sappiamo intendere con quale proposito VOsservatore cat-

tolico di Milano in certo modo abbia diretta a noi una dichiarazione, che uoi

prima avevamo fatta in forma esplicitissima ;
e poteva imparare esso da noi.

Nella Rivista nostra asserimmo ortodossa 1'opera dell'Associazione per

se, avuto riguardo al fine che si propoiieva ed ai mezzi che usava: e

cio, ponendo sott'occhio ai lettori il testo dello Statute suo e le parole

del Senatore Lampertico. Non ripetiamo qui la dimostrazione, che puo

vedersi, da chi ne avesse vaghezza, uel precitato nostro quaderno.

Si e opposto che quest'opera, ancorche in se buona, poteva aprire

1'adito ad ingerimenti pericolosi per le Missioui cattoliche e specialmente

per le scuole : e che uomiui di cat! olicismo non sincere, o almeno dubbio,

vi aveano dato e vi davano il nome e il denaro
;

e conseguentemente noi

dovevamo alle lodi generiche fare eccezioni.

Xon giiidicammo spediente di farle: i. perche lo Statuto dell'Associa-

"zioue, con articoli fondamentali ed iniiniitaliili, escludc ogui qualsiasi ingt-

renza sulla condotta delle Missioni: ^. perche lo Statuto inodesimo (in

quanto riguarda TAssociazioue) prescrive una dipendenza dalla Congrega-

zione di Propaganda, dato che questa o avesse giudicato o giudicasse in

avvcnire di accettarue il legame: 3. perche il suo Cornitato ceutrale, che

risiede in Firenze, ha procurato, per guarentigia di rettitudine, che un

dotto e zelantc ecclesiastico, degnissimo di fiducia, intervenisse regolar-

mente alle sue riimioni
;
e questo in virtu dello Statuto che lo esige.
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I'oslo do, linn sombrava ii noi coiii:riio mellero pubblicaraente in >o-

s|iclt(i
l:i lealla o le iiilon/ioni dcii'l' islil nlori snoi, die pure si nioslra-

vano cosi ossoqniosi c deferent! ;illa C.hiesa: ed ;iv;inli ili miiovcr lor contro

l;i diilidon/a ((iiiiuiK 1

, ci liiso^navano prove. le
i|iiali

ci mancavano. I'o-

inini di onore. conic ci premium di ossero, non |>otov;nno I rait are in qiusla

i;iiis;i oiioraliili pcrsoiio, dol cni nobilc cMniltcrc- c dcllji cni crisli;m,i

coscicnxii noi ;iltlii;tin<i la stiina dovuta.

Uiianlo poi ajrli adcrcnli o concorrcnli con oll'orlo in dcnaro, hcnclie

non siano o non appariscauo tntli di qncl sinccro callolicisnio die sardihc

dcsiderahilc, noi crcdcinino hen latlo I'tocoraggiarli airaclcsionc <
id al <-on-

corso. Pcrocdir, ainnicsso ancora die il fine, da pochi o inolti di (|iie-!i

inleso, non sia punto o intprainenle roligioso, rcsta senipro vero die l';i-

iutaro, le .Missioni con inox/i material!, dcntro i limit i o nei modi delcr-

minati dallo Statnto dell' Associaxione, e nn hone: hone persona le, die.

ha' il suo valore iimau/i a J)io: heno genera le, die ha il suo I'rntli*

nclla propagazione del cristianesimo; e noi ci saremmo latla coscienxa ili

frastornar (jiicsto hene.

Inoltre non era ginsto confondere i concorrenti o aderenti, col corpo

diriiicnte T Associaxione. Or questo, nello Statnto al ipiale ci siaino atle-

nuti, e nella sna pratica, si professa tntt'altro die cattolico non sincero.

Del resto ognuno pur troppo sa die le cose otlime, non die hnone.

possono scmpre traliiruarc in ahusi, e gli uoinini possono sempre i;iiaslar

il bene. Cio e sottinteso, tutte le volte die si ragiona di cose innane e hnone

ed ottime. (Ihi peraltro ci conosce, non avra da v vero pensato die noi fos-

simo per encomiare anche gli ahusi i quali fosser j>er nascere dall'Assoda-

zione, la (juale amiamo credere die si studierii di evitarli.

Tanto ci e piaciuto dichiarare, avvertendo die non intendiamo fare pole-

miche su questo argomeuto, intorno al (juale ciascuno ha lihorta di ospri-

merc i suoi giudizi, dentro i termini della crisliana carila e della urhana

prudenza.



SANCT1SSIM1 DOMINI XOSTRI

LEONIS
DIVIXA PROVIDE.NTIA

PAPAE XIII

EPISTOIA
AD EPISCOPOS BAVARIAE

VENERABILIBVS FRATRIBVS

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS BAVARIAE

LEO PP. XIII.

Venerabiles Fratres, Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Officio sanctissimo adducti muneris Apostolici, multum diu-

que, ipsi nostis, contendimus, ut res Ecclesiae catholicae apud
Borussos haberent aliquando melius, atque in gradum dignitatis

suum restitutae, ad honorem pristinum amplioremque flore-

scerent. Quae consilia, qui labores Xostri, aspirante Deo et iu-

vante, sic processere, ut praeteritam querimoniam lenierimus

et spe teneamur de libertate catholici nominis plene ibidem

tranquilleque fruenda. Nunc autem animus est cogitationes

et curas, singular i quodam studio, ad Bavaros convertere. NT

on

ea quidem caussa quod rem sacram eodem esse loco in Ba-

varia atque in Borussia erat, putemus; sed hoc optamus et

cupimus, ut isto quoque in regno, quod catholica professions

ab avis maioribusque gioriatur, incommoda quotquot insident

de libertate detrahentia Ecclesiae catholicae, opportune rese-

centur. Cuius inaxime salutaris propositi ut ad effectum per-

veniamus, volumus et onmes adit us explorare, qui reliqui dentur

et quantum in Nobis auctoritatis opisque esjfe sine cunctatione

conferre. Atque vos opportune appellamus, Yenerabiles Fratr- -s.

Sei-ie XIII, ro?. IX, faxc. 902. 9 10 genn<iio /?.
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vrstraqiio opora lilios Noslrosc Bavaria carissimos appollamus

otniH's. ut i|iiarciimqii<> ad ratinnrs lidci ct ivliirionis in gcnl'-

vostm cnrandas <-t provrhrndas prrtim-iv vidoaiilur, <
ia vo-

biscum pro potestate communicemus, do iis tribuainus consilia,

do iis(|iic ad ipsos civitatis r.-ctoivs lidciitcr instomus.

In sacris Bavarorum fastis, res repotimiis hand incoLiiiitas

voids, bone multa sunt, d( j

quibus^cclesia ot civitas concordem

capiant laotitiain. Nam Jidcs Christiana, ex quo divina oiiissr-

mina, cura studioque sumino sancti abljatis Severini, qui Norici

apostolus extitit, aliorumque Evangelii praeconurn, in gremio

rogionis vestrae sunt sparsa, tarn altas egit flxitquo radices,

nulla ut deinceps neque superstitionis ininianitate, neque rerum

publicarum perturbatione et conversione exaruerit penitus.

< v)nare sub exituin saeculi septirni, factum est, ut, quuin Rtfjic/-/''*

episcopus sanctus Vormatiensis, Theodone invitante Bavariae

duce, christianam h'dem per easdem regiones exsuscitandam

ampliflcandamque aggressus esset, sane inultos, turn cultores

lidei turn eius amplectendae studiosos, in media superstitione

repererit. Ipse autem eximius princeps, Theodon, quo n'dei ur-

gcbatur ardore, romanum iter suscepit, et pronus ad scpulcra

SS. Apostolorum, itemque ad augustum lesu Christ! Vicarium,

cxcinplum pietatis et coniunctionis Bavariae cum hac Apostolica

Sede primus edidit nobilissimum, quod alii subinde egregii prin-

cipes sunt religiose imitati. Per idem tempus Cardinalis Mr-
Hnitnms

t episcopus Sabinensis, a sancto Pontifice Gregorio II.

in Bavarian! legatus est, qui rebus catholicis subsidia et in-

civmenta afferret, sociique additi Georgius et Dorotheus, car-

dinales ambo Ecclesiae rornanae. Non it% multo post Romam
ad summum Pontiflcem profectus est Corbiniamts Episcopus

Frisingensis, vir sanctimonia vitae suique despicientia insignis,

(pii apostolicos Kuperti lal)ores pari laborum industria conlir-

inavit ot auxit. Cui vero laus debetur prae ceteris, aluisso ct

<
i .\coluisse fldom in Bavaris, is facile est sanctus Bonifacius,

archiepiscopus Moguntinus; ipse qui Germaniae christianae

pa tor, apostolus, martyr immortali vorissimoque praeconio ce-
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lebratur. Hie legationes peregit a romanis Pontiflcibus, Gre-

goriis II. et III. ac Zacharia, quorum maxima semper floruit

gratia; eorumdemque nomine et auctoritate regiones Bavariae

in dioeceses descripsit, atque ita hierarchiae ordinibus consti-

tutis, insitam fldem ad perpetuitatem commendavit. Ager domi-

nicus (scribente ad ipsum Bonifacium S. Gregorio II.), qui

incultus iacebat, et spiu(trn,,i aculeis ex infidelitate riguerat,

vomere tvac dorfrinae exarante, semen rerbi suscepit, et fer-

tilem messem protulit fidelitatis
1

. Illo ex tempore Bava-

rorum religio, quantumvis aetatum decursu tentata-acerrime,

ad omnes rerum civilium casus salva et constans permansit.

Etenim secutae sunt quidem turbae illae et contentiones imperil

adversus sacerdotium, asperae, diuturnae, calamitosae; in iis

tamen plus vere fuit Ecclesiae quod laetaretur in Bavaris, quam

quod doleret. Summa autein consensione, a Gregorio XI, Pon-

tiflce legitimo, ipsi steterunt, effrenata dissidentium audacia

neutiquam dimovente, frustra minitante
; et, quod perarduum

erat, longo inde intervallo, nihil vi atque impetu Novatorum

absterriti, fldei integritatem et veterem cum romana Ecclr-sia

coniunctionem religiose semper servarunt. Quae virtus et fir-

mitudo patrum vestrorum eo magis praedicanda est, quod po-

pulos fere omnes eorum flnitimos nova secta misere subegisset.

Sane Bavaris, qui eo erant luctuoso tempore, ilia apposite con-

gruebant, quibus Gregorius idem II. catholicos Thuringiae homi-

nes, a S. Bonifacio Christiana sapientia imbutos, multo ante af-

fatus erat, meritae commendationis gratia, in quadam epistola

ad optimates: Insinuatani nol)ix magnificae in Cliristo fldei ve-

strae constanUam agnoscentes, quod paganis compellantihus

vos ad idola colenda*fide plena responderitis, magis fellefcll-

citer mori, quam ftd'm ^cutel in Cliristo acceptam aliquatei>"x

viola re ; nimia exultations repleii, gralias debitas persol

Deo nostro et redemptori, bononim omnium largilori,

gratia comitante, vos ad meliora et potiora optamus profu-<>r(>

et ad confirmandum fidei vestrae propositum sanctae

1

Ep. XIU. ad Bonifacium. - Cfr. Labbeum Collect. Cone. V. VHI.
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>r//V//VAV/.N- mi'iiHhnx <nlli<>rere, et, i>rnl opmpo-
sfir/-(tc rcTujinitis, 11 inenioriifd sancta Sede Apostolica,

omnium fidclimii matre, solatium quaerere, sicut

<f(>rcl fillox coli ticredes regni a regali parente
l
.

Etsi vero Dei miserentis gratia, quae superiore memoria

gen tern retrain tutata est benignissimeque complexa, optinie

in posternm tempus augurari, optime sperare Nos iubet, nihi-

loininus ea omnia, quoad suae cuiusque sunt partes, praestare

debemus, quae plus habeant effcacitatis ad damna religionis

sire accepta sarcienda, sire imminentia prohibenda; ita ut

Christiana doctrina et instituta morum sanctissima ad plures

quotidie se possint effundere laetissimisque fructibus latins re-

dundare. Quod non eo dicimus, relut si caussa catholica idoneos

magis minimeqne timidos propugnatores apud ros desideraret:

probe enim norimus ros, Venerabiles Fratres, unaque maiorem

et saniorem partem turn sacri ordinis turn hominum exter-

noruni, haudquaquam frigere otiose ad certamina et pericula

quibus cingitur preniiturque ecclesia restra. Quapropter sicut

non absimili caussa decessor Noster Pius IX. amantissimis lit-

teris ad Episcopos Barariae datis 2
, praelara eorum studia,

sacris Ecclcsiac rationibus tuendis iinpensa, suinmis laudibus

oxtulit
;

ita perlibenter Xos istam singulis laudem ultro palam-

que tribuimus, quotquot ex Bararis defensionem religionis

aritae susceperunt fortiter et egerunt. Verum, quibus tempori-

bus proridentissimus Deus Ecclesiain suam saeris procellis

agitari permittit, acriores ipse a nobis animos riresque in au-

xiliuni paratiores optimo iure deposcit. Vos autem ad unum,
Venerabiles Fratres, aeque ut Nos, dolenter ridetis qiiani aliena

<(, ({uain iniqua in tempora Ecclesia inciderit; ridetis cum pri-

inis quo se loco habeant res restrae, et quibus rosmetipsi dif-

ficultatibus conflictemini. Ergo intelligitis experiendo, munera

restra maiorem quam antehac habere in praescntia amplitu-

<linem, ad eaque rigilantiam et actionem, robur et pruden-
tiam christianam debere ros enixius intendere.

1

Ep. V. Ad oplimates Thurinp. - Cfr. Laliheuin, il>.

2
Lilt. Mliil \ohix (/ralin.s, die 20 Fcbruarii a. 1851.
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Ac- primum omnium ad clerum parandum et ornandum,
auctoros vobis hortatoresque sumus. Clerus nimirum instar

exerdtus est, qui, quoniam instituta sua et suorum perfunctio

munerum ita ferunt, ut, sub magisterio episcoporum, cum Chri-

stiana multitudine assiduo fere usu versetur, decus idcirco prae-

sidiumque tanto amplius est rei pubblicae allaturus, quanto et

nuinoro praestet et disciplina. Quapropter Ecclesiae haec fuit

semper antiquissima cura, ut illos diligeret educeretque ad

sacerdotium adolescentes, quorum indoles el voluntas spem

ttfferat eox ecclesiasticis niinixleriis perpetuo imervituros l

;

eadeinque, id adolescenjium aetas.... a teneris annis ad pie-

tatem et rellgionem mformetur, antequam vitiorum habitus

totos lionirnes possideat
2
; ipsis proprias sedes et ephebea con-

didit, atque regulas, in sacro praesertim Concilio Tridentino 8
,

sapientiae plenas praescripsit, -id hoc collegium Dei ministrorum

<pet*peluum seniiiKirin.m sit *. Alicubi quidem quaedam latae

sunt valentque leges, quae sin minus impediunt, interturbant

quominus uterque clerus sua sponte confletur, suaque disci-

plina instituatur. Nos hac in re, quae tanti interest quanti

interesse maxime potest, sicut alias, ita nunc oportere existi-

mamus, sententiam Nostram aperte eloqui, et omni qua pos-

sumus ratione ins Ecclesiae sanctum inviolatumque retinere.

Ecclesiae nimirum, quippe quae societas sit genere suo porfecta,

ius nativum est cogendi instruendiqiie copias suas, nocentes

nemini, plurimis auxiliantes, in paciflco regno quod saluti hu-

mani generis lesus Christus in terris fimdavit.

Clerus autem concredita sibi offlcia integre profecto et cu-

mulate explebit, ubi, curam episcopis adhibentibus, talem e

sacris seminariis disciplinam mentis animique sit nactus, qualem

dignitas sacerdotii christiani et ipse temporum morumque cursus

requirit; eum scilicet oportet doctrinae laude, et, quod caput

1 Cone. Trid. Sess. XXIII, de reform, c. XVIII.
8

II).

8
Ib.

*
Ib.



l."> 1 SANCTISSIMI I). N. LKONIS DIVINA I'K< >YII>KNTIA I'AI'AK XIII.

est. siiinina lande virtntis exn-llcre, ut animos honiinuiii con-

ciliot sibi atquo in observantiani adducat.

Christiana sapientia, qua luce mirifica abundat, in omnium

oculis nitoat necesse est, ut tenobris inscientiae, quae est ro-

ligioni maxiino inimica, dispulsis, veritas longe latoque se panda t

ot felicitor dominetur. Etiam refellantur oportet et convel-

lantur errores multiplies, qui, vel ignorantia vol improbit'ite

vol praeiudicatis opinionibus exorti, montes hominum perverse

avocant a veritate catholica, et quoddam animis lastidium oius

aspergunt. Hoc munus permagnum quod est exliorl/n-i in do-

ctrina wna, et eos qui contradicunt arguere
l

,
ad ordinem

portinet sacerdotum, qui legitime habuerunt a Christo Domino

impositum, quum divina ille potostate dimisit ad gentes uni-

versas docendas: Euntes in mundum miircr^inn, pi-ncdicalc

('rdiHjeUum omni creaturae 2
;

ita plane ut episcopi, in Apo-
stolorum locum sublecti, praesint magistri in Ecclesia Doi,

presbytori adiutores accedant. Sanctioribus hisce partibus

plene perfecteque, si alias unquam, satis factum est in primor-

diis roligionis nostrae saeculisque consequentibus, per earn, quae

din oxarsit, maximam dimicationem cum ethnicae suporstitionis

tyrannide: unde tarn amplam cohors sacerdotalis collegit glo-

riam, amplissimamque sanctissimus ordo Patruin et Doctorum,

quorum sapiontia et eloquentia in omnem memoriam et admi-

rationem florebunt. Per ipsos nempe doctrina Christiana subtil ins

tractata, uberius explicata, pugnacissiine defensa, eo magis ve-

ritate et praestantia patuit sua, prorsus divina: contra iacuit

doctrina ethnicorum, vel indoctis redarguta et comtempta. ut

i|uae nihil sibi consentanoa, perabsurda, iuojita. Xo(iuidquam
vero connisi sunt adversarii, ut cursum (Mini sapiontiao catho-

licao tanlarent et intercluderent
; noquidquam graecae scholas

philosophiao, platonicam in primis (t aristotoloam, magniticeii-

tioribus sane verbis obiecerunt. Xostri eniin ncijue istud quidem
certaminis genus declinantos, ad philosophos ethnicos applicue-

runt ingenia et studia; quae quisque eorum professus esset,

1 Tit. I, 9.

8 Marc. XVI, I.'J.
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incredibili paene diligentia scrutati, consideraverunt singula,

expenderunt, contulerunt: multa sunt ipsis reiecta aut emen-

data, non pauca ex aequo probata et accepta: hoc etiam ab

ipsis apertum et prolatum est, ea quidem quae ipsa ratione et

iiiti.'lligentia honiinis falsa esse revincantur, ea tantummodo

adversari doctrinae Christiana e, adeo ut huic doctrinae qui obsi-

st<Te velit et refragari, idem suae ipsius necessario obsistat et

reiragetur rationi. Istiusmodi pugnatae sunt pugnae a patribus

illis nostris, atque illustres partae victoriae, eaeque non virtute

inodo armisque fldei partae, sed auxiliis quoque humanae ra-

tionis: quae scilicet, lumen praeferente sapientia caelesti, ex

rermn ignoratione complurium et quasi ex errorum silva, ve-

ritatis iter pleuo gradu erat ingressa. Haec sane admirabilis

lidei cum ratione consensio et conspiratio, quamquam operosis

multorum studiis ornata est, tamen, in imp velut constricta aedi-

h'cio unoque in. conspectu exposita, elucet vel maxime in opere

S, August ini quod est De Ciritate Dei, pariterque in Summa

utraque S. Thomae Aquinatis: quibus libris conclusa profecto

habentur quaecumque erant a quibusque sapientibus acute co-

gitata et disputata, ex iisque licet capita et fontes arcessere

eius eminentis doctrinae quam nominant theologiam christia-

nam. Exemplorum tarn insignium memoria utique per hos

dies replicanda et fovenda est clero, quando ab adversis par-

tibus vetera passim arma exacuuntur, vetera ferine praelia

renovantur. Tantum hoc, quod olim repugnabant ethnic! chri-

stianae religion!, ne ab inveteratis numinum ritibus institutis-

que deducerentur; nuncautem perditissimorum hominum opera

pessima in eo certat, ut e christianis populis divina omnia do-

cumenta et pernecessaria, quae sacra cum flde sunt indita,

stirpitus evellant, atque eos deterius ethnicis habeant in mi-

seriamque devolvant maximam, in oinnis videlicet fldei reli-

gionisque contemptum et eversionem. Cuius impurae pestis, qua
nulla est detestabilior, ill! initia fecere, qui homini tribuerunt

natura tantum, ut de doctrina divinitus data posset quisque

pro ratione iudicioque suo cognoscere et decernere, minime

vero auctoritati subesse deberet Ecclesiae et Pontiflcis romani,
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quorum unicf <-st, divino mandate > ct bom-lino, cam doctrinam

custodire, eaui tradciv. <!< a verissime iudicare. ludc jinu-o-ps

via patebat, patuit autem illis miserrime, ad oniuia inlidauda

et amandanda quae sunt supra naturam reruin et captum
hominis posita : turn auctoritatem esse ullam, quae a Deo di-

manet, ipsumque Deum esse, impodentius pernegaverunt ;
de-

lapsi postremo in commenta et Idealis-mi insulsa et Material-it nit

abiectissima. Hanc tamen maximarum reruin inclinationem,

qui Rationalistae vocantur quive Nalnralistae, proiircssiouciu

scientiae, progressionem societatis humanae, mentito nomine,

appellare non dubitant, quae revera utriusque pernicies est

atque excidium.

Itaque, Venerabiles Fratres, cognitum perspecturnque \\;i-

betis quali ratione et via alumnos Ecclesiae erudiri oporteat ad

maiores doctrinas, ut convenienter temporibus utiliterque in

muneribus suis versentur. Hi nimirum, ut erunt humanitati&

artibus informati et politi, praestantissirna sacrae theologiae

studia ne attingant prius quam diligentem adhibuerint prae-

parationem in studio philosophiae. Pliilosophiarn cam intel-

ligimus, intimam solidamque, altissimarum indagatricem cans-

sarum, patronam optimam veritatis
;
cuius virtute neque ipsi

fluctuent neve abripiantur omni renlo doctrwae in ncquilio

hominum, in astutia ad circunwentionem erroris l
,
et queant

etiam doctrinis ceteris adiumenta veritatis subministrare, cap-

tionibus praestigiisque opinionum discussis et refutatis. Huius

rei gratia, ut opera magni Aquinatis essent in manibus et as-

sidue apteque exponerentur iampridem monuimus, idemque sae-

pius inculcavimus verbisque gravissimis; et gestit animus opti-

mos inde fructus esse a clero perceptos, perquam optimos uber-

rimosque spe certa exspectamus. Scilicet disciplina Doctoris

Angelici mire facta est ad conformandas mentes, mire usum

parit commentandi, philosophandi, disserendi presse invicteque:

nam res singulas dilucidf monstrat aliam ex alia continua seric

pendentes, omnes inter se connexas et cohaerentes, omnes ail

1

Ephes. IV, 14.
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Capita pertinentes suproma ;
turn in contemplationem erigit Dei,

qui rerum omnium et caussa effectrix est et vis et summum

exemplar, ad quern demum omnis philosophia et homo quan-
tus est, debent referri. Sic vere per Thomam scientia rerum

divinarum et humanarum, caussarumque, quibus hae res con-

tinentur, quum praeclarissime illustrata, turn firmissime mu-

nita est : cuius conflictione disciplinae, veteres sectae errorum

penitus corruerunt, itemque novae, nomine potius et specie,

quam re illis dispares, simul emisere caput, et eiusdem ictibus

deiectae interciderunt
; quod iam non unus ostendit de scripto-

ribus nostris. Ratio quidem liumana ad cognitionem rerum in-

teriorem reconditamque libera vult acie penetrare, nee non velle

potest : verum Aquinate auctore et magistro, hoc ipso facit

expeditius et liberius, quia tutissime facit, omni procul periculo

transiliendi iines veritatis. Neque enim libertatem recte dixe-

ris, quae ad arbitrium libidinemque opiniones consectatur et

spargit, iinmo vero licentiam nequissimam, mendacem et fal-

lacem scientiam, dedecus animi et servitutem. Ille reapse sa-

pientissimus Doctor intra veritatis fines graditur, qui non modo

cum Deo, omnis veritatis principio et summa, nunquam de-

certat, sed ipsi adhaeret semper arctissime semperque obsequi-

tur, arcana sua quoquo modo patefacienti ; qui neque sancte

minus Pontifici romano est dicto audiens, et auctoritatem in

eo reveretur divinam, et siibesse romano Pontificitenet omnino

de necessitate saliitis
1
. Eius igitur in schola adolescat et

exerceatur clerus ad philosophiam, ad theologiam : existet enim-

vero doctus et ad sacra praelia valens quam qui maxime.

Lux tamen doctrinae a clero in Christian i populi ordines

diffundenda vix dici potest quam magnam habeat utilitatem, si

quasi e candelabro virtutis effulserit. In praeceptis enim,

quae sunt ad corrigendos hominum mores, plus fere possunt,

quam dicta, facta magistrorum ;
nee quisquam negotio tarn fa-

dli habiturus est ei fidem, cuius a dictis praeceptisque discre-

pent facta. In lesum Christum Dominum oculos intendamus et

1

Opusc. Contra errores Graecorum,



1.">S sANcrissmr i). x. I.KONIS DIVINA I-KOVIDKNTIA I-AI-AI: xin.

mantes: <[iii,
ut rcrilax est. penlnciiit nos <|iiae credere debe-

remus, ut rila est et r/V/, semdipsum proposuit nobis exemplar

absolntissiiiuun, quo modo ageromiis lionesle vitam d boiium

ultimum studiose appdeivimis. Ipsemd discipulos suos ita de

se voluit institutes ot perfectos : sic luceat //>.> /V.S-//Y/, hoc cst

doctrina, cortnn Itominibm, ft ridraitl ojicrn /v.sY/vf hand, 11011

secus atque doctrinae argumenta, el glorificent Pulfc

qui in caelis esl
l

,
doctrinam in unum et bonitatem

complexus, quod ipsis ad propaiiauduni committebat. Sunt

haec nempe instituta divina, quibus vita sacerdotum compona-
tur et dirigatur oportet. Omnino oportet et neccssc <>st halxM-e

eos sibi persuasum ac prope insculptum in animis, so iam non

de saeculi esse consortione, at vero Dei consilio electos esse, qui,

in communione saeculi aetatem agentes, vitam tamcn Cln-isti

Domini vivant. Qui, si de ipso in ipsoque vere vivant, minime

quae sua snnt quaeritabunt, sed in iis profecto toti erunt qnac
simt lesu Christi 2

, neque hominum captabunt inanem gratiani,

sed gratiam Dei solidam expetent : ab his autem infimis robns

et corruptelis abstinebunt, abhorrebunt, et lucra bonorum cae-

Icstium Industrie facientes, de iis effundent large hilareque, ut

sanctae est caritatis : nusquam porro committent, ut iudicio d

arbitrio episcoporum aut opponant aut anteferant suum, sed

ipsis parendo et obediendo personam gerentibus Christi, felicis-

sime elaborabunt in vinea Domini, copia fructuum lectissimo-

rum ad vitam sempiternam mansura. Quisquis vero se a pa-

store suo atque a pastorum maximo, romano Pontiflce, sententia

et voluntate abiungit nullo pacto coniungitur Christo : Qui <'<>*

audit, me audit; et qui vos spernit, me spernit
8

: quisquis

autem est a Christo alienus, dissipat verius quam colliiiit.

Ex quo praeterea species modusque obtemperationis hoiuinilms

debitao, qui antecedunt publica potestate, in prompt u <
i st. Xam

longissime abest, ut sua ipsis iura velit quispiam almuere et

derogare ;
ea potius et ab aliis civihus observanda diligenter

1 Matth. V, 16.

2

Philipp. II, 21.

8 Luc. X, 16.
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sunt et a sacerdotibus diligentius : Reddite quae sunt Caesa-

//x Caesari l
. Xobilissima enim atque honestissima sunt munia,

quae viris principibus Deus, dominator rectorque summus, im-

posuit, ut consilio, ratione. omnique custodia iustitiae civitatem

moderentur, conservent, augeant. Proinde clerus singula civium

offlcia accuret et exsequatur, non in morem servientis, sed re-

verentis
; propter religionem, non propter metum

;
simul cum

iusto obsequio, dignitatem suam tuentes, iidem cives et sacer-

dotes Dei. Quod si quando flat, ut civile imperium in iura Dei

et Ecclesiae invadat, turn esto a sacerdotibus insigne exemplum,

quemadmodum homo christianus, formidolosis religioni tempo-

ribus, in offlcio perstare debeat : multa is, incolumi virtute, ta-

citus ferat; in tolerando male facta sit cautus, neque impro-

bis ulla in re assentiat neve assentetur : re autem urgente in

alterutrum, Dei ne recusanda iussa an gratiflcandum hominibus,

memorabile illud dignissimumque Apostolorum responsum li-

bera voce usurpet : Oportet obedire Deo magis quam homi-

i films 2
.

Ad hoc veluti adumbratum specimen de ratione sacrae iu-

ventutis colendae, adiicere libet et aequum est, quae ad iuven-

tutem in universum pertinent: eius enim institutio valde Nos

sollicitos habet, ut, sive ad cultum mentis sive ad perfectionem

animi, recte admodum integreque succedat. Novellam ae-

tatem materno .Ecclesia semper fovit complexu; eius praesidio

labores plurimos amantissime impendit et plurima adiumenta

paravit; in his, familias nonnullas hominum religiosorum con-

stitutas, quae adolescentiam erudirent in artibus et doctrinis,

ac praecipue ad sapientiam alerent virtutemque christianam.

Sic auspicate fiebat ut in animos teneros pietas erga Deum
facile influeret, ex qua officia hominis in se aliosque et patriam

maturrime explicata, maturrime etiam in optimam spem flo-

rerent. Ecclesiae igitur iusta nunc est ingemendi caussa, quum
videat in primis aetatulis fllios suos a se divelli, atque in eos

' Matth. XXII, 21.

2 Act. V, 29.
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compolli litterarios ludos, uli vd siletur omnino notitia Doi, v-I

mancuin aliquid dolibatur do ea porvorsoquo misrotur; ulti col-

luvioni errorum nulla repagula, nulla fides documontis divinis.

nullus voritati locus ut se ipsa dofendat. Atqui do littorarum

doctrinarumquo domiciliis auctoritatem Ecclesiae catholicao pro-

hibero, maxime iniuriuin ost, eo quod munus roligionis docendae,.

eius vidolicot rei qua nemo homo non indiget ad salutis ae-

ternae adeptionom, Ecclesiae a Deo sit datum; nulli voro alii

datum ost hominum sociotati, neque societas ulla sibi potcsi

adsciscere; ideoquo ipsa suum propriumque ins merito attirmat,

labefactum conqueritur. Cavendum insuperost vehemon torque

curandum, ut in scholis quae ditionem Ecclesiao vel omnino

vel partim excusserint, ne quod iuventus periculum subeat neve

ulluin in fide catholica morumque honestate detrimontum <-a-

piat. In quo quidem et cleri et virorum proborum sollertia

multum valebit, turn si laborent ut religionis doctrina non

solum e scholis illis non exturbetur, sed, quo par est, loco ma-

neat, maneatque apud magistros idoneos et spect.atao virtutis,

turn si alia quaodam praesidia inveniant et comparent, quibus

ea ipsa doctrina incorrupte et commode iuventuti iniportiatiir.

Valebunt autem permultum consilia et opera patrum familias,

sociata. Quare opus est admonitione ad eos et hortatione

quanta fieri possit gravissima: velint animadvertere, quam

magna sanctaque officia sibi cum Deo intercedant do liboris

suis; ut scientes religionis, bene moratos, Deum pie colentes.

educare debeant; ut faciant damnose, si aetatem credulam ot

incautam suspectis preaceptoribus in discrimen committant.

Hisce in officiis, simul cum procreatione libororum susceptis.

noverint patresfamilias, totidem iura inesse secundum naturam

et aequitatern, atque esse eiusmodi, de quibus nihil liceat sibi

remittore, nihil cuivis hominum potestati liceat detrahere, quum,
offlciis solvi quibus homo teneatur ad Doum, sit per homincm

nefas. Hoc igitur parontos reputent, se magnum quidom onus

gerere de liberorum tuitione, multo tamen gerere mains, ut

eos ad meliorom potioremque vitam, quae animorum est, edu-

cant: quod ubi per so ipsi praestare nequeant, suum prorsus
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esse vicaria opera aliorum praestare, ita ut necessarian! re-

ligionis doctrinam ex magistris probatis audiant liberi et per-

cipiant. lam illud non infrequens est exemplum sane pulcher-

rimimi religionis muniflcentiaeque, ut, quibus locis scholae nullae

publice paterent nisi quae neutrae vocantur, catholici viri

magnis laboribus et sumptibus aperuerint certas suas, et pari

constantia sustentent. Praeclara haec et tutissima iuventutis

perfugia, ubi opus est, pro rerum et locorum rationibus, alia

atque alia constitui maxime optandum.

Neque silentio praetereundurn est, christianam iuventutis

institutionem in maximam ipsius reipublicae verti utilitatem.

Sane liquet innumerabilia et ingentia damna ei civitati me-

tuenda esse, in qua docendi ratio et disciplina sit expers re-

ligionis, aut, quod est deterius, ab ea dissideat. Statim enim

ac posthabitum et contemptum sit supremum illud divinumque

magisterium, cuius admonitione iubemur vereri Dei auctori-

tatem, eiusdemque flrmamento omnia Dei oracula tenere cer-

tissima flde, iam proclivis est humanae scientiae ad pernicio-

sissimos errores, in primis naluralismi et rationalismi, ruina.

Hinc fiet, ut indicium arbitriumque de rebus intelligendis, ac

proclivius de agendis, homini cuilibet permittatur, et continue

publica imperantium auctoritas debilitata iaceat et afflicta:

quibus namque inserta sit pessima opinio, se nullo pacto ob-

ligari dominatione et rectione Dei, permirum sane si hominis

ullum imperium observent et patiantur. Fundamentis vero in

quibus omnis auctoritas nititur, excisis, societas coniunctionis

humanae resolvitur et dissipatur, nulla erit res publica, do-

minatus armorum plenus et scelerum occupabit omnia. Num
vero tarn funestam calamitatem possit civitas, suis ipsa opibus

freta, deprecari? num possit, Ecclesiae subsidia respuens? num

possit, cum Ecclesia confligens ? Res prudenti cuique aperta

manifestaque est. Ipsa igitur civilis prudentia suadet, in

invent ute erudienda et instituenda suam partem episcopis et

clero esse relinquendam; diligenterque providendum, ne ad no-

bilissimum docendi munus homines vocentur vel de religione

languidi et ieiuni, vel palam aversi ab Ecclesia. Quod quidem
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intoleral)ilius cssct, si liuiusmodi ing<>nii homines deligerentur

ad doctrinas sacras, omnium praestantissimas, profitrndas.

Praeterea interest quam maxirno, Yenerabiles Fratres, ut

pcricula avertatis et propulsetis, quae gregibus vestris a con-

tagione massonum impendent. Huius tenebricosae sectae

omsilia et artes quam sint nequitiae plena et quam cxitiosa

civitati, docuimus alias, singularibus litteris Nostris encyclicis,

nee non adiurnenta indicavimus, quibus vires eius oporteat re-

primi et enervari. Nee profecto erit satis unquam praemonitum,
caveant christiani a tali scelerum factione: haec enim, quam-

quam odium grave in Ecclesiam catholicam principio concepit

asperiusque deinde obflrmavit et quotidie inflammat, non tame'n

perpetuo inimicitias apertas exercet, at saepius agit versute et

dolose, maximeque adolescentiam, quae reruin ignara est et

iuops consilii, miserabiliter irretit, simulataquoque specie pietatis

et caritatis. Quod est autem cautionis ab iis qui fide a catho-

licis discrepant, probe tenetis Ecclesiae praescripta, ne qua inde

damna in christianurn populum vel consuetudine vel pravitate

opinionum dimanent. Videmus equidem et vehementer dolemus,

facultatem Nobis ac vobis baud parem esse atque voluntatem

et studiurn haec ipsa periculapenitus avertendi: attamen alienum

non putamus, sollicitudinem vestram pastoralem incitare, et

alacritatern simul acuere hominum catholicorum, si commu-

nibus studiis removeri possint aut sublevari quaecumque ob-

sistunt communibus votis. Assumite, cohortatione utiinur sancti

decessoris Nostri Leonis Magni, religiosae sollicilndhiix /iium

zelum, et contra saevissimos anlmiu-nin lutslc* oinnh'in pde-

linut cura comurgat
l
.

Itaque, excussa, si qua insederit, segnitia et desidia, caus-

saiu religionis et Ecclesiae tamquarn suam bonus (mis([ue su-

scipiat; pro eaque fideliter et perseveranter propugnet.

rsuvciiit ciiim, ut nequam homines ex inertia ac timiditate bo-

norum, improbitatem suam et licentiam nocendi confirment,

i Serin. XV, c. 6.
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atque etiain proferant. Sit sane, catholicorum conntus et studia

minus interdum ad ea posse quae in sententia et spe

antur: at satis in utramque partem profectura sunt, sicilicet

ad adversaries coercendos, et ad animos infirmos abiectosque

roborandos, praeter earn magnam utilitatem quae posita est in

secura offlcii conscientia. Quamquam, neque istud quidem facile

dederimus, sollertiam et operam catholicorum, recto et perseve-

rante consilio adhibitam, effectu suo carere. Nam semper factum

est fletque semper, ut res summis difflcultatibus implicatae et un-

dique obseptae, praeclare tandem eveniant, modo animose, uti mo-

nuimus, fortiterque agantur, comite et ministra Christiana pru-

dentia. Quippe veritas, cut homo a natura cupidissime studet,

mentes aliquando pervincat necesse est : ea quidem perturbatio-

nibus morbisque animi tentari atque obrui potest, exstingui non

potest. Quod opportunius convenire in Bavarian! non una de

caussa videtur. Huic enim, quoniam Dei beneficio in regnis catho-

licis numeratur, non tarn opus est fldem sanctam accipere, quam

acceptam a patribus custodire et fovere: praeterea, qui nomine

publico auctores sunt legum ad rempublicam temperandam, ii

magnam partem catholici; catholici item quum sint plerique civos

et incolae, minime dubitamus quin matri suae, Ecclesiae labo-

ranti,omni velint ope favere et succurrere. Ergo, si tarn impeusc

acriterque, ut debent, contendant omnino omnes, sane quam
felices curarum exitus, auspice Deo, laetari licebit. Equidem
contendant omnes praecipimus, eo quia sicut nihil est perni-

ciosius discordia, ita nihil est praestabilius et magis efflcax

consensione concordiaque animorum, collectis viribus ad unum

idemque niteritium. Ad haec, bene catholicis per leges suppetit

medium quo conditionem habitumque rei publicae meliorem

fieri expostulent, atque eum optent velintque statum, qui ct

Ecclesiae et sibi, si minus obsecundet et gratificetur, quod
multo esset aequissimum, at non adversetur dure. Neque vero

rectum erit cuiquam arguere et vituperare nostros, qui adiu-

menta huius generis quaerant: quibus enim adiumentis hostos

catholici nominis ad licentiam uti consueverimt, id est, ut leg<
is

ab imperantibus eliciant et paene extorqueant pdiosas libertati
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ivi civilis sacrai-quo, nonnc iiit<>gnmi sit ratliolicis eadem ad-

liilwTe, atque ita adhiboiv, ut liom-stissiniis modis ivligioni

oHisiilant, et ea tueantur bona, dotes ac iura, quae Ecclesiae

ratholirac divinitus collata sunt, quaeque ab univcrsis qui prae-

snnt qui sul)sunt, omni sunt honore afflcienda?

In bonis autem Ecclesiae, quae Nos ubique somprrque con-

sTvare debemus, ab omnique iniuria defendere, illud certe

praestantissiniuin est, tanta ipsam perfrui agendi libertatc.

quan tarn stilus hominum curanda requirat. Haec niiuirum est

libertas divina, ab uriigenito Dei Filio auctore profecta, qui

Kn-lesiam sanguine fuso excitavit, qui perpetuam in hominibus

statuit, qui voluit ipsi ipse praesse: atque adeo propria est Ec-

clesiae, perfect! divinique operis, ut qui contra earn faciant

libertatem, iidem contra Deum faciant et contra officium.

Quod oiiiiu alias, nee semel diximus, ideo constituit Deus Ec-

clesiam suam, ut bona animorum ultima, omnique natura

rerum innnensum inaiora, haberet curanda, persequenda, lar-

girnda; utque, opibus fidei et gratiae, vitam a Christo in homines

novam inferret, salutis sempiternae efflcientem. Quoniam vero

miusque societatis et genus et iura a caussis propositisque

maxime notantur unde ipsa exstiterit et quo contendat, haec

facile sunt consequentia: Ecclesiam societatem esse tarn a civili

discretam, quain utriusque inter sese discernuntur proximae

caussae et proposita; eamdem esse societatem necessariam, quae

ad universitatem se porrigat generis humani, cum ad chri-

stianam vitam universi vocentur, atque ita, ut, qui recusent

vt-1 deserant, ablegentur perpetuo, vitae exsortes caelestis; cssc

potissimum sui iuris societatem, eamque praestantissimam, pro-

pter ipsam caelestium et immortalium bonorum, ad quae tota

conspirat, excellentiam. lam vero liberae caussae, non videt

nemo, liboram tralmnt facultatem rerum adhibendarum, quot*

quot usui sunt futurae. Sunt autem E<vl<>siaf, tamquam

instriinKMita, apta et necessaria, posse arbitratu suo christia-

nam doclriuam tradere, sacramenta sanctissima procui'aiv, ciiltu

divino fungi, omnem cleri discijiliuain ordinarc <( tcuiiMTarc:

quibus muiHM'ibus Ijeneflciisquc iiistructam et apparatam voluit
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Ileus Ecclesiam, solani earn providentissime voluit. Ipsi uni

tamquam in deposito esse iussit res oinnes afflatu suo homi-

nibus enuntiatas: earn denique imam statuit interpretem, vin-

ilirem, magistrani veritatis et sapientissimam et certissimam,

cuius praecepta aeque singuli aeque civitates debeant audire

<
i

t sequi; similiter constat mandata ab ipso libera Ecclesiae data

csso de rebus iudicandis et statuendis quaecumque melius ad

consilia sua conducerent. Qua de re, sine caussa civilia im-

peria suspicionem et offensionem capiunt de libertate Ecclesiae,

quum demum vel civilis vel sacrae potestatis idem sit princi-

pium, unice a Deo. Ideoque non possunt inter se aut discrepare,

aut impediri aut elidi, cum neque Deus constare sibi non possit,

neque opera eius queant inter se pugnare; quin etiam miro

commendantur caussarum rerumque concentu. Liquet prae-

terea Ecclesiam catholicam, dum latius liberiusque, Auctoris

sui iussis obtemperans, sua signa infert in gentes, nequaquam
in lines excurrere potestatis civilis, eiusque rationibus aliqua

re obesse; sed tutari eas et munire; ad eius vere similitudinem

quod contingit in fide Christiana, quae tantum abest ut hu-

manae rationis luminibus obstruat, ut potius ipsi addat splen-

dorem, vel quod ab erroribus opinionum avertat, ad quos prolabi

humanum est, vel quod in spatium rerum intelligendarum am-

plius et excelsius admittat.

Ad Bavarian! quod attinet, rationes quaedam singulares

liuic Sedi Apostolicae cum ipsa intercedunt, eaeque pactis con-

ventis ratae et sacratae. Eas quidem Apostolica Sedes, tametsi

multa de hire suo paciscendo remiserit, integre tamen reli-

gioseque, ut solet, semper servavit; nihilque unquam egit quod
caussam querelarum ullam praeberet. Quapropter enixe optan-

duin, ut utrinque stent utrobique conventa et rite observentur,

cum ad verba, turn magis ad mentem earn qua scripta sunt.

Knit quidem aliquando, quum perturbatio aliqua concordiae et

querelarum caussa enata est; eas tamen Maximilianus I., de-

cr< ito facto, lenivit, iterumque Maximilianus II. aequi bonique

fecit, opportvmis quibusdam tomperamentis sancitis. Haec qui-

dem ipsa recentioribus temporibus esse abrogata compertum est:

Sene XIII, voj. IX, fasc. 902. 10 10 gennaio 1888.
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Nnbis taiiH'ii <>\ n-ligioiH- pnidentiaque PrinripK <|iii ir

cula tenet ivgni H-ivariei, admodum est quod confldamus I'utu-

runi, ut qui locum religionemque Maximilianorurn praeclara

haereditate excepit, velit ipse mature rei catliolican incolumitati

prospicere, eiusque incrementa, amotis impedimentis, prove] ien>.

Ipsi profecto catliolici homines, quae est pars civium maxima,

eaque caritate patriae et observantia in gubernatores sine ulla

dubitatione probabilis, si sibi in re tanti momenti responderi

et satisfleri viderint, profecto excellent obsequio et fldc adversus

Principem suum, similitudine quadam flliorum in patrom, et

singula eius consilia ad regni bonum ac decus summa volun-

tate subsequentur, summis viribus plene perficient.

Haec quidem, Venerabiles Fratres, vobis communicare AI>O-

stolici offlcii ratio impulit. Superest, ut Dei opem certatim omnes

imploremus, precatoresque ad Eum adhibeamus gloriosissimam

Virginem MARIAM, Caelitesque regni Bavarici patronos, ut com-

munibus votis benignus annuens, tranquilla Ecclesiam donet

libertate, detque Bavarian! maiori in dies gloria et prosperi-

tate frui.

Auspicem autem caelestium munerum, praecipuaeque No-

strae benevolentiae testem, Apostolicam benedictionem vobis,

Venerabiles Fratres, Clero populoque universe vigilantiae ve-

strae commisso, peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die xxn. Decembris, an.

.MDCCCLXXXVII. Pontiflcatus Nostri Decimo.
/

LEO PP. XIII.



IL PELLEGRINAGGIO ITALIANO

AI PIEDI DI LEONE XIII

Due come dire mondi abbiam veduti quest! giorni concor-

rere in Roma al festeggiamento del Giubileo di Papa Leone XIII
;

il religiose ed il civile: e 1'uno accordarsi coll'altro in rendere

omaggio, nell'augusta persona del Santo Padre, alia graudezza

del Papato.

Che il rnondo religioso si manifestasse tanto piu fervida-

mente devoto, quanto piu insolite sono le condizioni alle quali

il Successore di S. Pietro e da piu anni ridotto nella stessa sua

sede, non puo far meraviglia; avvegnache meravigliosa e ad

ogni aspettazione superiore sia stata la manifestazione sua d'im-

pareggiabile unita, nella fede e nell'amore al Vicario di Cristo.

Ma che il mondo civile si unanime si associasse al religioso,

nelFesprimere nobili sentimenti di ossequio e di venerazione

al Sommo Ponteflce, e tal fatto che passa Fordinario; ed ha,

per piii rispetti, un valore morale di altissimo significato. II

quale cresce, dove si consider! che, da ben mezzo secolo, si e

bandito per ogni lato, principle fondamentale della moderna

civilta essere lo scioglimento d'ogni vincolo che leghi la Chiesa

allo Stato, la religione alia societa, Fuomo a Dio; e prova di

incivilimento perfetto essere lo spregio dei diritti sacri, di fronte

ai material! interessi della politica.

E cio non di meno, dopo lunghi e travagliosi contrast! e

dopo mille art! usate, per istrappare i credent! alia Chiesa, la

croce alle Corone dei Re e F idea pure di Cristo dalFanimo dei

legislator! e dei governanti, no! siamo stati spettatori della

piu mirabile unione che siasi forse ma! vista, di quasi tutte le

piu elevate Podesta del mondo civile intorno al trono di Papa
Leone XIII, per esprimergli un cumulo di affetti, il cui termine
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finale era Cristo-Dio, di cui Papa Leone e fra gli uomini il

visibile Rappresentante.

Per quanto F appassionata miscredenza si studii d'attenuare

1'importanza di questo avvenimento, reso ancora piu gravo
dalFodierno Stato di trepidazione nel quale vive 1'Europa, ri-

mane pur sempre vero che in un unico punto il mondo civile,

per tante cose fra se discorde, si e ora trovato d' accordo
;
ed

e quello del conto grandissirno in che tiene il Papato, la cui

dignita ha mostrato di stimare sopra 1'ordine comune ed ha

voluto onorare con significazioni, delle quali il piu glorioso

imperante della terra andrebbe superbo. Sovrani d'ogni con-

fessione religiosa, non eccettuati i piii potenti fra gFinfedeli,

Principi di famiglie regnanti, President! di piu Repubbliclie

dei due emisferi, Parlamenti, Diete, Municipii, Ministri di Stato,

Universita, Accademie ed Associazioni scientifiche, letterarie,

commerciali ed anche operaie, quali con ambascerie straordi-

narie, quali con lettere e ricchi donativi, quali con telegrammi

gratulatorii, si sono reverentemente appressati a Leone XIII,

che, nel bel giorno del suo Giubileo sacerdotale, si e veduto

e si e potuto dire circondato dal rispetto e dagli omaggi del

mondo intero, e salutato, come suo fulgidissimo lume, da tutta

quanta la contemporanea civilta.

Un solo Potere, a compiere lo stupendo conserto, e man-

cato, postosi da se al bando dell'orbe civile: ed e quello che

in questa solenne congiuntura, dentro la citta stessa del Papa,

gli splendori de'suoi trionfi dovevano ecclissare ed hanno ec-

clissato
;

il Potere che per ora domina 1'Italia con Roma, e pre-

tende personificarla. Ma, gran merce di Dio, siamo in tempi

nei quali le finzioni del diritto hanno perduto il vigore di oscu-

rarne la realta. Percio 1' Italia vera, F Italia storica, F Italia

che serba in petto la fede avita e insieme il senso dell'onore

e della invidiabile nobiltci sua, ha offerto nazionalmenteal grande

; Italiano, al Personaggio che piu di tutti in presente illustra la

patria, all'augusto Pontefice e Padre Leone XIII, il tribute di

ossequio, di gratitudine e di amore che da'suoi dominanti ve-

nivagli legalmente negato.
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E la prova piu incontrastabile e visibile e parlante, la, nella

Reggia medesima del Sovrano Ponteflce, nella pubblica Mostra

del Vaticano, dove gTinnumerevoli e preziosi doni, recati o

spediti al Santo Padre dalle cinque parti del globo, sono in

bell'ordine esposti, e dove quelli provenienti da ogni parte d'l-

talia, perfino dalle sue piu umili terricciuole, occupano la por-

zione maggiore e migliore del vastissimo spazio ;
e dicono ai

visitatori di tutto il mondo, non con ciance ma col fatto, qualo

sia il palpabile e propriamente nazionale plebiscite degl'Italiani.

Troppo era giusto, che italiana essendo stata la mente ideatrice

della Mostra, italiani i promotori e gli esecutori suoi, questa

ancora divenisse monumehto delFanimo degl'Italiani verso il

Papato, e risposta sfolgorante agli audaci, che osano calunniarli

di nemici della sua Tiara.

Ne cio bastava. Era conveniente che le congratulazioni, i

voti e gli omaggi dell'Italia naziorialmente reale fossero dimo-

strati e palesemente espressi al Papa Leone XIII, di viva voce

e dalla presenza dei delegati di numerosissimi Italiani di tutte

le regioni della Penisola e di tutte le sociali sue condizioni.

II che si e effettuato col Pellegrinaggio, convenuto a bella posta

in Roma, per la solennita del Giubileo del Santo Padre. Questo

era formato di molte migliaia d'ogrii grado, stato, sesso ed eta;

e nel concorso gareggiavano 1'Italia meridionale colla setten-

trionale e la centrale coll'insulare, avendo quest"" ultima sor-

passato quanto, attesi i disagi del viaggio, si aspettava.

Di che un egregio pubblicista scriveva da Roma all' Unione

di Bologna, giornale dell' Opera dei Congressi cattolici in Italia,

queste sapienti osservazioni.

II concorso spontaneo, cordiale dei cattolici di ogni parte

d' Italia, rivela una unita di sentimenti religiosi e patriottici,

che valgono ben piu di quelle velleita politiche e faziose, in

base alle quali si voile poggiare la presente unita statuale

d' Italia. Egli e per questo che comincio a credere anch' io

all' unita d' Italia, essendo che la base vera di ogni nazionale

unita e pur sempre 1' unita religiosa, la quale forma e produce
P unita delle menti e dei cuori nel vasto campo della fede e
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dell'amore, d'onde penetra viva e feconda nel non mono

<"<mpo del propositi e dei fatti.

II Giubileo sacerdotale pertanto del gloriosam<Mite re-

gnante Sommo Ponteflce Leone XIII e un avvenimonto prov-

videnziale, che sempre piu cernenta e consolida Tunita morale

e mondiale dell' intera cristianita, mentre che getta la base

solida per quella iinita nazionale del paese, in mezzo a cui ha

sede e centro il supremo Pontificate della cattolica Chiesa. II

Pellegrinaggio italiano sopra questa base veramente granitica

sta elevando un edifizio tutt' insieme cattolico e nazionale, che

a suo tempo riuscira di novello splendore al Pontificate Romano
di verace interesse al popolo italiano.

J

Due giorni pertanto dopo la grando festa della scinisecolare

Messa del Santo Padre nella basilica vaticana, e fu il terzo

dell'anno nuovo, egli ammetteva in solenne udienza le depu-

tazioni di questo Pellegrinaggio; cioe le presidenze dei Comitati

nazionali e dei Comitati diocesani. Assistevano a questo rkv-

vimento circa cento Vescovi d' Italia, per rimettere rielle mani

di Sua Santita 1'obolo delle proprie diocesi, e molti rappresen-

tanti d'ogni citta italiana. La sala ducale, in cui tenovasi il

ricevimento, aveva quasi tutto intorno le pareti tappezzate dai

ricchi stendardi e dalle belle bandiere di societli cattoliche d'ogni

sorta, segnalandosi fra le altre quelle di Milano, di Brescia e

di Palermo.

II Santo Padre, accompagnato da quattordici Cardinali c da

un gran numero di Prelati, fece 1'ingresso in quelPaula nia-

gnifica, salutato da vivissime acclamazioni. Quindi il commen-

datore Marcellino Venturoli, capo della numcrosa schicra dei

delegati, qual Presidente del Comitato pei Congressi cattolici,

si avvicino al trono in cui il Sovrano Pontefice si era assiso

e, prestatogli Tomaggio, lesse ad alta voce un affettuoso In-

dirizzo.

Terminata questa lettura, il Sommo Pontefice si levava in

piedi e rivolgeva all'Italia, rappresentata da tanti suoi vene-

1 Num. dei 3 gennaio 1888.
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randi Pastori e da si eletta parte di affezionati e fedeli suoi

figliuoli, questo discorso:

Altamente accetti Ci sono in questa ricorrenza del Giubileo

gli omaggi ed i voti dei Nostri figli, sparsi nelle varie parti

del mondo e profondamente Ci commuovono. Ma gli omaggi
e i sentimenti vostri, figli carissimi, Ci sono grati e Ci com-

muovono anche di piii. Yi vediamo qui convenuti numerosi

da tutte le parti d' Italia, di questa Italia che Dio predilesse a

tal segno da stabilire in essa la sede del suo Vicario; di questa

Italia, sopra la quale i Romani Pontefici riversarono in ogni

tempo immensi tesori di sapienza. di grandezza e di gloria.

Figli ingrati, nati anche in seno della Chiesa cattolica, mai

non mancarono, che disconoscendo gP insigni benefici del Pa-

pato, si diedero a combatterlo; e per non dire che dell'eta no-

stra, fu una vera congiura, ordita con la piu maligna arte.

di denigrarlo e di rappresentarlo come 1'eterno nemico d'lta-

lia. Ma voi, figli carissimi, anzi che ascoltare la stolta accusa,

smentita solennemente dalla storia di tutti i secoli, voleste

dar prova di ossequio e di attaccamento al Papato, schierandovi

coraggiosunente fra quelli che ne riconoscono le benefiche in-

fluenze, si gioriano di essergli fedeli e devoti, desiderano

vederlo ristabilito in quella condizione di vera e sovrana in-

dipendenza e di piena liberta, che per tanti titoli gli & dovuta.

Con queste felici disposizioni veniste oggi innanzi a Noi
;
e tali

disposizioni daimo alia vostra presenza in questo luogo, ai

vostri voti ed auguri per Noi, un singolare valore, e ne ac-

crescono in Noi il gradimento.

Ben sappiamo che per questi stessi doverosi sentimenti

vi si rimprovera di non amare il vostro paese, di volerne anzi

Favvilimento e la rovina. Non vi commuova, miei cari, Fin-

sana parola. La verita ,
che il Papato forma per 1' Italia la

piu pura e la piu splendida gloria. La verita 6, che in unione

col Papato, 1' Italia sara la prima, come la piu vicina, a spe-

rimentarne la virtu salutare, e dovunque sono nel mondo

popolazioni cattoliche sara da esse rispettata ed amata: in

guerra col Papato, ne avra division! e scissure al di dentro,
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diminuzione di prestigio al di I'uori, < da ogni parte ostacoli

o dim'colta senza numero. La verita e, che gl
1

Italian!, i quali

stanno col Papa e ne vogliono 1' indipendenza, mentre com-

piono un atto doveroso come cattolici, provvedono altresi, piu

<> meglio d'ogni altro, ai veri interessi della loro patria.

Osservate cio che accade al presente. La semplice ricor-

renza del Nostro Giubileo sacerdotale ha commosso il mondo.

Non i cattolici solamente, ne solo le private persone, ma So-

vrani e Principi e Governi e pubbliche assemblee hanno voluto

fare a gara, per prender parte a questa festa giubilare ed at-

testarci i sensi di riverente affetto e di alta considerazione.

Certo, questo fatto e dovuto all'azione della Provvidenza di-

vina, che fa servire le circostanze piu ovvie e gli strumonti

meno adatti a gloria della Chiesa. Ma questo fatto trova la

siia vera ragione neirimportanza somma del Pontificate; di

questo faro luminoso, che~Dio ha posto in mezzo ai popoli per

guidarli a salute; di questo potere mondiale, che e di tutti i

tempi e di tutti i luoghi; che sorvive e sta, anche quando tutto

crolla airintorno, e dalle stesse persecuzioni sorge piu glorioso

e piii forte. Qual nazione non si stimerebbe felice e onorata

di ricettare nel suo seno questa istituzione divina? E per con-

irario, quale stoltezza volerla come rimpiccolire, facendo del

modo e delle condizioni della sua esistenza una questione di

online interno di un paese o di una nazione? Quale ind'gnita

volerla depressa e nella stessa sua sede umiliata; voler met-

tere impedimenti alia sua libera e benefica azione; porla in

condizioni di sudditanza, e farla dipendere dalla volonta di una

assemblea o di un Governo*? Per fermo i cattolici del mondo

iutero, gelosi della liberta del loro Capo, e quant i hanno a

cuore la causa dell'ordine e della salvezza deirumana societa,

non saranno mai per tollerarlo.

Valgano queste considerazioni, llgli carissimi, a confer-

iini'vi nei sentiment! che ci avete protestato; e vi confortino

a rimanere ad essi fedeli. II nostro cuore, consolato da una

dimostrazione si splendida della vostra fede e del vostro in-

crollabilc attaccamento al Yicario di Gesu Cristo, vi abbraccia
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col piu tenero affetto di padre, vi prega dal cielo ogni bene.

e, salvi, come di giustizia, i diritti della Sede Apostolica e della

Chiesa, non cessa d'implorare all' Italia i benefici della concordia

e della pace. Intanto, in auspicio di grazie cosi segnalate e a

pegno della Nostra speciale benevolenza, impartiamo a voi

qui presenti, a tutti quelli di cui siete i rappresentanti, e alle

vostre famiglie 1' Apostolica benedizione.

Questo gravissimo discorso, detto dal Santo Padre con quasi

giovanile vigoria di espressione, suscito piu volte i fragorosi

applausi degli ascoltatori; e particolarmente allorche egli con

gran calore affermo, che ne i cattolici del mondo intero no

quanti hanno a cuore la salvezza sociale mai non tollereranno

che le odierne condizioni del Papato in Roma, si perpetuino,

il grido di mai, mai, scoppio si unanime e veemente, che bi-

sogno un buon tratto di tempo a rimettere in silenzio il plau-

dente uditorio. II quale, cessata la pontificia parola, ricevette

1'apostolica benedizione; edmiuonoVOremuspro Pontiftce noslro

Leone, in quella che i membri delle varie deputazioni si acco-

stavano al trono, ed umiliavano al Santo Padre donativi, in-

dirizzi, obolo e simili pegni di profondissima devozione.

Per tal maniera T Italia realmente nazionale, oltre che il

Padre e Maestro della sua fede e il Capo della Chiesa alia quate

essa appartiene, in Papa Leone XIII, ha onorata la gloria piu

fulgida e benefica che essa al presente possegga, il simbolo

vivente d'ogni diritto umano e divino, ed aggiungiamo altresi

1'ancora tridentata delle sue speranze per 1'avvenire.

Questa Italia vera, che non ha mai piegato il ginocchio a

nessun idolo delle sette; ne ha mai avute le mani grondanti

il sangue e le lagrime dei traditi e degli oppressi; ne mai il

sacrilegio ed il delitto ha mascherati colla larva dell' amor

patrio; questa Italia che sa aspettare 1'ora di Dio, perche sa

credere in lui, lui pregare e per lui lavorare e patire, questa

Italia, diciamo, nessuna testimonianza di pieta, di soggezione

e d'amore ha negata al Sovrano Ponteflce, nella fausta ricor-

renza del suo Giubileo
;
e quindi merita di occupare un posto
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cininciile nel concerto ill qiiel nioiido civile, die, per talc ri-

roiTcn/.a, ha cosi inusilatamenle rivcrilo il Papalo.

K i|iicsla Italia ha avuto la soddisla/ione di udirc Leo-

ne XIII ragionarle da Papa sail to e da sapientissimo Italiano.

Piu si meditano le gravi parole del riterito suo discorso. c

piu si sentono vere come la verita stessa, e confornii al peu-

sare piu intimo del popolo d'ltalia c degli assennali politici uo-

strali e forestieri.

Ne punto vale lo scate.uarsegli contro che ha iatto quclla

stampa prezzolata, la quale, nei giorni dellc solcnnita pelGiu-

bilco, in Roma e sotto gli occhi dei rapprcsciitauti della ri-

vilta mondiale, ha riposta la sua gloria neiringiuriare il Papa,

co'ia/./i piu inverecondi e codardi. Gia si sa die tutta la ra-

ii-ioiic d'csscre di questo iminondezzaio <
s nello sterquilinio.

Ma si potra dunque credere che gFItaliani raccoltisi ai piodi di

Leone XIII, per esprimergli 1'animo devoto di milioni di lor cit-

tadini, erauo una turba di fedlfraghi alia patria, conic li ha

gentilmente intitolati uno di questi giornali; ed invece palladio

del suo decoro e schietta fonte di patriottismo erano qucgli

scribi venderecci e villani che, per un soldo gittato loro da

sprezzanti ministri, oltraggiavano la maesta del Ponteiice?

II solo argomento che abbiano potato addurre in contraii-

posto al Mai di Leone XIII, il quale li ha messi in un furore da

energumeni, si e che ancora il Rouher, ministro di Napoleone III,

proferi un simile Mai, che pur cadde a vuoto. Ma i dissennati

non hanno avvertito, che il Mai del Rouher fu proierito dal

ministro di una dinastia, la quale in meno di sessant'anni e due

volte crollata : il Mai invece risonato il 3 gennaio nel Yati-

cano, e stato proferito da un Papa, la cui dinastia dura da venti

secoli; e non che abbia patiti essa crollamenti, ha visto anzi

crollarsi intorno fortissimi Imperi e Regni, appetto dei quali

la Rivoluzione spadroneggiante ora Fltalia e poco piu di una

maceria comparata a uno scoglio.
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'Continuazione deU'articolo precedente)

IL TRIBUTO FILIALE DELL 1 ITALIA AL PAPA

LA CAPITALE DEL MOXDO CATTOLICO

Roma. Molti e di gran pregio sono i doni di Roma al

Pontefice; ne meno aspettar si dovea dalla citta reina, sede

del Pontificate, centro della fede, madre e maestra del mondo

cristiano e civile: la quale merce i Papi non solamente con-

servo, ma estese fino agli ultimi confini della terra il suo im-

pero, sostituendo alle aquile cesaree la croce di Cristo, alia

forza delle armi la potenza dell'amore, e a
j

trofei sanguinosi

di Marte le pacifiche conquiste della civilta cristiana 1
.

i Avvertiamo una volta per semprt i nostri gentilissimi lettori, che net

mentovare, che facciamo, i doni offerti al Papa, non possiamo annoverare tra

quelli le somme del danaro di S. Pietro, deposte a pie di Sua Santita, perche
non se ne conosce 1'ammontare. Questo solo possiamo asserire con certezza

ch'esse sono vistosissime, e il piii delle volte a gran pezza superiori al valore

degli oggetti offerti, avendovi buon numero di oblatori che preferirono questa

sorta di donativi, ed altri che racchiusero in borse e stipetti, egregiamente lavo-

rati, centinaia di migliaia e fin anco qualche milione di lire. Pertanto quello che

il visitatore della mostra contempla e ammira, si e lo stipo; ma il meglio era

dentro, invisibile ad ogni occhio, fuorche a quello di Sua Santita.

Dobbiamo altresi prevenire i nostri lettori che pel soverchio della materia

e la ristrettezza dello spazio, ci veggiamo, mal nostro grado, costretti di omet-

tere generalmente, e fatte poche eccezioni, tanto il nome degli oblatori, come

quello degli autori delle diverse opere che lor cadranno sott'occhio nel visi-

tare la Mostra vaticana, ovvero nel leggerne la succinta descrizione che lor

ne presentiamo.

Li rendiamo parimente avvisati che non ci e dato di continuare la descri-

zione de' doni principeschi, p'er non esserne ancora aperta al pubblico, e quindi

neppure a noi, la Mostra de' medesimi. Per la stessa ragione non facciam motto

dei doni del Patriziato romano; ma ci riserbiamo di dare degli uni e degli

altri un cenno all'apertura deila Mostra.



]."")() I.A MOSTKA

In cotesto splondido omaggio di filial*' ossequio e amore

vione innanzi a tutti il Clero Romano; e ration vuolc cho gli

diamo nella nostra rassegna il priino luogo.

II Sacro Collegio de' Cardinal! ha offerto al Santo Padre

sei grandi medaglie commemorative del Giubileo Sacerdotale

di Sua Santita, due d'oro, due d'argento e due di bronzo, chiuse

in un elegantissimo astuccio, coperto di bianca pelle con fregi

in oro e lo stemma papale smaltato a color! sovra un fondo

d'oro reticolato e brillantato, bellissimo lavoro del signor De

Andreis. II R.mo Capitolo di S. Pietro ha presentato Sua Santita

di un grandiose reliquiario di squisito lavoro anclr'esso, smaltato

di pietre preziose e c^ntenente il capo di S. Giovanni Battista
*;

e quello della Basilica Lateranense di una splendida pianeta,

drappeggiata di velluto chermisino e rabescata d'oro a flori,

a fogliami. a viticci, intrecciati con gli emblemi del divin sacri-

i Ci vien sott'occhio, nientre scriviamo, una mimita e forbita descrizione

<li cotesto insigne reliquiario, data in luce neXL' Osservatore Romano (6 genn.

dal Chiarissimo Monsignor Tripepi, a cui rimandianio quei lettori, che aiiKH-

sero averne un'esatta contezza. Noi qui ci limitiamo a toccarne sol quanto
basti a dare a intendere il grandissimo pregio che ha questo dono ofFerto al

Ponteh'ce dal Capitolo e dal Clero Vaticano.

II grandioso reliquiario in argento e a foggia di teinpio, di stile gotico-

italiano, tutto decorato in giro e in cima alle guglie, di statuette
;
sormontato da

un secondo teinpietto terminate da una vaghissima guglia a traforo, sotto

cui cainpeggia la statua del Battista, ritta in pie sovra una base lustrante di

l>pllissimi snialti. Nel teinpietto tondeggia un tabernacolo a colon ne di argento

dorato, splendente anch'esso di smalti rappresentanti i fatti principal! della

vita del Battista. II tabernacolo contiene la custodia d'argento di forma esagona

con gli specchi in cristallo di rocca, la quale rinserra il Venerando Capo di

S. Giovanni Battista, incoronato di un duplice diadema, 1'uno di slilc bizantino,

1'altro del secolo XIII e XIV, e fregiato di fiordalisi imperlati. II Reliquiario

poggia sovra sei leoni, e nella fascia del basamento porta incisi i seguenti

eiegantissiou versi, dettati da Sua Santita:

NOII (ilit'itii licet, rex irnpie, frangen- jura:

\on licet uxsrem fratris habcn- tnain.

Itai'c olim impavidiis clamabat voce IOAX.NKS:

Vox eadem a vultu redtiita clarnal adlnic.

Jndcne oras BAPTISTA pererrans,

Tegmen cui csrium; mella, locusta, ribns.
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lizio. II ricamo e tanto aggraziato e gentile, die ben si pare

un lavoro uscito dal celebre laboratorio Tanfani.

II dono del Capitolo della Basilica Liberiana e una perfetta

copia dell' imagine della Beata Yergine quivi venerata, e che

vuolsi dipinta da S. Luca
;
la qual copia e chiusa in una cor-

nice contornata da sette angioletti a tutto rilievo, e adorna

in giro da teste di seraflni e da festoncini in metallo dorato,

terminanti in fregi di lapislazzoli e in fioretti sfavillanti di

rubini, zafflri, smeraldi e altre pietre preziose. Sovraneggia

il quadro e i suoi ornati il simbolo dello Spirito Santo tra

due angioletti, che reggono la fascia portante la dedica latina.

II R.mo Capitolo di San Lorenzo in Damaso ha posto a pie

del Santo Padre tutto un fornimento di paramenti e di vasi

sacri per solemn Pontificali di Yescovi e Cardinali, in cui il

pregio stesso della materia e superato dall'eccellenza del lavoro.

II Yenerando Corpo de' Parroci gli ha fatto dono di una

splendida stola a soprarriccio d'oro con somma flnezza d'arte

ricamata dalle Figlie del S. Cuore, e tutta grandinata di perle,

zafflri, rubini e smeraldi, con la cometa e i gigli dello stemma

gentilizio del Papa brillanta'ti
;
e tutto il Clero secolare e re-

golare gli ha offerto due chiavi, Tuna d'oro massiccio e Faltra

d'argento maestrevolmente cesellate l
.

II Yen. Seminario Romano a perennare la memoria di un

vos errorum mersae caligine caeca,

Audite, o gentes, verba salulis, ait.

Imtat siimma dies; renturam Judicis iram

Effugile: o tandem poeniteat scelerum;

Delrte haec gemitn et lacrimis, Niimenque pietate:

Sic tutinn ad coeli regna paratur iter.

Leo PP. XIII.

Sotto a quest! distiri di aurea latinita leggesi una dedica scritta nel piii

j)iiro stile epigrafico latino dal ch. Monsignor Alessandro Volpini.

Chi ben si conosce del bello artistico avra assai che ammirare e lodare in

cotesto stupendo reliquario, disegnato dal signor Seitz e lavorato con sommo
studio e amore dal signor Quartaroli.

1 Differiamo a tempo piii acconcio il descrivere i molti e pregevolissimi

presenti fatti a Sua Santita dagli Ordini religiosi dell'uno e dell'altro sesso.
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Ponteflce, cotanto benemerito degli studii, il qualc col ritor-

nare in fiore la dottrina dell'Angelico ha rialzato lo filosoliHi<>

discipline, si fe'iniziatore di una soscrizione tra i seminar ii della

Cattolicita per erigere al gran luminare della Chiesa, S. Tom-
maso d*Aquino, una statua in marmo, di cui vedesi frattanto

nella mostra il modello in gesso, opera stupenda del cav. Ce-

sare Aureli. II detto Seminario offre eziandio a Sua Santita una

piccola, ma elegantissima, scrivania d'argento velato, maestre-

volmente operata dal signer C. De-Angelis sullo stile del cin-

quecento. Ell' e foggiata a tazza, sorretta da tre chimere a

doppia base, nella cui fascia e incisa la dedica latina, ed e gra-

ziosamente riflorita di festoncini, II coperchio, di bei fregi an-

ch'esso adorjio, e sovrastato da un Leone rampante, che reggc

10 stemma Pontificale. Alia scrivania va unito un posacarte

d'alabastro orientale, nel cui centre campeggia il ritratto del

Papa Grogorio XVI in mosaico, fiancheggiato da due altri mo-

saici, condotti con tanta finezza che 1' occhio malagevolmente
11 distingue da una delicata miniatura. Essi rappresentano Funo
la piazza di S. Pietro, e 1' altro la patria e la casa del detto

Pontefico, a cui queirartistico oggetto apparteneva, come ri-

levasi da un'elegante e leggiadra epigrafe latina di Mons. Xo-

cella; il quale imprestando al marmo la parola, gli fa dire tra

le altre cose Laetor veteris fortunae milii reddili'm dccnx^

M. r Giambattista Casali del Drago ha donato a Sua Santita

un calice d'oro massiccio con bell' arte cesellato
;
e i membri

della Segreteria de' memoriali, con a capo S. E. il Card. Lau-

rcuxi, un grande e ricco Ostensorio.

Gli Ufficidli i>niilifi<-ii. i
II Generale Kanzler a nome degli

um'ciali dell' antico esercito pontificio offriva al Santo Padre

una splendida scrivania lavorata in oro, argento e pietre pre-

ziosc, sullo stile del cinquecento. Yi grandeggia nel mezzo la

ligura (leirArcangdo Protettore di Roma, S. Michele, la spada
nuda in mano, e il pto sul capo al debellato Satana; e nella

fascia del basamento flammeggia d'oro e di gemme lo stemma

lapale,- nel cui campo lustrano di flnissimo smalto gli emblem i

gentilizii di Casa Peed. Da quattro angoli del piedistallo, su cui
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sorge rArcangelo, pendono festoni di alloro condotti con arte

maravigliosa: e fiancheggianlo due anfore bellamente cesellate,

istoriate e abbellite di gemme con sovra il coperchio un porno

di lapislazzoli. Tanto la statuetta, come le anfore, posano sur

un basamento decorato nella faccia anteriore dal busto del

divin Salvatore in mezzo ai quattro protettori del regnante

Ponteflce, quali sono S. Gioachino, S. Leone Papa, S. Francesco

d'Assisi e S. Tommaso d'Aquino; e nella faccia posteriore dai

busti de' quattro Evangelist i, aventi nel mezzo il divino Agnello

sul volume degli Evangelii. D'innanzi alia base vaneggia una

grande e vaghissima conchiglia, che chiude nel suo seno una

penna d'oro, ingioiellata di rubini, di brillanti e di un topazio,

con sopravi inciso lo stemma pontiflcio; e accanto a quella un

tagliacarte, la cui lama porta incisa la dedica del battagiione

romano, e il manico e una perla di mirabile grandezza, fog-

giata a mo" di corazza e increstata da un elmetto d'oro e di

smalto. A tergo del basamento vedesi incisa un'epigrafe latina

e ai lati di quello il ricordo del Giubileo.e la data. Bella e leg-

giadra pel disegno, ricca per la materia, preziosa per gli ornati

la scrivania degli Ufflciali pontificii e uno dei piu splendidi

gioielli della Mostra vaticana.

La Guardia Palatina. Non men pregevole dell'antece-

dente e il dono della Guardia palatina d'onore, e consiste in

una statua del Ponteflce, ritta innanzi al trono in atto di be-

nedire. La statua, il trono e il baldacchino che lo sormonta,

sono uno stupendo lavoro di cesello in piastra d'argento a tutto

rilievo. II valente artista, signer Poce, seppe ritrarre a mara-

viglia le sembianze del Ponteflce e improntarle di quell'ama-

bile sorriso, che tanto le addolcisce. Lavorogli il camice con si

morbido andar di pieghe e si bei trafori, che meglio non si

potrebbe in leggerissima stoffa, e misegli indosso un piviale

bellamente cesellato anch'esso, e allacciato al sommo con un fer-

maglio d'oro a commessi dii perle, e di rubini. La tiara con

la triplice corona d'oro, gli emblemi pontiflcii sovrastanti alia

spalliera, le due teste dei Principi degli Apostoli ai lati dello

stemma papale, i due leoni sorreggenti il trono, il baldacchino
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col suo cortinaggio, tulto in soinma vi < condotto con

di disegno, e gran dovizia d'arte. Snlla base del trono e incisa

nn.'i breve cd elegantissirna iscrizione latina.

IX.

Le Offerte della Conimissione Promotrice della Mostra Vaticana.

L'ALTAKE DI STILE GOTICO-ITALIANO. E un altare in l

modellato dal Prof. Gaetano Moretti di Milano sullo stile d-l

secolo XIV e XV; il cni disegno riporto, nel concorso a tal

uopo aperto, sopra altri quaranta la palma ;
e la cui esecuzione

e un vero capolavoro nell'arte dell'intaglio. L'altare iniatti <

quanto dire si possa aggraziato, gentile e decorate > di quell*'

modanatnre, di che lo stile della rinascenza si abbella. Vi si

sale per tre gradini ben incorniciati, e coi sottosquadri nu-ssi

a graziosi intagli e rilievi. La mensa spiana sovra colonnini

serpeggianti e su riquadri e nicchie decorate di statuette c di

bassorilievi, condotti con bell'arte e disciplina. Quelle rappre-

sentano i Dottori della Chiesa, questi i sacrament i del battesimo^

della cresima e dell'Encaristia, che campeggia nel mezzo. IVl-

lissimi lavori d'intaglio sono: il ciborio con ai lati due angHi

in adorazione e i candelieri, il gradino sn cui posano, e il cosi

detto tritlico, o quadro a tre compartimenti, chesovr'esso mac-

stosamente grandeggia. Nel compartimento di mezzo vaneggia

una nicchia a mo' di tempietto, decorata di preziose reli(piic,

chiusa davanti da un'icona della B. Vergine assisa in trono,

col suo divin pargoletto sulle ginocchia, alia qn.-ile fanno cor-

teggio nelle otto nicchie laterali altrettante statuette di santi,

oltre a due tavole dipinte che sottostanno a quelle, Tuna rap-

presentante la crociflssione e 1'altra la risurrezione di Gcsfi

Cristo S. N. Le nicchie sono sorrette da colonnini a biscion*-,

e terminate da guglie snelle, leggiere e slanciantisi a ci<-lo.

Su per le colon ne, gli archi e le volticelle, come lungo le basi,

i plinti e gFimoscapi, ovunque ha un pollice di legno in vis! a,

tutto messo a capricciosi e ben disciplinati intagli e ororic

di rabeschi, di volute, di fogliami, di figure simboliche di Evan-
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gelisti e di modanature d'ogni fatta, altrettanto Itizzarre nelle

ibggie, quanto armoniche e ben rispondenti al tutto. In mezzo

al timpano del compartimento centrale e sculU la flgura del

Padre Eterno, e sulla cuspide elevasi Faugusto segno della Re-

denzione. L'altare e ben degno del Sommo Sacerdote, a cui

venne offerto.

LA LAMPADA voTivA. Questa lampada e di gran corpo,

tutta d'argento, foggiata ad anfora, bellamente cesellata, di

orati fregi adorna, e modellata sovra un disegno di squisita

semplicita e vaghezza. La sovrasta una cupoletta vestita di una

cappa a squame dorate, e ricinta di un aureo diadema stel-

leggiato, sotto cui corre una fascia decorata di graziose mo-

danature, tra le quali spiccano teste alate di cherubim, tra

loro collegate per mezzo di leggiadri festoncini dorati. La so-

spendono tre serici cordoni, corsi per lo lungo da cespi di fo-

glioline d'argento; e ne cingono bei fogliami la bocca e un gentil

reticolato il collo, donde tutto in giro le piove una splendida

raggiera. Dove piu rigonfla, o nel mezzo, coronala un diadema

a spicchi dorati, la cui fascia e lumeggiata da sei rosoni in-

gioiellati, spartiti a spazii eguali coirintramezzo di foglie e ra-

beschi vaghissimi a vedere. Dal mezzo in giu risaltano, in soi

scompartimenti, serpeggianti rami e foglie e bacche e fieri e

capricci ben disciplinati e chiusi in cornici d'oro a catenella.

Le maniglie della lampada ad anfora sono due viticci di squi-

sito lavoro; e il suo pife bellamente fregiato, termina in una pigna

tondeggiante in mezzo a un cespo di foglie. Cotesto bel dono

e frutto di tenuissime offerte di dieci centesimi raccolte in Italia

e altrove.

Circolo della, Gioventti Cattolica di San Pietro. Questa

cletta di giovani romani, ch'ebbe tanta parte nel caldeggiare

la grandiosa manifestazione delPamor di Roma e del mondo al

Successore di Pietro, non paga di quanto aveva fin qui ope-

rate a gloria del Pontefice, gli voile eziandio dare un nuovo

attestato della sua dev-ozione con offrigli una tabacchiera d'oro,

egregiamente lavorata e tutta splendente di brillanti.

Rione di Borgo. I cattolici di Borgo, che hanno la bella

Sei-!e XIIT, eoJ. IX, fasc. 902. 11 ;,' yftimtio 1888.
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sorto di nvore cosi prossima nl Pontefice la loro dimora, furono

(!.-" pin t'crvonti in ossequiarlo con un Iwllissimo dono; il quale

consiste in un faldistorio di vaghissimo intaglio e splendida

(loratura, con sopravi due cuscini di raso bianco ricamato in

oro, e nel mezzo lo stemma di Leone XIII in flnissirno smalto.

Ma il suo maggior pregio si 6 d'aver servito al Papa nella sua

messa giubilare, celebrata il primo giorno di quest' anno in

S. Pietro innanzi ai rappresentanti di tutte le nazioni e a set-

tantamila pellegrini tra nazionali e stranieri, con una pompa,

un'esultanza, uno slancio, un'entusiasmo di fede e d'amore da

non potersi dire a parole.

Banca Artistica Operaia. I buoni artisti ed operai di

Roma non hanno voluto lasciarsi vincere della mano dagli stessi

Patrizii in attestare la loro incrollabile fedelta e devozione al

Papa, offrendogli un dono, die 6 di gran lunga superiore alle

loro limitate forze, qual e un superbo ostensorio d'oro e di ar-

gento, smaltato di pietre preziose.

Ciechi di S. Alesio. Non si puo contemplare 1'offerta dei

poveri ciechi, senza sentirsi impietosire il cuore e inumidire

il ciglio, considerando la gran fatica ch'ebbe a costare a quei

poverini condurre a capo con tutte le regole dell'arte que
1

loro

lavorietti, cosi ben disciplinati e flniti, che meglio non avrebbero

essi potuto, se 1' occhio ne avesse guidata la mano. Opera e

dono della sessione maschile e un grazioso leggio di noce a

traforo, raffigurante lo stemma gentilizio del Papa, e una corona

coi grani di madreperla legati in argento; e della sessione fem-

rninile un inginocchiatoio di noce, ricoperto di un tappeto bel-

lamente ricamato a fiori, una tovagiia d'altare orlata di va-

ghissimo merletto e quattro corporali anch'essi merlettati con

grande maestria.

Ospizio di Tata Giovanni. Anche i poveri fanciulli di

cotest'ospizio hanno voluto dar prova del loro flliale amore

al Santo Padre, offrendogli uno scrigno d'ebano riflorito di

graziose cesellature d'argento, in mezzo a cui campeggia un

medaglione rappresentante il Pontefice tra due figure simbo-

liche della Germania e della Spagna. Leggiadro e il lavoro e
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piii ancora il concetto, che ci ricbiama a memoria uno de' fatti

piu gloriosi del Pontificate di S. S. Leone XIII.
'

L' ITALIA SETTENTRIONALE.

Milano. Chi chiamo con tutt'altro intento dal nostro la

citta di S. Ambrogio, la Capital morale d' Italia, non prevedeva

al certo che Milano, come cattolica, non avrebbe smentito

cotesto titolo; poiche, se mal non ci apponiamo, niuna citta

d'ltalia le va flnora innanzi nelFesuberante copia e ricchezza dei

donativi. Se vi vollero oltre a quaranta pagine in foglio a tes-

serne anche sol Felenco, quante non ve ne vorrebbono a de-

linearne, sia pure a rapidi tocchi e scorci, un quadro nel nostro

periodico! Pur ne toccheremo alcuna cosa in particolare, ma
soltanto di volo, e limitandoci agli oggetti piu pregevoli per

materia o per arte, offerti dalla citta, dalla diocesi e dalle Mis-

sioni dipendenti da Milano.

Anzitutto e ammirabile la copia, la varieta e la ricchezza

dei sacri arredi: altari portatili per uso dei Missionarii, bellis-

simi parati in terzo, pallii e piviali, veli e conopei, dalmaticlu>

e pianete e stole a gran dovizia, molte delle quali di teletta

di argento con arricciato d'oro, ovvero di lama d'oro con so-

vrapposte d'argento, o di seta e oro; oltre un copiosissimo as-

sortimento di camici, di cotte, di tovaglie e d^ogni altro arredo

sacro, e tutto di bellissimi merletti orlato e adorno. Avvi poi

uno splendido apparato di, non sappiam quanti, calici e pissidi,

e teche pel Yiatico e vaselli per i santi olii, e ostensorii d'ar-

gento o di metallo dorato, da rifornirne piu Chiese; e quel che

e piu maraviglioso, quasi tutti vagamente cesellati con %u-
rine a rilievo, o a smalto, e commessi di camei e castoni di

gioie. D'orerie e di smalti lustrano altresi le croci e i cando-

lieri, i tabernacoli e le lampade, le navieelle e i turiboli, i leggii

e le cartaglorie i bacinetti e le ampolle, oltre un corredo <la

altare tutto cFargento. Avvi un crocifisso parimente d^argento

e un altro d^avorio, quadri di buon pennello, fiori di porcel-

1 Ci riserbiamo a descrivere altri doni del popolo romano al tempo della

apertura della Mostra.



llil I. A .MOSTKA

lana <> di ricamo, nisrini di finissimi nisi a sovrarriccio d'oro

maestrevolmente lavorati, un gra/ioso tcinpietto d' ebano con

in iiic/zo una statwtta d'argento dorato, e una statua quasi

al naturale in terra cotta, rappresentante S. Luigi Gonzaga,

rondotta con belFarte e disciplina, un pulpito di legno di leg-

inadrissimo disrgno e intaglio, un genuflessorio intagliato con

sonnna gra/ia di fogliami e rabeschi e ornament! in oro, in

mi 1'appoggiatoio e sostenuto da un angelo di bellissime forme,

c da ultimo un simulacro del Duomo a opera di trafori in

legno con le sue croc! e statuette di metallo; e cosi soini-

glianto al vero, che non ne scatta un pelo di differenza.

Ne qui finisce la grandiosa mostra di Milano; che i degni

dell'affetto di Ambrogio verso la Romana Sede ebbero

il gen til pensiero di presentare il Papa di molti og-

gctti di uso per la sua persona. Tali sono una ricca mitra, un

prezioso anello, una croce pettorale, una bianca veste, zuc-

chetti di raso, scarpe di seta ricamate in oro, arredi da ca-

mera a opera di vaghissimi intagli e intarsi, un calamaio di

argento con penna d'oro, tabacchiere d'oro e d'argento, tappeti

e suppedanei maestrevolmente operati in lana e in seta, tazze

giapponesi, posate d'oro e d'argento, conchiglie istoriate, un

lcl c'st(j d'argento, grappoli d'uva cresciuti in bottiglia, e per-

fino vasi di miele, cioccolata finissima, squisiti amaretti, pre-

libatissimi vini. Tanta e cosi svariata copia di offerte hanno

cssi accompagnato coll'obolo di S. Pietro, e con un Album che

contiene numerose n'rme, leggiadre poesie e un inno in musica;

e i.juasi tutto ciu fosse poco, vollero eziandio concorrere alia

costruzione dello stupendo altare, di cui gia deinmo un tocco,

parlando dell'offcrta dclla Commissione promotrice; ne vi con-

corsero solamente con dan iro, ma altresi con 1'opera loro. Im-

pcrocclio tanto il disegno, quanto 1'esecu/ione di quel capolavoro,

intto e opera dei milanesi. I
T

n bravo adunque di cuore ai degni

civdi ddla fede e della pietfi del grande Ambrogio!

Quanto ai doni spediti dai RR. PP. Missionarii di S. Calocero e

<lallc RR. MM. ( a i lossia i K i di Milano, sono anch'essi moltissimi,

e prcgcvoli per la loro importanza etnograflca, o anche per
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la maestria del lavoro, com'e fra gli altri un modello di nave

t-inese tut to in avorio, condotto con sottilissimi intagli e trafori,

si che meglio non si potrebbe in molle cera o in carta. I navali

xittrezzi, non escluse le vele, e gli ufflciali della nave sono pa-
rimente in avorio. Pregevolissimi, perche ardui lavori, sono

eziandio : nn baule intagliato d'un sol pezzo, e piu ancora una

accolta di palle di avorio, lavorate 1'una dentro dell'altra a gra-

xiosi rabeschi, inn 1'una daH'altra staccata e iudipendente, opera,

come ognun vede d'infinita pazienza, per nulla dire delle stofFe

riuesi vagainente ricainate, tra le quali certi drappi tessuti con la

seta de'bachi, che allevansi con le frondi di rovere. Xulla diremo

dei leggiadri stipetti intarsiati di madreperla o intagliati a bei

rilievi di color d'oro e d'argento, che mirabilmente spiccano sulle

impareggiabili vernici, onde sono intonacati; nulla dei vasi di

porcellana, delle medagiie cinesi, dei ventagli di sandalo e di

avorio bellamente traforati e con capricciose sovrapposte di

figurine d'uomini e d'animali; nulla di vesti, di scritture e di

attrezzi d'ogni ragione, tanto cinesi, come indiani, perche sono

oggetti comunemente noti in Europa, grazie al ravvicinamento

ilei popoli piu lontani e alle esplorazioni e ai viaggi degli europei.

E tanto basti aver accennato della gran Mostra milanese.

Vercelli. -- La Citta di S. Eusebio mando al Papa anch'essa

gran dovizia dMndumenti e di vasi sacri, altrettanto commen-

devoli per la materia come pel lavoro; e quel che piu monta,

ebbe la felice idea di ofterire a Sua Santita oltre a venti valige

pei Missionarii, ciascuna delle quali contiene tutto il bisognevole

per la celebrazione del Divin Sacriflcio e per ramministrazione

dei Sacramenti, dono sopra ogni altro prezioso per la sua

pratica utilita, e accettissimo a chi ha tanto a cuore 1' opera

apostolica delle Mission i. Tra i tanti doni offerti al Santo Padre

dai cattolici Yercellesi merita special menzione per la sua ra-

rita e I'altissimo pregio in che Thanno gli antiquarii, una mo-

neta d'oro di Xerone. II generoso donatore di quella avra vo-

luto sen/a fallo richiamare alia memoria dei visitatori, che la

gran Mostra vaticana. vero trionfo della fede, sorge appunto
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sul luogo, ov'erano un tempo i giardini di quel coronato mostro,

che cotanto perseguitolla.

Se lo spazio eel consentisse, avremmo molte cose a riferire

dell'esposizione Vercellese; ma basti qui sol notare che per la

copia e ricchezza dei doni e degna della pieta di un popolo,

che redo dal grande Eusebio il suo sviscerato affetto verso

1'Apostolica Sede.

Padova. - Tra le citta italiane che piu si distinsero in

questa nobil gara di fede e d'amore verso il Romano Ponte-

flce deve annoverarsi la citta del gran Taumaturgo, che tanto

sudo per la gloria del Pontificato e della Chiesa.

Padova, oltre a uno splendido assortimento di sacri arredi,

nei quali gareggiano insieme le arti del ricamo, dello smalto,

del niello, deirintaglio, della tarsia e del cesello, offre al Santo

Padre un vero capolavoro di oreficeria, in cui 1'istesso pregio

della materia, avvegnache grandissimo, e a gran pezza vinto

da quello dell'arte. E un grande reliquiario, foggiato a tempio,

rappresentante la Basilica del Taumaturgo, in metallo dorato,

tutto raggiante di brillanti, di gioie e di flnissimi smalti, e

condotto con tant'arte e disciplina, che ne rende eziandio nei

piu minuti aggetti e fregi una perfetta somiglianza. La sua

base riquadrata e bellamente incorniciata, ed ha, tutfintorno,

il sottosquadro ornato di 48 scudetti a smalto, variamente

istoriati e rappresentanti i principali santi padovani. Di fi-

nissimo smalto parimente lustrano le sue gotiche flnestre; e

Focchio che tondeggia in mezzo al timpano, scintilla di bril-

lanti, di smeraldi e di rubini. II frontespizio che inarcasi sulla

porta principale, ft decorate da una lunetta di piccoli diamanti;

e sovra i pilastri che sorreggono 1'esterna loggia della iacciata,

mandano guizzi e l.-mipeggiamenti di luce ventisette brillanti

di limpidissim' acedia. Yestono le otto cupole del tempietto la-

mine d'argento appannato; e da quella di mezzo slanciasi una

svelta torricella, la quale termina in una guglia, la cui base e

coronata di perle, e gli otto pilastrini, sorreggenti la cornice,

sono ingemmati di brillanti, di zafflri e di rubini. Un brillante

di molti carati tra due gigli d'oro porta una prezioza Reliquia



VATICANA 167

di Sant'Antonio, dono della Contessa Anna Da Rio. Le varie

guglie, che sovrastano al tempio, sono terminate da una croce

d'oro; e la mediana da un angelo, parimente d'oro, avente nel-

Tuna mano un giglio, simbolo delFangelica purita di Antonio,

e nell'altra una tromba, emblema della sua apostolica predi-

cazione. II tempietto posa sovra un lastricato di lapislazzoli,

die col suo dolce azzurro da piu risalto al vivo fulgore dell'oro;

e misura in lunghezza circa un metro e einquantacinque cen-

timetri in larghezza.

Cotesto Reliquiario, un vero occhio di sole per la sua bel-

lezza e il flammante splendore delle sue gemme, fu ideato da

M.r Vescovo, e lavorato dal valente artista, signor Luigi Fon-

tana, a spese del clero e del popolo padovano; il quale non

poteva far cosa 116 piu grata al Ponteflce, ne piii onoriflca per

la sua patria, che inviare, direm cosi, a Roma qual amba-

sciadore della gloriosa e antica citta d'Antenore Fistesso suo

celeste protettore.

Tra pregevoli lavori di oreficeria offerti al Papa avvi al-

tresi una colomba- d'argento ad ali spiegate, che porta nel

becco, invece del ramo di olivo, una penna d'oro, simboleggiante

Faurea penna del Santo Padre; il quale colle sue famose en-

cicliche annunzia, come la colomba di Noe, la pace al mondo,

che va moralmente naufrago tra i soverchianti flutti delle

umane passioni e di teorie sovversive della vera scienza, della

morale, della religione e di ogni civile ordinamento.

Un capolavoro di altro genere, ma non meno ammirabile

e la Divina Commedia di Dante in miniatura. I caratteri, avve-

gnache minutissimi, e direi quasi microscopici, sono tuttavia

cosi nitidi, spiccati e chiari, che anche senza il soccorso della

lente legger si possono a correr d'occhio. Accanto al libriccino

giace un campione di tipi, che servirono alia sua impressione.

Cotesfedizione, saggio stupendo d'arte tipografica, e opera dei

fratelli Salmin; i quali non potevano fare dono piu grato di

questo a Leone XIII, sommo ammiratore del nostro immortal

poeta, di cui inter! cant! Egli serba tuttora nella sua prodigiosa
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inenioria. II die d vennc pin voile atteslalo da dii ebbe To-

nore di.udime di sua bo<ra. de'lunglii Ir.itti a uii liato.

Abbelliscono linalinenie la inostra padovana nil conopco

di finissimo merletto a pnnto antico di Yene/ia, 1'nderato di

lamina d'oro, un rocchetto, un camice, un amitto, uii manu-

tergio e.un purificatore, anch^essi trinati di merletti antidii

tli Venezia d'inestimabil pregio, grazioso dono della, rontt-ssa

Anna Da Rio, die il Santo Padre,. a preghiera ddla pia si^nora

e in segno di gradimento, a quel die ndimino da nn iamiliar-

di Sua Santita, riserbo per suo uso. II die aggiiingerfi un

nuovo e incomparabil'e valore a qnel magnifico dono; a mi

per corona dell'opera, la delta Signora accoppiar ne voile un

altro, nndi'esso non men per arte die per antidiita pregevole, 'd

e un astuccio contenente tre posate maestrevolmente cesellate

a opera di graziosissimi ralx^schi e capricci, col nianico a flli-

grana, a corallo e a tartaruga.

A tntto questo agginnger dobbiaino una bella pianeta di

broccato d'oro a fondo d'argento, una maxza sormontata da

una statuetta del Tanniatnrgo in argento col giglio d'oro e

Taureola di diamanti, nno stolone papale di velluto rosso

arricciato in oro e ingeminate di tredici tra brillanti e dia-

manti; un concertino di tre campane di ielicissimo get to e

di vaghissimo ornato d'emblemi e dMscri/ioni, una mitra di

teletta d' argento, i'regiata di perle e pietro preziose, cerei

giganteschi di finissima cera, vagamente rabescati e istoriati,

una preziosa raccolta di 180 specie di Alghe marine, ele-

ganti lavori poetici e mnsicali, gran dovizia di biancheria di

chiesa, tutta messa a merletti e ricami fineniente lavorati, pa-

recchi calici ben cesellati, messali, l'ggii e altri an-edi sacri

per finox/a di lavoro e ricdiez/a di Iregi bellissimi a vedere.

Di questi e di altri preziosi doni, che per ainore di brevita

non possiamo annoverare IX.T miniito, va giustamento altera

sovra altre moltissimo la Mostra padovana '.

i Di'i doiii ddla reUgiositnnw Vqnezia.parferemo i altro quaderno, non a~

rrtnlo noi .sott'oirhio ancora na tilt of/r/rtti nc il catalof/o ilr' nu'ili'xiini, chc sarti in

brew jrilililicdlo (laU'illustrc I). 1
'
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Le citta e le diocesi di Lodi, di Pan'a, di Como, di Romgo
<li. Vigeratio, non si rimasero da sezzo tra le citta dell'alta

Italia quanto alia copia e al valore de" donativi, tanti sono i

sacerdotali indumenti o i vasi sacri che arricchiscono di ciascuna

d'esse la mostra in Vaticano
;
tra quali un calice superbamente

cesellato, dono di Lodi. uno splendido ostensorio di Como, e

tin ricco reliquiario a foggia di cuore, offerto dalla citta di

Paviaj oltre a un bellissimo quadro in seta a ricamo rappre-

sentante la barca di Pietro in mezzo alia tempesta, dono e opera
dell' Istituto della Beata Yergine delle Dame inglesi in Lodi.

In questo delicatissimo lavoro le figure degli Apostoli arieg-

giate a terrore, quella di Cristo spirante pace e serenita, la

tinta cenerognola delle addensate nubi, il verdeazzurro dei

marosi e i loro sprazzi di biancheggiante spuma nel rompersi

contro ai flanchi della barca, tutto insomma vi e ritratto con

tanta maestria e con si bello sbattimento di luci e d'ombre,

he il quadro ti rende anzi aria di un dipinto che di un ricamo.

Non dobbiamo tacere a lode di Como, ch'ebbe il delicato

pensiero di accoppiare ai doni dell'arte anche quelli della na-

tura, offerendo al Papa una bella raccolta di campioni di roccie

Yaltellinosi e scelti prodotti alimentari.

Udine. La fedele citta friulana non cede il vanto alle

altre citta sorelle in onorare il Vicario di Gesu Cristo, a cui

mando sceltissimi doni; tra quali bastera menzionare tutto un

apparato pel divin sacriflzio di lametta d'argento a trapunto

d'oro a rilievo, lavoro d'arte squisita e dono delle Terziarie

francescane; una statua di San Francesco egregiamente mo-

dellata, offerta da' Terziarii; e bellissimi quadri di seta lavorati

a trapunto in chiaroscuro gli uni, gli altri a colori sopra un

fondo bianco,dono delle Rosarie e delle signore Dirnesse, per

nulla dire dei tanti e pregevolissimi ricami e merletti, opera

e dono delle alunne del loro Collegio e delle zitelle.

Mantova Fa dono al Pontefice di una copiosa e ricca sup-

pellettile di Chiesa, di un crociflsso d'argento maestrevolmente

cesellato, dono di gran pregio artistico offerto dal signor Ter-

sillo Rinoldi, e della celebre Arpa-piano o arpa a tastiera, inge-
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gnoso ritrovato del maestro Antoldi, premiato in varie mo-

stre, e levato a cielo dai periodic! musicali e dal giornalismo

nazionale e straniero.

Vicenza Regala al Papa un inginocchiatoio in maiolica,

capolavoro della fabbrica Piero, decorato di una bella ima-

gine dell' Immacolata, copia di quella del Tiepolo, e piu altri

pregevoli doni.

Genova. La regina della Liguria, la cittk sacra a Maria,

memore dell'antica sua fede, voile dimostrare al Ponteflce

quanto sia ancor vivo in lei Faffetto verso la cattedra Apo-

stolica; e mandogli offrire svariati e ricchi presenti, tra quali

ammirammo un genuflessorio d' ebano, un vero capolavoro

di tarsia e d'intaglio, in cui ogni flore o rosone ha per germe
una coccola di corallo, e i fogliami, i festoni, i meandri e i

puttini, ond'e fregiato, sono una vaghezza a vedere. Nel da-

vanti campeggia in finissimo smalto lo stemma del Papa, in-

coronato di bacche coralline, sorretto da due leggiadrissimi

angioletti, e sormontato da un triregno scintillante nella croce e

lungo le tre corone di diamanti. Tutt'intorno al genuflessorio

corre una fascia, su cui spiccano i busti in metallo di varii

santi; nel bel mezzo di quella sovra un fbndo di smalto azzurro

sfolgora di brillanti il Nome Santissimo di Maria; e sotto 1'ap-

poggiatoio leggesi un" elegante dedicatoria latina.

Savona. La fortunata citt& che possiede il celebre San-

tuario di Maria, spedi al Papa un grandiose quadro di por-

cellana rappresentante la prima apparizione di Maria presso

Savona, quadro d'incomparabil bellezza
;
in mezzo a cui cam-

peggia la Vergine tra quattro grandi medaglioni, ove sono ma-

ravigliosamente dipinti il tempio di Savona, il Casino abitato

da Pio VII, il ritratto del detto Ponteflce e quello di Leone XIII.

Regalo d' avvantaggio al Papa uno schifo a vela e a remi,

tutto di mogano e di noce con la polena messa a graziosi in-

tagli e dorature. II palischermo de' Savonesi ha il doppio me-

rito, di essere, cioe, un simbolo della mistica barca di Pietro,

ed esso stesso una navicella acconcia a navigare, avendo tutti

gli attrezzi all'uopo richiesti.
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Torino. La citta del Sacramento, la quale, malgrado tutti

gli sforzi della setta per distaccarla da Cristo, serba si viva ed

operosa la flamina della fede e della carita cristiana, ben me-

rita di essere annoverata tra le prime citta italiane, nella santa

gara di onorare il gran Padre e Pastore della Cristianita.

Molti infatti e splendidi sono i donativi, ch' essa manda al

Papa; tra i quali primeggia un Crociflsso d'avorio, appartenente

alia scuola michelangiolesca del secolo XVII e riputato dagli in-

telligenti un capolavoro d^arte scultoria, il cui valore calcolasi

a piu di sedicimila lire. Pregevolissimo dono e altresi un tappeto

per la camera del Papa lungo nove metri ed alto otto, ricamato

con tanta flnezza d'arte, che arieggia anzi un dipinto che un ri-

camo, e il cui lavoro costa non meno di quattordici mila lire. E

opera delle signorine Piovano, egregie ricamatrici; e rappre-

senta nel centro La Carita, incarnata in quelle quattro isti-

tuzioni caritative, onde la regina delle Alpi, come di altrettante

gemme abbella la sua corona, e sono: il Cottolengo, istituzione

unica al mondo e gloria incomparabile della Chiesa
;

1' opera di

D. Bosco, che nel suo genere anch'essa non ha Feguale ; quella

della beneflca marchesa Barolo, e 1' Istituto degli Artigianelli.

Magnifici doni sono altresi i bei ricami in seta e oro delle

figlie di Maria, che vi spesero intorno quindici mila lire; lo

stolone a soprarriccio d'oro sullo stile raffaellesco, regalato dalla

Gioventu Cattolica; 1'ostensorio parimente d' oro e tutto bril-

lantato, dono dei PP. Barnabiti
;
la grandiosa cesta di fiori ar-

tiflciali lavorati con somma maestria, e offerta dalla Societa

per provviste alle Chiese povere; Paltare in legno egregiamente

sculto e donate dalla parrocchia della Concezione; la tovaglia

da altare decorata di un . merletto dell'epoca del rinascimento

d' incomparabile valore, offerta dalle suore del SS. Sacramento,

e un pizzo rinascimento della contessa Balbo; per nulla dire di

una Concezione dipinta su cristallo trasparente, lavoro e dono

del signer Yogliotti, di pianete maestrevolmente ricamate, di

calici d'oro e d'argento con belFarte cesellati, d'ogni fatta bian-

cheria ornata di vaghissimi merletti, e d'altri moltissimi regali

fatti da persone private, da famiglie, da collegi e da istituti, ga-
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ivi:;jKiiili interne a clii ineglio lesteggiar saprssr !< no//e d'oro

di Leone XIII; regal i peraltro die. malgrado il nostro buon

volere, la luvvita dello spa/do ronresso a <|iiesta rasscgna mm
ci conserite di <jui esporre a niiinito. Tuttavolta, conic passare

in silenzio il Cotanetlo deHT////V( ("l.toli<- doppiamente piv-

zioso e pei bnoni del danaro di S. Pieti'o eh;' rontiene, e per

la maestrevole artc con cut fu lavorato? Conic taeeiv di nna
A

stupenda
'

incisionc del celebre Ponssin rggalala dal Gom*ieve

Nasionale unitainentc a nn Allnun hi'llaniente i-ic-iniato < N-ni-

pestato di i>erle, in cui sono scritti i nomi dcirli ohlatori dd

danaro di S. Pietro? Come non tar motto detdi splendidi le%

suti e damaschi e delle trine delle ditte Bersanino, Cortc, Ma-

renco, Ruffino e Gi-i^i, e do' sauiri ti])ou;i-ali<-i
del Marietti.

del Paravia, del Caiionica, dell'Arendo?

Neppur possiamo chiudere la Mostra torinese sen/a tare nna

special men/ione di due sorta di donativi, ond'ella ha (jnel Insin,

che le procacciano i progress! delta scienza, e sono: eosiosi stru-

menti di meteorologia, otterti dal ch. P. Den/a e dal P. IJonino,

alcuni de' (jnali lurono da quest'ultimo inventati; e 1<^ belle col-

lezioni Salesiane di libri, di incisioni, e di Storia naturale in-

viate a Sua Santitii dall'Apostolo torinese D. Uosco. A quest!

due doni aggiuhg<'r dobbiamo per corona due monument! storici

di somma importanza, uno de' quali 6 il manoscritto del discorso

pronunziato da Cesare Balbo nel Parlamento Subalpino, il ^s

febbraio 1849, in difes/i del potere temporale dei Papi, e oggi

dalla sua nobil famiglia offerto al gran Pontefice Leone XIII

con una dedica splendidamente miniata in pergaineiia, e sot-

tovi queste memoranda parole: Santo Padre, gradite il dono,

come attestato di quella devozione alia Santa Sede, die e tra-

dizionale nella nostra famiglia PROSPERO BALBO. L'altro

e un somigliante discorso tenuto all'istesso scopo nel Parlamento

Piemontese da quel sincere e fervente cattolico, che e il conic

Casare Trabucco di Castagnetto, Senatore del Regno e Ministro

di Stato, discorso clie S. E. manda off'rire al Santo Padr<\ uni-

tamente alia traduzione e al commento dei SS. Evangelii e

dell' epistole di S. Paolo e ad altre opere morali e religiose,
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uscite dalla sua pia e dotta penna. non mai cadutagli sotto il

peso dell' eta e delle malattie di mano, si ardente fervegli in

cuore il desiderio di glorificare Cristo e la sua Chiesa!

Allre citta del Piemonte. Bra, Saluzzo, Asti, Biella, se-

guirono Fesempio di Torino, e offrirono gran copia d'indumenti

e arredi sacri, tra i quali degno di menzione un Ostensorio

tempestato di pietre preziose, dono della citta di Saluzzo.

L'lTALIA CEXTRALE

Firenze. La regina delle arti belle non ha smentita la

sua fama; e per accertarsene, Lusta gittare un'occhiata sulki

sua mostra. Quivi primeggia un magniflco bassorilievo in

pietre dure, rafflgurante 1'orazione di Gesu nel Getsemani, un

vero gioiello d'arte scultoria, un capolavoro del reale opiiicio

fiorentino. II quadro e incorniciato di un festone a foglie d'oro

e frutti a corinibo; i quali sono a foggia di bacche di vane

ragioni; poiche v' ha il diaspro, il calcedonio, il lapislazzoli,

Fonice, il corniolo, Fagata, Fametista e la giada. II campo del

quadro & formato da un diaspro di tinta cenerognola, somi-

gliante a quella di un cielo nebuloso; su cui mirabilmente ri-

saltano le figure di Cristo e delFAngelo consolatore, quella pan-

neggiata di un diaspro sanguigno, e questa di un lapislazzoli

venato d'oro. II panneggiamento e condotto con tanta morbi-

dezza di pieghe, che meglio non si potrebbe in un marmo ar-

rendevole, come quel di Carrara. I volti scolpiti in un diaspro

bianco tendente al giallo, sono arieggiati con grande espres-

sione di sentimento e delicatezza di linee, e tutta la persona

atteggiata con tanta naturalezza, che le due figure ti rendono

aria di un dipinto.

Assai pregevoli per arte sono altri due bassorilievi, rap-

presentanti il Bambino Gesu e S. Giovanni Battista, modellati

sugli originali di Donatello, dono del principe D. Lorenzo Cor-

sini; una stola di raso vermiglio con arricciato d'oro e lo steinma

del Papa imperlato e ingemmato di smeraldi, lavoro e offer ta

delle Terziarie Servite; una sfoggiata zona a vaghissimi ricami,

opera e presente del comitato femminile pel Giubileo del Santo
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P.-idiv, pivsieduto daU'Eccma Principessa Strozzi, zelante pro-

motrice di opere caritatevoli e pie; tre ricche pianete dalla

medesima offerte; otto gruppi dl magnifici donativi dell'illustre

casa Torrigiani; un prezioso ostensorio, dono della nobil fa-

iniglia Gerini; un altare portatile raaestrevolmente intagliato,

i-i'galo delle fanciulle della Dottrina Gristiana; piviali, pianete

o stole bellamente ricamate, ed altri arredi sacri e biancheria

di chiesa a iosa, opera e dono di varie congregazioni, tra le quali

ci bastera rammentare quella delle Madri Cristiane e la vene-

rubile Arciconfraternita della Misericordia.

Lucca. La religiosissima citta ha offerto molti doni al

Papa, tra quali una stupenda pianeta, su cui campeggiano in

mezzo a fogliami e rabeschi d'oro le immagini de' Santi Lucchesi;

una stola di lama d'argento a sovrapposte di Agnus Dei e di

stemmi pontificii in oro egregiamente operati ;
un gran quadro

di buon pennello, rappresentante il divin Salvatore in campo
d'oro stelleggiato; arredi sacri e campane, h'nissimi olii e vini

toscani e altri prodotti di quella terra cotanto favorita dal cielo,

e per la sua pieta cosi cara alia Chiesa di Dio!

Siena. La patria di Santa Caterina, la gentilissima Siena,

manda in dono al Papa un trittico egregiamente dipinto dal

prof. Franchi sovra un inginocchiatoio con bell'arte intagliato

e coperto da cuscini a opera di flnissimi ricami; gran dovizia

di sacri indumenti e oggetti di culto, tra quali un velo omerale

d'impareggiabile bellezza; lavori in marmo senese e in ferro

battuto; fototipie e pubblicazioni ; gran raccolta di vini e d'olii

e d'altri prodotti della natura e dell'industria, di die fu sempre
feracissimo il suolo senese, e piii ancora Tingegno e Tarte de

1

suoi abitanti.

Livorno Offre al Papa un magnifico Messale con co-

pertura d'argento finemente cesellato a capricci e fregi a rilievo,

di valor superiore a tre mila lire, dono del marchese Vittorio

de Chantur Cubbe; parecchi quadri di buon pennello; strumenti

fisici per uso delle missioni; due opere di chiari scrittori livor-

nesi, e arredi e vasi sacri.

Montalcino. Questa citta ebbe la bella sorte di poter
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deporre a pie del trono pontiflcio uno del piu ammirabili la-

vori, di che vada superba la Mostra vaticana, ed e unlngegno-

sissima macchina cosmograflco-astronomica, inventata e co-

struita dal Prof. Can. Venanzio Signorini, onor del clero e

gloria di Montalcino. La delta macchina, gia premiata con me-

daglia d'oro dal Circolo G. B. Vico di Napoli, e decorata dal

R. Ministero della Pubblica Istruzione con 1'attestato di priva-

tiva industriale, rappresenta non solamente i corpi celesti, come

le altre sfere armillari, ma eziandio i loro movimenti, merce un

congegno di orologeria chiuso in una cassettina di ottone; cotalche

tu ivi scorgi in una gittata d'occhio tutto il meraviglioso sistema

dei moti celesti e i grandiosi fenomeni che da essi dipendono, come

la successione del giorno e della notte, la vicenda delle sta-

gioni, Fecclissi e le varie fasi de' pianeti e del sole, e tutti i

rapporti che ha nel suo duplice moto la terra con gli altri

pianeti, questi col sole, e il sole e tutto il sistema planetario

con gli altri sistemi siderali. Sua Santita al rimirare 1' arti-

flcio e gli armonici movimenti di cotesto bel simulacro dello

Universo, n'encomio 1'ingegno, la scienza e la paziente opero-

sita delTAutore, e rallegrossi con lui che avesse col suo scien-

tiflco capolavoro grandemente onorato il Clero, ed illustrata e

resa popolare una scienza cosi nobile ed importante, quaF e

Fastronomia. Chi tra i nostri lettori avesse vaghezza di leg-

gerne la descrizione, sappia ch'ella fu gik fatta di pubblica ra-

gione dal suo illustre Autore, dalla cui gentilezza e cortesia

anche noi la ricevemmo l
.

'Continua

i Riniandiamo al prossimo quaderno la descrizione dei doni offerti da altre

citta deiritalia settentrionale e centrale, che solamente oggi (9 Gennaio) ab-

hiain potuto contemplare nella Mostra Vaticana.



MASSONE E MASSONA

XLIX.

BOTTA E RISPOSTA

Clarice mia, sono iniziato, e seccato a morte, e stomacato

di queste pagliacciate. Cosi scriveva Armodio all'amata fan-

c.iulla, appena rientrato in casa, la notte della sua iniziazione

come frarnmassone Apprendista. E continuava : Non m' aspet-

tavo mirabilia, ma pur qualcosa di umano e non di burattinesco

a questo modo. Una sola cosa vi e di buono : che tuo zio de-

v'essere contento
;
e cosi noi possiamo ora badare a contentarci

noi. Per cotesto aspettami tra poco col mio babbo. Dillo a' tuoi,

con un mazzolirio di complimenti, ecc. ecc. II tuo Armodio.

Tutto questo era scritto sopra una carta finissima, rasata, fondo

color di rosa, e incorniciato di un andare di floretti di cento co-

lori, tra i quali spiccava pur sempre la miosotide palustre, che

diceva: Non ti scordar di me. Piego, suggello; sono pel servitore

che era li fuori sonnacchioso, e disse : Prendi, e vattene in

pace: lega 1'asino a buona cavezza, ma dimani non poltrire,

trovati alia stazione, e fa che parta col primo convoglio.

Poi prese un foglio grande e si rimise al lavoro. Caro

Romano, eccomi divenuto F.\ Armodio I/., malgrado i tuoi

saggi CQiisigli. Speravo di vedere, di sapere, d'indovinare almeno

qualche segreto o qualche apparenza di novita: e nulla di nulla,

il gran nulla! L'unico segreto, veramente nuovo, anche per

m<>, egli e che di sogreti non ne balugina pure un'idea. Tutte

lr inacchine della iniziazione sono inventate per dare un ele-

vato concetto della massoneria: riusciranno ibrse all'intento

con altri pin babl)ioni di me: ma a me sono sembrate una
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di funtocfiati* da sbarazzini. E pensare che per cotesto

mi hanno tenuto It a cane la bellezza di quattro ore! E per

canzonarmi hanno avuto il fegato di farmi giurare un segreto

inviolabile, spaventoso, tremendo sopra quanto vedevo o udivo

in loggia. Ora il giuramento e il segreto, a casa mia, vale

nelle cose di qualche interesse, e non nolle grullerie, scritte

gia sui boccali di Montelupo: me ne imbuschero bene e non male.

In barba a questi segreti di pulcinella ti voglio scrivere le

mie impressioni di viaggio. Le famose prove infatti consistono

principalmente nei cosi detti tvaggi, e nelle avventure che vi si

incontrano. Si e cominciato col tenermi, per tre quarti d'ora

e passa, dentro ima specie di stia da capponi, a far alFamore

con un tavolino, e poi fui chiamato con grande apparato sce-

nico nella loggia... E qui Armodio discorreva rapidamente

tutte e singole le prove, terminando colla consacrazione e col

rinfresco.

Tutto cotesto correva pe' suoi piedi. Quello che era inespli-

abile, anzi pazzo in estremo grado, si era la conclusione. Ed

ora tu mi dimanderai che cosa penso di fare. lo voglio andare

insino al fondo de' fondi. Ragiono cosi : Egli e al tutto impos-

sibile che in queste fagiolate consista la massoneria. Ci dev'es-

sere ben altro. Ho letto e riletto il Catechismo delFApprendista :

ti assicuro che li sono arcani da saltamartini. II Venerabile,

che e un buon diavolaccio, ottimo salumaio, ma grosso col-

rabbicci, mi giura e spergiura, che tutto flnisce in beneficenza.

lo me ne rido. che per dare qualcosa ai poveri, vi e bisogno

di trentatre gradi? e dMniziazioni? e di segreti giurati? Ciuco

chi lo crede. Che li siano associati per aiutarsi nel commercio,

e farsi spalla a rampicare sull'albero della cuccagna patriot-

tica? Puo essere; e mi par certo che qualcosa ce ne sia: ma

per solo cotesto, che necessita di tante lanterne magiche? Che

si adunino in loggia, come nelle veglie a sollazzo? Non cre-

derei, perche non ci ha ne giuochi, ne musiche, ne balli, ne

rinfreschi. Che li fossero luoghi di tolleranza, inodori? qual-

cuno lo dice, ma io non so capacitarmene, perche alle tornate

ordinarie non bazzicano gonnelle, e poi a questi lumi di luna,

Set-ie XIII, to!. IX, fasc. 902. 12 12 genttaio 1888.
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per fare il commodaccio proprio non v'fc da cantelarsi con tanti

giuramenti e segretumi. Che si dilettino delle loro stesse ce-

rimonie e smorfte rituali? Peggio! le sono talmente goffe, che

se si dessero in iscena al Carlo Felice, le ftschiate si udireb-

l>ero insino a Roma. Dunque? Dunque, torno a dir io, altro ci

e. Saranno birbonate, scelleratezze dell'ottanta, tutto quello che

vuoi : ma qualcosa di reale. I nostri deputati, senatori, prefetti,

dambellani del re, questori, medici, professori, avvocati, nego-

/ianti, non si radunano in loggia per nulla, no, mille volte

no. Percio voglio farmi innanzi e vedere colle mie lanterne.

Quando avro tutto osservato, daro loro un ganghero, e chi si

e visto si e visto. Non mi sborbottare, sai. Sono un po* come

il tedesco: diciotto di vino! tanto piu che intendo con ogni

ovidenza, che pericoli non ve n'e di niuna fatta. Niuno al mondo

mi fara dare un passo contro il mio libero volere. E intanto

il battesimo mi aspettera un poco : Clarice... o questa no, questa

non voglio che mi aspetti. Tocca a te brigare costi, ed ottenere

che lei, secondo la sua religione (che e poi in fondo anche la

mia) possa prendere Fanello... Addio. II tuo invariabile Armodio.

A Romano in leggere siffatta conclusione cervellotica monto

una stizza che mai. Non fece attendere la risposta, quale la

collera gliela dettava, e piu la invitta amicizia. Gia Faveva

capita da un gran pezzo, che questa scappata era una posta

iatta da Armodio da lungo tempo, e non poteva fallire: ma
non voleva passargliela liscia. Gli dava ironicamente il miral-

legro, e poi dicevagli che non v'era la minima urgenza, che

ogli logorasse i polpastrelli in quel lungo ragguaglio, perche

ormai la ricezione d'un apprendista massone ognuno la co-

nosce e la immagina di per se. Egli, Romano, conosceva in

Roma un amico, dilettante di cotali pretesi segreti, il quale gli

profferiva una biblioteca intera di massonume, con pieni gli

seaffali, di Statuti, Costituzioni, Rituali, Guide, Catechismi, da

poterne rifornire all' uopo tutti gli agiamenti di Roma. Ve n'era

degli stampati e dei manoscritti, dei bollati col marchio delle

logge, dei logorati dal lungo uso. Ve n'ha di tutte le mamme:

1'rancesi, tedeschi, inglesi, portoghesi, spagnuoli, americani del
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sud e del norte
;

d' italiani poi ne riboccano i palchetti, perche

priraa che la maggior parte della massonaglia italiana si acco-

stasse al Gr/. Or/, raggiante da Roma via della Valle numero 49,

2 piano, avevamo una chiassata di Gran Maestri, a Palermo, a

Napoli, a Firenze, a Milano, a Torino che si facevano una

fraterna guerra di coltello, pretendendo ciascuno d' illuminare

da se solo tutta 1'Italia. Si rubarono gli uni gli altri i libri

rituali, rimpolpettandoli a piacere, il piu spesso eopiacce di

copiature, e traduzioni dal francese, infardate di solecismi e

di barbarismi da meritare ai Gran Maestri il banco delFasino.

Dopo tanto divulgarsi dei rituali, aggiungneva Romano,
tanto per opera dei massoni sciocchi, quanto per merito di

massoni tornati a coscienza, non v'essere piu nulla di segreto.

Si sa che la forma della iniziazione, in sostanza, e presso a

poco la stessa per tutto e per tutti: flnti viaggi, imposti a un

pover'uomo scamiciato e bendato, tra ostacoli che variano al-

<]uanto, secondo i paesi e le logge e i cervelli balzani di chi

id'inventa. In Italia infatti ne da loro piena balia 1'artic. 377

degli Statuti generali: La loggia puo ordinarne delle stra-

ordinarie (prove) e modiflcare le consuete, quando lo stato fi-

sico del profano lo richiegga
l
. Secondo il quale spirito di

liberta massonica, in Germania certe logge di mopse e di mopsi

,-ivevano introdotta una tale prova, che niuna sorella avrebbe

mai rammentata di poi in una conversazione, senza arrossire:

tanto era incivile e villana 2
. Con te invece, osservava Ro-

mano, si fatto a miccino, forse perche hanno capito alia prima
che non eri terreno da piantarci vigna.

Ma cotesto, continuava egli, non ti scusa mica. Sai che

oosa ti puo far compatire tanto quanto, almeno dagii amici ?

1 Statuti generali ed altri documenti dei Frammassoni, ecc. Roma, 1874,

a pag. 116.
* L'ordre des Francs-Masons Iraki, el le secret des mopses revele. Amsterdam,

17i:J, a pag. 214-213. fi da notare che questo libro, che finge di tradire i

secret! delle Logge e delle Mopserie, in realta e diretto a difenderle e a pro-

pagarle. Leo Taxil ne cita una edizione recente di Parigi 1866, che non ab-

}>iamo veduta, e porta per titolo : Manuel complet de la Magonnerie d'Adoption,

on ^fafonneru' des dames.
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('lie se' un cervello a bandiera; < inalurado il tuo ingeLnia <<{<>,

non guard! per sottile alle birbonate che vi sono la entro, or-

pellate e confuse colle bambocciate. Gli e un fatto, che la re-

ligione, la religione naturale, e la cristiana molto piu, che tn

did la tua, vi e ingiuriata atrocemente, colla teorica ch<- ti

hanno insegnata sul deismo, colla predica intorno alia toll* 1 -

ranza di tutte le sette, anche le piti bestialmente sacrileghc.

Tu te ne Pidi di quei predicozzi : sta bene, ma gli hai tuttavia

succiati, chiotto chiotto.

Non so poi come abbi potuto prestare il giuramento. Come

si fa a promettere di obbedire e tacere, quando e saputo (in

dai pesciolini che robaccia cova cola dentro, e che razza di

gente sono quei signori ? E se domani ti irnponesse il Vene-

rabile o altri per lui una empieta o un inaleficio? Certo tu lo

manderesti a quel paese: ma non resterebbe men vero cho in

eri vincolato, chiamando Iddio in testimonio della tua perversa

volonta di obbedire in tutto e per tut to. Dico perversa, stando

alle parole da te certamente pronunziate, come che certanu-iiii'

non vi abbi posto mente. Rileggi il testo del tuo giurameato

nel rituale d'Apprendista, che ti avranno fatto vedere, e saprai

che in esso e un vero insulto alia Divinita. Che se la tua pro-

bita non si risentiva, colpa la tua sbadataggine, dovevi almeno

destarti per un sentimento di onore. Se tu venissi a penetrare

segreti micidiali contro i tuoi concittadini, o segreti parricidi

contro il tuo principe o la nostra patria, saresti tu tanto vi-

gliacco da dissimularli, e lasciarli compire? Non ci crederei, se

lo vedessi. E pure tu pretendesti obbligarti con legame reli-

gioso a questa codardia.

Ma ce n'e delle altre codardie, che tu, colla tua fregola

di saper tutto, hai passato loro per celie. Tu giuravi, imbe-

cherato parola a parola dai fratelli, e non badavi che concedevi

loro il grazioso diritto di fare il boia con te, e strozzarti, se

non opererai da vigliacco. Che vuol dire lasciarsi mettere la

benda sugli occhi da una passione ! Che ne pensera Clarice (Ro-

mano ignorava la condizione posta agli sponsall dai suocero

giudeo), Clarice che ti chiamava il suo leone ruggente? Bel
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leone ! eccolo li, nella loggia, un ciarlatano gli ha posto la

cavezza come all'orso di piazza, lo porta in giro a ballare, gli

fa fare il girotondo e la campanella e il passo saltato. Come

hai messo nelFastuccio le tue alterige ! Ti se" inginocchiato

dinanzi a un F.\ cialtrone, che non vorresti per lustrascarpe,

a promettere umilmente che farai a modo di lui, e ti lascerai

condurre come un bufolo pel naso, e zitto e buci! Vorrei che

qualcuno ti avesse fotografato in quella altera attitudine, la

benda sugli occhi, il laccio al collo, scompannato, mezzo sjbra-

culato, con ima scarpa -a cacaiuola! E vorrei vedere che boc-

cacce mi faresti nel riconoscere il tuo muso in quella fotografla.

il mio leone !

Tu mi dirai che i nostri grandi uomini in gran parte

sono passati sotto queste forche... E bene io ti dico che quei

grandi sono tutti piccini, e ch' io credevo te piii grande di tutti

loro. Fai dipingere in quelPatto glorioso il tuo Gran Maestro

Adriano Lemmi, 33.-., e con loro alquante serque di senatori,

generali e magnati, tutti Frati grandi, grandissimi, arcigrandis-

simi del convento massonico. bellini, col laccio al collo, senza

brache, colle scarpe ecc. ! bellini davvero !... Caro Armodio,

cotesta 6 una vergogna. Quando mi scriverai, fammi la ricevuta

di questa parola : E una vergogna !

E Yion ti dico nulla della immoralita, che cova sotto quelle

formole, non ti credo tanto innocentino, che non Fabbi un po'

annusato da te. Vi e della robetta, che davvero non ci voglio

imbrattare la penna. E vero tuttavia che nella prima inizia-

zione maschile ci si va cauto, e che il fradicio si rivela meglio

nella ricezione delle apprendiste mopse, ma il fradicio vi e

anche nel rituale dell'apprendista massone. Ce ne parleremo
a quattr'occhi. Ti avranno forse anche assicurato, che le donne

non sono ricevute in massoneria. Certo questa bugia e- stam-

pata in certi rituali. Ma ci sono carote inevitabili, e carote di

compenso, che cioe si piantano secondo che richiedono le cir-

costanze. A te, trincato come il flstolo, 1'avranno forse ri-

sparmiata.

Checchfe ne sia, il meglio che tu possi fare, e mandare
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al diavolo Y\r\f nal'. > im'ttriv mi po' d' online a' fatti tuoi,

< priino alia tua coscienza. Cotesto beatiflcherebbe Clarice, e

me, che ti vogliamo bene davvero. Diventa un uomo: non

siamo piu allo studio di Pisa. lo, se lo vuoi sapere, sono a

tocca e non tocca di essere ordinato prete... Ma che 6 cotesto?

gridi tu: come? quando? perche non me lo dicesti prima? Non

ne ho voluto far chiasso, perche sono tagliato a quel modo

che tu sai
;
e non te lo scrissi, perche tu lo sapevi gia prima

di me, giacche tante volte mi profetasti, che questa sarebbe

la mia morte, come io profetavo a te, che finiresti massone.

Ma io spero di essere falso profeta. II Cardinal Vicario, in

grazia delle mie tre lauree, specie della teologia mi fa i ponti

d'oro; e si va a vapore. Adunque, mio caro F.\ I/., la prima
volta che mi scriverai, non ti scordare 1 di accertarmi del

prelodato calcio che avrai dato alia R.\ Loggia; 2 di dare a

me il titolo di Reverendo, bench6 io resti sempre il tuo Ro-

mano Romani.

L.

LA TENUTA DI MASTICAZIONE

Se Armodio avesse ricevuta questa risposta prima di recarsi

alYagape, ossia banchetto massonico, che era la volontaria co-

rona ch'egli poneva alia sua iniziazione, non vi sarebbe forse

andato a cuor consolato : ma per giugnere la flera ripassata di

Romano ci volevano tre o quattro giorni. Intanto la tenuta

di masticazione, da lui generosamente pagata, com* 1

Appren-

dista, con tutto agio ebbe luogo : non nella loggia, troppo

angusta, si bene in un albergo tenuto opportunamente da un

frammassone. Armodio, dopo ordinato il servizio copioso ed

elegante, si ritrasse, lasciando al F.\ Decoratore, al F.\ Eco-

nomo, ai FF/. Diaconi, e sopratutto al F.*. Maestro di casa la

liriga di allestire i Travagli dell'agape: giacche tutti quest i

tristi frataccliioni di nuovo genere e piu altri ancora ci so-
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gliono qual piu qual meno avere la mano l
. Per Armodio, e

per far cosa grata al padre di lui, il Venerabile consent! che

il F/. Portastendardo (che tradotto in italiano sarebbe un Al-

flere) vi portasse la bandiera della loggia, benchS il codice

raassonico cio permetta solo nelle masticazioni rituali a certe

ricorrenze 2
.

Egli n'e scrisse poi alia sera a Clarice, raccontandole fe-

stosamente le giuccate dell'agape. Giacche i FF.\ massoni hanno

il baco di non chiamare le cose col loro nome e dicono pane
alia gatta e gatta al pane. Un massone non pranza, non ban-

chetta, non si siede neppure a tavola: ma egli si contenta di

attendere ai lavori di masticazione, o piu eruditamente, ai tra-

vagli delle agapi, lunghesso una piatlaforma; la quale deve

essere curvata a ferro di cavallo 3
, e non puo chiamarsi ne

mensa, n& tavola, ne nulla di cio che usa la plebe degli altri

mortali. E questa egli ricopre non gia di un mantile e d'una to-

vaglia: mai no, vi pone su un relo o una gran bandiera. I

commensali, per tovaglioli hanno bandiere. Ogni piatto di-

venta per essi una coppa di bilancia, il piattello una tegola,

il pane pietra bruta, il sale e il pepe rena e rena gialla. Lo

scalco si guarda bene dal trinciare le vivande; no, egli dirozza

1

Statuti generali artic. 404, sgg. e altrove.

*
Ivi, art. 184.

*
Ivi art. 405; Guida del Fratello liberoMur.-., Napoli 1872; e altri rituali, pas-

sim. E questo e il ferro di cavallo che molte signore e inolti bellimbusti, per

grulleria, si portano come fermaglio, o come spilla nel nodo della cravatta. Ap-

pena e credibile la smania rabbiosa onde la massoaeria intrude per tutto i

suoi simboli e i suoi attrezzi. Noi abbiamo veduto in petto ad una piissima

gentildonna una bomba Orsini d'oro : e la poveretta non sospettava alle mille

iniglia di portare un simbolo settario. Ed ora piglia furore la moda di mettere in

capo ai fanciulli il fez turco colla stella massonica, o colla mezzaluna masso-

nica e di Maometto; come a
?

tempi delle nostre nonne si imponeva alle gentili

signore per gioiello una ghigliottina, e poco di poi il vestito colore caeca del

Re di Roma, con cui si approvava la sacrilega usurpazione di Roma fatta da

Napoleone I, e da lui celebrata con dare quel disgraziato titglo al disgra-

ziato figlio, che non regno poi ne a Roma, ne altrove. Napoleone, al dire del

F.-. CLAVEL fu iniziato massone a Malta; e il F.'. RAGO.X si vanta, che egli pren-

desse dalla stella massonica la forma della rosetta della Legion d'onore.
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o digrossa i )i>nt(>rialf, ailinche ciascuno poi possa masticdrli,

mangiarli non mai.

Mcno male, se i massoni avossero preso una metafora, per

esempio dal murare, e ne limbiccassero quindi una continuata

nllegoria: sarebbe una carnovalata non insopportabile qualche

volta fra 1'anno. Ma i dotti FF/. hanno legge di odiare in tutto

1'arte, il buon gusto, il buon sonso. Pero saltano di palo in

(Vasca, senza sugo. Per loro il cucchiaio e una cazzuola, la

forchetta una zappa o una marra, il coltello una spada. E

poi, che e, che non e, si trapassa in altri ordini d'idee, la seg-

iziola si chiama stallo di coro, e la candela o lucerna e una

xtella. II bevere poi e tutto militare; perche sebbene la bot-

tiglia si chiami barile, il bicchiere e un cannone, e fare una

bevuta e tirare una cannonata, et quidem a polvere forte

rossa, a polvere forte bianco, , a polvere debole, a polvere gialla,

a polvere fulminante, secondo che si beve o vermiglio, o bianco,

o acqua, o birra, o liquore.

E dire che per questa insulsa mascherata sono stampati

monti di rituali ! Ne possediamo di tutte le lingue. Solo la mas-

soneria napolitana ne ha in questi ultimi anni fatto due edi-

zioni, una nel 1872 ed una nel 1878, secondo il vero spirito

massonico, bestialmente zeppe di barbarismi e di sgrammati-

cature. E pure sono questi i piu copiati. I banchetti, ordina

il rituale, si tengono sempre al grado di Appr/. affinchfe tutti

li FF/. potessero (sic) indistintamente parteciparvi, e ad es-

sere (sic) ammessi senza eccezione. La tavola, rigorosamente

parlando, dev'essere una sola, disposta a guisa d'un ferro di

cavallo. I FF/. si piazzano (sic) tutti al di fuori, eccetto il M/.

di Cerim/. e i due Diaconi, che, nel rito scozzese antico ed

accettato, prendono posto al di dentro di fronte al F/. V/. (fra-

tello Venerabile).... I travagli di masticazione vengono diretti

dal Ven/. nello stesso modo come (sic) diriggonsi in Loggia i

bvori ordinari, comunicando gli ordini per mezzo del primo

Diacono, ecC. '.

1 Lavori (Mia R.-. Madre Loggia, la Sebezia all' Or. \ di Nap.-. Primo grado
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Vi si mangia adunque ossia vi si mastica, a bocca e borsa,

a tassa fissa, seguitando le prescrizioni del cerimoniale, perche,

come dottamente osservano gli Stalitti generally le agapi pos-

sono essere una vera continuazione dei lavori. Se le agapi

sono una vera continuazione de' lavori sospesi nel Terapio, il

Venerabile incomincia dalFordinare che ciascuno segga e ma-

st ichi a suo piacimento e con decenza *. La quale decenza,

che nessun convitante ardirebbe raccomandare a' suoi invitati,

se pure non fossero galeotti, non e punto superflua, ed e anzi

necessariamente ricordata, massime quando al festino inter-

vengono le civette, ossia le SS/. Mopse, e vi possono nascero

monellerie, che tacere e bello. E talmente vi nascono, che tra

le colpe da punirsi dal Yenerabile con pene leggiere, si citano

in primo luogo le indecenze. Sono colpe leggiere: 1 le in-

decenze.... che si commettono nel Tempio
2

. Anche il Grande

Oriente della gentile Firenze, quando questa ne possedeva uno,

nel suo Statute si premuniva contro queste debolezze dei FF.\,

e puniva I delitti contro i costumi che sono 1' intempe-

ranza, e i discorsi grossolani e sconvenevoli tenuti ad alta voco

(a voce bassa con le Sorelle non e peccato in wiassoneria)
3
. In

quale civile brigata, torniamo a domaudare, si oserebbe imporro

tali regolamenti ? Appena ad un ergastolo di corrigendi. Ma i

massoni hanno 1'umilta di sentirne il bisogno: tal sia di loro.

Tutti gli oggetti, continua il Rituale, che si mettono in

tavola devono essere disposti in linee equidistant! e parallele,

con tanta ricercatezza (sic), che si e stimato situare dei cor-

doni colorati per meglio ed esattamente disporre le allinea-

zioni (sic). La prima linea, a partire daHa curva interna e for-

'

simholico di Kilo Scozz.-. Ant.-, ed Ace.-, o Appr.-. L.\ M.\ Napoli, tip. Cor-

tile S. Sebastiano 51, 1878, a pag. 27. In sostanza, e lo stesso in tiitti i ri-

tuali di altri paesi.
1 Statuti generali ,

art. 406.
*
hi, art. 449.

3 Ma.fsoneria Cnicersale, Commiinione italiana. Reyolainento utterno delle Ln>i<ii>

pubblicato dal G.\ 0.-. d' Italia. Firenze, Tip. Nazionale del G.-. 0.'. 1867 E. .V. .

(era volgare;, a pag. 63.
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mala dai piatti colle vivande, la seconda dalle boltiglir, la tcr/a

dai bicchiori, la quarta dai piatti per mangiare *. E come

souo prescritte le linee con ricercateszn, secondo che si esprime
il gaglioffo Rituale, cosi con ricercatezza sono prescritti il tempo,
il luogo, e altre minute osservanze per 1'atto della maslira/ione.

Stando ai decreti, le agapi delle logge simboliche, cioe dei mas-

soncelli dei primi gradi, devono tenersi il 24 giugno, e il 24

dirombre, e nell^anniversario della fondazione della loggia. Le

oflicine capitolari, e le altre di grado superiore masticanft in

altri giorni fissati dai loro cerimoniaii 2
. Vero e che anche i

capocci spesso e volentieri si uniscono ai minori, e pero la pap-

patoria si tiene giusta gli usi degli apprendisti; il che non toglic

n il sapore al fritto, ne 1'appetito ai FF.'. graduati. E ci hanno

ogni diritto, anzi Fobbligo: perche Tutti i membri presenti

neirOriente (nella giurisdizione della loggia) sono obbligati di

parteciparvi o assistendo personalmente o soddisfacendovi la

quota stabilita 3
. E si capisce che dovendoci ad ogni modo

rimettere di borsa, prescelgono di entrarvi anche colla bocca.

Vi e poi un mondo di regolamenti pel posti da occupai-si

dai singoli ufflciali della loggia e per altre minuzie.-E uno schifo

a vedere la burbanza, la sicumera, onde queste scimmie in-

frunite, che si beffano delle cerimonie della Chiesa, pienissime

di alti sensi, dettano poi un mezzo codice di leggi puerili, per

dare ordine ad inezie peggio che puerili. Nei soli Statuti gen>'-

rali, edizione ronana del 1874, il titolo Delle agapi o banchelli

occupa sei pagine, delle quali tacciamo per non annoiare il

prossimo nostro, tanto piu che, in pratica spesso accade che il

soverchio rompe il coperchio, e i massoni tra per ignoranza

della liturgia, e per impazienza di freno, eseguiscono tutto alia

gran diavola, saldi solo alia pappata, che in un modo o in un

altro tutti sanno benissimo eseguire.

1 Lavori della R.\ Madre Loggia, la Sebezia, all'Or.-. di Nap.', ecc., p. 27.

E lo stesso nella Guida del Fralello Libero mnr.\, dianzi citata; e presso a

poco in tutti i rituali.

8 Statuti generali, art. 404.

3
Ivi.



187

LI.

I BRINDISI E LA CATENA I/UNIONE

Uno degli affari arcigravissimi delle agapi sono i brindisi,

di cui discorrono a lungo gli Statuti. Ma e piu comico ancora

il Rituale che vi entra oracolando e sflondando bugie a tutta

passata, per educazione del novellini. Fin dalla piu remota an-

tichita (prima bugia!) nei banchetti ordinari che si praticano

dalla Societa fllantropica (seconda bugia!) dei LL.\ MM/. (70-

decoli massoni), si ebbe cura di formolare sette brindisi (terza

bugia!) '. Ma che? II mondo peggiora, cantava il povero Giusti:

e anche in massoneria le sante costumanze dei padri vanno in

disuso. Addio, pietosi brindisi al Capo della nazione, al Gran

Maestro deH'ordine, ecc. Da qualche tempo si e creduto fare

anche economia nel numero dei brindisi, e da sette ridurli a

cinque. I fratelli che hanno consigliato simile riforma hanno

considerate, come al solito, 1'apparente indicazione del saluto.

senza mai approfondire 1'esame sull'allegoria misteriosa, alia

quale indeclinabilmente allude questa Societa di uomini probi

e virtuosi '. E il fervente e dolente Ritualista svela il mi-

stero recondito di quei brindisi, che in realta coprono delle

vere libazioni al Sole, alia Luna, a Marte, a Mercuric, a Giove,

a Saturno. E si vede che gli vengono i lucciconi nel rimpian-

gere specialmente La sesta libazione die era offerta a Ve-

nere, la Dea della geiierazione. Questa Divinita, simbolo della

1 Lavori della K.\ Mudre L.~. la Sebezia, ccc., pag. 30; e Guida del Fra-

tello Libero Mur.-., pure a pagina 30, sebbene e tutt'altra edizione e anteriore:

il che indica la costante tradizione massonica.
-

Ivi. Anrhe il F.-. H. CAUCHOIS 30.-. nel suo Cours orale de Franc-MaQon-
iii'rie sijmboliqnc . Parigi, Dentu 1863, a pag. 184-85, desidera e supplica que
le G. -

. 0.'. de France retablisse bient6t les sept santes d'obligation, par lui

originairemeut instituees, afin de restituer auv banquets magonniques leur

veritable caractere. Per lui sono le digne couronneinent des banquets

maconniques. E tra poro diremo perche i flf.' sieno cosi ghiotti di questi

sette brindisi.
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N.-itura, forma, al ragfonai* di Lucrezio, la ildi/i.-i <l<>gli uomini

e del Ninni. Questa libazione, clio ha rapporto col sesto brin-

disi o saluto, o diretta agli Ufflziali della Loggia, ai suoi membri,

e sopra tutto ai nuovi iniziati, la di cui principale occupazione

dev'essere diretta allo studio della natura l
. Ah, se potessimo

spiegare a chiare note qual e questo studio della natura !

Basta, il certo si e, che il nostro Ritualista scioccherello

non capisce che la economia net brhnlisi t> approvata nell'ar-

ticolo 407 degli Statuti italiani, e non senza perche. Non e

introdotta per cristiano pudore di questi vili atti paganeschi.

ma per rabbia democratica. Atteso cho il primo brindisi, per

quanto fosse in realta rivolto al Sole, doveva pero portare la

copertina del nome del re, cosa che offendeva i cari FF/. della

mazzineria e della garibalderia piii fremente. Fuori d'ltalia,

dove la perfidia massonica e piti oculata o men sicura, il

brindisi al Capo dello Stato riesce solennissimo, e con dimo-

strazione di affetto sfegatato
l
. E certi poveri principi vi cre-

dono in digrosso, e si fecero e si fanno affigliare. Ma sempre

burattinesco e il modo dei brindisi, come noi veggiamo dni

Rituali di varie nazioni e lingue.

L' italiano poi e impareggiabile di scimmieria, di solecismi,

di cacografla. E bisogna armarci di pazienza per citar un grosso

1 Lavori ecc. pag. 32.

2 Eccone un saggio portoghese e brasiliano: I I.-, (irmanos, fratelli' 1

e 2 Vig.
-

. (vigilante), tende a bondade annunciar sobre as vossas columnas,

que a primeira saude de obriga^ao (di obbligo !)
e a de Sua Magestade e a de

Sua Augusta fainiglia, accompanhada dos votos que fazemos pela prosperidade

de suas annas. E' para una saude que tanto prcxamns tpie eu vos convido a

faxcr o melhor fogo possivel. Guia dos Masons Escossezes, ou Reguladore*

dos Ires Grdos symbolicos do Rilo antigo e aceito. Rio de Janeiro 1857. Typo-

graphia da Rua do Cano 169, a pag. 47. Anche in un Rituale francese, splen-
didissimo codice nianoscritto di presso a 400 pagine in 4 del 1809, del tempo
cioc che non si osava stampare rituali, troviamo che nei banchetti di alti ,i^ra-

dunti si proponeva una snnte, cos'i : Gloire a Dieu et aux Souverains ! Si

capisce: regnava Napoleone I, e il prudente Chev.-. Fustier scriveva nella

\ nllce de Paris, (ili antichi rituali pure delle Mopse sono pieni di queste ipo-

crisie. Del resto tutta (juesta furia di brindisi e di origine inglese, come tutta

la massoneria : e i FF.'. inglesi professano nei loro riti lealta al sovrano.
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tratto di questo monumento di letteratura massonica, o come

direbbero essi, questo Pezzo d'architettura, che fa rimpian-

gere le antiche spalmate delle scuole. Primieramente il V/.

ordina che si caricassero i cannoni, e si mettessero in linea.

Cio nel linguaggio di convenzione significa colmare di vino o

di altro liquore i bicchieri e metterli all'ordine. In secondo

luogo il TV. avra cura di avvertire se il brindisi dovra farsi

collo stare air impiedi, o seduto. Quando tutto e ben disposto,

il y/. fa sentire un sol colpo col suo maglietto, ed a tal segno
tutti i FF.-. si alzano, ponendo sul braccio sinistro la propria

bandiera (la salvietta), e si mettono all'ordine. (Negli Statuti si

dice vie pih nobilmente che accavallano il mantile sul braccio 1

.)

II V.\ annunzia il brindisi che si andera a fare e se gli eser-

cizii (movimenti) non saranno comandati direttamente da lui,

e necessario che indichi quel fratello che stima incaricare onde

rappresentarlo.

I movimenti saranno comandati come segue :

La mano destra alia spada: (coltello di tavola).

La spada in alto :

Saluto di spada:

Si passi la spada dalla mano destra alia sinistra :

La mano destra aU'armi : (al bicchiere).

Le armi in alto:

Le armi in viso:

Fuoco : (si beve la terza parte del liq.uido compreso nel

bicchiere).

Buon fuoco ! (si beve la meta del primo avanzo, o la se-

conda terza parte del tutto). (Che precisione!)

Perfetto fuoco ! (si vuota il bicchiere).

In ordine le armi ! (si abbassa il bicchiere al petto).

Le armi in avanti !
(il

bicchiere si spinge in avanti).

Facciamo segno (segno di che? si vedra tra poco) colle

armi. Qui il bicchiere dal punto in avanti si passa verso la

mammella sinistra, quindi verso la mammella destra, in modo

1 Statuti generali, art. i!2.
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che il punto in avanti, la mammella sinistra o la mammHla
destra formino un triangolo, di cui la base ne sia il petto, ed

il vert ice opposto alia base, il punto rappresentato dal bic-

chiere quando e spinto in avanti. Cio si pratioa per tre volte,

ed in clascuna volta si dira Uno quando il bicchiere e in

avanti: Due quando il bicchiere si porta alia mammella sini-

stra: Tre quando il bicchiere si porta alia mammella destra.

(doe si fa il segno di Croce a rovescio, per piacere al dia-

volo, die gid altre volte per bocca di spiritisti, si qualified

da se stesso: Je suis un dieu a I'envers. Qualcosa di simi-

gliante usavasi altresi dai negromanti, e nelle tornaie degli

striazzi).

Finite il triplice segno triangolare (e didbolico, a schema

del segno di Croce), fatto col bicchiere, chi comanda i movi-

menti, o esercizi: dira:

Le armi in riposo:

Uno, due, tre.

Giaseun fratello abbassa il bicchiere gradatamente sulla

tavola in maniera che quando chi comanda il brindisi dice Tre

i bicchieri poggiando sulla tavola non facciano sentire cho un

colpo solo. (E ognun rede la sovrana importanza di questo

colpo solo).

Dopo cio chi comanda il saluto siegue a dire:

La spada alia mano destra:

La spada in alto:

Saluto colla spada :

La spada in riposo :

I coltelli si poggeranno sulla tavola in maniera da pro-

durre un colpo solo.

Dietro tutto questo, si fara colle mani la solita batteria

di acclama/iono 1
.

Tale e la sapienza e la letteratura massonica. Noi gra-

ziamo i lettori delle altre avvertenze dello stesso valore, e

notantemente della raccomandazione che fa il Rituale ai cari

2 Tanto nella Guida del Fratello Libero Mur.\, (juanto nei Lavori del 7?.'.

Miidri' L.-. la Sebezia e lo stesso testo, verso il line.
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FF, di non s'imbriacare fuor di misura, stante che e di as-

soluta necessita che si mantenghi affatto lontana dai convito

degli uomini saggi una smodata ebbrezza '. Ma e da cono-

scere la chiusura finale de' banchetti. Ci sopportino anche un

poco i lettori : essa 6 caratteristica ed imports nte. Pria di co-

mandare i movimenti o esercizi del settimo ed ultimo brindisi

di obbligo, il V.\ ordina che convenissero tutti li fratelli, com-

presi anche i fratelli serventi, dei quali ciascuno e obbligato

portar seco il coltelle, la salvietta ed il bicchiere. Appena il

V.\ dice all'ordine? spada alia mano: ciascun fratello colla

mano sinistra avra cura stringere colla stessa mano una delle

punte della sua salvietta insieme ad una delle punte della rispet-

tiva salvietta che gli viene offerta dai due fratelli che gli stanno

dai due lati, formando in tal modo una catena continuata coi

rimanenti fratelli. In tal posizione avendo ciascuno libera la

mano destra, esegue con essa tutti i movimenti ed esercizi pre-

scritti, come negli altri brindisi. Pria di bevere pero si suole

cantare in coro qualche canzonetta allusiva ai principii fon-

damentali dell'Ordine, cioe alia riconosceuza verso il G.*. A.\

deiru/. (Grande Architetto dell' Universe), supostrof&ndo le virtu

morali,ed i sentimenti di attaccamentoalla gran famiglia umana.

(Curioso questo attaccamento alia gran famiglia!) II V.\ avra

cura colla voce, e colFesempio di fare si che il tutto siegua

con decenza, con dignita e con quella notabile delicatezza, tutta

propria di una societa d' uomini saggi, onesti e virtuosi 2
.

La quale liturgia sebbene sembra chiara, e tuttavia oscura,

se non si illumina con una osservazione, ed e che la catena

di unione e per lo piu il passaggio al ballo, quando questo ci e.

Se le invitate sono signore profane, si stara nei termini tanto

quanto. Ma quando intervengono sole le SS.\ Mopse, e un altro

paio di maniche. Per questo caso il V/. deve ricordare la decenza

e la delicatezxa. La riconoscenza poi al Grande Architetto e

I'apostrofare le virtu morali non toglie che le canzoni non

sieno non diremo leggiere, ma sfacciatamente lubriche ed oscene,

1 hi.
-

\\\, pag. 39-40.



MASSONK !; MASSONA

(|uanto asprttaiv si possa dal piu vile mascal/ow in nil postri-

l.K)lo. Clii voglia, se ne chiarisra dando una mrsa, ma bisoi:ua

passarc sui trampoli, alle canzonette francesi, L'Eva, Les fillc-

d'Eve, Les Fendeurs, La Diligence, Les Attouchements, La

chambre du milieu, etc., che vanno attorno nei loro canzonieri

da tavola e in cento altri librettucciacci. II Taxil ex massonc.

nelle sue Soewrs magonnes, ne cita anche troppe, se non ib>^

che certi pantani, in qualche caso, e meglio farli conoscere cli< i

nasconderli. E perfino il F/. Ragon nei -suoi Rituali, tutti in-

ti-si ad abbellire la Massoneria, non ha vergogna di recitarn-

delle turpissiine, nella Magonnerie foreslifrre, e nella Maron-

iierie d' adoption. Esinoti che il Ragon il Santo Padre d<-ll<>

logge francesi.

I lodevoli M/. italiani sono men ricchi di J<
i tt(M

>alui-a lor-

delliera,. almeno a stampa: benclife un F.\ \\e\\'Eloilv /f(im~

boyante citi dall' italiano una certa Ode Era dal nulla uscito,

in lode della pietra n'losofale, che ^ di una laidezza stoinaclic-

vole, e niente indegna degli elogi del F.\ Iranccsc '. Un Ritualc

usato in Italia, pretende che la Catena d'unione e una

rnonia delle piu cornmoventi in Massoneria <> doscrivc

allegramente cantando unaantica canlica, i inassoni i>-ii
>aiio

attorno la tavola foriuata a ferro di cavallo, e fanno un movi-

iinMito d'oscillazione 2
. Dcv'csscrc uu edilicante spcttacolo uu

branco di massoni e massone saygi, oiit'xli < rirhtosi (lo assi-

cura il Rituale), ma altetti dal vino, die riddano attorno ad

una tavola, dondolandosi u cantando; nlaggiormentg se la can-

tied antiea fosse una certa cantica fraiuvsc, di cui ciascun; 1

.

strofetta flnisce villauainente con un bacio, cioe, come insegua

un:i guida del F/. M.\, col bac/. lr.\ sulla bocca 3
.

1 L'Etoih' FUunboyqnte, ou la Soctete f/r.v Francs-Masons etc. A ['Orient,

whez le Silence: (probaoilmehte': Parigi, 1787): nei vol. i, pa#. 149. II Hajjon In

dice opera del massone Bar. de TBchoudy, edita a Francoforte, 17(i().

a L' Area santa, ossia (iitiilti iM Franco Mawonr di'xtiinila a in-r/'cziotKin'

I' intrusions del neoftti, ecc. tradotta dal francese da E.-. S.\ Stamperia dell'Uui-

verso 1861 (probabilmente edita a Palermo), a pag. H2-113. L'.-lr//' sainti' c

opera del F.'. Cherpin, Lione 18oi.
*

Ivi nei capitolo XI Del Bacio fr.\ < iMla catena d'unione. pag. 111. Vedi
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Armodio non ebbe occasione di trovarsi a tali cerimonie

coriiniorerilL Non aveva invitato signore di nessuna specie. Egli

era la con cent'occhi. Aveva posto il poco tempo corso tra la

iniziazione e il banchetto a studiarsi fedelmente tutti gli at-

tucci di bertuccia prescritti nel rituale. Pero nei traragli di

masticazione si comporto colla disinvoltura d'un vecchio mas-

sone e sgallettando come un giovane apprendista da tutti ben

voluto. Scrisse poi alia Clarice minutamente la sua cenata mas-

sonica, e si vantava: Accusavo a gala i FF.\, che nulla nulla

iallissero al regolamento. Erano puniti issofatto coram populo.

E una delle allegrie meno sciocche di questi sciocdiissimi ban-

chetti: perche il colpevole e condannato a tirare una canno-

nata di polvere debole, cioe a bere un bicchier d^acqua, che

il vicino subito gli mesce. Me nessuno pote cogliere in fallo,

sebbene piu d'uno mi tenesse d'occhio, per vendicarsi. In uscire

il Venerabile mi promise, che alia prima masticazione, m'in-

caricherebbe di comandare i brindisi. Altri mi dissero: Co-

raggio, e avanti. Tu se' uno spiritaccio, e farai grande pas-

sata: sei entrato ieri, e gla sei padrone del baccellaio.

Infatti mi sento padrone. Finora nessuno mi puo impe-
dire di andire innanzi o di tornare indietro. Contuttocio mi

aspetto una canata dell'avvocato Romani, a cui ho scritto la

inia iniziazione di ieri. Cio non togliera che egli non si ado-

peri ad accomodare i fatti nostri, e ad ottenere, se sara ne-

cessario, una dispensa che tranquilli la tua coscienza. Ci penso

di e notte piu che a tutte le massonerie del mondo. Pensaci

anche te, e voglimi bene quanto ti vuol bene il tuo Armodio.

La canata in fatti era gia scritta, e noi rabbiamo gia letta,

ma non era anche arrivata alia posta di Genova.

anche TAXJI., /<>* Sa'urs ma^onnes. pag. 2'>3, e le prime canzoni di tavola, ohe

sono fatte apposta per questa ceriinonia, pp. 266, sgg., e. il Cantique des santca,

e Le feu maconniqite. pp. H2, sg.

XIII, vol. IX, fast. 902. 13 13 </""'" '
x " v

-
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i.

La vita del P. Ludovico da Casoria, scritta dal Cardinale

ALFONSO CAPECELATRO, Arcivescovo di Capua. In 8 di pa-

gine 671. Napoli, tipografla editrice degli Accattoncelli,

San Raffaele a Mater-Dei, 1887. Prezzo Lire 6.

Mirabile 6 sempre Iddio ne' suoi Santi ! ecco il pensiero che

tutto spontaneo ti nasce nel leggere queste bellissime pagine,

scritte con tanta unzione di spirito, con tanta vivacita e mae-

stria di coltissima penna, con tanto affetto di tenerissimo amico.

La figura,deirumile fraticello di Casoria ti si mostra in un

quadro di soavissime tinte, tutta raggiante della dolce carita.

di Cristo. Bella e fedele immagine del suo Patriarca, il Po-

verello d'Assisi, ei ne ritrae al vivo molte delle fattezze piii

caratteristiche
;
sicche tu ammiri in pieno secolo XIX quelle

meraviglie di sublime semplicita, di fede sovrumana, d'amore

sviscerato alia poverta e al disagio, di ardentissimo affetto verso

ogni maniera di miserabili, le quali rendevano si belli quei

secoli, detti, in onta alia verita, secoli di barbarie e ignoranza.

Agli 11 di marzo 1814, venue alia luce nella piccola citta

di Casoria, a quattro miglia da Napoli, il nostro Servo di Dio,

figlio a Vincenzo Palmentieri d'umile ma onesta condizione, e

nel battesimo ebbe nome Arcangelo. Nacque in una stanza ter-

rena, poscia ridotta a stalla: di che si gloriava piu tardi questo

figliuolo di S. Francesco. Perspicace d'ingegno, vispo, allegro,

crebbe egli nell'innocenza della vita e nell'affetto a' suoi ge-

nitori, ch'ebbe sempre caldissimo. Non possiamo tener dietro

al come gli corressero quei primi anni, parte nella citt& natia

intento allo studio sotto la disciplina d' un buon sacerdote,
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parte in Napoli, in un'oscura bottega da legnaiuolo. La prov-

videnza lo guidava insensibilmente per le sue vie: flnche, dopo
varie difficolta, ai 17 di giugno 1832 il giovine Arcangelo vesti

1'abito di S. Francesco, prendendo il nome di Lodovico. Inten-

deva egli allora le alte mire che su di lui avea la destra amo-

rosa e onnipossente di Dio? Non pare: che i primi anni della

sua vita religiosa, benche ornati d'innocenza e di regolare os-

servanza, non uscirono punto dall'ordinario; salvo che fin da

allora si noto in lui quella non ordinaria, schietta sempliclta,

la quale a taluni parve forse eccessiva, e che pure diede alle

sue virtu un lustro d
1

amabilita e d'attrattiva singolare. Nel

1838, quattr'anni dopo la solenne professione religiosa, ebbe la

desideratissima consolazione del sacerdozio. Piu tardi fu chia-

mato ad insegnare ai suoi correligiosi, fllosofia e matematica;

e in siifatta occupazione duro sino al 1847.

Comincio in quell'anno a sentirsi in cuore desiderii piu vivi

di perfez^one: il combattimento interiore si fece ognora piu

gagliardo: ei si diede a preghiera piu frequente e fervorosa.

Un giorno ch' egli stava chetamente e tutto raccolto in se

stesso in un cantuccio della chiesa delle Sacramentine, fu ve-

duto pregare piu lungamente e fervidamente del solito. M;i

ecco che tutto d'un tratto si scosse, impallidi, usci dai sensi,

cadde come tramortito a terra Che cosa fosse avvenuto al-

lora nell'interno delFanimo del P. Lodovico, ei nol voile mai

dire e forse non ne ebbe mai lui stesso un'idea chiara e piena.

Solo, dopo trascorso qualche anno, il nostro Padre disse e ri-

pete a parecchi amici che quello era stato il giorno e quella

1'ora del suo lavacro.... Voleva con quel suo modo un po' pa-

rabolico signiflcare che, come il battesimo gli era stato lavacro

e avviamento alia vita del bene, cosi il mistero, avvenuto dentro

di lui al momento che cadde tramortito a terra, gli era stato

lavacro e avviamento alia vita di perfezione. Cosi F illustre

Scrittore della sua vita (pag. 40). E noi pure volemmo ricor-

dare peculiarmente questo punto che segna nella vita del Pa-

dre Lodovico come Palba di un giorno, il quale s'aperse poscia

a sempre nuovi e piu vivi chiarori.
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Le prime Ihminn' <li <-;int;i lc rivolsc, comVr.-i giusto, a' suoi

fratelli di religione, procurando 1' erezionc di un' infermeria.

Poi applico Taniiiio a propagare con gran zelo il Terz'ordine

francescano; e delle sue fatiche raccolse presto frutti copiosi.

Col mezzo del terziari pot6 quindi estendere ropera di giovare

agFinfermi, anche ai poveri sacerdoti secolari; e cosi ebbe ori-

gine la casa della Palma, chiainata dal caro Padre la Palma sua

Ma T incendio di carita che gli divampava in petto usci

presto da questi primi limiti, troppo per lui ristretti. Allora

nacque nella sua fervida mente 1'opera dei moretti, ossia quella

che egli piu tardi espresse con quel suo motto: VAfrica con-

vertird I
1

'Africa. In uno scritterello di sua mano, cui intitolo:

Origine dei fanciulli mori, cosi cominciava: La mia mente

cercava Dio, e non potendo afferrare Lui cercava di trovare

le creature di Dio. Fondata 1' infermeria dei frati dell' ordine

e dei poveri preti della Palma..., io non riposava, cercando sem-

pre di fare per trovar Dio e avvicinarmi a Dio per mezzo delle

creature. Cosi nacque e crebbe quest'opera, la quale, se non

ebbe tutti i frutti ripromessisi dal Servo di Dio, fu prova gran-

dissima dell' infocato suo amore, e non gli si parti mai dal

cuore sino all'estremo della vita, lasciandola in retaggio come

preziosa eredita ai suoi frati Bigi.

E impossibile tener dietro, colla brevita di una rivista, allo

svolgimento di questa e di moltissime altre opere del P. Lo-

dovico, in mezzo ai conforti degli amici, alle persecuzioni dei

malevoli, agli ostacoli frapposti da animi gretti o da malin-

teso zelo.

La morte di Ferdinando, re delle due Sicilie, a cui il Padre

fa sempre carissimo, non meno che al flglio Francesco II nel

suo breve regno, e i rivolgimenti politici che seguirono, non

furon bastevoli a mettere incaglio all'operosa carita dell' umile

Francescano. Fu anzi mirabile cosa, com'egli tutto sapesse ri-

volgere e trarre ai suoi santi disegni, facendo servire anche

il male all' opera dol Signore. Fu di quei tempi che il Padre

Lodovico, andato a Roma, gittossi a' piedi di Pio IX e gli disse:
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- Beatissimo Padre, viene la rivoluzione. Che debbo fare io?

Debbo chiudermi nella cella a pregare, o cacciarmi in mezzo

al fuoco per operare ? Essi vorrebbero servirsi di noi per fare

il male. Possiamo noi servirci di loro per fare il bene? A
oui il Santo Padre rispose: Torna pure, o figliuolo di S. Fran-

cesco, a Xapoli : esci dalla cella e cacciati, come tu dici, in

mezzo al fuoco ad operare, serviti degli stessi nemici per fare

il bene e ne avrai merito avanti a Dio. E daquel momento
non rifuggi la sua carita d' accostarsi, con quel fare sem-

plice e soave che innamorava di lui, anche a persone di sentire

assai lontano dal suo, e indurle a sostenere quelle infinite

opere, di'essa carita gT inspirava.

A farle poi vivere e prosperare a piu larga cerchia e con

piu durevolezza, istitui i frati Bigi, quale novello germoglio

del fecondo albero francescano; istitui le Elisabettine; die vita

ai due periodic! la Carita e Y Orfanello; apri in Xapoli un

ricovero per gli accattoncelli, foute d'innumerevoli benedizioni

alia classe povera di quella popolosissima citta; apri ospizii pel

sordo-muti, pei ciechi, per gli orfanelli; altro ospizio a Posillipo

per i fanciulli scrofolosi e ammalati bisognosi di bagni marini;

e cosi va dicendo di non poche altre istituzioni simiglianti. E
colFandar degli anni Fopera sua non restrinse alia sola Napoli

e dintorni, ma T estese anche in altre citta d'ltalia, come in

Roma, Firenze e altrove.

Xon e nostro scopo ritessere qui la vita del P. Lodovico,

ne tampoco di accennare a tutti i principali avvenimenti di essa.

Xon vogliamo tuttavia lasciar di rammentare, quanto ardore

mettesse e quanta costanza per far erigere, in occasione del

VII centenario, un monumento al diletto suo Padre, circondato

dai gloriosi terziari, Giotto, Dante e Colombo. Mi'glior consiglio

pero si e di rinviare i lettori al bellissimo libro che abbiamo tra

mani, dove troveranno ampiamen' e di che pascere il loro spirito

e rinfrancare il cuore in quelle pagine cosi piene d'esempi di

ogni virtu di questo figiio degnissimo di S. Francesco. Vi leg-

geranno come non lascio Iddio mancare al suo servo il fuoco

della tribolazione, nel quale lo venne sempre meglio affinando
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tra dolori e flsici e morali d'ogrii fatta; vi loggeranno il tene-

rissimo racconto degli ultimi giorni o beata morte del servo

di Dio, avvenuta nel lunedi Santo, ai 30 di marzodel 1885; <>

vi scorgeranno altresi, come pare sia gia piaciuto a Dio di glo-

riflcarlo dopo morte con grazie, operate a sua intercessione,

che tengono certamente del prodigioso.

L'intima amicizia, nudrita vivissima per molti anni dall'il-

lustre Porporato, scrittore di questa vita, col Santo Francescanor

non che torre nulla al pregio del racconto, gli da anzi efflcacia

maggiore di colorito ed olezzo di soavissimo affetto. Per tal

ragione altresi il chiarissimo Scrittore pote avere alia mano
documenti abbondantissimi e de

1

piii intimi e preziosi, per in-

trecciare, con tanta precisione, maestria e garbo, in un ma-

gniflco tutto, mille e mille fatti di questa vita veramente me-

ravigliosa.

II testamento spirituale, che sino dal 1877 il P. Lodovico

scrisse pe' suoi frati Bigi, chiude il libro a modo di appendice.

E noi pure a modo di conclusione ne riportiamo le poche

linee, apposte alia bella incisione, che rappresenta il caro Padre

ed orna il frontespizio del presente volume. II Signore mi.-

chiamo a s6 con un amore dolcissimo I malati Sacerdoti

furono i miei primi amori; poi i poveri Africani per i quali

avrei voluto esporre la mia vita
;

i muti, i ciechi, i vecchi e gli

orfanelli sono stati gli amori del mio cuore, della mia fantasia

e della mia natura.

Auguriamo che si diffonda largamente quest' ottimo libro

nel quale i pregi dello stile gareggiano coU'eccellenza del sog-

getto, e che fa si degno riscontro a tante altre pregiate opere

dell'Emo. Capecelatro Arcivescovo di Capua. Esso sara gustato

senza dubbio anche da coloro, che pur ammirando i mirabili

effetti della cristiana carita, non sanno far ragione della radice

che li produce. Faccia Iddio che a tanto lume di sopranna-
turale virtu s' aprano i loro occhi a confessare la verita e ri-

conoscere la sempre feconda vitalita della Chiesa di Gesu Cristo,

unica area di salvezza, solo verace fbnte di bonta e di santita.
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II.

ALLA NUOVA ANTOLOGIA.

Da un' effemeride che riceve 1' imbeccata da quel soflsta a

tutti noto, Ruggiero Bonghi, parlando del Giubileo sacerdotale

del Santo Padre, che cosa potevamo aspettarci ? Sofismi e nien-

t' altro che soflsmi : la botte da del vino che ha, dice il pro-

verbio. In effetto nelle nove linee che il cronista, tanto prolisso

nel magnificare le geste dei suoi padroni, s' e degnato consa-

crare al piu grande avvenimento de' giorni nostri, qual e il

Giubileo Sacerdotale del S. Padre, che cosa troviamo? quattro

sofismi, ed una conseguenza, nella quale, se ben si mira, sta

tutto il veleno : in cauda venenum. Yediamo se e vero.

II Cronista con quella sicumera, che e propria della scuola

bonghiana, conchiude 1' articoletto cosi: Politicamente la Santa

.Sede non ne ritrae alcun profltto. Rispondiamo. Ne siete

-certo, signer Cronista ? Abbiamo ragione di credere che sia

tutto il contrario, altrimenti non lo direste. Voi fate a somi-

glianza degli atei, che non direbbero mai Dio non e se

fossero realmente persuasi che non ci sia. D' altra parte, tanto

e vero che la Santa Sede ci ha politicamente guadagnato, che

di questi giorni piu che capitale del Regno italiano, Roma e

apparsa F antica metropoli degli Stati Pontificii
;

ci ha guada-

gnato, perche il Giubileo pontificio ha messo in sodo un fatto,

ed e che il mondo intero vuole 1' intera liberta e F assoluta

indipendenza del Papa ;
ci ha guadagnato perche colF occasione

del Giubileo la questione romana ha fatto di nuovo la sua cora-

parita nelle assemblee politiche.

Ora vi par questo poco profltto? Vi par poco che mentre

il Governo e il parlamento danno per morta e seppellita

questa quistione, di fuori ed anche di dentro si grida : che e

viva e piu che mai viva? Questo contrasto tra coloro, e sono

la minoranza, che la dicono flnita per sempre, e coloro, e sono

il maggior numero, che la vedono sempre palpitante di vita,

e uno spettacolo che dee avere il suo termine, il quale non
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puo essere che quello preveduto dagli uomini che smtono la

forza invincibile del Papato.

Sfatata la consciiucn/a ci sara ora facilissimo smagare i

sofismi.

1 softsma : II Giubileo pontificio corre pericolo di pas-

sare assai meno osservato che non lo sperassero i clerical!.

Tante asinerie quanto parole! E innanzi tutto, caro davvcro

quel corre pericolo. In buona grammatica il Cronista avrebbe

dovuto dire correva, perche il Giubileo del Papa e ora passato

nel campo dei fatti, e se pericolo questo grande avvenimento

ha corso, e stato quello di vederlo turbato dalla malizia di coloro

che oggi fanno a gara nel rappresentare tra noi le portf flfl-

l' inferno. Se nulla finora e accaduto, cio si deve, prima ad una

speciale protezione del cielo, e poi perche di fuori ci e rhi

guarda, e all'uopo saprebbe fare la voce grossa per impedire

quakmque violenza da parte di coloro che altro dritto mai non

conoscono che la forza, ne sanno contenere il loro mal talento

che quando ci e qualcuno che loro faccia paura. Ma lascianio

li la grammatica, e prendiamo il senso, ovvero la cosa in

se stessa.

Difatto, il Cronista della Nuova Antologia dev' essere un

novellino, per ignorare che il Giubileo pontificio non poteva pas-

sare inosservato. I cattolici di tutto il mondo sapevano a />//>>//

che il Giubileo pontificio sarebbe riuscito, come di fatto s'e visto.

grandioso, straordinario, senza esempio, perche tutto i-io die

concerne il Papa prende sempre un tale carattere di grandc/za

che nulla uguaglia ; sapevano inoltre che non era mestieri tare

invito a quelli di fuori per averli ai piedi del trono di Leone XIII

nel gran giorno della sua ffsta giutrilare, bastando per ren-

derla splendida, magnifica, degna del Vicario di Gesu Cristo^

i cattolici di tutta Italia. Coloro che siffatte feste divisarono

aveano la certezza che sarebbero state un trionfo del Papa to.

ed una campagna perduta per la rivoluzione insediatasi in

Roma ; aim n' erano tanto cc'rti che delle chiacchiere messe in

giro dai soliti vaticinatori <li sciagure, fecero quel conto che*

si fa dei cani quando abbaiano alia lima.
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^' sofisma : II Santo Padre riceve doni ed attestazioni di

rispetto da un gran numero di cattolici, ma nessun Governo

si associa in forma ufflciale a queste manifestazioni. Chi fa

la rassegna politica dell' eifemeride di Ruggiero Bonghi deve

avcre la fronte invetriata per iscrivere queste cose in Roma
dove non c' giornale per quanto male informato e peggio

ispirato, il quale non sappia e non istampi chi va e chi viene di

questi giorni dal Vaticano. Come? nessun Governo si e asso-

ciato alle manifestazioni del Cattolici ? E i doni dei Sovrani di

tutto il mondo ? E le ambascerie straordinarie, e le lettere gra-

tulatorie dei Principi non pur cattolici ma anche scismatici e

protestanti? Che forse tutti questi principi non sono stati d' ac-

cordo coi loro Governi ? Di perfetto accordo, altrimenti se ne

sarebbero astenuti, specialmente in quegli Stati dove il Principe

regna e non governa. E si 1' han fatto e con tanta solennita

da mostrare al mondo che F omaggio per essi renduto al Sommo

Ponteflce, non era soltanto F espressione della loro particolare

devozione, ma.respressione dei voti del loro popolo. Ci duole

il dirlo, ma dobbiamo dirlo : una sola eccezione si e trovata in

questo grande e meravigiioso concorso dei Principi e dei Go-

verni di Europa, per non parlare che delF Europa soltanto
;

ma questa eccezione dice che in Italia la rivoluzione e arbitra

delle sorti di un gran popolo, e che gli uomini che la governano

non obbediscono che al dispotismo delle sette anticristiane.

Quanto alia forma ufficiale, ci sia lecito di chiedere al Cronista

della Xioora Antologia, che cosa ha egli voluto dire con queste

parole? Che gli ambasciatori straordinarii che si sono presentati

al Vaticano per rendere omaggio al Sommo Ponteflce a nome

dei loro Sovrani e dei loro Governi, F han fatto di nascosto,

senza alcun esterno apparato, proprio alF insaputa di tutti e

senza che alcuno se ne avvedesse ? Eh via, smettete una volta

di essere ridicoli, che tale si diventa quando per maltalento si

nega la verita conosciuta. Come andassero al Vaticano gii il-

lustri personaggi spediti a Leone XIII F han tutti visto
;

e

quanti si trovavano al passaggio dei loro splendidi equipaggi

poterono comprendere il senso . della dimostrazione che inten-
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dcvano compiere ; perche a niuno sfuggisse che essi erano venuti

per rendere al Ponteflce un omaggio religiose e politico.

3 Sofisma: Anche a Roma le feste del Giubileo non sem-

brano mantenere cio che la stampa clericale avea prornesso.

Ma che cosa la stampa cattolica avea promesso che non abbia

mantenuto ? Avea promesso che si sarebbe raccolto un milione

per 1'obolo da offerire al Papa per la sua messa giubilare, e

invece glie ne ha offerto due e mezzo. Avea promesso di attirare

ai piedi del gran Ponteflce i pellegrini di tutte le parti del mondo,

e per un mese Roma non ha veduto che pellegrini a centi-

naia, a migliaia di tutte le lingue e colle mani piene di doni

e di offerte in danaro. Delia sola Italia, a confusione dei ne-

mici del Papa, meglio di ventimila. E che persone fossero questi

romei del mondo cattolico, non uopo di ricordarlo. Aveano

promesso di dare al mondo lo spettacolo di una Mostra; e gli

oggetti che ora formano F ammirazione degF italiani e degli

stranieri nella detta Mostra son tali e tanti che a numerarli e

descriverli non basterebbero molti grossi volumi. Gli e vero che

molte altre cose avrebbero voluto promettere; ma e forse colpa

di questi uomini di cuore e di fede se non han potuto ne promet-

terle, ne realizzarle ? Se fosse stato in poter loro avrebbero inco-

ronata di luce e di flori Fintera citta dei sette colli; rizzati archi

di trionfo in ogni via; ornate le piazze di emblemi e di figure

simboleggianti le grandi virtu e le grandi geste del regnante

Pontefice; rinnovati in cento modi con solennita e pompa mag-

giore gli entusiasmi e le feste di cui la Roma dei Papi fu teatro,

e quando il settimo Pio tornava dal lungo suo esiglio, e quando
dal magnanimo predecessore di Leone XIII si celebrarono tre

grandi Giubilei. II perchfe tutte queste grandi e belle cose sieno

rimaste solo un desiderio, non & mestieri che lo diciamo, ognuno
lo indovina.

Per tornare ora a quel che dicevamo al principio: da questo

Giubileo, e nell'occasione di questo Giubileo, la Santa Sede ha

ritratto un bene immense, un profitto, che non si aspettava;

tanto e stato superiore alle umane previsioni. E per questo ci

piace di richiamare 1'attenzione dei nostri lettori non pure sul
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significato, ma sulle cause che hanno contribuito a rendere

cosi solenni e cosi splendide le manifestazioni di affetto, di ve-

nerazione e di omaggio al Sommo Gerarca della Chiesa. In-

Tero, il fatto di un Papa che celebra il suo Giubileo sacerdotale

non e nuovo nella storia del mondo. Ben 15 Papi celebrarono

solennemente il loro cinquantesimo anno di sacerdozio; giam-

mai pero, per quanto sappiamo, si verified uno scoppio di esul-

tanza somigliante a codesto. E perche mai tanta festa nel 1888,

sul tramonto di questo secolo XIX, che n'andra certo sinistra-

mente celebre per le sue grandi perversita e per immani delitti

consumati alia faccia del sole e per una guerra quasi generale

mossa contro la Chiesa e contro il Papa? La risposta non e

dubbia. E appunto il carattere atroce ed infame di siffatta

guerra sconsigliata ed iniqua che ha suscitato nel mondo questo

santo entusiasmo. S'e finalmente compreso che la guerra fatta

al Papa, e guerra di sterminio contro tutto 1'ordine sociale, e

che la causa del Papa e la causa di tutti i popoli come di tutte

le monarchie. Se la cosa e cosi, qual figura ha fatto in tanto

generale entusiasmo FItalia legale? Quella di essere rimasta

fuori della casa del Padre, in bando delle nazioni, oggetto di

dolore al cuore di questo Padre e di scherno a tutti coloro che

in essa vedono Fancella avvilita della massoneria.

III.

Lagrime da coccodrlllo della Riforma del 7 Gennaio 1888.

II giornale del sig. Francesco Crispi, diretto notoriamente

da un ebreo de"
1

piu arrabbiati contro il cristianesimo ed i cri-

striani, nel numero stesso dei 7 del corrente, in cui pone agli

Italiani il dilemma o di rinnegare la patria o di rinnegare il

battesimo, o di essere col Vaticano-cessando di essere giudai-

camente Italiani, o di essergli contro, cessando d'essere italia-

namente cristiani, presa occasione dalla inaugurazione del

nuovo anno giuridico , ha aggiunto un articolo sulla delin-

quenza dei minorenni, che noi vogliamo quasi in tutto co-
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munir;ir<> ai uostri lettori, certi come siamo, che il trascorivrlo

far^i loro t:ran piacere.

Nclla inaugura/ione del nuovo anno giuridico, il I'rocuralon 1

gene-

rale della noslra (lorte di Appello, c il Procuralore del He, fra i tanli

argomenti gravi die traltarono, diedero
pii'i larga partc del solilo alia

delinquenza dei niinorenni.

E quest a a noi sembra che sia stata la piu grave inateria dei loro

discorsi; sia per 1'entita dei risultati che esposero, come per le conside-

razioni moral! di cui li accompagnarono.
La magistral lira, quale in uno Stato libero va intesa ed cscrcilata,

non puo restringere il compito suo alia pronuncia/ione della sentenza, tra-

scurando lo studio dei fenomeni sociali che ogni giorno si prcsentano nelle

aule dei trihunali.

Questc sono la vera clinica delle malattie rnorali; e se il magistralo

non facesse altro che aflermarc la specie del morbo, non risalendo alle

cause e non pronundaiido la sua parola sul metodo di cura, tutte le volto

che gli si o(Trc 1'occasione, manchereble certo airufficio suo.

Ora, la frequenza dei reati che si commettono dai minorenni c il

fenomerio della vita socialc clie merita maggior considera/ione. Sidl'animo

dei giudici, che vedono cosi spesso presentarsi i giovani dcliuquenti, pro-

durra una dolorosa sensazione lo spettacolo di quella malvagita precoce;

e rifletteranno che i colpevoli maggiorenni souo ancora in forte mi morn per-

che ad ess! pure manco, nella eta giovanile, un freno alle malvagic passioni.

II maggior nutnero dei reati, di cui devono rispondere i miuorenni,

sono comrnessi dai 18 ai 20 anni; quando appunto gli istiuti perversi\

non repressi in tempo, prendono il sopravvento.

Sopra 100 condaune pronunciate dalla Corte di Assise del distretto

di Roma, 10 colpirono i colpevoli minor! di eta; e, sopra 100 condannc

dei tribunal!, 25 crano contro giovinastri che non avevano raggiunto I'd a

maggiore. Inline, sopra 542 senlenze p^nali di pretori, 80 riguardavami
i minorenni.

Da queste cifre, die trovano riscontro anche in altre provincie ita-

liane, si ha ragione di dedurre die malitia supplet aetafem; giacche, cu-

mulando iusieme i risultali ddla penalila dei minorenni, avanti ai tribunal!

c alle OMi di Assise, si scorge cvidentemente come i reati, di cui quelli

si rendono responsabili, siano in prevalenza i
piii gravi.

II massimo contingftiito dei condannati minorenni e dato da quei

reietti dalla Ibrtuna die liirono abbandonati dai genitori, o che ebbero

nclla famiglia una scuola di perverlimento morale.

Saggiament^ vedevano percio il coniin. Sighele e il comm. Trava-

glia nelle loro ora/ioni inaugural! un salutare rimedio alia precoce reit;'u

nella tutcla della infanzia dcrelitla.
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I soli nie/xi che souo in potcre al magistrate pur troppo non ba-

stano a migliorare 1'animo dei giovani inclinati a mal fare; e si vede in-

fatti continuamente che gli stessi individui, condannati quando erano

minorenni, sono poi nuovamente sottoposti a giudizio, quando non hanno

piu diritto a diminuzione di pena, per la eta minore.

.Xol solo distretto della Corte di Appollo di Roma, oltre ai condan-

nati miuorenni, furono pure ricovorati nelle Case di correzione e nei Ri-

formatorii, per ordinanza del giudice, 316 giovinastri.

In tut to il regiio non vi sono ora meuo di 6 mila minorenni ricoverati

presso le Case di custodia e presso i Riformatorii privati.

Trovansi 1100 giovani nelle Case di custodia e un centiuaio di gio-

vinette mal disposte; e nei Riformatorii i maschi sono piu di 3000 e le

fernmine quasi 2000.

Gli agricoltori daniio il minor contribute alia malvagita sviluppata

troppo presto; e alcune categoric di professioni femminili le portano uno

straordinario contiugeute.

Per esempio, delle 1686 giovinette racchiuse nei Riformatorii, 1187

sono sarte, cucitrici, ricamatrici, trinaie, fioriste.

Sei sono attualmentc le Case di custodia pei maschi, in Italia : la

Ambroyiana, con circa 250 ricoverati, e quelle di Rologna, Aapoli, Pisa,

Tivoh", Torino (Genwala).

Vi e una sola Casa di custodia per le feminine, a Perugia.

In complesso, vi e un movimeuto medio annuale di 500 giovani,

nelle nostre Case di custodia.

Dei Riformatorii, ne abbiamo ora 21 pei maschi e 20 per le femmine....

II piu popolato e il Riformatorio di Milano, con quasi 600 giovani.

II maggior numero di fanciulle discolc si trova nella Pia Casa di Mi-

lano, che ne racchiude 531.

Al miglioramento morale di questa gioventu mal prometteute con-

viene vigilare severamente; molto piu che il nuovo Codice penale fissera

a 18 anni, anziche ai 21, come e oggi, I'eta maggiore per gli etTetti penali....

Piu che in queste prescrizioui del Codice, che colpirebbero il mino-

renne quando gia il suo cuore fosse pervertito, dobbiamo pero aver fede

nella tutela amorevole, vigilante, paziente, dei fanciulli piii disposti a per-

correre il sentiero della colpa, perche mancanti di guida e di buoni esempi.

A formare 1'animo di questi sciagurati, che spesso volgouo alle male

opere le dot! naturali di proutezza e di ingegno di cui sono foruiti, oc-

corre assolutamente che la societa provveda, con qualunque sacrificio.

E il primo e il piu evidente dei suoi iuteressi; se le sta a cuore di

non allevarsi nei seno quelli che un giorno le farauno maggiore offesa .

Da che pulpito sentiamo predicarci la necessita della mo-

rale, del frenar le passioni, del dar buouo esempio ! Si direbbe
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uii iervorino da mission.uio! Or questa bella ed erudita pre-

dica della Riforma serve di commentario al precedente arti-

colo, nel quale, dopo il dilemma, o col Vaticano o contro il

Yaticano, e detto con termini espressi: L' anticlericalismo non

e soltanto questions- di progresso civile; diventa o meglio ri-

inane pih apertamente questione di esistenza nazionale. Del

che ediflcato il FanfuUa del giorno seguente, non si e po-

tato tenere dall'esclamare: E cosi il signer Gambetta, morto

in Francia, rivive in Italia neh" onorevole Crispi, ripetendo:

Le cUricalisme, voila 1'ennemi! rincalzandolo col dilemma

evangelico con me o contro di me.

Adunque da una parte, si noti bene, per assicurare I'esi-

xtenza nazionale ed il progresso civile degl'Italiani, la Riforma
richiede necessariamente che essi si sbattezzino e si diano a

professare F anticlericalismo, che e negazione d'ogni fede, ne-

gazione di Dio e negazione conseguente d'ogni morale: dal-

1'altra parte la Riforma stessa, per assicurare 1' esistenza so-

ciale, dimanda moralita e freno alle passioni. Questa e la lo-

gica del diario ebraico.

II commendator Clerici, sostituto procuratore generale di

Milano, nel suo discorso d'inaugurazione dell' anno giuridico,

avendo annunziato al pubblico che i condannati 1'anno 1887

nella giurisdizione di quella Corte erano 11,710, e fra questi

circa 2000 minorenni, voile ricercare le cagioni di un tanto e

si precoce depravamento, e le assegnava principalmente nella

negligenza dei genitori e nell'esilio dato alia religione senza

averle nulla surrogate, e soggiungeva : Vi sono parecchi ge-

nitori dalla mente cosi guasta, dalPeducazione cosi limitata,

che credono atto di liberalismo crescere i figliuoli senza fede.

Questa e una colpa. La gioventu cresce cosi senza ideali, cor-

rotta e corruttrice; e da questa escono poi i malfattori.

Ecco pertanto, a senno di quel primario magistrate della

capitale morale d' Italia, che popola piii di ogni altra citta

della Penisola il suo Riformatorio e la sua Casa di custodia di

gioventu prevaricata, il frutto genuine dell' anticlericalismo,

posto dalla Riforma per condizione essenziale d' italianita.
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Onde, invece di sparger finte lagrime sopra la delinquenza

del minorenni fra noi, 1' ebraico giornale del signer Crispi <lo-

vrebbe spargerle sopra se stesso, e pensare che sopra se fa

ricadere i fulmini d'esecrazione che scaglia contro le famiglie,

scuole di pewertimento morale del fanciulli, e contro i per-

vertitori della giovinezza. Faccia esso un po' di esame di co-

scienza sopra di se: vegga come tratta quella religione, che

e pure la nazionale degl' Italiani, gF improperi', gli scherni, le

bestemmie con cui vilipende tutto cio che ha di piu sacro,

principiando da Cristo-Dio e terminando in chi da qualche

segno di onorarlo: vegga il conto che fa del pudore e dei ri-

guardi piu ovvii alia pubblica costumatezza, ne' suoi romanzi,

scelti sempre tra il luridume degl' immondezzai forestieri, e nelle

novellette dell' allro mondo, di cui lorda abitualmente ognuno
dei suoi fogli: vegga quali ree passioni attizzi del continue ne'

suoi lettori e quale strazio meni di quanto nell'ordine, anche

meramente umano, della moralita e della civilta rispettabile.

Poi, fatto questo esame, concluda se esso, insieme col gregge

de' giornali ruminanti nella stessa sua greppia, non sia, dal

canto suo, uno de' piii efflcaci cooperatori al guasto delle fa-

miglie, alia corruzione della gioventu, airaumento progressivo

della delinquenza dei minorenni.

Esso parla di biwn esempio. II miglior modo di inculcarlo,

e darlo. Nulla giova cantar bene e razzolar male. Esso prega

la societa di provvedere alia formazione dell' animo dei gio-

vani se pure non vuole allevarsi nel seno quelli che un giorno

le faranno maggior offesa. Ma il modo migliore di prov-

vedere sa egli quale sarebbe? Che il nuovo codice punisse i

giornali corruttori delle anime giovanili, almeno quanto pu-

nira gli assassini da strada. Questo non sarebbe rimedio cer-

tamente grato ai banditori dell' anticlericalismo : ma sarebbe

applaudito datutti i galantuomini, i quali, col sostituto procura-

tore generale di Milano, chiamano colpa quel liberalismo, che si

fa consistere nell'allevare i figliuoli senza fede, cioe aH'anticlo-

ricale. Le lagrime di questi galantuomini sopra la crescents

delinquenza dei minorenni, sono lagrime di cuore: quelle della

Riforma sono lagrime da coccodrillo.
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1. I ritrovati doll Kdison, nuovi ed antoriori : la penna elettrica : la torniopila

e il niicrotasiinetro : la rnacchina armonica e il nuovo generatore termo-

clcttrico: 1'antico e il nuovo fonografo 2. Le acque insaluhri: cspinpii

della loro efficacia nella difiusione dei contagi : prove alienate in contrario:

loro inefficacia 3. Come si possa leggere 1'ora vera, sopra un orologio

ohe s'e fcrmato: e come un'orologio clip va bene si fan-in sorviro da

bussola.

\. Non sara facile trovare chi contenda all' Edison la pahna fra i piu

ingegnosi e fecondi inventori d'applicazioni fisiche. Non passa anno die

euli non tragga fuori con qnalche suo nuovo ritrovato, parecchi dci quali

mantengono tutto il loro valore anche dappoi che altri fisici avuta la priina

idea, la svolgono in modo diverso c con avvisi che non si potevano avere

lacilmente da principio. Le larnpade elettriche doll' Edison scguitano ad

rsscre delle piu pregiate; e si pref'eriscono in molti casi a quelle del

.InblochkofT, del Wallace-Fanner, del Werderrnann, del Reynier, del llapiefl,

dello Swan, e di altre in gran nuinero. L''Opera, teatro massimo di /';i-

riji'i
e illuminaio da un focolare Edison, corrispondente a 8000 lampado

da 10 candcle 1'una.

Fra i ritrovati anterior! doll' Edison ricordoreino la pennn clfttrica, pic-

<'olo arnese ordinato ad ottenere piu copie d'un medesirno scritto senza

piotra litografica. Esso consiste in una cannuccia, alia cui punta va unita

q nella di un ago, il quale vibra velocissimainente imianxi e indietro,

j>or virtu di un piccolo inotorc elettrico, fissato in vetta alia cannuccia.

Montre adunque la punta dolla penna scorre sulla carta, quolla dell'ago

ne segna la traccia con una serie di forellini minutissimi a seconda dollo

scrilto. Con cio e formato il inodello; ne per trarno una dopo Tallra fino

a un migliaio di copie in poche ore, occorre altro che di stendere il foglio

bucherato sopra altri (bgli di carl a bianca e passarvi sopra con an rullo

intriso d'inchiostro. La tinta, passando at traverse ai tori, va a trovare il

i'o-lio sottoposto e vi iinprime una copia puntoggiala del docuinento.

!'. un rilrovato dell' Edison anche la trriiinpilii, foggia particolare del

iiii<T<>t<isini<>tr<> o inisuratoro delle nienonie pressioni, die serve tut to insiomo

come il I'onle di \Vlieatstone, a svariate ricerche ed osperion/e. Essn
'

fondalo sulla variabilita della resislonxa eletlrica del carbone a second;*
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dolla v;iri;i pressione a cui e sottoposto. La terntopila consist c in uu dado

di carbonc addossato ad un'armatura iininol)ile e a contatto dalla parte

d' innanzi con una lamina di fcrro mobile. A questa lamina s'appunta a

si|uadra 1111,1 sottile lista di coruo o di cannuccia di penna. Ora quaudo
s'inual/a comechossia la tempcratura della lista cornea, questa, allungandosi

per elfetto della dilatazione, pigia la lamina contro al carbone nel quale

piTrio scema a proporzione la resistenza al passaggio di una corrente, che

vi si passa col solito mezzo dei reofori : e quella variazione di conducibi-

lila viene subito rivelata dalla deviazione dell'indice reometrico. L'istru-

meuto e cosi delicate, che il semplice calore della inano basta a produrre

una deviazione di 10. Se poi le indicazioni s' ingrandiscono mediante la

rilk'ssione di un raggio lumiuoso, la mano tenuta a 15 e piu centimetri

da una lista di vulcanite messa nell' istrumento, basta a cacciare 1'indice

t'uori della scala, e il somigliante fa, nel verso contrario, un pezzo di

ghiaccio collocate alia stessa distanza.

II nwTnlnxhin'tro rivela indirettaniente le variazioni di volume altri-

menti impercoUihili. A. e T. Gray indagando le modificazioni che accom-

paguano la magnet izzazione, si valsero appunto del tasimetro, accomodan-

dolo al loro scopo, per accertarsi che un ago di ferro, calamitandosi, si

dilata. Difatto chiudendo il circuito, sicche la corrente movesse per la spi-

rale girata intoruo ah" ago appuntato al carbone, si ebbe lo spostamento

di 50 divisioni sulla scala a riflessione.

Ricordiamo ora altri due ritrovati antichi dell' Edison, coi quali si ri-

piidiano i due piii re^enti descritti dai periodic! scientifici. II primo, messo

Aiori dall' inesauribile inveutore americano or sono gia dieci anni, e quello

della macchina armonica, motore elettroinagnetico, adattato alle piccole in-

dustrie e ai lavori domestici. Non lo descriveremo partitamente, bastando

il notare a quanto utile scopo siano rivolti tali cimenti, non potendosi

esprimere a parole il vantaggio che ridonderebbe nei piu, se 1'aiuto delle

macchine riservato ora ai pochi capaci di sostenerne le gravi spese, diven-

tasse accessibile ai meno ricchi ed eziandio agli operai intesi a lavorare

nelle loro famiglie. E possibile che al conseguimento di questo scopo cosi

bello si giunga, almeno in parte, quando si sia resa piu semplice e meno

costosa la produzione e distribuzione della forza motrice o deU'elettricita,

che torna allo stesso, coi mezzi che si hanno oggidi per couvertire 1'una

nell'altra. A questa maggiore semplicita nella produzioue dell' elettrico e

rivolto 1'uno dei due piu recenti ritrovati dell' Edison.

A produrre le forti correnti di cui oggi si vale 1'industria in varii usi,

si adoperano, come e noto, le macchine dimimo, costose per se stesse e

pel consume, oltre alle perdite inevitabili per le parecchie trasformazioni,

come suol dirsi, del lavoro, del carbone cioe in lavoro rneccanico e del

meccanico in elettrico. A prima vista cotali perdite potrebbero risparmiarsi,

ottenendo Telcttricita come efletto immediate dal calore. Se si riscaldano

Serif XIII, vol. IX, fast. 902. 14 13 gennaio 1888.
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inegualmente due metalli saldati insierne, si produce tosto uno squilihrio

clettrico fra le parti calde e le freddc e consequent omentc una corrente.

Di qui le pile termo-elettriche, sulle quali si crano formate grandi spe-

ranze, smentite poi dal successo. Dopo Jutti i begli studii teorici del Mel-

loni, del Becquerel e d'altri, nel fatto non si e riuscito mai a convcrtire

in energia clettrica una centesima parte dell'energia del carlxme. Conve-

niva percio ricorrere a spedienti piii complessi ed ecco come F Edison vi

si appigb'a.

L' ingegno delle macchine dinamo si regge sul fatto che, se nel campo

magnetico di una calamita si trovi un conduttore jnetallico, al variarsl in

([uella 1' intensita magnetica, si genera nel conduttore una corrente. Nelle

dinamo la variazione dell' intensita si ottiene mediante il trasporto di roc-

clietti di fili .che per rotazione si avvicinano ed allontanano dai magneti

lissi; il qual trasporto richiede un'azione meccanica. L' Edison, volendo

sopprimere cotesta azione e fare che il calore stesso produca la variazione

dell' intensita magnetica, osservo che nei metalli magnetici e segnatamente

nel ferro, nel nickel e nel cobalto, il magnetisrno scema grandemente col-

1'alzarsi della temperatura. II nickel lo perde a 400 gradi, il ferro al rosso

ciliegia, il cobalto al bianco. Ne conseguiva, che riscaldando e raflrcddando

di tratto uno di quei metalli in prossimita di un rocchetto di fili condut-

tori, se ne avrebbe in questi una corrente. Imagine quindi di collocare

Ira le due branche d'un poderoso magnete a ferro di cavallo, un come

f'ascio di piccoli tubi di ferro vertical!, disposti cosi che potessero girare

intorno ad un asse pur esso verticale. Di quei tubi poi 1'una parte viene

arroventata a rosso per mezzo d'una corrente di aria calda che li attra-

versa; doveche nei rimanenti 1'aria e impedita d'entrare per certi scher-

inagh' di terra refrattaria che vi si frappongono. Cosi il fascio dall' una

banda sara attirato dal magnete, dall'altra non sara, e dovra girare in-

torno a se stesso. II saggio, in piccolo, e riuscito conforme allc previsioni:

e benche finora il generatore piromagnetico dell' Edison non offra che un

risparmio indiretto o leggiero, cio non ostante possiamo sperare che pro-

cedendo con perfezionamenti e modificazioni per la nuova via aperta da

lui si giunga a toccare la meta.

L'altro oramai antico ritrovato pel quale il nome dell' Edison comincio

ad andare per le bocche di tutti, fu quello del fonografo. La nostra appendice

ne pubblico una succinta descrizione nel quad. 666 pel 16 marzo 1878 e in

quei primi anni se ne diedero pubbliche mostrc e saggi nelle sale e nei

teatri. Poi ando in dimenticanza, sicche non e inutile rammentare qui su

qual principio di fisica si fondasse quell' istrumento e qual effetto se ne

tracsse. Nessuno ignora che il suono e prodotio dalle vibrazioni del corpo

che si dice sonoro e tutte le infinite varieta dei suoni, non solo quelle

clic si riferiscono alle note o piii alte o piu basse, e alia qualita diversa

delle voci proprie, sia di ciascuno istrumento, sia di ciascuna specie di vi-
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venti non muti, sia di ciascun individuo; ma la differenza stessa chc corro

fra le vocali, nell'atto die si pronunziano, o fra le consonant!
;
tutte queste

variazioni dei suoni, diciamo, risultano dai diversi accident! onde riescono

inodificatc le vibrazioni del corpo sonoro, sia esso una corda, una linguetta,

uu tubo, la laringe di un animale, o checche altro. Donde consegue che

quante volte venisse fatto di far ripetere ad un istrumento tutta la serie

di vibrazioni che altri sonando o cantando o discorrendo impresse all'aria,

si dovrebbe sentir ripetere la medesima mdodia e il canto e il discorso.

Forse, ammettendo pure in genere la teoria delle onde sonore, piii d'uno

avrebbe tentennato ad estenderla cosi a tutti i casi particolari e ad am-

metterne le ultime conseguenzc. Ma il fonografo dell' Edison venne a mo-

strarci confermate quelle stcsse conseguenze messe da lui in atto senza'

]iieno. In quell'istrumento la voce di un uomo che parla viene ricevuta

sopra una piastrina, ehe ne seconda le vibrazioni. Dal centro della pia-

strina, sul rovescio di essa, sorge un ago che colla punta posa sopra un

Ibglio di stagnola, avvolto a un cilindro, che ruota equabilmente intorno a

un asse; sicche, vibrando 1'ago insieme colla piastrina, il foglio rimane sol-

cato da una linea continua serpeggiaute a minutissimi meandri. Terminato

il suono, il canto o il discorso, se si costringa 1'ago a rifare la stessa

via, seguendo il solco, si avranno ripetute le stesse vibrazioni e- quindi si

udranno gli stessi suoni e le stesse parole, come avviene di fatto nel fo-

nuijrafo. Non occorre avvertire che nell' istrumento reale le cose non si

eseguiscono cosi alia grossa come le abbiamo qui abbozzate per clii, in

inaterie per lui di mera erudizione, si contenta delle liuee maestre sia

quanto ai principii sia quanto alle loro applicazioni.

E d'uopo dire peraltro che il fonografo in quella sua prima forma,

sebbene destasse nella sua prima comparsa una ammirazione straordinaria,

do non pertanto, soddisfatta la prima curiosita, fu messo in disparte, ne

pote entrare negli usi della vita, pel suo costo, per 1'ingombro, per uu

cotal tono sgradevole onde riproduceva le voci, infine per la insufficiente

sensibilita, onde per oltenere 1'effetto era d'uopo alzare la voce e gridargli

sodo, poco men che dicevamo nell'orecchio, cioe sulla piastrina che sem-

brava compierne Tufficio. Ma 1' Edison non abbandono quella sua opera, e

forse lo richiamarono al proposito di ritoccarla i perfezionamenti recati in

qucsto intervallo da lui e da altri al telefono. II fatto e che il valoroso iu-

ventore ha teste menata a termine ed annunziata una nuova forma di fo-

nografo, della cui attitudine pratica si tiene egli cosi sicuro, che ne ha

fatti fabbricare di primo acchito 500, al prezzo dicesi di 300 franchi 1'uno,

ma verisimilmente non si venderanno per ora a quel prezzo se non i minori.

11 nuovo fonografo
J riceve il moto da un piccolo motore elettrico di

uuiformita perfetta, a cui si da la mossa, o si toglie, col semplice toccare

1
Bull. des. Soc. d'electr. presso al Cosmos, 27 (tec. 1887.
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nil hot tone. Un negozianle o altri voijlia srrivere linn lettera parlanto.

non ha die da avvicinarc a se I'imhoccatura dol fonografo, premere i!

hottone e profcrire do die gli occorrc, a voce ordinaria. Terminato chc ha.

st.acca il foglio e lo spedisce per posta. II destinatario colloca la stagnuola

ricevuta sopra un fonografo gemello, tocca lo scatto del inotore c lo stru-

mento gli recita il discorso piu nettamente e con imitazione di voce piu

perfetta di quel die si faccia qnalunque dei telefoni esistenti. II suono del

imovo fonografo e altresi due tanti piu forte di quello reso dai migliori

telefoni; e cio basta all'uopo, non occorrendo che i parlari di quell'arnese

si odano a distanza. Al dire dell' Edison il nuovo istrumento e bastevol-

inente perfetto, per contentare non pochi a cui il telefono non soddisfa:

e cio in ispecie quanto alia comodita di farsi ripetere quante volte aggrada

il discorso proferito, oltre al lasciare in mano al ricevente un documento

piu che scritto. Le spese richieste per 1'esercizio del fonografo si riducono

al mantenimento di due elementi di pile. L' istrumento si fahhrica in In-

grandezze. Ve n'e uno tascabile per 300 parole; un secondo per 800; un

terzo per 3000.

2. Abbiamo sotto gli occhi un bellissimo lavoro del Prof. De Negri della

I'niversita di Geneva, in cui si rende conto dell' analisi da lui fat (a dd-

1' acqua dell' acquedotto Nicolay in confronto con quella dell' acquedotto

Ferrari-Galliera. Non sappiamo se alcun fatto speciale abbia dato occasitme

a volere che s' istituisse 1' esame di quelle acque. II Parville riferisce
*

che nel 1884 il colera scoppiato a Geneva colpi soltanto il quart iere ali-

mentato dalle acque Nicolay, sottratte le quali per cura del Sindaco,

1' epidsmia si spense. Non facendosi di cio cenno dal De Negri, e possibile

che quella fosse una voce falsa divulgata per errore, se non anche a ma-

lizia da qualche partigiano dell' acqua Galliera : giacehe pare che i giudi/ii

intorno alia preferenza da darsi all' una o all' altra acqua si dividano le

sentenze ancora dei professori : e se questi ne discorrono diversamente,

quanto piu lion si avverera il medesimo di coloro die v' hanno forse im-

pegnato qualche loro intcresse. A noi non tocca entrare in questa con-

troversia, ne intendiamo di analizzare il bel lavoro del De Negri, ma
noteremo soltanto con questa occasione la grande incertezza che regna

tuttavia nella scienza (cosi vogliono chiamarla ancora quando si risolve in

ignoranza) non solo circa ai criterii della salubrita delle acque, ma -perfmo

intorno all' assoluta efficacia di questa nella diffusione dei gcrmi morbosi.

Tutti ricordano come nella receute epidemia del colera, le prime cure

delle Commissioni sanitarie si volgessero all' esame delle acque potabili e

alia soppressione di quelle chc apparissero inf'ette o cadessero in sospetto

d' esser tali. II Koch giudicava pressoche impossibile il trasporto dei gernii

colerici per 1' aria e il Pettenkofer igienista di primo grido in Europa

1 V. Correspondent 10 Avril 1887. Revue des Sciences pag. 183.
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sosteneva a bandiera alzata, che 51 contagio non si diflbnde che per mezzo

dell' acqua. Cotcsta pcrsuasione si reggeva, oltreche su molti fatti diret-

tamente csaminati c discussi, sulP analogia altresi di cio che fu osservato

in epidemic di natura diversissima. II de Parville ne ha raccolti molti

esempii. Eccone uno relative al colera. Nell' inverno del 1886 scoppio

1' epidemia a Concarneau, recatavi da certi pescatori che erano andati a

cercarla in Ispagna. Presso Concarneau, e un piccolo villaggio di nome

Guilvinec. Entratovi il male, vi uccise un scsto degli ahitanti, a tal che

il Governo, vista la gravita del caso, vi sped! il dottore Charrin. Princi-

piate appena le indagini, si osservo che i pozzi del villaggio erano tutti

posti in prossimita del lavatoio dove si lavavano i panni dei colerosi. Nel-

1' acqua v' era, di bacilli virgole, un bmlichio. Fu ordinato che i pozzi

si turassero v il colera disparve. II Charrin riparte per Parigi, ma, corsi

appena otto giorni, il colera scoppio di nuovo a Guilvinec piu micidiale

che mai. Nuova visita del dottore, il quale arrivando trovo che i villani

avcvano sturati i pozzi e si bevevano allegramente il contagio. I pozzi

furono turati di nuovo, ma per di piu vi fu lasciato in guardia un gen-

darme
;

e questa volta il colera svani, ne fece piu ritorno.

Gli esempii abbondano per altre malattie. Nello scorcio del IHHCi si

manifesto a Clermont Ferrand un' epidemia di febbre tifoidea, che colpi

parecchie centinaia di giovani soldati e ne condusse a morte un buon nu-

mero. S'esamino 1'acqua della caserma, e vi si trovarono in copia i microbii

proprii di questa malattia. Come v' erano essi entrati ? Cio si scoperse

risalendo il corso dell' acqua verso la sorgente : che non molto lungi da

essa il condotto passava presso il lavatoio di Royat-Village e quivi per 1' ap-

punto vi si era aperta una fenditura. Ora a Royat v' erano dei casi di

febbre tifoide e i germi di quella, portati coi panni al lavatoio, si tragit-

tavano con tutta facilita nel condotto.

Altro esempio. Nel 1882 gitto a Auxerre un' infezione di febbre tifoide.

Ora e da sapere che in quella citta le case ricche dei nuovi rioni ricevono

acqua 'dalla polla di Valand : i poveri campano con 1' acqua del flume.

Frattanto questi ultimi andavano immuni, che il morbo non colpiva se

non i bevitori dell' acqua del Valand. II fatto pareva strano per piu capi ;

e M. Dionys Carrieres, medico delle epidemic, applicatosi a indagarne la

segreta ragione, si reco alia polla del Valand. Ed ecco quello che vi trovo.

Presso alia fonte vi era una casa colonica e davanti a questa una gran

massa di concime c sopravi spazzature d' ogni maniera e, che e peggio, le

votature dei vasi. Nella masseria stessa poi giaceva un infermo tifoico rim-

patriato di fresco da Parigi. Cominciava a vedersi lume, e poco peno a farsi

anche il di chiaro, quando il dottore sparse il concime di rosanilina,

materia colorante vigorosissima, e la dimane gli abbonati alia polla del

Valand ricevettero in Auxerre un acqua di colore sanguigno. La dimostra-
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xionc era tatta: dall' originr c per la via ond' era arrivala la (inta, erano

vermli eziandio i germi dell' inlezione.

Non si fmirebbc piii a volcr registrare tutti i fatti di siiuil genere, rhe

romprovano la dilTusione segnatamente del contagio tifoico per mezzo dei

germi contcnuti nell'acqua. 11 perche non puo non parere stranu a iioi

profani che maestri e scienziati di professionc inettano in duhhio quel

tatto, e vie
piii

che altri, dopo averlo sostenuto per lungo tempo, passino

a negarlo. Di questo numero e il Pettenkofer piii sopra citato, indotto,

per quanto pare, a tale cambiamento dalle esperienze del Kraus.

11 Kraus, inosso forse da quel sentimento di reazione che sogliono de-

stare le esagerazioni scientifiche, voile mettere al cimento dei fatti quclla

teoria in tutte le sue parti. Egli provo a introdurre batterii morbiferi uelle

acque dei pozzi, alia temperatura ordinaria, e senza prima sterilizzare

1'acqua, come si suole negli esperimenti dei gabinetti, anzi lasciandovi i

batterii proprii, non sapendosi se per avventura questi potessero concor-

rere alia distruzionc dei nuovi iuquilini, come per coiitrario potrcbbero

giovare alia loro moltiplic^zione. Miro insomnia a mantcuere in tutto e per

tutto le condizioni ordiuarie, in cui trovasi 1'acqua allorche riceve i germi
morbosi e viene accusata di diffondere per essi le infezioni.

Ora la conclusione di quei saggi fu che i batterii morbosi di varie specie

gettati nelle acque dei pozzi e dei condotti diveiitavano incapaci di ripro-

dursi e scomparivano in pochi giorni. Quelli del tifo vi duravauo sei giorni,

quelli del carbonchio tre, quelli del colera, secondo il Koch, non piii di

ventiquattro ore.

Ne vi influiva la natura chimica o la purezza dellc acque : uuo essendo

1'efletto nelle
piii limpide e nelle inquinate, e quali che fossero i sali

contenuti in esse. 11 medesimo si dica del numero e della qualita dei

batterii innocui, soliti a trovarsi nelle accjue potabili: i quali percio, come

non favoriscono la moltiplicazione dei patogeni, cosi neppure concorrono

efficaccmeute alia loro distruzione.

Tali furono le conclusion! dei cimenti fatti dal dottor Kraus nell' Isti-

tuto igienico di Monaco. i E ad accrescere loro peso ed autorita s' aggiuuse

tra breve 1'Arnould di Lilla conchiudendo da accurate osservazioni che i

hatterii, quali che siano, non peuetraiio facilmente traverso i terreni per

se permeabilissimi, ne in direzione verticale, ue in direzione orizzontale;

i che 1'acqua, talc quale si trova in natura, auche se coutenga moltissime

sostanze organichc, e un ambiente antipatico ai batterii patogeni.

Tutto questo puo esscr vero, anzi sara, e attesa 1'abilita ben nota di

quegli osservatori ed esperimontatori, uon v' e ragione di dubitare dei

1 V. DE NEGRI, Analusi chimica dell' acqita dcgli acquedotti Nicolay e De Fer-

rsn-GaUiera, pag. 127.
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fatti che essi riferiscono come da se veduti ed accertati. Ma siccomc ci

sembrano esagerare coloro che per altri fatti siifiilmente avverati e certi

non veggono per poco altro pericolo d'infezione se non per Facqua che

beviamo; similmente esagerate sono le conclusion} che da questa nuova

scuola si deducono rassicurandoci per poco contro ogni pericolo che da un

acqua infetta possa provenire. Pur troppo e un difetto conosciuto negli

scienziati moderni quello di mostrare inolto maggiore abilita a raccogliere

ed esaminare i fatti, che non a dedurne conseguenze a perfetta regola di lo-

gica. Un buon anno di logica aristotelica, una buona scuola di raziocinio so-

stituita nel liceo o nell' Universita a qualche ora soverchia di erudizione

fisica (che non e altro) metterebbe fine a tante contraddizioni di quella

che dicesi pur sempre scienza, e per prima cosa le darebbe maggior di-

ritto di portare il nome di cui va altera.

E quanto alia questione presente, ognuno vede che i fatti allegati dal

Kraus e dall' Arnould non distruggono gli altri fatti ugualmente certi che

citavamo nella prima parte di questo paragrafo. A Guilvinec, scoppiato il

colera, si visitano le acque dei pozzi e si trovano formicolare di bacilli

riputati colerigeni dal Koch. Supponiamo che non fossero tali. II fatto e

che turati per due volte i pozzi, 1' epidemia cesso, come, aperti e riaperti

quelli, era scoppiata. A Clermont-Ferrand, a Auxerre, a Parigi nel 1882,

nel 1885, nel 1886 e nel 1887 si hanho epidemic tifoiche sempre in corri-

spondenza colTiiso di acque inquinate e colla presenza in esse di germi
tifoici. Questi fatti rimangono anche dopo le esperienze del Kraus e del-

1' Arnould, e rimane con essi la logica conseguenza di una connessione

fra 1' inquinamento delle acque che si bevono, e il diffondersi del contagio.

Se i germi tifoici, secondo il Kraus, non vivono nell' acqua di pozzo piu di

sei giorni e quelli del colera piu di ventiquattro ore, cio non toglie che

chi assorbe gli uni o gli altri entro lo spazio suddetto non debba contrarne

il morbo. Per noi, anche i germi della febbre miasmatica sono incapaci di

vivere nell' aria se non brevissimo tempo e forse pochi secondi. Ci sembra

questo il miglior modo di spiegare come i miasmi si mostrano talvolta

ristretti a piccoli spazii determinati, sicche non infettano i luoghi circostanti

a qualche decina di metri. Ma questa cfimera vitalita dei germi malarici

nell' aria, non campa chi in quel breve tempo li aspira, e li trasporta nel

terreno propizio dell' organismo, dal contrarre le febbri corrispoudenti. Sicche

le citate sperienze del Kraus hanno chiarito bensi alcuni ragguagli intorno

alia vita dei germi patogeni nelle acque potabili, ma non ci francano per

nulla dall' usare contro essi quelle cautele e quei ripari che si raccoman-

davano fin qui.

3. Siete in campagna, e vi si ferma 1'oriuolo. A chi rivolgersi per sa-

pere che ora e? L'oriuolo ancorche fermo lo dira, se pero avete con voi

una bussola come ta-nti la portano per gingillo alia catenella. Basta posare
in piano 1'oriuolo in guisa (e qui occorre la bussola) che la linea tirata dal
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punto ddle ore 1:2 ;i quello ddle l> si;i parallda alTai^o ralamilato. Poi si ap-

plica an I'uscdlo, sicdic- cuda a piomho sul centro ddla sli-ra ,e si ossc-rva

su quale ora cade 1'onibra. Si raddoppia il numc-ro e si avra a un diprosso

l"(ra vcra. Sii|)p(uiianio die I'nmbra indicia 1 ora c :>0 miniiti, 1'ora vcra

saranno le 3. E facile intendcrlo. L'ombra solare da inoxzo^iorno, cioe dal

inomeiito in cui il sole si trova sul meridiano, vale a dire sulla linea iri-

dicata daH'ago niagnetico, percorre, fino alle ore 0, un cuiarto di circon-

I'crcnxa : doveclje 1'indice di un oriuolo percorre nel tempo stesso tin arco

doppio, cioe una semicirconferen/a. A voler dunque ragyuagliare la prima
indicazione alia seconda, quella eioe die ci da Foinbra con quella clie do-

\rdilte darci 1'indice, basta raddoppiare 1'arco percorso dopo il mezzodi;

c per converse quello che manca per arrivare ad csso.

Per la stessa ragione 1'oriuolo, se va bene, potra fare le veci di bussola,

cioe indicare la linea che va da mezzogiorno a tramontana. Per ottener

do, si colchi di nuovo 1'oriuolo in piano e appuntatovi a piombo, nel

mezzo, un fuscello, 1'oriuolo si rigiri in modo clie 1'indice niinore coin-

cida coH'ombra del fuscello. Si noti 1'angolo, che fa 1'indice cosi collocate

colla linea tirata dalle ore 12 alle 6; si prenda la meta di quell' angolo;

e la linea che congiunge il punto trovato col centro della sfera, giaccra

sul meridiano e indichera la dirittura della tramontana.



GRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 11 gennaio 1888.

I.

COSE ROMANS

\. La messa ginbilare del Papa il giorno del 1. gennaio 1888 2. Congra-
tulazioni e doni di Sovrani, Principi, Repubbliche, Parlamenti e Municipii.

3. La destituzione del Sindaco di Roma. 4. L'udienza accordata dal

Papa ai comitati cattolici italiani il giorno 4 5. La messa del Papa in

S. Pietro nel giorno 5 6. 'L' inaugurazione della Mostra Vaticana.

7. II Concistoro del giorno 9 8. Morte e funebri del generate Kanzler.

1. II primo giorno del 1888 segnera una data nella storia del mondo.

Da piu di 17 anni il Romano Pontefice non era montato sull'altare del Prin-

cipe degli Apostoli, e la sua maravigliosa Basilica parea desiosa di vedere,

non fosse altro per un giorno, il Supremo Gerarca in tutta la magnih'-

cenza dei sacri riti risalire su quell' altare. Or bene questo grande e legit-

timo desiderio e stato fmalmente soddisfatto. E in vero, per celebrare

degnamentc la sua messa d'oro e rispondere alle speranze dei iedeli,

Leone XIII e comparso in quel giorno e nel maggior tempio della catto-

licita in tutto lo splendore di una festa che non verra mai dimenticata. L'en-

tusiasmo e la bellezza degli antichi giorni e, per dir tutto in una parola, 1'apo-

teosi dell' incomparabile potenza che Egli rappresenta quaggiii vi rifulsero

a stupore.

Raccontiamo ora i particolari di questa prima memoranda dimostra-

strazione del moudo cattolico pel Papa.

^on erano ancora le 5 'antimeridiane e Roma, intendiamo la Roma dei

Papi, era in moto. Lunghissime file di carrozze, di omnibus, di vetture di

piazza, di pedoni avviavansi al Vaticano dai rioni della grande citta. La

piazza di S. Pietro, dalT Obelisco in su, era cliiusa da un sernicerchio for-

mato in doppia fila da fantaccini italiani in anni. Le carrozze che porta-

vano le persone provvcdute di biglietti per le tribune andavano per Santa

Marta. Gli altri entravano pel portico di Carlo Magno. La ressa del popolo

a questo portico fin dalle era enorme. Bersaglieri e Carabinieri regola-
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v;ino il primo ingresso ddla fo]|;i, c piu inn;iii/i noil' interim ;n;nili di

van-arc le soglie dclla Basilica.

Crediamo non esaijerare punto diceiido die qlnqnantamila pcrsonc hauno

assist ito alia Messa giubuare del Santo 1'adrc. Andando un po' in giro tra

la folia si udivano tutti i dialotti d' Italia, tuttc Ic liDguc d' Kuropa ed

anrhe dell' Asia e dell' Africa. I nove deciini di qucsto gran popolo di cre-

denti eran composti di laid. Aflbllatissime le tribune dei diplomatic]', del-

I' aristocrazia, dei personaggi piu ragguardevoQ.

Poco oltre le nove ore incominciava dalla cappella della Pieta la slilala

ddla splendida Corte Pontificia, ainmiratissiina. E si noti che ne le Guardie

nobili, ne la Guardia Svizzcra erano in alta unifornie; ne grandissimo il

iiiiinero dei Gaincrieri di Spada e di Gappa nel loro pittorcsco vestito alia

spagnuola. S'era caldamente raecomandato ai pellcgrini c a tutti gli altri

die non si emettessero grida di sorta alcuna. Ma 1' entusiasmo e la gioia

della immensa folia non pote contenersi
;
sicche appena il Papa sulla sedia

geslatoria vestito di pianeta riccliissiina, ma leggera, con in capo la initria

preziosissima mandatagli dall' imperatore di Germania, c a lato i flabelli ap-

parve nella Basilica, proruppe da tutti i petti un grido uuanime, generale,

tonante: Viva il Papa! Poi un agitarsi di tutti, uu batter di inaui, un alzar

di cappelli, uno sventolar di fazzoletti biancbi e uu ripetersi perenne di

Vira il Papa, che cesso soltanto quando il Santo Padre pervennc all'altare

papale per incominciare la Messa. Intanto che Sua Santita era portato

all'altare, i cantori della Cappella intonarono il Tu es Petrns, die era

quasi soffocato dalle grida di Viva il Papa. Durante la Messa si esegui-

rono dalla Gappella pontificia e di S. Pietro e da un coro di voci biaiir/ii-

di ragazzi della Scuola pontificia di canto, diretta dai Fratelli delle Scuolc

Oistiane, stupendi mottetti; e nel momento della clevazione un con-

certo di trombe esegui una sinfonia si bella e commovente da rapire i

cuori piu restii e piu indifferenti. Fu quello un istante die penna d'uomo

non puo descrivere, e duraute 51 quale non ci fu testa che non si fosse

piegata, o ginocchio che non fosse caduto al suolo. Terminata la Messa

s'intuono dai cantori il Te Deum al quale, versetto per versetto, rispon-

devano cinquantamila voci con mirabile accordo di canti e di afletti. Finito

1' inno ambrosiano, il Santo Padre sulla sedia gcstatoria e sotto baldacchino

venne portato innanzi alia Gonfessione su di un podio, d'onde con voce

solenne e forte impart) 1' Apostolica Benedizione urbi et orbi. Quindi vestito

di magnifico ammanto e di ricchissimo pallio c tenendo in capo il supcrbo

triregno regalatogli dalla citta di Parigi, ritornava col medesimo corteggio

nella Cappella della Pieta e poscia nel Vaticano in mezzo a nuove e mag-

giori acclamazioni di tutto il popolo. Krano poco piu delli* 10 !

,, quando
tut to era finito.

Poco prima che discendesse il Papa nella Basilica, enlrava in S. Pietro
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una donna di eta mat ura, cou im lungo abito a coda e fitto velo sopra i

capelli bianchissimi. Era Maria Antonietta vedova di Leopoldo II di To-

scana; caniminava a stento; poclii riconobbero 1'antica gran duchessa!

2. I Sovrani ed i Govern! del mondo, salvo una sola eccezione, sono stati

ai piedi di Leone XIII nel suo Giubileo sacerdotale. E perche coloro che

verran dopo noi sappiano quali furono i Principi e i
Goyerni,

i quali in si

memoranda occasione resero al Sommo Pontefice testimonianza di speciale

ossequio, ci piace qui riferirne i nomi, servendoci, con aggiunte, del dili-

gente e pregevole lavoro fatto dall'egregia Cnita Cattolica di Torino.

S. M. 1' IMPERATORK D'AUSTRIA-TNGHERIA, Francesco Giuseppe, dono un

Crocifisso; suo rappresentante il principe di Liechenstein. S. M. I'lx-

PERATRICE D'AusTRiA-l
T

NGHERiA, Elisabctta di Baviera : una tiara. S. M.

1'lMPERATORE DEL BRASiLE, D. Pietro d' Alcantara: una croce pettorale, e S.

M. 1'hiPERATRiCE DEL BRASILE: un trittico d'argento. S. M. I'!MPE-

HATORE DI GERMAMA invio in dono una mitra preziosa, consegnata dal

signer Schloezer, e delego il conte Bruhl a suo rappresentante straordi-

nario. S. M. F!MPERATRICE DI GERMAMA, Augusta di Sassonia-Weimar:

una pianeta. S. M. 1' IMPERATRICE CARLOTTA DEL MESSICO: una Cappella

per 4 missionari. S. M. HMPERATRICE EUGENIA: il ritratto del Principe

imperiale. S. M. la REGINA VITTORIA D'!NGHILTERRA, Imperatrice delle

Indie: una edizione preziosa della Biblia Vulgata; un boccale d'oro con

vassoio dello stesso mctallo; Duca di Norfolk, suo ambasciatore. S. M.

I'IMPERATORE DEL GiAPFDNE: lettera e doni. S. M. I'IMPERATORE DEGLI

OTTOMAM, Abdul Hamid, anello con brillanti, recato da monsignor Azarian ,

Patriarca di Cilicia, suo rappresentante straordinario. S. M. I'IMPERA-

TORE DI RUSSIA E i GRANDUCHI Sergio, Paolo e Costantino, telegrammi.

S. M. il Re ALBERTO DI SASSOMA: un esemplare preziosissimo della Biblia

pmtpcnnn. S. M. la Regina CAROLINA DI SASSOMA: una Acquasantiera.
-

S. M. il Re GIORGIO DI GRECIA : una lettera recata da mons. Arcivescovo

di Atene, suo inviato straordiuario : dono una croce pettorale e pizzi

preziosi. S. M. il Re (!'OLANDA GUGLIELMO III. : lettera, inviato il barone

Di Brienen. S. M. il Re LEOPOLDO DEL BELGIO: i ritratti dei suoi geni-

tori Leopoldo I. di Coburgo e Luisa di Orleans; inviato straordinario il

Duca di Ursel. S. M. la Regina del BELGIO, ENNRICHETTA D'AUSTRIA:

Cappella per 4 missionari. S. M. il Re di PORTOGALLO D. LUIGI I.: let-

tera con calico d'oro, consegnata da sua Eccellenza Giovanni Battista De

Martens, ambasciatore straordinario. S. M. la Regina madre di BAVIERA,

MARIA DI PRUSSIA: lettera e dono. S. M. la Regina ISABELLA DI SPAGNA.

e S. M. il Re FRANCESCO o'Assisi: un trittico prezioso. S. M. la Regina

reggente di SPAGNA, CRISTINA D' AUSTRIA: un fermaglio in gioie, pel manto

pontificale; inviato straordiuario il marchese De la Vega d'Armijo. S.

M. il Re e S. M. la Retina di WURTEMBERG: un Crocifisso. S. M. lo
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Sci;'i di PERSIA: 1<>I I era o domt. Le LL. Maesta il Ho o l;i Re.nina di

PKI.MVMA, uiiii lettera. - S. A. li. il lir;iii(inc;i FEDERICO ii RADEN

invio un rappresentante straordinario. S. A. I. l.i Granduchessa vednva

di TUSCANS AMOMKTTA DI RoRHONK, si icco a Koiiiji ad assistcre allc feste

del Giubileo. S. A. I. H. il Granduca FERDINAMIO IV. i>i TOSCANA pre-

sicdette le fcstc giubilari di Sulishurgo. S. A. il Principe .\ICOI.A DI MON-

TENEGRO: lettcra presentata da Monsignor Milanovich, Arcivescovo di An-

tivari. S. A. S. il Principe CARLO III DI MONACO : una croce pettorale.
-

S. A. K. il Duca di Madrid: telcgrumma e dono. S. M. Francesco II.

di Napoli: lettera. Doiii annunxiati di S. M. 1' Imperatrice vedova dlla

CINA o di MENELIK. He dello SCIOA.

S. A. R. il Conte di Parigi, capo della Casa di Francia : una scrivania in

legno (Luiyi XV.) S. A. R. la Contessa di Parigi: una riproduzione in ar-

gento della statua di Giovanna d'Arco; opera di sua zia Maria d' Orleans. S.

A. H. il Duca di Chartres: un campanello d'argento. Le LL. AA. HH.

il Duca di Nemours e Duca di Aleneon : una Croce pettorale. Le LL. A A.

Rll. il Principe di Joinville e Duca di Penthievre: un anello prezioso.
-

S. A. U. il Dnca d'Aumale: due candelieri in bronzo dorato. Le LL.

A A. II. e UK. gli Arciduchi ed Arciduchesse d' Austria: un reliquiario, dono

complessivo. S. A. R. il Duca Ernesto Augusto di Hannover: lettera con

pre/ioso reliquiario. S. A. I. il Principe Imperiale di Germania: congra-

tulazioni per mezzo del Cardinale Hohenlohe. Le LL. AA. RR. le Prin-

cipessc Enrichetta e Giuscppina del Relgio: arredi saccrdotali. Le LL. A A.

II. e RR. le Arciduchesse Carolina, Antonietta ed limnacolata d' Austria:

un dono particolare prezioso. S. A. I. R. 1'Aiciduchessa Giuseppinad'Au-
stria: un dono particolare prezioso. S. A. R. la Contessa diFiandra: un

ostensorio. S. A. R. il Principe Luitpoldo, lleggcnte di Raviera: lettera

e un quadro rappresentante la Crocifissione di Nostro Signore. S. A. R.

1'Infanta di Spagna Isabella: una croce. S. A. R. la Principcssa Clemen-

tina Coburgo nata Orleans, madre del Principe di Bulgaria : un calice. Le

LL. AA. RR. il Principe Valdemaro di Danimarca e la Principessa Maria di

Orleans: lettera ed anello prezioso. S. M. 1'Imperatore di Russia Ales-

samlro III: telegramma. LL. AA. Imperial! Sergio e Costantino di Russi;i:

Kit \NC.IA. Giulio Grevy, ex-President e della Repubbb'ca: dono di due

vasi di Sevres. Sadi-Carnot, Presidente attuale: lettera e dono (annun-

ziato.) ARGENTINA. II Governo incarico il suo ministro di present .ire

le sue congratulazioni. Cmu. II Presidente della Repubblica Manuel

llalinaceda: invio una lettera. Inviato straordinario D. Kxechiel Ralmaceda

COLOMBIA. 11 Governo, con leggc IT maggio 1887, assegnava 10 mila

jH-xim per acijuistarc un douo al Santo Padre. Esso consiste in una ric-

cliissima Croce pol.lorale, rimessa dal generalc Velez il ^0 dicembre al S.

Padre. EQUATORS. 11 Corpo legislative voto uua cospicua somma per
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festeggiare il Giubileo. Si dichiaro giorno festivo civile il 31 dicembre 1887.

11 Presidente invio una bellissima urna in cristallo. STATI UMTI. II

Presidente Cleveland mando una lettera per mezzo di un Prelate ameri-

cano, ed offri una copia artistica della Costituzione americana con dedica

scritta dal Card. Gibbons. SVIZZERA. -- il Consigb'o federale indirizzo

una lettera di congratulazione.
-- VENEZUELA. II Presidente Guzman

Blanco oflri un calice. PERU. Lettera e doni del Presidente, recati

dal marchese Di Villafuerte.

II Pryicipe Gran Maestro dell' Ordine Gerosolimitano presento il 22 di-

cembre al Santo Padre una statua in argento di San Giovanni Battista. -

II Governo del Canada delego il sig. Garneau, suo membro, a presentare

i suoi omaggi al Papa col dono di un messale.

SENATO SPAGXUOLO. II 13 dicembre voto ringraziamenti al Santo Padre

ed omaggi per il Giubileo. La Destra del Senate e della Camera dei de-

putati belgi sottoscrisse un indirizzo al Papa. Diete dell' AUSTRIA SUPE-

RIORS, AUSTRIA INFERIORS, BOEMIA, CARINZIA, MORAVIA, SALISBORGO, STIRIA,

TIROLO votarono indirizzi. I Magnati ungheresi pellegrinarono a Roma.

L'Assemblea legislativa di Quebec offri la raccolta dei document! storici

del Canada.

11 Comune di Carpiueto, patria di Leone XIII, invio in dono al Pon-

tefice i ritratti dei suoi genitori. Indirizzi e festeggiamenti a Vienna,

Praga, Linz e Cracovia, Freistadt (Silesia Austriaca), Ftrenze, Wedinan,

Lemberg in Galizia, Lubiana, e poi in tutto 1'orbe.

3. Molto significante e, senza dubbio, niente onorevole era il silenzio

del Governo italiano in tanta festa di Principi e di popoli civili pel Giubileo

del Santo Padre. Se nou che, a rompere questo silenzio, non ha saputo

quest o Governo trovar meglio che sostituire al silenzio 1'oltraggio. E vero

oltraggio e stata certamente la destituzione del duca Leopoldo Torlonia da

Sindaco di Roma, pel grande ed enorme delitto, agli occhi del Crispi, di

avere creduto doversi associare alle manifestazioni di tutto il mondo,
recandosi dal Cardinale Vicario per ossequiare il Santo Padre nella fausta

circostanza del suo Giubileo ! Ecco, come documento per la storia, Fincre-

dibile decreto con cui la Ga~-:-ettu I'fficiale inaugurava il nuovo anno nel

suo n. del 1 geunaio 1888.

Umberto I, per la grazia di Dio e per la volonta della nazione Re d'ltalia;

Sulle proposte del presidente del Consiglio, Ministro segretario di Stato

per gli affari interni;

Col parere uuiforme del Consiglio dei ministri;

Yisto Fart. 109 della legge coimmale e provincial: (male applicato)

Abbiamo decretato e decretiamo:

II duca don Leopoldo Torlonia e rimosso dalle funzioni di Siudaco del

commie di Roma.
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II nostro Ministrn proponcnlc e incaricato della esecu/ione dol prosnilo

Decreto.

Dato a Roma, addi 30 diccmbre 1887.

UMBERTO.

CRISPI, ZANARDELLI, MAGLIAM, BERTOLE-YIALE,

O, BRINT

, SARACCO, GRIMALDI.

Dopo la destituzione, 51 duca Torlonia tcnnc un contegno riservalo e-

silcnzioso; ma passati alcuni giorni vennc fuori nel Popolo Romano la lot-

tera seguente inviata a ciascuno dei Consiglierl municipal! :

Roma, 5 gennaio 1888.

Onorevole collega,

Nel non breve periodo, in cui ebhi a reggere 1' amministrazione del

Comune di Roma, non essendomi mai venuto meno il conforto della be-

nevolenza e della fiducia del Consiglio comunale, del quale Ella e cosl

nobile parte, sento vivo il bisogno di esprimerle i miei ringraziamenti,

assicurandola, che serbero eterno il riconoscente ricordo della efficace coope-

razione da Lei datami, perche Roma, sotto gli auspici delle patrie libcrta r

degnamente rispondesse alia storica e patriottica missione, che le incombc,

di Metropoli e Capitale di una grande e forte nazione.

Aggradisca, onorevole signor consiglierc, 1' esprcssione dei sentiment!

della mia maggiore stima e considerazione.

Dev.mo

TORLOMA
II giudizio di questa lettera lo lasciamo ai lettori.

4. La SantRa di Nostro Signore riceveva il 3 gennaio in solenne udienza

le Deputazioni del Pellegrinaggio italiano
;
doe le Presidcnze del Comitato

pernianente generale, dei Comitati nazionali e dei Comitati diocesan!. II

commendatore Marcellino Yenturoli era a capo di questa numerosa schiera

di delegati, come presidente del Comitato pernianente dell' Opera dei Con-

gressi cattolici, i cui mcmbri crano tutti present!.

Assistevano a questo ricevimento circa cento Vescovi d' Italia, j>er ri-

mettere nolle venorato man! di Sua Santila V oltolo delle proprie dioccsi,

nel i'austo avvenimento del suo Giubilco, nonche inolti rappresentanti dio-

cesani. II ricevimento f'u fatto nella Sala Duculo, le cui pareti enmo

quasi tutte all' intorno tappczzate dai ricclii slcndanli e dalle belle ban-

diere appartenenti a (lomRati diocesani e parrocchiali, a Circoli e scuole

<-;iltoliche, a Congregazioni di Terziari, a Societa operaie catloliche, spe-

cialinonlc (Idle diocesi di Milano, di Brescia e di Palermo.

Sua Beatitudine faceva ingresso vivamente acdamata, nella Sala, sul

ino/xogiorno, insieme alia sua nobile Corte, ed accompagnata da quattor-

dici Eminentissimi Cardinal! e da molt! I'relati roinani, e si assideva sul

Trono. Allora il commendatore Marcellino Vcnturoli, prestato 1' omaggio,
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leggeva ai piedi del Soglio un Indirizzo ispirato di nobili ed elevati sen-

timenti.

Terminata la lettura dell' Indirizzo, il Sommo Pontefice si levava in

piedi e rivolgeva all' Italia, rappresentata da tanti suoi venerandi Pastori

e da si eletta parte di afTezionati e fedeli suoi figli, un nobile ed impor-
tante discorso.

II discorso pontificio, che i nostri lettori avranno trovato in un articolo

di questo quaderno, suscito piu volte i fragorosi applausi della eletta

e numerosa deputazione che, genuflessa, ricevette 1' apostolica benedizione,

intuonaudo quindi 1' Oremw pro Pontifice Nostro Leone. Erano ammessi

poscia all' augusta preseuza tutti i membri del Comitato generate perma-
nente dell' Opera dei Congressi cattolici, tutti i Yescovi ed i varii rappre-

sentanti le Diocesi, i quali umiliavano al Santo Padre 1' obolo filiale delle

medesime, doni e indirizzi di profonda devozionc ed inalterable fedelta.

5. II Santo Padre Leone XIII, annuendo benignamente alle preghiere del

Capitolo Vaticano, la mattina di giovedi, 5 gennaio, scendeva nella Basilica

Vaticana a celebrarvi la S. Messa, e permetteva che vi assistesse il pellegri-

naggio italiano convenuto in Roma per la fausta ricorrenza del suo Giubileo

sacerdotale. Alle 8
1

.'g Sua Santita, accompagnata dalla sua Corte, discen-

deva nella Basilica, ove era ricevuto dal Capitolo e dal CJero di quella

Palriarcale, aventi a capo il cardinal Monaco Lavalletta, il quale, per la

infermita dell' Em.mo Cardinale Arciprete, venne dal medesimo delegate

per tutti gli Atti di sua spettanza in questa occasione. Fatta 1' adorazione

nella Cappella del Sagramento, il Santo Padre, preceduto dal Seminario,

dal Clero e dal Capitolo, si rccava all' altare della Confessione ove vestiva

i sacri indumenti e celebrava la Messa, assistito da mons. Lenti, Patriarca

di Costantinopoli,, e mons. Sanminiatelli, Uditore della R. C. A., e servito

ah" altare dagli altri Rev. mi Canonici, tutti in cotta e rocchetto. Assiste-

vano alia Messa oltre i pellegrini delle varie diocesi d' Italia, moltissimi

Porporati, 1' Aristocrazia romana, non che molti altri invitati, nei posti

loro destinati.

Terminata la messa e fatto il ringraziamento, il Santo Padre, accom-

pagnato dal Cardinale Monaco, dalla Sua Corte e dai Cardinal! Sacconi,

D'Hohenlohe, Ledochowski, Laurenzi,- Bianchi, Mertel, Pecci, Ricci Parac-

ciani, Masotti, \erga, Vannutelli, Rampolla, Theodoli, non che dai Cardinali

Schiaffino e Parocchi, e, seguito dalla Nobilta romana e da altri signori,

passava nella sagristia della Basilica, ove si degnava aggradire il rinfresco

apprestato da qucl reverendissimo Capitolo.

La Santita Sua era servita nella magnifica aula capitolare, eelebre per

le pitture di Giotto, che la decorano, e ricca di marmi e tli stucchi, di

fronte alia statua di San Pietro. La tavola di S. S. sovran tava di poco

un' altra quadrilunga alia medesima annessa pei Cardinali. Lungo le pareti

dell' aula, ove si ammirano le prospers canonical! intarsiate, erano collocate
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le I a vole per l;i (lorle ponlilicia e per 1111:1 rappreseutan/a del (lapitnlo,

Nell' aula della vostizione dei Canonic!, die precede quella capilolare, e<l

in altra sala die inelle al coro, sorgevano le tavole per la .Nnbilta romana.

I na rappresentanza di Canonic! stava parimcnti nella delta anla. .Nella sala

della vestizione del Beneficial! erano apprestate allre duo grand! tavole per

mi gran numero d'invilali insieinc ad una rapprcscnlariza di Canonid e.

Beneficial!. .Xell'inlerno della Canonica, al secondo piano, crano altro Ire,

t a vole per gli altri invilati, ed allrellanle al ler/o piano, pel Seminario,

pei cantor! della Cappella diulia e per tutlo il persorialo addetto alia Basilica.

Terininato il sontuoso rinfresco, il S. Padre accedeva, colla Sua Code,

coi Cardinal! e con tulli g\\ allri invitati, nella vasta Sacrislia di mc/xo,

la quale era slala ridotta a sala di udienza col trono nel mezzo, con pollrono

ai lati pei (lardinali, e con trihune per lc dame negli inten*olunni. 11 S. Padre

si e seduto sul Irono, avendo ai lali la Sua (lorle ed i (lardinali. (Hi face-

vano attorno corona 1' Aristocrazia, il Capitolo, il Clero e i,
r
li altri invitati.

(Juindi il cardinale Monaco si avanzava dinanzi al Soglio pontilicio in me//o

ai qnaltro (lanonici camerlenghi, e h^eva un nohile indirizzo di felidta-

zioni e di voli, pregando il Santo Padre ad accetlare ed a^radire il dono

di un reliquario che il Capilolo e (Hero della Basilica Gli ollrivano in occa-

sione del suo (liubileo.

11 Santo Padre, levatosi in piedi, pronunziava un discorso, di cui cer-

caiuino di riprendcre le principal! (rasi, che (jui riportiamo:

Hisponderemo brevemenle alle nohili e dejyne parole che Klla, si^nor

(lardinale, (li ha rivolto, a nome del Capilolo c Clcro dolla Basilica Vati-

cana. Lo irandi e verameute straordinarie diinostrazioni di relijjiosa esul-

lanza e di fede che in questi jjiorni hannoavuto luo^o in tnl.to il inondo,

in occasione del Nostro Tiiuhileo sacerdotale, e iiiusto die non aH'iiiiiile

.Nostra persona, ma lutte lornino ad onore della dinita eccelsa di cui

siamo rivesliti. E siccome qnesta Basilica Vat icana, consccrata al Principe

dejjli Apostoli, e il maggior lenipio della (lattolicita, e, come Klla, si-

gnor (lardinale, ora diceva, el'oraamentoe quasi il dominio delTaulorita

jtonlilicia hen si conveniva die, ad esempio di molt! Predeces<nri, ce-

lehrassimo in questo tempio la .Nostra .Messa giuhilare. K se (li I'u som-

mamenle grato e grande consolazione provammo nella scorsa domenica, e.

somma fu la gioia spirituale per avere nella Hasilira Vat icana ollerto a Dio

rincruento Sacrilicio dopo cinqnanranni; grande I'u pure la Noslra sod-

disfazione per 1' ordine perfettissimo, con cni, per le preiuure e lo /elo

del Capitolo Valicano, con puhhlica e generate soddisfaxione la solenn

rimonia, fu compiula.
Anclie oggi con indicihile gaudio ahhiamo per la seconda volt a co-

lehrato la .Messa nella Basilica Yaticana, per soddisfarc ancora ai desiderii

dei Pellegrini italiani. Certaiuente avrcmrno niollo gradito di trovar/ alia

testa del (lapitoloil cardinale Howard. Ci duolc saperlo infermo. Per ail ro
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Ella, Em.n/a, lo ha ben rappresentato, Ella che fu gia per piii anni ad-

detto a questo Rev.mo Capitolo, ed ora e arciprete della Nostra catte-

drale lateranense. Infme Ci torna accettissimo il dono che il Capitolo e

Clero Yaticano Ci ha offerto, si perche e destinato ad accogliere il vene-

rato Capo del Battista, il Precarsore della divina missione del Salvatore,

si perche lavoro di bellissima fattura. Accolga, dunque, il Capitolo, i sen-

timenti della nostra gratitudine, insieme all' apostolica benedizione, che di

vero cuorc impartiamo.

Si appressava quindi al Trono una Deputazione di 11. mi Canoniei, la

quale presentava al Santo Padre, racchiusa in elegante cartella, una dotta

illustrazione del dono, scritta dallo stesso Mons. Tripepi, ed accompagnata
da una fototipia del reliquario, non essendosi potuto per 1'angustia del

tempo eseguirne la incisioue, come sarebbe stato desiderio. Quindi veni-

vano ammcssi al bacio del piede i Canoniei, i Beneficiati e Clero Benefl-

ciato, i Padri Peniteuzieri della Basilica, i Parrochi delle chiese dipendenti

dalla stessa Basilica, il Seminario Vaticano coi suoi direttori e maestri, il

personale addetto alia Sagristia di San Pietro, i Cappellani corali e can-

tori della CappeUa Giulia, gli impiegati dell' Amministrazione della Reve-

rend a Fabbrica, e fmalmente gl' impiegati deU'Ammmistrazione Capitolare.

Dopo do il S. Padre, benedetta quella numerosa assistenza ed attra-

versando la Basilica, restituivasi nei suoi arppartamenti.

6. Abbiamo sommariamente raccontato gh' omaggi, i plausi e gli augurii

del mondo intero a Colui che in terra rappresenta 1'autore e il consuma-

tore della nostra fede. E ora tempo che diciamo del tribute d'amor filiale

raccolto, orumato e sfolgorante neUa Mostra vaticana. II Papa stesso ha

voluto aprire le porte dell'edificio ove 1'immenso tesoro e adunato, ed-ha

chiamato la folia a visitarlo colla tenera compiacenza del padre che puo
dire: ecco quanto han saputo fare per me i miei figli ! >

La solennita dell'Epifania del Signore, poco dopo il mezzogiorno, ha

avuto luogo rinaugurazione della grandiosa Esposizione Vaticana. La fun-

zione si compie nel salone d'onore appositamente eretto con ventiquattro

grandi colonne, addobbato con drappi riccliissimi, gruppi di fiori e ban-

dicre. In alto eravi la loggia per i cantori, in fondo al salone era eretto

il trono, intorno a cui stavano i seggi dei Cardinali, Vescovi, e Corpo di-

plomatico e Presidenze dei Comitati per il Pellegrinaggio e la Direzione

deh" Esposizione. Tutti indossavano le uniformi smagh'anti per ricami e de-

corazioni. I Cardiuali vestivano la porpora, i Prelati gli abiti pavonazzi

colle insegne dei gradi. Le persone della Corte pontificia indossavano le

divise della solennita. II servizio d'onore era fatto dalle guardie nobili,

quello d'ordine dai gendarmi pontificii e dalle guardie svizzere. Fuori del

Vaticano la Questura aveva mandato truppa ed agenti per contenere la

folia, che assisteva alia sfilata dei personaggi invitati. Alcuni anticlericali

Serie XIII, vol. IX, fasc. 902. 15 14 gennaio 18S8.
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die M crjiiio portati presso il Vaticano, tenendo un contegno indccente,

lurono allontaiiati.

II Santo Padre sccse poco dopo il mezzodi, e prese posto sul Trono,

con a fianco i Principi assistenti al Soglio, Orsini e Colonna. All'apparire

del Papa s'intuono il Tu es Petrus, composizione musicale stupenda del

M. cav. Stefano Meluzzi, scritta per la circostanza. II Card. Schiaffino,

come presidente del Comitato dell' Esposizione Vaticana, prese quindi la

parola in nome del Comitato per le feste del Giubileo, e in isplendida

forma elogio i cattolici che da ogni parte del mondo parteciparono alia le-

tizia del Sommo Pontefice. Leone XIII rispose: essere intenerito sino alia

ammirazione da questa concordia d' animi e spontaneita di dimostrazioni

alia sua Persona, alle quali, ne popoli, ne Governj, ne Principi si tennero

estranei. Aggiunse esser questo una prova della vitalita del Papato, la cui

influenza e grande per tutto il mondo, unicamente per la virtu diviua die

10 ispira e sostiene. Un coro di 130 cantanti accompagnati da 70 musici

eseguirono il bellissimo inno del prof. Prina, musicato dal maestro cava-

liere Gaetano Capocci, con una larga e sublime ispirazione melodica. II

Card. Schiaffino presento quindi al S. P. il Comitato, col quale S. S. si

trattenne a conferire qualche momento, lodandolo per 1' opera prestata; poi

uno stuolo di musicanti attacco le note bellicose dell' Urrah! del Gounod,

Jiiagnifica composizione scritta dal grande maestro per 1'occasione del Giu-

bileo, d'un effetto entusiastico. II Papa, seguito dalla Corte, si rnosse verso

le gallerie soffermandosi a visitarne 1' ordinamento e i capi esposti. Tratto

tratto esprimeva la sua soddisfazione e la sua meraviglia per la copia e la

riccbezza degli oggetti.

Assistevano a questa solennita 36 Cardinali, gli Inviati straordinari e

gli Ambasciatori, oltre a 200 Vescovi, il Comitato dell'Esposizione, il Pa-

triziato Romano e parecchi altri. In tutto sopra a 800 persone. Sua San-

tita portava sul petto la croce donatale dalla Repubblica di Colombia. II

Papa rientro nei suoi appartamenti alle due e mezza; visito soltanto la

galleria della Pigna.

7. II giorno 9 si teneva Concistoro semipubblico nel Palazzo apostolico
Vaticano per trattare sulle Cause dei Beati Confessori BONFILIO e suoi

Compagni Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria; PIETRO CLAVER,
GIOVANNI BERCHMANS e ALFONSO RODRIGUEZ della Compagnia di Gesu, pro-

posti per essere ascritti nel catalogo dei Santi.

A tal uopo conveniva nell'Aula Concistoriale il S. Collegio degli Emi
e Rev. mi signori Cardinali, tutti gli Illustrissimi e Rev. mi Patriarclii, Ar-
civescovi e Vescovi presenti in Roma, i Protonotarii Apostolici partecipanti,
i due piu anziani Uditori di Rota, il Segretario della Congregazioue dei

SS. Riti, il Promotore della Fede, e, per mandate speciale di Sua Santita,
11 Decano dei Procurator! di Collegio, in luogo del Procurator fiscale della

Rev. Camera Apostolica, non che i Maestri dclle Cerimonie Pontificie.
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La Santita di Nostro Signore, assunti gl' indumenti Pontifical!, accom-

pagnato dalla sua nobile Corte, entrava sulle 9 V2 ,
nell' Aula suddetta,

e salito al trono e recitate le preci di rito, dava principio al semipub-
blico Concistoro, pronunziando una breve Allocuzione, nella quale, ri-

cordate sommariamente le geste del sopraddetti Beati Confessori, manife-

stava il desiderio di ascriverli nel catalogo dei Santi. Aggiungeva pero fci

Santita Sua che, prima di venire ad una decisione cosi solenne e grave,

intendeva sentir il libero voto dei Pastori della Chiesa di Dio, ivi presenti.

Allora gli Eminentissimi Porporati e i Reverendissimi Patriarch!, Ar-

civescovi e Yescovi, serbando 1'ordine di dignita e promozione, 1'un dopo

1'altro, manifestavano il loro parere affermativo perche si procedesse al

solenne atto, leggendo ciascuno il proprio voto, gli Orientali nella propria

lingua colla versione nell'idioma latino.

Dopo questi voti, muniti della firma di ciascuno, erano deposti quelli

degli Eminentissimi signori Cardinali nelle mani di Monsignor Segretario

della Congregazione dei Sacri Riti, e quelli degli altri nelle mani dei Mae-

stri delle Cerimonie a cio destinati.

Raccolti in questo modo tutti i suffragi, il Santo Padre, prosegueudo

1'allocuzione, dichiarava che, sebbene fosse pienamente soddisfatto deiru-

nanime consenso espresso dalla veneranda assemblea, nondimeno prima di

procedere alia defmitiva sentenza, voleva che si continuasse con ferventi

orazioni a dimandare 1'aiuto e il lume di Dio.

Dopo di che, il Decano dei Procurator! di C'ollegio, genuflesso ai gra-

dini del trono, dimandava e faceva istanza che dai Protonotarii Apostolici,

ivi presenti, se ne rogasse uno o piu solenni pubblici istrumenti.

Allora il Decano dei Protonotarii, genuflesso insieme ai suoi colleghi,

rispondeva : Conficiemus : e soggiungeva : Yobis testibus, volgendosi ai Came-

rieri Segreti partecipanti ch' erano presso Sua Santita.

Levatosi fmalmente il Santo Padre, benediceva quel sacro consesso, e

collo stesso accompagnamento recavasi a deporre gli abiti pontifical! nel-

1'Aula a cio destinata, e quindi rientrava nelle Sue private stanze.

8. Nella mezzanotte del G gennaio, per improvviso malore, e dopo avere

ricevuti i conforti religiosi e la Benedizione Apostolica, rendeva 1'anima al suo

Creatore S. E. il Generale barone ERMAXXO KANZLER, gia pro-ministro e co-

mandante in capo delle armi pontificie.

Di questo nobile e strenuo difensore della Santa Sede, die, morti Pi-

modan e La Moriciere, incarnava nel suo nome tutto un decennio di sa-

crificii eroici e di glorie militari per la difesa del trono di S. Pietro: di

questo fervente cattolico e perfetto gentiluomo, molte e belle cose ci sa-

rebbero a dire; ma non potendo per la brevita dello spazio, ci limiteremo

a far notare soltanto come in termini militari suol dirsi, il semplice stafo

di serviz-io.
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II barnne i^'iiiTJili
1 Krm;iim<> Kanxlrr, cr;i n;ito il ~2ti m;irxo 1822 a

rtcn, nel Gianducato ili linden.

Kntro noi rri^iiiionti cstori al servizio dclla Santa Scde il 1 settembrc

184."); era Sottotcnente il 12 marzo 1847; Tenente, ill 7 aprile 1849; Ca-

pitano, il 21 giugnol849; Maggiore, ill marzo 1854; Tenente Colonnello,

il 21 giugno 1855; Colonnello, il 1 maggio 1859; Generate di Brigata,

il 22 settemhre 1860; Pro-ministro delle Armi, il 27 ottobrc 1865.

Fu insignito delle seguenti croci e medaglie:

Gran Croce dell' Ordine Piano; Grande Ufficiale della Legione d'Onore;

(Iran Croce di S. Giorgio di Napoli; Gran Croce dell'Aquila Estense; Com-

mendatore dei pontificii Ordini di San Gregorio Magno e di S. Silvestro, e di

quello di Francesco I. di Napoli; ebbe la Medaglia in oro Pro Petri Sede

nel 1860; la Croce commemorativa Fidei et Virtuti nel 1867.

Questi sono i dati semplici e sommarii, desunti daH'ultimo annuario

militare pontificio; ma le note d'elogio ottenute, i servigi resi, gli atti di

valore compiuti, importerebbero lunghe ricerche negli archivi dell'ex-mi-

nistero delle anni pontificio, ora in mano del Governo italiano.

La storia pero ha gia registrato quattro nomi che riassumono tutta la

vita e la gloria militare del compianto Generate, e dei suoi degni commi-

litoni. Questi nomi sono: S. Angelo ed Ancona nel 1860, Mentana nel 1867

e Porla Pia nel 1870.

Alle 3 e tre quarti del giorno 9 venne fatto il trasporto funebre, dalla

casa in S. Luigi de' Frances! alia chiesa della Maddalena.

Precedevano il feretro colla croce 50 Concettini, addetti, com' e noto,

all' ospedale civico e militare di S. Spirito, in qualita d' infermieri, ed il

clero parrocchiale presieduto dal Rev. Parroco.

La bara era portata a spalla dai nepoti e dagli ufficiali d' ordinanza e

di campo gia addetti alia persona del Kanzler come Generate e Ministro.

Era fiancheggiata da S. E. il Conte Generale De Courten, dall' intendente

comm. Monari, dall'Evangelisti colonnello della Gendarmeria, dal Conte De

Courten, comandante la guardia svizzera di Sua Santita e da altri ufficiali

superiori. Seguivanla immediatamente 1' orfano del Generale e quattro uf-

ficiali che recavano ciascuno una bella corona di fiori; quindi un numero

stragrande di ufficiali e sottufficiali e soldati pontificii.

Confusi tra la folia si vedevano varii principi e patrizii romani che eb-

bero figli e nipoti tra i mercenari del Papa e che lo furono essi stessi,

rornc il principe Aldobrandini, il principe Torlonia Ceri, il principe Barbe-

rini, gli Altieri, i Patrizii ecc. ecc.

II mesto corteo compie il breve tragitto salmodTando tra i segni di ri-

spetto della gente schierata sul suo passaggio. Dopo 1' associazione religiosa,

i commilitoni dell' illustrp dcfunto si sciolsero, profondamente commossi,
si;i

|irr la cnidole perdita fatta, sia pel ricordo di tempi e di fatti per
cssi ineancellabili, e non sai se piu strazianti o gloriosi.



CONTEMPORANEA 229

Oueste cose abl)ianio voluto riferire per raddrizzare tutte le stramberie

giornali della trista setta, che ammorba e disonora questa povera Italia.

II.

tNGHlLFERRA 'Xostra Corrispondenza). Ancora delle cose d'Irlanda.

La questioue irlandese continna tuttora ad occupare, co' vari suoi

stadi e sconvolgimenti, il cainpo della politica inglese, quantimque abbiu

ormai trovato una rivale in altra questione di natura minacciosa. Gl'in-

finii strati della democrazia di Londra, cedendo all' influenza dei
piii e di-

versi moventi, che, partendo dai vari gradi d'angustia e di poverta, e,

tlopo aver rivestito il carattere proteiforme di empirismo politico e sociale,

giungono fmo al socialismo puro e semplice, avente il suo punto culmi-

nante nel vagabondo, che non vuol lavorare, e nel ladro di professione,

il cui inetodo di vita consisle nell'appropriarsi la roba altrui; gl'infimi

strati, io dico, della democrazia di Londra iucominciano a farsi valere in

modo pericoloso, e a disputare il primato ai contendenti ed agitati milioni

tl'Irlanda. Trafalgar Square, luogo scelto a popolare raunanza da quei, che

diconsi inancanti di lavoro, e contro la scelta del quale hanno opposto il

veto le autorita di polizia, intervenendo vigorosamente, forti dell'appoggio

della guardia dei granatieri e della guardia del corpo, sta cosi per diven-

tare uu nome da incuter terrore alle classi agiate della metropoli.

Cio nonostante, le faccende irlandesi continuano a destare in super-

lativo grado la pubblica atteuzioue; coercizione e la parola d'ordine. La

legge coercitiva e stata di recente applicata con eccessivo rigore, sebbene

fmqui senza risultati definitivi. E stata, infatti, soppressa la Lega nazic-

nale; ne sono stati proibiti i meetings, e dichiarati fuor della legge i pro-

motori di essi; e noudimeno i meetings si soiio tenuti e contiuuano ad

esser tenuti, a dispetto delle inibizioni delle autorita e della vigilanza della

polizia. Nel giornale The Nation del 12 uovembre si rende conto dei mee-

tings di sedici rami snppressi, di quattordici meetings di altri rami della

Lega in different! parti d'Irlanda, e inoltre di sedici meetinf/s della Lega
naziouale irlandese nella Gran Brettagna, stati tenuti in Londra o in varie

altre citta d' Inghilterra. 1 Nazionalisti danno prova di gran talento nei

loro stratagemmi direfti ad eludere la vigilan/a della polizia. In qualche

occasione, per deviare 1'attenzione di essa, fecer le viste di raunarsi in

un dalo luogo, mentre il meeting si teneva realmente e in pieno vigore

altrove. Una volta il meeting f'u tenuto a mezzanotte al luine delle torce,

e alia poli/ia torco la mortificazione di giungere sul luogo appena in tempo

per assistere alia chiusura deH'adunanza.
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Krattanto sono stall fatti non pochi arrest
i,

e il sig. W. 0' Bricn.

inembro del Parlamento e uno de' piu cospicui fra i cap! .\azinnalisli. li.i

riportato condanna nella pena del carcere per tre o quattro mesi. Anche il

Lord Mayor di Dublino e stato posto sotto proccsso per aver pubblic.it <

nel periodico The Ration, di cui e editore, la relazione di un meeting della

Lega. Egli comparve innanzi al tribunale, rivestito delle insegne e deijli

abiti della sua carica, e accompagnato da molti membri della corpora/done

municipale. Fu pronunziata in suo favore una sentenza assolutoria, Ion-

data sulla mancanza di prove che il meeting in questione fosse un inert >n</

della Lega nazionale. Cosi la battaglia continua, e non v'ha un momenlo

di riposo pel travagliato paese. La tattica della Lega per 51 prossimo in-

verno viene nel Pall Mall Budget del 10 novembre descritta nei seguenti

termini: L'anno passato il grido di battaglia in Irlanda fu Non ri<hi:-imn;

non pagamento d'affitti! e 1'arrne adoperata a combattere fu il Pimio di

Cainpagna. Lo stesso avverra quest'anno, anzi di piu. Le persone i-no-

ranti o aventi in qualche modo interesse nella faccenda gettarono allora

le piu alte grida contro 1'adozione del Piano di Campagna, ma la tattica

* e rimasta giustificata dai fatti.

La rata d'affitto del Novembre non sara pagata in Irlanda con la

consueta regolarita dei contadini irlandesi, i quali, prima che i ricolti

mancassero o i generi scemassero di prezzo, erano i pagatori piu pun-

tuali del Regno Unito. Astrazione fatta da ogni considerazione polilica,

il pagamento degli am'tti e impossibile. Basta, a persuadersene, get tar

gli ocelli sul segueute estratto di lettera scritta da una delle aulorita

piii competent! in fatto di valore del terreno irlandese, da persona, la

cui riputazione incontestable come stimatore e la cui indipendenza da

qualsiasi partito imporrebbero rispetto al sig. Balfour, se a noi fosse per-

messo indicarne il nome:
- lo noil. so vedere come nel prossimo inverno possa in questo paese

pagarsa il benclie menomo affitto. lo, realmente, non so vedere donde pos-

sano attingersi i inezzi a cio necessari. Tutto qui e peggiore di quel clie

non sia stato fino ad ora, cccetto le nova.

A spargere alquanta luce sull'attuale condizione dell' Irlanda, puo gio-

vare ass'ai il risalire 1C>0 anni addietro, e 1'osservare in quale slalo si tro-

vassero le cose in sul principio del secolo decimottavo. La vita, recenleinente

piibl)licata, di un uomo, die ebbe gran parte nei movimenti politic! di

quel periodo, sommiuistra ampii materiali per arrivare a una soddisfacente

conclusione sulla soggetta materia. Quest' uomo e Jonathan Swill, decano

protestaute di S. Patri/.io in Dubliuo. Dotato d' incontestable genio, di

egregie (jualita personal!, di principii positivi, di gran valore letlerario,

di straordinaria irancbe/za di linguaggio, il decano Swift, dopo esserc stalo

parte important^ delle viccnde politiche, onde si segnalarono gli ultiini

anni del governo della regina Anna, stabili fmalinentc la sua dimora in
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Dublino, e termino la sua vita in mezzo al popolo irlandese, die egli aveva

t;into amato, e alia causa del quale erasi con tanto ardore consacrato.

Diamo qui appresso un breve sunto dei ragguagli somministrati dal sig.

Craik intorno alia condizione del popolo irlandese ai tempi dello Swift,

considerata in relazione con gli sforzi fatti dal Decano per alleviare la mol-

toplici miserie, che sul popolo stesso aggravavansi.

A' tempi dello Swift il male piu sensibile della vita irlandese era quello

del quale anco d'allora in poi si e tanto udito parlare, cioe il numero dei

landlords dimoranti fuori del paese. Per il passato, i monarchi inglesi rav-

visavano nei landlords concessionari di terreno in Irlanda, la loro princi-

pale difesa contro una subitanea ribellione, e in conseguenza procedevano

scveramente contro gli assenti: ma a poco a poco si produsse un cam-

biamento, e gli statuti, che rendevano obbligatoria la residenza nel paese

<li\entarono lettera morta nel libro statutario. II landlords ritirava la ren-

dita del suo affitto dalT Irlanda, ma non le prestava aiuto a pagare le tasse.

Spendeva egli la sua rendita in Inghilterra, e, nou contento di cio, gravava

i suoi possessi d'ipoteche per darsi ad effrenati dispendi e ad atti di osten-

tata prodigalita, nella vana speranza di procacciarsi per tal modo con-

siderazione presso 1'orgogliosa aristocrazia d'Ingliilterra, ma in sostanza

con 1'unico risultato di esser messo in ridicolo per i suoi sforzi. In cotal

guisa, si e calcolato che della cifra totale degli affitti in lire sterline

1,800,000, uscirono dal paese e furono spese in Inghilterra lire 600,000.

Vedeudosi cosi disprezzati, i landlords presero a vendicarsi sui loroaffit-

tuari, estorcendo da essi senza pieta ne misericordia canoni e ammende

per rinnovarnento d'affltto. E non e a dire die gli affittuari potessero

trovare alcun riparo. Essendo in maggioranza cattolici romani, non pote-

vano fare assegnamento sulla protezione delle leggi: mancanti d'istruzione

loro denegata per legge, sprovvisti affatto di nozioni agrarie, trovavansi

sprofondati in un abisso di poverta. II popolo
- a quanto ci viene narrate -

andava scalzo ineta dell' anno, e raramente mangiava came. La campa-

gna formicolava di mendicauti, e il paese intero gemeva nella miseria. E
di tutto cio nessun pensiero si davano i componenti la consorteria go-

vernativa inglese del Castello, unica cura de' quali era di couservare i

loro posti, senz'avere il minimo riguardo al benessere delle moltitudini.

I'erfino la miglior parte della popolazione setteiitrionale abbandonava il

paese su bastimenti emigranti per le Indie occidentali, dove sbarcava per

menare soltanto una vita da schiavi al servizio di chi la stringeva in ca-

tene di debito. Fu calcolato che ben 30,000 persone sane e robuste ve-

nivano annualmente sottratte al lavoro in Irlanda.

Contro un tale ammasso di guai prese vigorosamente a combattere il

decano Swift; ma non e questo il luogo di parlare della importanza e

dell'esito della sua intrapresa. Ci terremo contenti a notare che, a detta

del sig. Craik, quando lo Swift si mise all' opera, i mali dell' Irlanda an-



232 (UONACA

davano indilbitatamente lacendosi sempre pin pntl'muli. Kin dai tempi di

Carlo II, eras! vielalo agl'lrlandesi <li ren-are mm smerdo al bestiame in

Inghilterra; o lino dagli nlliini aiini del regno di (iuglielmo III. la piu

iniqua in iina lunga serie di leggi iniquc aveva rolpito a inortc la mani-

lattura della lana irlandese nl negarle liberla di esportazione e col re-

stringerla all'angusto c prccario inercato coslituito dal trallico di con-

trabando con la Kraneia. Ogni anno, j>er altro, 1'oppressione cresn-\;i. r

I'esaspsrazione, ch.- nc era la conseguenza, non aspettava sc non nna

voce, chc la niauifestasse.

Oltre lo Swill, qualcheduno altro vedeva i inali, ond'ora alllitta I'lr-

landa, e le loro sorgenti. II viscoute Molcsworth nel 17^3 discutova in-

torno a guai radical! d'lrlanda con istile piu calnio, ma con pari elevatc//n

di senno c di sentimenti.

A nulla, pcro, valscro i calini cd clevati principii di Lord Molesworth,

a nulla 1' indescrivibilc fervore del clpcano Swill. \Valpole, il gran ininislro

Whig, aveva ben altre nozioni, ben altri principii; e la sua creatura cui

rimase per dicianuo\>> anni affldato il governo dell'Irlanda, iii il Boulter,

arcivescovo protestarite di Armagh, uomo di caraltere vigoroso e di grandi

qualita ammiuistrative, ma ciecamente divoto al partito e ai princijjii
in-

glesi. Ci vien riferito che il contegno di costui rispetto al paese da lui ^<K

vernato era il contegno di un uomo, die si prendeva giuoco ddle revolt-

piu elementari di giustizia. Esaminando la corrispondenza, in cui <
i

gli per

lo spazio di quattordici anui va svolgendo con acuta pers|)icacia i suoi

principii di governo dell'Irlanda a benelizio dei suoi padroni di S. James.

vi si trova costantemente la stessa intonaziont; rispetto al paese datogli a

governare. Egli ando in Irlanda senza neppure un briciolo di simpatia ir-

landese, ne mai 1'ottenne o cerco di ottenerla. I'er lui, un Inglese, die

avesse messo radici nel suolo d'lrlanda, era da metlersi alia pari di un

Irlandese, che per ra/za, per lingua, per religione era uno straniero. II

partito ingless, 1'utile iuglese, gli amid dell'lnghilterra, sona

parole, che a ogni momento ricorrono nelle sue relazioni; nulla e da 1'arsi

a pro dell' Irlanda, se prima non sia provato die ridondi nel tempo stcsso

a pro dell'Jnghilterra. So 1' Irlanda ha da godere prosperita, gli e solo perdie

la prosperita dell'Irlanda torna a vantaggio dell'lnghilterra. Tutti i
jtosli

piu importiinli debbono esser coperti da Inglesi, se vuolsi aver quiet e in

questo jiaese : tale e 1' argomento, sul (juale egli contiimaniente insiste.

Ancq la dissensione convisne talvolta innrai:i:iar<-, per impedire gli ecclc-

siastici irlandesi dal renders! indipendenti.

Questa, a dir vero, non troppo breve digressionc potrebbe forse da ta-

luco esser ravvisati alqtianto fuor di luogo; ma chi ben rifletta, la tro-

vera pienamente giustificata dallo specificare piu estesamente, che essa la,

le cause efficient! dell'attualc stato di cose in Irlanda. Senza dubbio, la

causa precipua dci presenti sconvolgimenti e stata il gran principio whiff,.
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applicato dal potcre esecutivo al governo dell'Irlanda fmo dal principle del

secolo passato. (Juesto principio era, come abbiam visto, die 1'Irlanda do-

vesse esser governata per il solo utile dell'Inghilterra, senza usare alcun

riguardo ai scntimcnti, ai bisogiii, ai vantaggi dell' Irlanda stessa. Questo

principio dovea mantenersi a qnalsiasi prezzo; e il prezzo era il costante

esercizio della coercizione come sostegno principale del governo, o piutto-

sto, in realta, come condizione necessaria di un governo qnalsiasi. Lo

Swift, dall'altro canto, e i pensanti come lui, sostenevano che il benes-

sere dell'Irlanda era un elemento indispensabile della questione, e che 1' Ir-

landa dovea da se stessa affermare il proprio diritto a ottenere che di tale

elemento fosse tenulo il debito conto nell' amministrazione della cosa

pubblica.

I risultati dell' aver operato in senso opposto furono, come abbiam visto,

miseria, malcontento e disaffezione verso il Governo inglese; laonde la con-

dizione d' Irlanda, ben lungi dal riuscire nel suo insieme a vantaggio del-

1'Inghilterra, divenne una piaga purnlenta, sorgente pereune d'impaccio e

di debolezza. Di qui scaturisce la logica conseguenza che, se 1' Irlanda

deve realmente tornar di vantaggio all'Inghilterra, questo non puo in al-

tro modo ottencrsi che rendendo 1' Irlanda fiorente e prospera in se stessa,

in luogo di lasciarla qual e e qual e sempre stata, anche fin da quando
ebbe incomincianiento la sua unione con 1' Inghilterra ;

doe una cloaca di

lacrimevole miseria in se stessa, e il ludibrio e lo scandalo delle nazioni,

in quanto somministra uu eseinpio della fatuita ed ingiustizia del Governo

inglese.

Applicare tutto do ai tempi presenti e alle condizioni attuali, e cosa

abbastanza facile. Miseria, malcontento, disaffezione esistono adesso in Ir-

landa, come vi esistettero per secoli e secoli, e imico risultato di tutto

do si e 1'esser 1' Irlanda una fonte di debolezza piuttosto che di forza al-

1'Impero britannico.

Senza dubbio, la crisi presente e meno acuta della passata, perocche

progress! considerevoli sono stati fatti, a malincuore, invero, e con ripu-

gnanza ma pure in realta, affine di stabilire le cose sur un piede migliore;

ma contuttodo non puo uegarsi che le cose presentino sempre lo slesso

aspetto, e che il malcontento attuale sia da attribuirsi alle cause stesse,

die produssero le difficolta del secolo passato e di molti fra i precedenti.

II sistema di abitare fuori del paese vige tuttora, quantunque in minore

<'steusione di primn; vast! possessi situati in Irlanda trovansi tuttora, come

qualche secolo addietro, in mano di grandi signori inglesi, non che di

compagnie di varie specie, alcune delle quali esercitano 1'odiosa professione

d'ipotecarie. Ofl're uu esempio delia prima classe il duca di Devonshire. I

suoi possessi occupano in Irlanda un'estensione immensa, e quantunque
il contegno di lui come iindlonl sia stato, nel suo insieme, plausibile, egh'

non rischiara della propria luce i suoi affittuarii. Quanto al figlio suo pri-
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mogenito, lord llarlington, capo dogli Fnionisti liberal! inglesi, il quale-

sara un giorno duca di Devonshire, si annunzia che sta quest'anno per

faro una visila ai possess! di Devonshire, la prima, che sia stata inai fatta

nel corso di dicci anni da alcun membro di sua famiglia. Vero e che lord

Uartington coinbina in cio 1'occupazione col passatenipo, perocche e stato

anche dedotto a pubblica noti/ia che egli dovra rappresentare la parte

principale in un gran meeting Unionista, che sara tenuto in Dublino; lo

che offrira, senza dubbio, una garanzia di
piii per la proprieta di Devon-

shire, nel nientre che la visita del nobile Lord ai dctti possess! servira ad

addolcire 1'asprezza dei mezzi da lui adoperati a conseguire e ad attuare

la garanzia medesima.

Un altro punto di rassomiglianza fra lo stato delle cose del 1720 e

quello del 1887 consiste nel mantenimento ora, come allora, del gran

principio whig nel governo dell' Irlanda. L'Unione dev'esser rnantenuta a

ogni costo nell' interesse dell' Impero britannico; fra tutti i desiderii e tutte-

le aspirazioni possibili per il benessere e la felicita dell' Irlanda, deve

1'Unione tenere il prirno posto; e se, per mala ventura, il manteuiuieuto

dell'Unione, intesa nel significato, che a questa parola si attribuisce nei

campi whig e ton/, avesse ad essere incompatible con la .felicita e il be-

nessere dell' Irlanda, quest' ultima deve necessariamente soccombere. Non

sarebbe, forse, da maravigliare che il futuro capo della gran famiglia whig

dei Cavendish avesse a serbarsi fedele alle tradizioni della casa di Devonshire.

Un punto, fmalmente, sul quale insisteva il decano di S. Patrizio, era

questo: 1' unica speranza di rimedio ai mah' dell' Irlanda consistere nell'azione

sua propria ; principio verissimo, e che e stato estesamente applicato nel corso

del secolo presente. Am pie concessioni furono fatte all' Irlanda dal Governo in-

glese ;
ma queste furono mai sempre una conseguenza della forza soverchiante

dell'opinione pubblica in Irlanda, e dell'agitazione ivi promossa per ottenerle.

Abbiamo di cio uno splendido esempio nell'emancipazione cattolica, la quale, a

confessione dello stesso duca di Wellington, non sarebbe giammai stata con-

cessa, se non fosse stato il timorc della guerra civile. II presente Goveruo

(Flnghilterra, sostenuto da' suoi alleati Unionist!, sembra chiuder gli occhi

allYvidenza di questo fatto; laddove il partito nazionalista notoriamente

avora sulle tracce indicate dallo Swift. In cotal guisa la battaglia con-

tinua. Dall'una parte, nessuu riguardo all'opinione pubblica d' Irlanda,

nessuna credenza alle lagnanze irlandesi, apph'cazione della legge coercitiva ;

dall'altra parte, asseveranza che neH'amministrazione delle facccnde d'lr-

landa alcun riguardo e da usarsi agl'interessi e ai desiderii irlandesi; c

dio, se cio non avvenga, 1' Irlanda deve irremissibilmeute far da se, e

nmfidare nelle proprie forze per affermare i suoi diritti e ottenere il pifiio

Isoddisfacimento delle sue giuste aspirazioni. Avvi, peraltro, nella presente-

lotta una diflerenza notevole dalla passata, ed e la straordinaria simpatia,

che la questione irlandese ispira attualmente in Inghilterra. E questo-
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1'unico raggio di luce, che brilli in mezzo all'oscurita e alia confusione

del combattimento.

Una parola a proposito della coercizione. E sempre la vecchia storia;

coercizione, coercizione e sempre coercizione. Da un secolo all'altro, e

stato questo il gran rimedio pei mali d'Irlanda. Sono gia ottantasette le

leggi di coercizione date fuori nel secolo decimonono; e la coercizione

regna tuttora. E qual e 1'effetto, che scaturisce adesso dalla rigorosa ap-

plicazione delle ultime leggi coercitive? Fortunatamente gl'Irlandesi ser-

bano, nell'insieme, il loro sangue freddo. Finqui non si e udito parlare

di resistenza a mano armata e in vaste proporzioni: ma la resistenza,

come abbiamo gia veduto, ad ogni modo c'e, e questa reagisce in guisa

quanto mai spiacevole sulT Inghilterra. L'esperienza del passato dovrebbe

avere insegnato al Governo che il sistema di coercizione, applicato alia

facilmente infiammabile razza irlandese, non puo avere che un solo risul-

tamento: la resistenza o in una o in altra forma. Nel caso presente, il

metodo di resistenza specialmente adottato si e quello di agire sulle mol-

titudini inglesi in modo altamente spiacevole pei ministri di Sua Maesta.

Offrono una prova del fatto i disordini di Trafalgar Square. Apparisce quindi

da tutto 1'insieme che, quanto piu presto si rinunziera alia coercizione,

tanto meglio andranno le cose, e si finira col vedere la questione irlan-

dese posta in asset to su basi tali da accordare ampia soddisfazione al sen-

timento nazionale del popolo irlandese?

In mezzo
t
al turbinio delle contese politiche, una voce grave ad un

iempo e dolce ha fatto recentemente udire un avvertimento, che addita

.uno, ed il principale, fra i pericoli imminenti del nostro tempo. Monsig.

Vescovo di Limerick tolse occasione dalla distribuzione dei premii nel col-

legio dei Gesuiti di quella citta per dimostrare quanto sia necessario il

vigilare attentamente sulle male tendenze del difuori rispetto all'educa-

zione. L'insegnamento cristiano corre grave pericolo, ed e specialmente da

temere che in mezzo alia tempesta delle agitazioni politiche un tal peri-

ricolo abbia ad esser perduto di vista e dimenticato. A tempi, in cui

siamo disse Pillustre prelate
- la cosa potra sembrare strana, ma pure

e mia intima persuasione, essere di maggiore importanza pel bene del-

1'Irlanda, diro anzi pe' suoi vantaggi si temporal! come spiritual!, che

siano presi adeguati provvedimenti per 1'educazione religiosa de' suoi figli

di quello che siano riformate le leggi agrarie o anche costituito un go-

verno autonomo. Se per effetto
de^Je influenze, che in istituti atei vanno

adesso distruggendo in una generazione dopo 1' altra la fede, i giovani

irlandesi han dato al nostro paese una classe colta, ma irreligiosa, io dico

~ che il riporre nelle mani di costoro la prosperita e indipendenza nazionale

sarebbe una calamita senza pari. Meglio assai 1'antica lotta generosa per

la liberta e la giustizia dei tempi di patimento, che la liberta nelle mani



236 CKONACA

di {ciilc. l;i qnale non vorrebbc o non polrebbc fame uso per quei fini,

per cui (' dala agli iiomini ogni potcsta sn qnesta terra*.

Passa quiudi Monsignorc ;t met I ere in rilievo die, conic la quest ione

agraria non c post a da banda a inolivo dell'agilazionc per I'llmm' Half,

cosi non dovrebb'cssere negletla la quest innc, anco
piii iniporlaalc, ilel-

reduca/ione raltolica Perdie dtinque ei doiuanda non \icii me>s;i

in campo qnesta rilevantissitna quest ione? Pcrche lasciansi passare gli

aimi sen/a far nulla, e perdic le noslrc spcranzc, die veiifarmi addict n

erano tauto ferine e solide, vanno ora scioglieudosi in nebbia? Abbiamo

udito parlare di conferenze di Tavnlu. rotonda (Hound table conferences).

Percbe uou potrebbero i loro promolori mettere in giro le loro scdic

per una couferenza di simile genere? lo sono certo, come sono ccrlo di

esistere, die in una confereu/a cosi fat la vcrrebbe in podic ore tran-iato

un disegno di riforma deU'educa/ione, il quale soddisfarebbe a tutte 1ft

le^ittime domande dei cattolici d'Irlanda, e cancellerebbe una dellc nl-

time tracce d'incapacita religiosa, giacclie questa gravita tuttora sopra

di noi. Ignoro se la questione sia, o no, per esser sottratta all'arcna

delle contese politic-lie; ma questo io so, die, meiitre il tempo passa ir-

revocabilmente, gran danno ne riseutono gl'interessi religiosi di migliaia

e migliaia di studenti cattolici
;
die lo spirito di setta va sempre piu

consolidandosi
;
die i collegi della Hegiua van ricevendo novella vita e

novello vigore dall'affluenza degli studenti cattolici, a lavore dei (juali

non sono prese disposizioni convenient! iiel loro corso universitario. Se-

i motivi deU'agitazione tutta quanta sono fondati, e se IMnsegnamenta
secolare disptmsato in quei collegi riesce esiziale allo spirito di fedi\

io temo allora die nou dobbiamo guardare con trepidazione ad un av-

venire, in cui il paese dovra raccogliere il frutto della sementa, die va

attualrnente spargendosi.

Un piccolo incidcnte occorso in quest! ultini tempi sta pienamente a

giustificare le apprensioni dell'illustre 1 'relate. Alcune asssociazioni, die-

vanno sotto il nome di Circoli atletici, si sono recentemente costituite in

varie parti d'Irlanda, e sembrerebbero risentirsi fino ad un certo punto
deirinflucnza politica. Com'era naturale, queste associazioui hanno attratta

nelle loro file una quantita di giovani vigorosi e ardenti di vari luoghi.

Che 1'azionc coercitiva del Governo avrebbe destato negli animi giovanili

un sentimento vivissimo d'irritazione e di sdegno, era cosa facile a pre-

vedersi, com'era facile a prevedersi die le aspirazioni dei malconteuti verso

il ricorso alia forza lisica ne sarebl>ero state il uaturale risultamento. Or

queste aspirazioni trovarono occasione di inanifestarsi in un recent c iinriiii<f

di uno dei detti circoli, nel qualc furono proposte risoluzioni violente, o

inflitti gravi insulti al clero per averle disapprovate. Conseguenza di ciev

fu il riliro della protezione giii accordata al movimento dairArcivescovo

di Cashel, D. Croke, protezione, che egli aveva in sul principle esteso an-
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che ai circoli. Scoperto cosi il pie forcuto, si viene a conoscere il peri-

colo, noil altrimenti che la sorgente, donde il pericolo scaturisce. Una

delle principali obbiezioni contro la politica coercitiva del Governo era che

questa avrebbe fatto ricadere la popolazione irlandese sotto 1'azione delle

societa segrete; e il sospetto di fenianismo nell' incidente surriferito e

troppo forte per non far credere alia probability che un cosi fatto pre-

sagio abbia ben presto ad avverarsi. Se cio avvenisse, il governo trove-

rebbe in tal fatto un argomento di piii
da far valere in appoggio del suo

contegno di rigorosa repressione. A questo, peraltro, e ben facile rispon-

dere. E a chi mai si deve la introduzione del moderno spirito rivoluzio-

nario, dello spirito delle societa segrete, di queste pesti dell'odienza vita

sociale, se non allo stesso Governo inglese? Xon e forse da rigettarsi sul

Governo inglese sul Governo \Vhig in principio la colpa di aver in-

trodotta in Irlanda 1'educazione atea? Con lo stabilire il sistema nazionale

di educazione, esso diede, scientemente e con animo deliberate, un colpo tale

da indebolire 1'azione del sacerdozio irlandese e della Chiesa sul popolo d'lr-

landa, e questo primo passo fu susseguito dall'istituzione, di collegi atei, e dal

costante rifmto a far si che la popolazione cattolica d' Irlanda ottenesse pei

proprii figli i benefizi dell'educazione universitaria senza detrimento di quella

fede, che una devozione professata per secoli e secoli in mezzo alia piii

crudele persecuzione e oppressione aveva chiaramente provato essere alia

popolazione stessa piii cara di quanto il mondo puo dare, anzi piii della

vita medesima. E questa la sorgente, a cui dobbiamo tenere rivolto lo

sguardo in mezzo al grave pericolo ed agli effetti, che il venerando Ye-

scovo di Limerick mette in luce e deplora nel suo importantissimo discorso.

II Lord Mayor di Dublino trovasi tuttora in angustie, e in conseguenza

della decisione dei Giudici circa un ricorso interposto dalla Corona contro

1'azione del Magistrato, che lo assolse, dovra sostenere un nuovo processo

innanzi ai tribunab*. Rispetto al nobile Lord, giova rettificare una inesat-

tezza incorsa nelle colonne della Civiltu, e cio per erronee informazioni, le

quali portavano essersi egli in sul principio tenuto alfatto appartato da

monsig. Persico al suo arrive in Dublino. E argomento di grande soddi-

sfazione il poter dire che questa notizia e stata rettificata da Sua Signoria,

la quale presento subito i suoi ossequi al Dclegato papale, compiendo cosi

un atto di cortesia e di rispetto, naturalissimo in un personaggio, qual

egli e, cospicuo per egregie qualita personah' e per 1'alta dignita, che ri-

veste, di Lord Mayor cattolico della capitale della cattob'ca Irlanda.

Monsig. Persico trovasi tuttora in quel paese, dove sa conciliarsi per ogni

parte le piii vive simpatie.

II trattare, che fa questa non breve lettera, unicamente delle faccende

irlandesi, indica di per se qual e 1'argomento, che oggi attrae 1'universale

attenzione. Y'hanno in Inghilterra altri movimenti degni di nota, fra i

quali non tengono, al certo, T ultimo luogo le stravaganze della Cliiesa
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anjjlicana stabilita, la nvfiilc dichiarazione del sig. (Gladstone quanto
alia soppressione alineno di quella parte di essa Chiesa, la quale risiede

nel principato di Guiles. Ma di siflatti argomenti ci riserbiamo a trattare

in una prossima occasione.

III.

JUJSSJA (Noslra corrispondenza) . 1. Peggioramento notevole nelle condizioni

dell'Impero. Politica poco dignitosa del Governo di fronte all'estero. 2. Pre-

venzioni dotninanti contro 1'Italia. 3. L'irritazione contro i Bulgari.

4. La politica interna non punto migliore di quella esterna. 5. Quadro
delle condizioni politiche e finanziarie della Russia, non che dei grandiosi

destini che 1'attendono, qua'ora sappia mantenere la pace. 6. Ragguagli
sulle miniere aurifere della Siberia, dell 'Ural ecc. 7. L'accentramento

russo, le sue cause e i suoi effetti.

1. Da qualche settimana, le condizioui nostre volgono in peggio. Di

dentro, piovono a piu non posso le imposte, e le riforme operate nel-

ramministrazione e nell'insegnamento sono inconsiderate e vessatorie. Di

luori, si segue una politica di teinporeggiamento, prudente oltremodo se

vuolsi, ma poco dignitosa e poco atta a ravvalorare il credito dell'Impero.

La Russia, che prorornpe in minacce non susseguite da effetto, e sfidata

dai Bulgari, contrariata dall'Inghilterra, e tenuta in iscacco dalla Germania.

In sostanza, la nostra politica esterna puo oggi defmirsi cosi: pace con la

Germania, minacce platoniche alia Bulgaria che si ostina nel non voler

divcntare una provincia russa, ostilita mal velata verso la Francia repub-

blicana, e fmalmente sistema di non intervento nelie faccende straniere.

Sotto pretesto di mantenere la sua liberta d' azione, la Russia ricusa di

far causa comune con la Germania, 1'Austria e 1'Italia, sperando che una

circostanza qualsiasi abbia ad imporle il dovere di stendere, al di sopra

della testa dell'Impero germanico, la mano alia Francia, non ostante il

suo sovrano disprezzo per la repubblica.

Due ragioni essenziali hanno indotto il Governo russo a deciders! per

una cosi fatta politica, piu prudente che dignitosa. In primo luogo, la pe-

nuria delle nostre fmanze, che ci rende, pel presente, incapaci d'un grande

slbrzo militare fuori del paese. Secondariamente, i gravi espedieuti presi dal

Governo per isbarazzarsi degli Ebrci e dei Tedeschi, che non hanno adot-

tala la nazionalita russa, e per russificare le nostre tre provincie baltche,

la cui nobilta e borghesia sono tedesche di razza e di lingua, e protestanti

di religione. Non ignorano i vostri lettori qual lotta violenta trovisi da

oltrc un anno impegnata fra Tedeschi e Russi nelle tre province di Estonia,

Livonia e Curlandia. Per quanto grande sia stato il rigore usato dalle au-
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torita russe e dal clero cosiddetto ortodosso, il priucipe di Bismarck non e

giammai intervenuto in favore de' suoi sventurati compatriotti. Questo in-

signe statista ha le mani legate da cio che avviene nell'Alsazia Lorena.

Quel giorno, infatti, in cui la Germania cliiedesse conto alia Russia dei

suoi proeedimenti oppressivi contro i Tedeschi delle tre province, la Russia,

alia sua volta, avrebbe il diritto di chiederle conto di quanto accade a

Strasburgo, a Mulhouse e a Metz, quantunque le condizioni non siano da

ambedue le parti interamente identiche. Di qui e che il Governo di Pie-

troburgo non si sgomenta a trattare quelle tre province come paesi di

conquista. Cio che avviene in Livonia e notantemente in Curlandia, fa ri-

cordare sotto piii di un rispetto i
piii tristi giorni della dominazione brit-

tanica in Irlanda. Interdetta la lingua nazionale, resa obbligatoria la scuola

russa, tutte le leggi provinciali abolite, trasformato il codice, soppresse le

liberta locali. Chi si mostra piu ardente nell' assalto, e il clero russo, il

quale non cessa dal ripetere ai contadini, che verran loro donate le terre

dei signori, qualora abiurino il protestantesimo per abbracciare la religione

dell'Imperatore. Molti fra loro cedono alia tentazione; poi, vedendosi de-

lusi, vorrebbero tornare alia credenza luterana: ma allora entra di mezzo

Fautorita, che loro rammenta, come i piu gravi castighi siano riserbati a

chiunque abbandoni la Chiesa ufficiale. Dal canto loro, borghesi e nobili

tedeschi si uniscono per resistere alia comune oppressione. Incutono ter-

rore ai contadini, che hanno avuto la debolezza di cedere, li caccian via

dai loro possessi, gli segnano a dito come traditori e gli abbandonano

alia vendetta de' loro confratelli in religione. Piu d'un barone tedesco so-

stiene il luteranismo a forza di bastonate sul dorso del contadino. Come

maravigliarsi, dopo cio, che le tre province vadano spopolandosi, che i

contadini cerchino di emigrare in Svezia, che parecchi fra nobili e borghesi

riparino in Prussia, che una sorta di anarchia metta sossopra la regione

tutta del Baltico ? Russi e Tedeschi formano oggidi, da Narva a Momel,
da Dinaburgo a Riga, come due eserciti nemici a fronte 1'uno dell'altro.

L'esasperazione e arrivata, da ambe le parti, a tal segno, che sono da te-

mere i piu gravi disordini. In cosiffatte condizioni di cose, potrebbe mai

la Russia pensare a intraprenderc una guerra contro Germania ed Austria ?

Arrogi che la Russia di per se stessa e tutt'altro che tranquilla. E
una prova che il Governo non si seate del tutto sicuro, si ha in questo:

che lo stato d'assedio, non ha guari stabilito in tutte le principal! citta

dell'Impero, e confermato, in virtu di recente decreto, per un periodo di

tre anni. In molti casi, le persone giudicabili dai tribunal]' ordinarii sono

date in balia dei consigli di guerra, che applicauo loro le piii severe e piu

speditive disposizioni del codice penale militare. A questi procedimenti dra-

coniani si agginnge un raddoppiamento d' imposte. I diritti doganali, gia

eccessivi di per se, stanuo per essere ancora accresciuti. Pel nuovo anno,

voglionsi sopprimere i privilegi del comrnercio del the con la China per



l,i via di terra al Ira verso l;i Siberia, e si rfiddoppiano i ilirilti di da/io ;ii con-

lini tutti d'Kurop.i sill colour e sulla l;ui;i. I nunmerdanti I rnvaiivi d'ac-

corilo nel didiiarare di;\ di quest i due o pedienti, il primo mandera in

n>\ina il commercio di'll.i Siiieria, di .Nijni, di Kazan, e sara causa di piu

d'nn fallimcnlo a Mosca
;
ed il secondo finira di uccidere 1' iiidustria po-

1 icca, inalalissinia gia lino dall'espulsiorie degli opera! ledeschi. K quasi cio

non bastasse, si vuole aurnentare 1' imposta sullo zucchero, portando cosi

mi colpo fa tale idle iiianifatturc dell' Ukrania, un terzo Helle quali sono

dii died anni diiuse; si vogliono aumentare le impostc sugli nlii da illti-

ininazione, sulle carrozze signorili, e per ultimo sui piano-forti; il che ha

iivtliita la costerna-done in tutte le dassi della sudeta, nell;'
i|iiali questo

strnniento i^odo d'nn f'avore stranrdinario. Esistono ancor;i altre c;uise, e

nmnerosissiine, di inalcontento, die fan dura la vita alia irran maggio-

ranza della nazione, e la rendono desiderosa d'lincainliiiiineiito di ^overno.

K questo il fine, a cui tendono i nichilisti con una tenacita e una perse-

veranza, die nulla vale a scoraggiare.

2. Voi non potreste mai iinmaginarvi quanto mal prcvcimta sia qni

1'opinione pubhlica contro 1'Italia. I/abboccainento del signer Crispi col

principe di Bismarck ha inasprito i nostri uornini politic!. Si a Pietroburgo,

come nelle province, regna grande irritazione, e contro la Germania, che

si accagiona di tradimento, e contro 1' Italia, alia quale non si perdona il

suo intervento nella guerra di Crimea, guerra die non la concerneva per

niente. Voi vedete che i miei compatriotti professituo la religione della

incmoria. La parte rappresentata dai bersaglieri sulle rive della Cernaia e

al poutc di Traktir non e stata posta nel dimenticatoio. I patriotti e gli

slavofili, che e quanto dire la gran maggioranza delle classi colte, nutrono

fino da quel tempo contro il conte di Cavour e la Casa di Savoia un

odio assai singolare a notarsi in ortodossi russi, per lo piu mal disposti

verso il Papato. Inoltre, non si perdona all'Italia di protcggere i Bulgari e

iucoraggiarli nella loro imperdon;d)ile ambizionc di mantenere la propria

indipendenza di fronte alia Hussia. Ma cio che finisce d' eccitare 1' opi-

nione pubblica contro gl' Italian!, n'e la facccnda di Massaua, la guerra

didiiarata al Negus d'Abissinia. La ragione sta in questo: che i Hussi in

gencrale, e il Santo Sinodo in particolare muoiono di voglia di stabilire in

quel paese scismatico la loro supremazia politica e religiosa; disegno die il

.Negus seconderebbc, se il potesse, con tutte le sue forze. Ora, le truppe

italiane, con 1'occupare .Massana e con lo stabilire la loro dnminazionc in

quel paese, oppongono un ostacolo fonnidabilc allc relazioni intime degli

Abissini con la linss ; a. Si ha qni una paura tremenda che gl'italiani non

linisciiiio col convertirli alia religione cattolica e col fare dell'Abissinia una

c'ildiiia ilidiiina. II Papa, si va dicendo, manda legioni di liesiiiti e il lio-

verno italiano legioni di sohhdi per conquistarc (juel disgniziiit.o p;icse, il

qualc non
pin'),

si soggiunge, esser felice die, solto il doniiuio della Hussia.
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Ma siccome, per impcdire agl'Italiam di stabilirsi in Massnua, non si pud
faro la guorra, cosi bisogna contentarsi di andare in soccorso del Negus
inediante spedizioni di Cosacchi volontarii, i qnali altro non sono che una

accozzaglia d'avventurieri e, per lo piu, di vagabond]. La triplice alleanza

italo-austro-germanica ha, dunquc, messo il colmo aH'irritazione de'uostri

jintriotti, i quali non vogliono scorgere in tale alleanza che un mezzo di

rumbattere al tempo stesso i Turcos e i Cosacchi, e d'impedire la Russia

ilal trasibrinare il Mediterraneo in un lago russo. Fatto e che 1'amor pro-

prio uazionale e oltremodo umiliato in vedere la flotta russa errare dap-

port utto come straniera uel Mediterraneo. Essa circuit, quaerens un porto

tramiuillo, dove potesse dire di trovarsi in casa sua; ma inutilmente.

8. Non sono, d'altronde, gl' Italian! i soli ad avere il monopolio delle

iniiiurie della stampa russa. I Bulgari sono ben altramente insultati dalla

stampa officiosa; ma non sembrano darsene gran pensiero, ne trovansi per

questo men hene. Le ultime relazioni che diedero al Governo una sover-

chiante maggioranza, ban raddoppiato la stizza de nostri giornali. Parecchi

fra questi notano con indignazione i progress! della Chiesa cattolica in Bul-

garia, e scongiurano il Governo ad opporsi a siffatta invasione degli errori

del latinismo a dauno d'un paese ortodosso. 11 S. Sinodo stesso ha deciso

d'iudirizzare un proclama ai fedeli ortodossi di Bulgaria per metterli in

guardia contro gl'intrighi e le trame ordite dai Gesuiti, perocche esso vede

Gesuiti dapertutto: e la sua fissazione. II Sinodo ha trovato in cid una

occasione propizia per atteggiarsi a difensore dell'ortodossia e a custode

vigilante della pura dottrina in mezzo agli Slavi scismatici
; egli vuol rap-

presentare una parte importante, e uscire con tal mezzo dallo stato di

abbassamento e di discredito, in cui si trova da piu secoli. E cosa piu

probabile che la Chiesa bulgara, la quale e del tutto indipendente, sapra

Car capire al Sinodo che essa non ha bisogno di consigli, e che riuscira da se

sola a trarsi d'impaccio. Riepilogando, le condizioni esterne sono tutt'altro

che favorevoli. Impopolare presso gli Slavi del mezzodi, sfidata dai Bulgari,

minacciata dalT Italia, sorvegliata dall' Inghilterra la Russia non ha piu al

di d'oggi un solo alleato in Europa, e non vi ha che nemici. Un ravvi-

cinameuto della Russia alia Francia sarebbe, in questo momento, cosa la

piu utile, ma come fare a stringere alleanza con un paese, che non ha

piii governo, e che quand'anco lo avesse, non potrebta ispirare veruna fi-

duria? Quindi e che I'opinione pubblica in Russia si mostra disorientata,

inquieta oltremisura. Non si sa piu ne cio che vuole, ne cio che pre-

ji.ira
il Governo, e di fatto nulla ne sa esso medesimo, a giudicarne da

tutte le apparenze. In una parola, 1'anarchia intellettuale e giunta al suo

colmo, e il Governo noil sembra penetrarsi di quanto questo stato delle

iiHMiti riesca pericoloso per la tranquillita pubblica e per lo svolgimento

regolare del commercio e dell'industria nazionali.

4. Ma la politica interna, almeno, e ella piu avveduta e piii ferma?

Serle XIII, rol. IX, fasc. 90?. 16 14 gennaio 1888.
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Tutto all'opposto; perocche i nostri ministri scinbrano l';irsi un diletlo di

accumulate error! sopra error! e scontentare la puhblica opinione. II sig.

Delianos, per esempio, che soprintende al dipartimento dell'istruzione pub-

blica, e persona eccellente e animata, senza dubbio, delle migliori inten-

zioni; ma parte dal principio assai strano che il popolo russo e di troppo

istmito, e che la istruzione rende gli uomini ingovernabili. Per verita,

gli e questo un principio per lo meno bizzarro in bocca di un gran maestro

dell'Universita. Notate bene che nelle campagne non trovasi una persona

su venti, la quale sappia leggere: eppure questa proporzione sembra a

quell'uomo egregio ancora eccessiva. Egli, infatti, chiude le scuole dap-

pertutto ove puo, sostituisce ai troppo rari istitutori i parrochi rurali che,

ad onta di tutto il loro buon volere, riescono insufficient} all'uopo ;
rad-

doppia il quantitative della retta nei collegi, ne caccia via i
figli del plebeo

sotto pretesto che val meglio fame degli operai che dei letterati, e riduce

i professori dell' Universita a far lezione dinanzi a panche pressoche vuote.

II ministro dell'Interno, alia sua volta, il quale non vede dappertutto che

trame e cospirazioni, prepara un disegno di legge per escludere dalla mag-

gior parte dei pubblici ufficii tutti coloro che non appartengono aUa no-

bilta, a fine di rialzare, egli dice, il credito delle classi nobili. Or ecco

il ministro della giustizia, che annunzia pel nuovo anno una gran ri-

forma
;

si tratta niente meno che di sopprimere la giuria. Si vuol tornare

all'antica -procedura: non discussione, non pubblico giudizio, tutte le cause

trattate per iscritto, negli ufficii, senza veruna pubblicita. Vedete un p6
a che punto siamo. Vero e che la giuria, la cui istituzione non risale che

a 25 anni addietro, ha talvolta fatto prova della piu grossolana ingoranza

delle leggi della morale, e mostrato di applicare con un criterio assolu-

tamente falso le regole di giustizia in materia criminale; ma gli abusi

d'una procedura pubbUca trovano il loro correttivo nella pubblicita stessa

delle sedute e nella pubblica opinione ;
il che non accade quando la pro-

cedura vien fatta nel segreto delle cancellerie. Potrei citarvi una molti-

tudine di fatti, gli uni piu strani degli altri, per mostrarvi quanto i nostri

giurati siano ancora novizzi nell'arte loro; ma mi riserbo a far cio nella

mia prossima corrispondenza. Adesso voglio darvi un'idea generale delle

oondizioni politiche e finanziarie della Russia
;

idea che vi fara scorgere la

ragione della prudente riserva del Governo nello stato attuale dei rivol-

gimenti europei.

5. La Russia si distingue da tutti gli altri Stati civili tanto per 1'im-

mensita del suo territorio, quanto per la forma del suo governo. Si calcola

che quest'Impero gigantesco occupi in Europa e in Asia 21,702,000 chi-

lometri quadrati, lo clie il farebbe quaranta volte piu vasto della Francia.

Su questo spazio immense si muovono dai 104 ai 105 milioni d' uomini.

La sola Russia europea, che comprende la Russia propriamente detta, il

regno di Polonia, il granducato di Finlandia e il Caucaso, si stende su
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una superficic di 5,802,000 chilometri quadrati, undid volte piu grande

della Francia, c numerante da 85 a 90 milioui d'abitanti. Si noti che il

numero di questi ultimi aumenta tutti gli anni in una larga proporzione.

Si e colcolato che dal 1860 in qua 1'aumento generate della popolazione

in tutto questo Impero sia del 12 per cento circa, laddove nella Gran Bret-

tagna f in Irlanda non e che del 9 per cento, e in Germania dell' 8 con

qualche frazione, di cui non tengo conto. Stando a questa proporzione, la

Russia noverera, da qui a un mezzo secolo, 150 milioni d'abitanti, e da

qui a un secolo fra i 200 e i 250 milioni. Essa avra dunque, allora, da

35 a 40 uomini per ogni chilometro quadrato; laddove 1' Inghilterra ne

conta al presente 106, 1' Itah'a 95, la Germania 78, e la Francia qnalche-

<luao piu di 71. Vero e che non si puo calcolare sull'avvenire; ma, se si

consideri la postura geografica della Russia e lo spazio immense, che essa

abbraccia senza interruzione di continuita, e probabilissimo che nei termini

accennati di sopra i calcoli da noi fatti risultino conformi al vero.

Anco sotto il rispetto politico, la Russia gode di certi vantaggi, che

gli altri Stati generalmente non hanno, almeno in egual grado. Per esempio

il pericolo d'una rivoluzione sociale e quasi nullo in questo Impero. Sie

latto un gran parlare dei nichilisti e dei rischi, ch'essi fan correre alia

stabilita della dominazione imperiale: ma questi rischi sono stati oltremodo

esagerati. Potranuo, senza dubbio, i nichilisti attentare ancora alia vita del

Sovrano, potranno anche riuscire ne' loro detestabili proponimenti ;
ma non

potranno mai uccidere la monarchia, fmche questa sia sorretta dall'amore

e dalla devozione profonda d'un gran popolo. Per molto tempo ancora, non

correra alcun pericolo in Russia la monarchia. Questa inconcussa stabilita

del trono promette all'Impero lunghi anni di prosperita, se il Governo

riesca ad evitare il solo pericolo, che il possa scuotere a lungo, il pericolo

d'una guerra europea. Sotto questo rispetto, la Russia e piu debole di

tutti gli altri Stati. II suo organismo manca dell'elasticita necessaria per

sopportare di nuovo, senz'andare iiiteramente in rovina, gh' sforzi che una

guerra in grande esigerebbe da lei. Vero e che, trascorsi appena vent' anni

dalla guerra di Crimea, la Russia aveva interamente restaurate le sue fi-

uanze, e godeva sui mercati finanziarii d'Europa di tal credito, che ol-

trepassava persino quello della Francia e degli Stati Uniti d' America. Ma
la guerra del 1877 contro la Turchia distrusse affatto questa prosperita,

e sconcerto le finanze russe per modo che fmo a qui non si son potute

riavere. Cosi, le spese anuue dell'Impero, che uel 1876 ascendevano 557

milioni di rubli, raggiungono presentemente la somma di 829 milioni, vale

a dire che v'ha un aumento di 272 milioni di rubli, ossia di 1,088 mi-

lioni di franchi, sul bilancio antecedente alia guerra. Da quel tempo in

poi, il corso del cambio, che negli anui 1874 e 1875 era di 344 a 347

franchi per ogni 100 rubli, e sceso a 218 o 220 franchi, vale a dire che

dopo quella guerra il valore del rublo e scemato di piu che un terzo. Le per-
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sone piii competenti in tal materia, nossuna esclusa ne ccccttuata, sono tutte

concordi ncl risguardare una podcrosa guerra europea come il principio d'un

decadiincnto irreparabile per 1'Impero russo. Nel presente suo stato, esse

dicono, la Russia ha tutto da guadagnare conservando la pace, e tutto da

perdcre facendo la guerra. Ed ecco il quadro, che i nostri statist! fanno

dell'avvenire e dei grandiosi destini dclla Russia, ov'essa riesca a mante-

nere anche a costo de' piii gravi sacrifizi, la pace ; quadro veridico quanto

mai, e meritevole, sotto ogni rispetto, dell'attenzione dei vostri lettori.

Tutto considerato, essi dicono, la Russia va ogni anno avanzandosi,

lentamente si, ma con passo sicuro, verso il Mediterraneo e il golfo Per-

sico. II tempo da se solo lavora per lei, e mette ogni anno di piii i

suoi avversarii nella impossibility di resistere al suo spingersi innanxi. I

suoi progress! nell'Asia centrale sono immensi, e 1'avvenire Ic riserba in

quelle contrade successi non meno splendidi. I Russi trovansi attualmente

alle porte di Herat. Se hanno un po'di pazienza, quella citta cadra da se

in poter loro, come fece Merv, senza trarre un colpo di fucile e senza os-

tacolo alcuno da parte degl' Inglesi, i quali sanno benissimo di non ri-

trarre alcun vantaggio dal combattere la Russia nell'Asia centrale. Fra

venticinque o trent'anni, il che e ben poco nella vita delle nazioni, 1'Afga-

nistan e il Belugistan saranno due Stati vassalli della Russia, i cui eser-

citi si accamperanno in tutta pace sulle rive del golfo Persico. Avendo

per tal modo uno sbocco sull'Oceano, noi troveremo il nostro tornaconto

nel lasciar tranquilli gl' Inglesi nelle Indie; e cosi, per la forza delle cose

le nostre due nazioni rivali diverranno pacifiche vicine.

Ne meno confortanti saranno in Europa le condizioni della Russia,

sempre nell'ipotesi del mantenimento della pace. Essa puo diventare la

protettrice dell'Impero ottomano, e tale diventera secondo ogni apparenza.

Si agiti pure a suo talento la Bulgaria; 1'ombra della Russia la cuopre a

suo dispetto, e sotto quest'ombra la Bulgaria non potra mai formare uno

Stato del tutto indipendente ;
essa avra sempre bisogno della Russia per

vivere, e non potra fondare alcun che di stabile senza il consenso di lei.

Ecco il perche, dicono i nostri statisti, 1'Imperatore Alessandro HI fa prova

d'una gran pazienza rispetto ai Bulgari, fmo al punto di lasciarsi da loro

sfidare, egli ha la certezza che verra un giorno, in cui li vedra tutti a

suoi piedi. Sol che la Russia cerchi di evitare tutto cio, che puo mettere

a cimento la pace, essa e sicura di vincere senza combattere, tanto in

Europa quanto in Asia
;
laddove basterebbe soltanto un'altra grande guerra

europea ad esaurire, forse per sempre, le forze di lei. Qui sta il pe-

ricolo, che quegli uomiui avveduti vogliono a ogni costo fuggire. Cio

che maggiormente inquieta il Governo, e il corso del cambio: esso non

trova la via a rialzare il valore del ruble. Ha un bel diminuire il numero

degli assignati, e aumentare il fondo metallico in oro, da essi rappresen-

tato: il rublo non sale al di sopra di 220 franchi per ogni 100 rubli. In
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quest! ultimi tempi, un decreto imperiale prescrisse in tutte le casse dello

Stato il rublo pel suo valore nominate, cioe per 4 franchi, cosicche la Co-

rona paga ora 400 franchi i 100 rubli, che, secondo il corso del cambio

sono segnati a 220 franchi. Di tal guisa si riuscira, forse, a rialzare il

valore della moneta metallica; ma questa operazione fmanziaria non puo

avere un felice successo, se non die a condizione di possedere un fondo

considerevole in oro, e di aver la certezza che quest'oro non fara, a un

dato momenfco, difetto. Ora, le miuiere aurifere della Siberia e dell' Ural

sono in si gran quantita, che il prezioso metallo non verra giammai a

mancare, purche il Governo sappia trarne partito, e non si lasci sover-

chiamente derubare. Non torneranno, forse, sgradite ai nostri lettori al-

cune particolarita iutorno a questa iutrapresa mineraria, il cui andameuto

lascia tuttora molto a desiderare. Queste informazioni mi sono state for-

nite da persona competentissima in tal materia, e che conosce a perfezione

le contrade aurifere della Russia.

6. L'oro abbonda nell'Impero russo. Trovansi miniere e sabbie aurifere

nell' Ural, nell' Altai, nel Turchestan, nella Lapponia ecc. Quando le mi-

niere d'oro erano fatte scavare dal Governo, questo ne ritraeva un profitto

del 142 per cento; ma questo profitto e scemato d'assai da che il Goveruo

rinunzio a quei lavori per farli passare in mano di particolari intraprenditori.

Questo avvenne prima del 1870. Un numero considerevole di persone s'in-

caricarono di scavar le miniere ed esplorare le sabbie aurifere, impegnandosi

a consegnare ogni anno al Governo una certa quantita d'oro, dopo aver

prestato tutte le guarentigie richieste dai contratti. Accadde pero, che molti

e molti di cotesti intraprenditori non fossero stati con bastante esattezza

informati delle difficolta dell'intrapresa, o non avesser tenuto il debito conto

degli ostacoli derivanti dalla lunghezza e dal rigore dell'inverno, e sopratutto

della mancanza di facili mezzi di comunicazione durante Testate, in quelle

regioni si brevi. Nacque da do che i lavori intrapresi su moltissimi punti

rimasero cosi spesso incagliati e forzatamente interrotti, che i capital!

impegnati furono ben presto trovati insufficient! a continuarli: dal che e

venuta la conseguenza che, fra i luoghi dove 1'oro abbonda, molti ve ne

sono, ne'quali il lavoro non e stato neppure incominciato, o e rimasto ne-

cessariarnente interrotto per mancanza di mezzi. Molti di quei proprietari

non fanno scavare che una picccola parte delle miniere state loro concesse,

e cio non soltanto per difetto di capitali, ma anche per ignoranza in

cui sono, dei migliori metodi per 1'estrazione del prezioso metallo. Se li

conoscessero e li mettessero in pratica, la riuscita loro sarebbe sicura,

nonostante la brevita del tempo, che il lungo inverno di quelle regioni

conseute d'impiegare per la lavatura della sabbia aurifera, imperocche in

cert! luoghi quest'operazione non puo durare che 100 o 120 giorni del-

1'anno, in altri puo durare 150 o 180 giorni, secondo la grossczza dello

strato di terra, in cui si lavora. Nel circondario dell'Amur, uno dei piii
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ricchi in oro fra quolli dclla Siberia, v'hanno minions oho danno 2 o 3

grammi d'oro su 1000 chilogrammi di sabbia, e (|uestc ininicre non vcn-

gono scavate, per la ragione di essere stimatc troppo povcre per coprire

le spese. Di 2,313 miniere aurifere, una buona meta non viene scavata,

attesa 1'insufficenza dei capital! dci loro proprietari. Non solaincnto in Si-

beria, ma ancbe nell' Ural, noi possediamo miniere d'oro colossaU, che

stendonsi quasi senza interruzione dall'estremo norte alle steppe del mez-

zogiorno : ma da tutte queste ricchezze non viene tratto quasi ncssun partito

semprc per mancanza di capitali, di metodi perfezionati, o di vie di co-

municazione. Facendo, quasi dappertutto, difetto le macchine, il lavoro

manuale, cui e forza ricorrere, favorisce il furto a tal segno, che sulla

quantita d'oro ottenuta se ne perde piu della meta, e, secondo alcuni, i

tre quarti. Un proprietario di miniere dev' essere straordinariamente ricco

per poter impiegare le maccliine perfezionate, perocche e costretto farle

venire con dispendio enorme dall'estero, non esssendo tale fabbricazione

stata per anco introdotta in Russia. Segue da cid clie la mancanza di mar-

chine dev'essere compensata da un numero considerevole di lavorauti; lo

che aumenta, naturalmente, le spese di escavazione, e fa perdere molto

tempo. Mentre in America, grazie alle macchine idrauliche, si possono la-

vare da 100 a 150 metri cubi di sabbia con quatlro operai, una diecina

di meccanici par maneggiare le maccliine, e senza impiegare un solo ca-

vallo
;

fra noi, per lavare la stessa quantita di sabbia, occorrono un ceii-

tinaio di lavoranti, una quindicina d'ispettori, e per lo meno ciuquaiita

cavalli. Questa partita, adunque, puo dirsi affatto nell' infanzia. Ma se il

Governo volesse premiere sopra di se 1'escavazione delle nostre miniere d'oro

valendosi di macchine idrauliche in grande lo che a lui solo e possibile

- la quantita d'oro, che ne otterrebbe, sarebbc piu che bastante a far

1'ronte a tutti i bisogni dell'iadustria interna, non che al pagamento iute-

grale dei debiti dello Stato in capo ad una diecina o a una ventina d'anni

a seconda dclle circostanze piu o meno favorevoli della politica, e a con-

dizionc che il furto non si operasse in troppo larga misura.

Ebbe torto adunque, il Governo a rinunziare all' escavazione deUe mi-

niere d'oro per incaricarne i particolari? No; ebbe anzi ragione: perordir

uu tale provvedimento, che rientrava nelle tante riforme intraprese sotto

il regno di Alessandro III, tendeva come tutti gli altri, a reagire contro

1'occesso deH'accentramento amministrativo, eccesso spinto ad un puiito

sconosciuto affatto dagli altri Stati d'Europa. Ma il suo torto fu quello di

affidare i lavori a gente incapace di condurli a buon fine, attesa la ine-

sperienza loro e 1'ignoranza, in cui erano, dci migliori metodi per 1'estraaione

dell'oro. Qui non si offre 1'occasione di dire poche parole intorno all'ac-

centramento russo e aUe sue cause.

7. L'amministrazione e tanto piu malagevole, quanto piu vasto e un

pacse c (jiumto mimo ngglomcrata trovasi la popolazione. Le dimension!
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della Russia e la cifra relativamente tenue, de' suoi abitanti, annunziano

gli ostacoli, che dove incontrarvi un' amministrazione regolare. In uno Stato

che occupa meta dell' Europa e meta dell' Asia, sembra che il potere cen-

trale debba esser costretto a restringere il suo compile e rinunziare allc

funzioni tutte, di cui le distanze lo realono incapace. L'orbita del potere

imperiale e cosi vasta, che pare impotente a fissar gli occhi su tutto, a

stendere dappertutto la mano. La drfficolta e tanto maggiore, quanto la

capitale, invece d'occupare il centre geografico dell'Impero, trovasi relegata

sulla circonferenza. In uno Stato come la Russia, con una capitale situata

in tal modo, 1'accentramento amministrativo sembra un controsenso, una

quasi impossibility. Ora, non v'ha, forse, luogo, in cui 1'accentramento sia

piii antico, piu inveterate, piu eccessivo, che questo paese, il quale par

cosi poco fatto per 1'accentramento. Dai punti piu remoti di questo im-

menso Impero, tutti gli affari vengono a far capo agli uffici del palazzo

di Pietroburgo. II granducato di Finlandia e i due versanti del Caucaso,

riuniti in una specie di vicereame, sono i soli, che sfuggano quasi per

1'intero alia stretta tutela del centro eccentrico dell' Impero. PS
T
e 1'enormita

delle distanze, ne i rigori del clima, ne la diversita delle razze e dei co-

stumi, ban potuto pienamente emancipare da quella tutela le solitudini

della Siberia, e nemmeno le steppe del Turchestan appena conquistato,

e separato dalla Russia per mezzo di deserti di sabbia, piii difficili a tra-

versarsi dei mari. II regno di Polonia, spogliato a poco per volta degli

ultinii avanzi di sua autonomia, non e piu che una provincia di confine,

governata dalla Cancelleria della capitale. Le province, a meta germa-
nizzate del Raltico van perdendo ad uno ad uno i loro privilegi secolari,

dappoiche 1'accentramento stende ovunque le sue braccia e passeggia il

suo livello uniforme fino ai confini dell'Impero. Ne la lontananza, ne le

tradizioni storiche, ne le differenze di nazionalita, mettono un limite a

questa dominazione della burocrazia pietroburghese. Per quanto attenuata

dalle riforme del regno d'Alessandro II, questa tutela universale si man-

tiene tutt'ora d'un rigore, d'una minuzia eccessivi. Nelle cose piii insi-

gnificanti, del pari che nelle piii important}, chi comanda, chi vieta, chi

permette, e il potere centrale. L'autorizzazione dei ministri, Fapprova-
zione del gran consiglio dell'Impero, il nome e la firma dell'Imperatore,

si leggono negli affari di minor conto. Al Governo centrale non deve sfug-

gire alcuna particolarita: gli atti della privata beneficenza sono a lui sottoposti

come tutto il resto. Dall'una all'altra estremita dell'Impero, non si puo
fondare un posto di studio in una scuola, un letto in uno ospedale, senza

Fintervento, solennemente registrato, dello Stato e dell'Imperatore. II Mes-

sagijero ufliciale e H Bollettino delle leggi sono giornalmente ripieni di an-

nunzi di questo genere: II 15 di maggio, S. M. Tlmperatore si e degnato

prestarc il suo assenso alia fondazione negli ospizi di tale o tal altra citta

di quattro letti destinati ad altrettanti vecchi mediante un capitale di
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li,:{00 rulili lasrialo per trslamonfo d;ill;i sig. Cateriua I)..., vedova del

generale I)... Lo stesso giorno, S. M. si <; degnata prestare il suo

assenso ;ill;i fnndazione d' un posto di studio nel primo ginnasio di

* K;ix;in, col capitals di 5,000 ruhli lasciato dalla vedova dpi consiglicre

aulico...; d' un posto di studio nclla scuola maschile di F...; d' un

posto di studio nel ginnasio femminilc di Teodosia (Crimea) inediante

due biglietti dell'imprestito interne a prcmii, offerti dal viceammiraglio

S... in memoria della dcfunta sua figlia e cosi di seguito. Le fonda-

xioni scolastiche od ospitalicrc, in memoria di persone defunte, sono qui

d'un uso giornaliero, e occupano non di rado lunghe colonne del Rollet-

tin>> delle leggi. Queste autorizxazioni, per quanto significant.! esse siano,

vi figurano di sovente in mezzo alle decision! piu important! per il Go-

verno, per la giustizia o per 1'esercito, conciossiaehe agli occhi d'un'am-

ministrazione, che vuol tutto sindacare, non esistono affari abbastanza

ineschini per esserc ahbandonati al libero arbitrio di chicchesia fuori della

burocra/ia centralc. II S. Sinodo non solo non isfugge al rigore di questa

regola di tutto riferire all' Imperatore, ma e tenuto a conformarvisi piu

strettamente di chiunque altro. Non v'ha un solo provvedimento ammi-

nistrativo, il quale non sia preso in nome dell' Imperatore. Per esempio:

Per ordine di S. M. 1' Imperatore, il S. Sinodo ha udita la relazione del

tale (Vescovo od altro dignitario della Chiesa) il quale domanda che venga
< accordata una medaglia d'argento al mercante A... o al contadino B..

in ricompensa del dono d'una ricca immagine fatto alia chiesa di tale o

tal altra citta, o in generale, dello zelo, ch'ei mostra nel decorarc i templi

del Signore. S. M. si e degnata dare il suo assenso. In conseguenza, il

S. Sinodo ordina ec. Non v'ha 'che una sola cosa, la quale 51 Sinodo

sia nel diritto di dispensare, senza ricorrere aH'intervento dell'autorita Im-

|)oriale, ed e il conferimento della sua benedizione, con diploma o senza

a titolo di ricompensa per qualche tenue servigio reso alia Chiesa, o per

lo zelo mostrato nel servigio parrocchiale. I nomi di tuttc le persone, preti,

diaroni, lettori, mercanti e contadini, che ricevono per tal modo la bene-

dizione del S. Sinodo, empiono intere paginc nei giornali ecclesiastic}. lo,

poi, non saprei dirvi se una simile ricompensa venga apprezzata secondo il

suo giiisto valore dalle persone che la ricevono.

Apparisce dal finqui detto che 1'Impero russo e governato a guisa d'un

possesso privato, d'una tennt;i immensa. dove nulla puo esser mosso, nulla

eretto o demolito, senza una relazione al proprietario e senza la sua au-

torizzazione. Prima delle riforme introdotte dall' imperatorc Alessandro II,

(juesta pretensione di regolar tutto, di tutto decidere da lontano, era an-

<-ora
piii forte. Nessun edifizio pubblico, nessun ponte sur un fiume, nulla

nulla considerevole, nessuna chiesa di carnpagna, ncssuna scuola di villaggio,

poteva esser costruita senza tin disegno approvato a Pietroborgo. Questa

autorizzazione si faceva aspettare mcsi interi, e talvolta due o tre anni,
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pel corso dei quali non potevano incominciarsi i lavori. Accadeva altresi

non di rado die i disegni maudati a Pietroburgo per esser csaininati si

smarrissero negli scartafacci del ministero delle Vie e Comunicazioni, e

fossero cosi ben trafugati negli uffici, che si durava fatica a rinvenirli.

Questo accentramento burocratico penetra in tutti i rami, in quello

dell' arte c della scienza, come in quello dell' amministrazione e della be-

neficenza. Questi eccessi riconoscono per causa il governo autoeratico, la

signoria sconfmata d'un sol uomo, clie, per mantenere la sua potenza,

deve far sentire la propria azioiie, dal centro della circonferenza a tutti

i punti di quel vasto cerchio, a'
piii lontani, come a piu vicini. Le con-

dizioni geografiche del paese, la sua massa, che e andata sempre crescendo,

la mancanza, neH'iuterno, di naturali confini fra le provincie, ban fatto

dell' accentramento una necessita per uii Impero, che si stende dall'Oceano

glaciale al mar Xero, e dal Baltico all' Afganistan, alia China e all' Oceano

pacifico. In qnella vasta pianura, la vita provinciale, lo spirito locale, i

pregiudizi di campanile, esistono appena; lo che fa si che 1'uomo del po-

polo estenda la sua affezione per la patria a tutta la sua estenzione, in-

vece che circoscriverla all' angusto orizzonte della sua provincia o del suo

villaggio. Di tutti i popoli d' Europa, il russo e quello, che ha meno d' af-

fetto esclusivo pel cantuccio, che lo vide nascere. II suo gusto cotauto

spiccato per i pellegrinaggi, per i viaggi, per il commercio girovago, e uno

dei segnali di quella inclinazione popolare ad estendere i suoi pensieri e

le sue affezioni lino ai confmi della patria. Ben si comprende quanto sif-

fatta ampiezza della coscienza nazionale abbia potuto facilitare 1' accentra-

mento amministrativo. A questo, e non ad altro, va debitrice la Russia

delTiucivilimeuto europeo. Senza la riunioue di tutti i poteri in uua sola

mano, seuza 1'asseuza di ogiii autonomia provinciale, 1'opera di Pietro il

grande e de' successori di lui sarebbe stata impossibile, si sarebbe arenato

dinanzi alle esistenze locali. La riforma europea e stata, senza dubbio, un

gran beuefizio per la Russia
;
ma essa lo ha pagato assai caro, lo ha com-

prato a prezzo della sua liberta.

IV.
>.

SVIZZERA fXostra corrispondenza] . i. Risultato delle elezioni politiche del-

Tottobre decorso. Atteggiamento dei diversi partiti. 2. L'Associazione

operaia elvetica. II segretario operaio. 3. Caduta del dittatore ginevrino

Carteret. i. Speranze di un migliore non remoto avvenire pel cantone

di Solura. o. L'Universita cattolica di Friburgo. 6. Lo estendersi, che

fanno in tutta la Svizzera le opere cattoliche.

1. Noi usciamo da un periodo elettorale oltremisura animate. L' ultima

domenica di ottobre, il popolo elvetico fu chiamato a rinuovare il mandato
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tic' suoi dcpuiati nl Consiglio taazkmak (Camera fnlcralr dH dcputati,

|KIS|;I
di I id mrnibri oletti nclla proporzioiie di un deputato per ogni 20

4
000

aniine di popolaxione). Come si era gia preveduto, queste elezioni non

li;mno gran fatto ruodificato le forze dci diversi partiti neirasscmblea, la

quale riinane composta di circa 85 fra radical! c democratic!, 40 conser-

valori cattolici, 5 conservator! protestanti, 15 liberali. Nelle file della si-

nistra radicale trovansi un certo numero di democratic}, die sono contrarii a

un ricominciamento della persecuzione religiosa; 1'antica politica radicale

del Kulturkampf non couta ormai
piii die 25 aderenti; gli altri radical!

deU'assemblea si fan notare per un programme con tendenze esclusiva-

iiioiite matcriali, social!, economiche. Una parte di questi democratic! mi-

rano a riforme sociali quanto mai estese; aspirano, per esempio, a in-

trodurre 1' assicurazione obbligatoria degli operai contro gl' infbrtunii, a

estendere 1' applicazione della legge sulle fabbriche al maggior numero

possibile di mestieri, ad assommare nelle mani dello Stato tutta la dire-

zione delle assicurazioui, a far costruire tutti i lavori pubblici in ainmi-

nistrazione, affinche il lucro dell' accollatario ridondi a vantaggio del-

1'operaio, ecc. ecc. Un altro gruppo della sinistra radicale si distingue per

un programma di essenziale accentramento
;

esso vuole operato dalla Con-

federazione il riscatto delle vie ferrate, vuole 1'accentramento del diritto

civile e penale, il monopolio dei tabacchi, dei cereali e dei flammiferi ! !
,

F accentramento dell' istruzione in tutti i gradi, ecc. Sarebbe questa la fine

dei cantoni. Con 1'attuazione di cosi fatto disegno, la Svizzera cesserebbe

d'essere una Confederazione per diventare una Repubblica unitaria; pcr-

derebbe tutta la fisonomia della sua storia.

Ci vorra, tuttavia, gran tempo prima che questi disegni d'assorbimento da

parte del potere centrale possano riuscire a qualche cosa. L'opiuione domi-

naute presentemente in Svizzera non e punto favorevole a un nu'ovo aumento

di competenze politiche a profitto del potere federale. Ma sul campo eco-

uotnico 1'accentramento s'avanza a passi di gigante; il monopolio sull'alcool

ba iniziato 1'era di questa novella politica; ben presto noi vedremo sorgere

gli altri monopoli, di cui i programmi radicali ci han mostrato la pro-

spcttiva. Vessato dalle rivendicazioni operaie, il partito radicale si e trovato

costretto ad abbandonare per un certo tempo gli sterili ed aspri conflitti

religiosi, e ad intraprendere, invece, la lotta per 1'esisteuza. Questa mu-

tazione d'orieutamento nelle idee ha prodotto nuove costellazioni ancbe

nel firmamento politico. Avendo, alia sua volta, la destra cattolica con-

sacrato un'attenzionc speciale alle questioui operaie, sono risultati da cio

degli aggruppamenti inattesi. Xel cantone dei Grigioui, per esempio, il partito

operaio, fa causa comune coi cattolici contro la borghesia liberale e il ra-

dicalismo autoritario.

2. I cattolici hanno teste fondata in Svizzera una grande associazione

operaia, sotto il patrocinio dell'Episcopato e del Pius-Verein. Un comitato
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centrale, composto di parccchi membri di govern! cattolici, come il signer

Python di Friburgo, e il sig. Conrad d'Argovia, in unione con sacerdoti

apostolid, con giornalisti, con deputati allc Camere federali, e con operai,

ha 1'incarico di prenderc I'iniziativa di un ordinamento. Scopo di cosi fatta

istituzione nbn e gia quello di creare o di mantenere un antagonismo di

caste; gl'miziatori di essa intendono, soprattutto, dar opera all' edifica-

zione del gran monumento sociale cristiano, del quale la recente Enciclica

di S. S. Leone XIII ha tracciato la meravigliosa struttura. Essi porranno

ogni impegno in risolvere, giusta le regole ultimamente indicate dal Santo

Padre ai pelle^rini dei circoli cattolici operai della Francia, i problem! eco-

nomici, ond' e agitata la societa, e in trovare rimedii pratici alia condi-

zione delle classi operaie, ristabilendo fra principal! e subaltern! 1'armonia

cristiana spezzata dalla rivoluzione.

A proposito di movimento sociale, debbo accennarvi un fatto impor-

tante, che mostra le attuali apprensioni dei poteri pubblici. La Confede-

razione ha inventato un nuovo meccanismo, che mette la classe operaia

in permanente contatto con la classe ufficiple : tal meccanismo e il Segre-

tario-operaio. Questo personaggio e ad un tempo funzionario della Confedera-

zione, che lo stipendia, e rappresentante speciale degl' interessi operai; esso

vien eletto dagli stessi operai, raccolti in generale assemblea, alia quale tutte

le associazioni operaie mandano loro delegati. Esso e quello che serve d'in-

termediario fra 1'ordinamento private degli operai e il potere ceutrale. In

questo momento, per invito ricevuto dalle Camere federali, il Consiglio

esecutivo federale sta preparando i materiali d'una futura legge, che isti-

tuisca in Svizzera 1' assicurazione obbligatoria degli operai contro gl' infor-

tunii. A questo fine si da ora mano a compilare una statistica degl'in-

fortunii stessi si nelle sfere industrial!, come nelle sfere agricole. E da

prevedere, per altro, che un tale disegno incontrera qualche opposizioue:

molti. infatti, non credono senza inquietudine questo passo di gigante

verso il socialismo di Stato, e paventano 1'enorme accrescimento di po-

tenza materiale, che da innovazione cosi fatta sara per ritrarre il governo
della Confederazione.

3. Un fatto inaspettato e avvenuto teste nella politica del cantone di

Ginevra. Dopo 1'elezioni popolari, che avean mantenuto al potere il partito

radicale, erasi prodotta una scissione nelle file dei vincitori. La giovine

scuola radicale, che vuol romperla affatto con la politica del Kultw-Kampf
e le lotte confessionali, per essere innanzi tutto sul campo economico so-

ciale, cercava da qualche tempo il modo di sbarazzarsi dal vecchio ditta-

tore Carteret e dal suo codazzo vecchio-cattolico. Essa tento il colpo in

occasione del rinnovamento del potere esecutivo, il quale a Ginevra vien

eletto direttamente dal popolo. II sig. Carteret era fino ad ora il capo
del governo ginevrino. La nuova frazione radicale avrcbbe voluto sop-

piantarlo gia nelle liste presentate al popolo; ma dinanzi alle grida furi-
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hondo mandate dalla tribu verchio-cattolioa, o al timore d'una scissione

del partito alia vigilia dcll'elezioni, dovetto rinun/iare al sun disc-no; co-

sicche il sig. Carteret, portato sulla lista radicale, usufrui per 1' ultima

volta dclla disciplina del suo partito c assunse novamente il governo. Kd

ecco appunto dove lo aspettava la Bovine scuola. Nella distribuzione dei

dipurtimcnti, i colleghi del sig. Carteret gli tolsero il dicastero dclla pub-
blica istruzione per relegarlo in quello dcH'interno. Era questo un colpo

direttamente vibrato al vecchio dittatore, imperocche il sig. Cartoret, ac-

quartierato da ben diciassette anni sul campo della istruzione pubblica,

donainava di la il generale andamento delle cose, e faccva sentire la sua

preponderanza a tutti quanti i colleghi. Kgli non seppe rassegnarsi ad

accettare una siflatta diminuzione di sua autorita,e piuttosto che scendere

un gradino, prescelse di scendere tutta la scala, dimettendosi dal goverao.

Anche Ginevra ha, dunque, avuto la sua crisi governativa. Per lo

spazio quasi di quindici giorni, una intcnsa agitazione ha tenuto sospesi

gli animi; gli amici del sig. Carteret hanno organizzato assemblee po-

polari, 1'una delle quali, composta di 500 persone, ha invitato il Consiglio

esecutivo a recedere dalla sua determinazione e rendere al sig. Carteret

la direzione dell'istruzione pubblica. II Consiglio di Stato, pur tuttavolta,

non si e lasciato scuotere. L' insediamento del nuovo governo si e fatto

con la consueta solennita nel tempio di S. Pietro, senza che i fautori del

movimento carterettista siano potuti riuscire a commuovere il popolo oltre

i confmi della legalita. Cosi, la caduta del sig. Carteret e ormai un fatto

compiuto ;
essa costituisce una grande evoluzione nella politica ginovrina; il

Kultur-Kampf scende, puo dirsi, nella tomba con 1' ultimo de' suoi capi;

perocche tutti morti, almeno politicamente, sono gli eroi della trista epopea

vecchio-cattolica. Hesta ora a sapere fmo a qual puuto i nuovi detent ori

del potcre in Ginevra vorranno render giustizia ai cattolici e risarcire le

piaghe della persecuzione. Per ora, essi manifestano una tendenza assai

spiccata verso la pacificazione religiosa, senza pero intendere di toccare

in nulla 1' infausto arsenale delle leggi scismatiche rotate dal popolo in

un'ora d'effervescenza e d'accecamento.

4. II cantone di Solura, che aveva per un momcnto scosse le sue ca-

tenc radical! per effetto dei disordini scoperti neH'amniinistrazione, non

ha potuto spingere fmo all' ultimo questo tentative d'emancipazionc. Venuto

per esso il momento di far conoscere definitivamcnte le sue intenzioni in

occasione del rinnovamento integrate delle autorita, 1'opposizione conser-

vatrice e dovuta soccombere alia pressione intensa della burocrazia radicale

avvezza a una lunga dominazione. II consiglio esecutivo e rassembhvi l<\yisla-

tiva di Solura rimangono in maggioranza nolle mani d6l radicalismo. Contut-

tiicio, 1'opposizione e giunta, nel complesso dei suffragi manifestati, a una

cifra vicinissirna alia maggioranza: a 7,300 contro 8,000. II governo ra-

dirale, per consoguenza, non dispone piii che d'una maggioranza di 700
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voti su 15,000 votanti; e anclie questo e dovuto a maneggi di terrorismo

e di corruzione spaventevoli. Inoltre, i conservator! sono riusciti a far en-

trare nel governo uno de' capi piii ragguardevoli del campo cattolico, il

prefetto sig. Hauggi, gia presidente generale della societa cattolica degli

studenti svizzeri. E questa una breccia nell'edifizio radicale. Del rimanente,

ad ogni scrutinio, le forze dell'opposizione di Solura si fanno maggiori.

Domenica scorsa, esse trionfarono nell'elezioni di ballottaggio; di 10 seggi,

i conservator! ne conquistarono 8. Non e, dunque, lontano il giorno, in

cui il cantone di Solura tornera a far parte della famiglia dei cantoni cat-

tolici, donde e separate da piii di quarant'anni. Esso, forse, non ha per
anco meritato un tale trionfo; prima di poter porre il piede Bella terra

promessa dello Stato cristiano e delle liberta religiose, il popolo di Solura

dovra purificarsi nel deserto, rinunziare all'eredita del passato, espiare i

falli commessi. Sono appena trascorsi dieci anni dal giorno, in cui trovossi

una maggioranza popolare per votare la soppressione dell'antico monastero

della Madonna del Sasso (Mariastein) e delle venerabili fondazioni cattedrali

dei SS. Orso e Vittore. Questa enorme iniquita, sancita da tutto un po-

polo, e possibile che ritardi 1'ora della liberazione, ove non sia riparata

con un grande atto di fede e di giustizia.

5. L'assemblea legislativa di Friburgo ha teste reso compiuto 1'atto

stabilito fmo dall'anno scorso in favore della proposta fondazione d'una

universita cattolica. Yoi ben rammentate che in una seduta memorabile tenu-

tasi la vigiiia di Natale del 1886 era stata in massima approvata una dota-

zione di due milioni e mezzo. Nel novembre ultimo, la quasi unanimita della

assemblea decise lo sborso effettivo di questo capitale nelle mani del di-

rettore del dipartimento dell'istruzione pubblica, il quale e munito di

pieni poteri per trait are immediatamente con le autorita ecclesiastiche e

i governi de' cantoni confederati. Nel corso della discussione, un deputato

dell'opposizione radicale aveva fatto certe obbiezioni concernenti il carat-

tere cattolico di quel future istituto d' insegnamento superiore; e un de-

putato della maggioranza cattolica, il sig. Heims, gli aveva risposto nei

seguenti termini: L' Universita ispira ripugnanze al sig. Bielmann, perche

sara cattolica. lo convengo che il futuro istituto non sara secondo i

gusti del sig. Bielmann. La teologia da insegnarvisi sara quella della

Chiesa, che e in comunione con Roma. La filosofia sara la dimostrazione

che la ragione e la rivelazione non sono nemiche fra loro; la gioventii

vi apprendera che il diritto ha la sua base e la sua sorgente nell'eterna

giustizia, non gia nella potenza umana. La scienza non iscapitera nulla

nel nou combattere Iddio, che e 1'autore delle maraviglie della creazione .

Questa dichiarazione uffieiale, fatta in piena assemblea legislativa, de-

termina le intenzioni dello Stato di Friburgo, circa lo spirito della nuova

fondazione. Nulla, infatti, verra trascurato per assicurare alia futura Uni-

niversita la sua destinazione cattolica e la direzione della Chiesa. II capo
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di St;it<>, chc soprintende in qucsto momcnto alia pubblica islrn/innc del

cantono di Friburgo, il sig. Pythou, e un cristiano della tcmpra di Garcia

Moreno, consacrante 1'intera sua vita all' attuazione dell'ideale d'una re-

pubblica cristiana, e deciso a innalzare la cattolica sua patria con tutti i

progressi legittimi. Egli spcra ottenere dal municipio di Friburgo un sus-

sidio, che stia in proporzione con quello dello Stato; gli altri governi cat-

tolici della Svizzera contribuiranno del pari all'opra coinune; e cosi, in

poco di tempo, I'llniversita avra la certezza d' un potente concorso finan

ziario, cui verranno ad aggiungersi le donazioni particolari della caritk

cattolica, eccitata dalle raccomandazioni dell'Episcopato. Quest'opera sta,

dunque, sul punto di csser ridotta all'atto. Essa trovera tanto maggiore

appoggio nel mondo cattolico, in quanto sara un'opera veramente inlcr-

nazionale, essendo Friburgo un terreno neutro, sul quale possono innm-

trarsi Francesi, Tedeschi, Italiani. Del rimanente, saranno chiamate a occu-

pare le cattedre d'insegnamento non poche celebrita di quei diversi p;iosi.

6. Le opere cattoliche sbocciano, del resto, in ogni parte della Svix-

zera, e fmo nolle grandi citta protestanti di Basilea, di Ginevra, di Zurigo.

Voglio citarvi, a qucsto proposito, le notevoli confession} d'una Rasso::ria

protestante, Le Chretien e'vange'lique, che pone in sodo lo svolgimento si ra-

ordinario del cattolicismo in Zurigo. Dopo enumerate le molte e molte

religioui, che in quclla citta si disputano il terreno, cosi essa coiitimia:

Di tutti questi gruppi diversi, pur tuttavia, quello che oggi semhra

operare piu in grande, si e il gruppo cattolico romano. Molti Zuriglic^i

credevano bonariamente che le poche conversion! al cattolicismo, di cui

fu parlato pochi anni or sono, non avessero avuto alcun seguito. Oggi,

pero, e forza riconoscere 1'impulso vigoroso, die va producendosi ncl souso

del cattolicismo. Non e, forse, un lavorio di propaganda
- - sebbene

non convenga giurare su nulla
; ma, ad ogni modo, e uno sfor/o di

accentramento, d' unione, d' associazione. Un esercito piu prudente die

qiiollo detto di salute, 1'esercito delle forze romane in Svizzera, setnbra

avere intrapreso una vera campagna in mezzo a noi. Due opere consi-

derovoli hanno, soprattutto, destata 1'attenzione dc' piu assennati. Prima

fra esse, la Societa degli oporai cattolici ha risoluto di costruire un <il-

berfio o circolo, cho, ;i gimlicarne dalle bilfe, sara una casa vaslissima.

una specie di palazzo; ilacche uno dei corpi di labbrica <lo\c avere 104

piedi d'altezza. I fondi sono pronti, il terreno e 'bell'e comprato (2S,(>nii

franchi); altro non rimane che prendere i ddtili accordi con 1'odilita

comunale di Ilettingen.

I/ intrapresa non tardcra guari ad esser notilicala al pubblico. 1'no

di quosti giorni, si terra in Zurigo una grande assemblea delle associa-

zioni cattoliche d'opcrai, in cui il parroco di liheinau, sig. Burtschcr,

parlora ddle societa catlolichc d'operai, e si discutera la questione di

sapere so vogliono, ono, congiungersi all'Associazione elvetica dogli operai.
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L'altra opera meritevole di menzione e 1'acquisto fatto teste dalle

Teodosiane d'lngenbohl. Esse han comprato una pensions di forestieri

con annessi e con un vasto giardino per istabilirvi un' infermeria aperta

al pubblico. Ecco, adunque, una seconda e formidabile concorrenza per

la nostra casa di diaconesse; dopo le sedicenti Snore della Croce Rossa,

le Suore d' Ingenbohl ! Da un canto, convien rallegrarsi di questo no-

vello asilo. Certo, noi manchiamo piii di buoni infermieri, die di poveri

* e di ammalati; 1'emulazione, d'altronde, e salutare per tutti. Cio nono-

stante, tutto dipeude dalla natura dei raotivi e dal carattere di chi fa

concorrenza. A prima vista, sembra che questo terzo spedale debba es-

sere un guadaguo per la nostra popolazione; ma, a dispetto delle ap-

parenze, io non posso che sclamare col poeta :

Timeo Rmwnos et dona ferentes.
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AVVERTENZA

Se tutti gli anni d e stato dolce il rcnderc grazic ;ti inolli die d |I;IIIIK>

inviate oblazioni anche generose, per la strenna natalizia ;ii lanli Monasleri

di sacre Yergini, die nella nostra Italia languiscono di miseria, ci e pin

dolce il farlo in quest'anno, nel quale il Santo Padre Leone XIII, per la fausta

cofitirigenza del suo Giubileo Sacerdotale, ha voluto onorard di una 11111-

nifica sua offerta, la quale prova quanto gli stia a cuore die si solleviim

ne'loro affaurii le piu inuocenti vittime della odierna nequizia. In qndla

adunque che, nel nome delle beneficate dalla sua paterna generosita, gliene

presentiamo i piu umili ringraziamenti, questi ringraziamenti inedesinii di-

stendianio a tutti gli oblatori, ai quali siamo incaricati di promettere con-

tinue e fervidc orazioni, per parte delle ccntinaia di povere (lomunila die

risentouo 1'utile della carita loro. E di cio non delibono punto dubitare,

come nou dcbbono dubitare del gran conforto die recano a peric estreme.

Guai a iioi, ci si scriveva nell' ultima lettera di ricevuta pervenulaci

teste, guai a uoi, se Dio non ispirasse alle anime elette di soccorrerci nellc

nostre indigenze! Noi poverinc, espulsc dal caro nostro convento, siamo

costrette ad abitare in un gxanaio, dove ci tocca sollrire un freddo ler-

ribile, percbe tutte le camere sono senza soffitto, esposte alia vista allrui

e prive di ogni comodita. Oh, che premio dara il Sig-nore a chi ci nsa

misericordie ! Piova egli infinite grazie sopra il capo de' nostri benefattori !

Questo voto di una gratitudine die strabocca dal cuore, noi rimandiaino

a chiunque ha voluto offerire 1'obolo suo, per carita si santa.
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I Continuazione dell'articolo inserito sotto a questo titolo nel quad. 901)

Famiglia Imperiale Austriaca

S. M. I'lmperatore, che si degnamente porta il titolo di

Maesta Apostolica, e della cui pieta suona si alta per tutto il

mondo cattolico la fama, colse il destro del Giubileo sacerdotale di

Sua Santita, per darle un nuovo attestato di quella devozione,

che tradizionale nella famiglia degli Ausburgo. S. M. Apo-
stolica mando al Papa un Crociflsso d'oro d'inestimabile pregio

per la flnezza del lavoro e per lo sfoggio de" suoi preziosi or-

namenti. L'asta e le braccia della croce sono lavorate a tra-

foro e ingioiellate di grossi brillanti di limpidissim'
>

acqua, che

mandano lampeggiamenti e guizzi di luci cristalline e serene.

I quattro capi sono terminati da fiordalisi lustranti di perle di

straordinaria grandezza e grandinati di diamanti; e su pel fusto

e nelle braccia della croce tra il chiarore de' brillanti, dolce-

mente azzurreggiano sei grandi e lucentissimi zaffiri. A si pre-

ziosa croce va unito un calice d'oro anch'esso riccamente fre-

giato di castoni di gioie e di flnissimi smalti.

S. M. 1'Imperatrice emula della pieta del suo Consorte, fece

alia sua volta dono al Papa di una splendida pianeta drappeg-

giata di teletta d'argento a sovrapposte di flori bellamente ri-

camati in seta e oro, con lo stimma ed il pistillo del fiore imper-

lato: e le flgliuole delle LL. MM. di una pianeta di lor mano

ricamata.

Le loro AA. II. RR. il Principe Rodolfo e gli Arciduchi di

Austria vollero anch'essi presentare il Ponteflce, di un modo

Serie XIII, vol. IX, fuse. 903. 17 2* geuitaio 1888.
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dt \uno della loro pieta e muniflcenza, regalandogli un'antica

custodia contenento trecentosessantacinque reliquie, quanti sono

i iiiorni doll'anno, ciascun de' quali e consacrato alia speciale

memoria di un qualche eroe della fede venerate sugli altari.

Cotesto reliquiario e a foggia di libro, le cui pagine sono sci

tavole, ciascuna delle quali contiene le reliquie di un bimestre

con belFordine allineate; e la copertura e una lamina d'ar-

gento mirabilmente cesellat.a e tutta messa a bei castoni di

zafflri, di rubini, di brillanti, di smeraldi e di altre pietre, pre-

ziose di meravigliosa grandezza e d' incomparabile splendore;

due delle quali sono incise, e rappresentano sacri emblemi in

miniatura. Vi campeggia nel mezzo il Crocifisso con a pie

della croce la Vergine e S. Giovanni a tutto rilievo
;
e in capo

a quello fiammeggia uno splendido rubino e sottovi un soli-

tario, amendue di moltissimi carati. Fregiano la cornice riqua-

drata quattro statuette, anch'esse a tutto rilievo, e quattro

animali simbolicl raffiguranti gli Evangelisti, per nulla dire

di altre cesellature, ond'e illegiadrita. Termina il grazioso e

ricco ornamento una targhetta d'argento, che porta incisi i

nomi del Principe ereditario e degli Arciduchi.

La Principessa Imperiale Stefania e le Dame di Vienna of-

trono al Papa un superbo camice ornato di un preziosissimo

merletto a punto antico di Venezia. II disegno rappresenta in

rilievo lo stemma papale sormontato da un sontuoso padiglione,

e dall'una e dall'altra banda 1'arma di casa Pecci e gli em-

blemi del Pontificato cinti di corone d'alloro e alternantisi in-

sieme. II fondo e riflorito di gigli e di rose, che bellamente si

intrecciano, e aggiungono garbo e leggiadria alle parti piu sa-

lienti del vaghissimo ricamo.

Le LL. MM. 1'Imperatore e I'lmperatrice del Brasile.

Chi visita la Mostra vaticana, fa sosta innanzi alia fulgi-

dissima croce pettorale, offerta a Sua Santita Leone XIII dal-

1'Imperatore del Brasile, ne si sazia di vagheggiarla, tant'ella

e sfoggiatamente ricca, bella, smagliante. Tutta la croce e in

brillanti della piu pura acqua che desiderar si possa, donde
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scattano scintille e sprazzi di svariatissime luci, a cui danno

mirabile risalto col loro dolce azzurro sei grandi zaffiri, inca-

stonati lungo Tasta e le braccia della croce, e disposti a giusti

intervalli.

Al prezioso dono dell'Imperatore va unito quello non men pre-

gevole dell'Imperatrice, ed un trittico di stile gotico, rappresen-

tante in delicatissima miniatura tre scene della passione diX. S.,

eioe, 1'agonia nell'orto, VEcce homo e la crocifissione e morte

del Salvatore. II trittico e incorniciato d'oro con graziosi fregi di

viticci che, abbracciando la cornice, la corrono tutt' intorno,

vestonla di pampini e Tincolorano di bei grappoli, de'quali gli

uni sono di flnissime perle, gli altri di pietre dure di un colore

bronzino. Lievasi a sopraccapo del quadro di mezzo la gotica

guglia, abbellita di graziose modanature e terminata da una

grossissiina perla; e sotto a quello tondeggia una vaschetta per

1'acqua santa, anch'essa di fogliami e grappoli adorna. A pie

della guglia, veggonsi dall'una e dalFaltra banda due augelletti

con 1'ali aperte e ferme a bei grappoli d'uva, simbolo dei pen-

sieri e affetti di un'anima pia, che anela d
1

innebriarsi dolce-

mente del Sangue di Gesu Cristo e di pascersi delle sue carni

immacolate. Cotesto trittico pertanto rappresenta il doppio sa-

criflzio della Vittima divina, il sanguinoso della croce e Tin-

cruento dell'altare; ed e quindi un bei monumento della fer-

vorosa pieta dell' Imperatrice.

Ne paga di tanto, Feccelsa Donna si fe' promotrice tra Je

dame del Brasile di un'opera altamente cristiana, qual fu fe-

steggiare if Giubileo del Papa con la liberazione di duecento-

cinquanta schiavi. Per verita non si potea far cosa piu cam
al Vicario del Dio di carita, al gran Padre di tutti i cristiani,

come liberare per suo amore dal servaggio tanti suoi dilettis-

simi flgliuoli e fratelli npstri in Gesu Cristo. Quest' opera iu

come il flocco della festa, e sara la piu bella pagina nella storia

di cotesta grandiosa dimostrazione d'affetto di tutto il mondo
verso raugusto Rappresentante di Gesu Cristo.
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Le LL. MM. la Regina Madre e il Reggente di Baviwa.

II dono della Regina e una grande scatola d' oro per cu-

stodire le ostie, e quello del Reggente un rnagniflco arazzo

a punto corto in seta, che attrae gli sguardi e desta gran

inaraviglia ne' visitatori della Mostra. Esso rappresenta Tagonia

e la morte di Gesu, a cui fanno corona due gruppi di angeli,

Tuno ai lati e 1'altro a pie della croce, arieggiati a santa me-

stizia e atteggiati a pieta e adorazione, gli sguardi lissi nel-

1'agonizzante Redentore, le ginocchia piegate e le mani supine,

ovvero cancellate sul petto. L' espressione del volto di Cristo

esser non potrebbe piu somigliante al vero, se vi fosse non ri-

camata ma dipinta: la fronte pallida e alcun che arrugata dallo

spasimo, le luci levate pietosamente al cielo e un po' poco ve-

late, le gote spunte e affllate, la bocca semiaperta, e il corpo

tutto coperto d'atro pallore di morte. Le figure degli angeli

sono anch'esse assai ben tratteggiate, e per quanto a noi ne

parve, condotte con molta nettezza di contorni, avvenenza di

sembianti, naturale*zza di mosse, beir andamento di panni, e

dolce impasto di colorito.

Negli uni le celesti fattezze sono animate da un raggio di

accensione, che lascia trasparire nel volto tutto Pinterno ar-

dore di carita, di che divampano in cuore- al contemplare l'Uomo

Dio che muor vittima d'amore; e negli altri 1'alta pieta, per

le pene di Lui morente, smorza il bel vermiglio delle gote, ne

vela di mestizia il volto e imperla di lagrime il ciglio. Se quel

maraviglioso arazzo non fosse lavorato a punta d'ago, ma di

pennello, sarebbe anche cosi un'opera degna di comparire tra

i piu pregevoli lavori della Mostra vaticana.

S. M. il Re del Portogallo

Mando in dono al Papa un gran calice d'oro massiccio,

lavorato a cesello per forma che Tocchio si smarrisce nella mol-

titudine delle figure e nella sovrabbondante copia degli ornati.

II piede e tutto messo a rabeschi, figurine ed emblemi; il fusto

levasi a foggia di torricella gotica a tre ordini di gallerie;
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e la coppa e tutta di fuori adorna in giro di statuette a

mezzo rilievo, rappresentanti i dodici Apostoli. II calice fu

inodellato sul tipo di quello che esisteva nel tesoro reale, e che

oggi conservasi nella Chiesa di Belem.

Le LL. MM. il Re del Wnrtemberg, il Re di Greeia

e il Re del Belgio.

II primo regalo al Papa un Crociflsso maestrevolmente la-

Vorato in argento; la cui croce d'oro e piantata sovra un si-

Jnulacro di stagliata rupe, tutto in argento, e brilla nel mezzo

di una grande ametista di bellissim' acqua. II secondo gli of-

ferse un' aurea croce pettorale vagamente ingioiellata, e finis-

simi merletti
;
e il terzo i ritratti de' suoi genitori Leopoldo I

di Coburgo e Luisa d' Orleans, dipinti da valente pennello.

II Gran Duoa di Baden e i Diiehi di Brunswick e di Annover.

Leggiadro dono del Gran Duca e il Concilium Constan-

iiense, storia o raccolta di canoni, non sapremmo dire, perche

lion ci fu dato di aprire il libro: ma quel che ne apparisce di

fuori e superbamente bello, cioe una copertura d'argento, pro-

filata d'oro, lavorata in parte a flligrana, e in parte a rilievo, e

incorniciata di delicatissimi smalti e di varie gemme d'incom-

parabile splendore. Nel bel mezzo di esso risplende di serena

luce una bellissima croce di ametiste, unite insieme e inca-

stonate con tanta finezza d'arte, che ti rendono aria di una

sola ametista di straordinaria grandezza. Gli altri Duchi man-

darono offrire al Ponteflce insigni reliquie, chiuse in custodie

lumeggiate di gemme e smalti e ori.

Le LL. MM. 1' Iniperatriee Eugenia e 1' Imperatrice Carlotta

del Messico.

L'una dono al Papa il ritratto del Principe imperiale, la

piii cara memoria di una madre, che la sventura, da lei sop-

portata con cristiana rassegnazione, piu che lo splendore del

trono ne' di felici, rese grande, sublime e degna della pubblica

ammirazione.
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L'altra die al Santo Padre arredi e vasi sacri per quattro

missionarii
;
ma dell'uno e deiraltro dono nulla possiamo dire

per ora, non avendoli veduti nella Mostra.

S. A. Clementina di Orleans Principessa di Saxe Coburgo Gotha.

Bello e prezioso e il regalo che 1' illustre Principessa spedi

al S. Padre, qual monumento della sua devozione alia Cattedra

di Pietro e a Chi 1'occupa al presente con tanta dignitk e

grandezza. Esso e un superbo calice con patena, ampolline e

piatto tutto in oro massiccio, cesellato con somma maestria e

riflorito di delicatissimi smalti, di diamanti, di rubini e d'altri

gioielli, che ne raddoppiano Fartistico pregio.

Le LL. AA. D. Carlos e la Dnchessa di Madrid.

II dono di D. Carlos e della sua piissima Consorte e una bellis-

sima croce pettorale in oro con 1'asta e i bracci corsi da una fila

di diamanti, in mezzo ai quali, ossia nel centro della croce,

sfolgora di vivissimo lume un brillante grosso quanto una noc-

ciuola. Altri, di non molto a quello inferiori, ingemmano i giirli

d'oro, che ne adornano i quattro capi; onde tutta la croce e uno

scintillio di luce a mille tinte riverberata da cento tra diamanti

e brillanti. Quest'astro di gioielleria, il cui valore ammonta a

cinquantamila lire, e opera delForefice Marchesini di Firenze.

S. A. il Principe Carlo HI. di Monaco.

Di questo Principe vedemmo solamente annunziato nelFOs-

servatore Romno il dono, che non tardera di certo ad apparire

nella Mostra, ed e, a quanto si dice, un'aurea croce pettorale di

squisito lavoro, ingioiellata di pietre preziose e di smalti.

La Duchessa di Malakoif, la Principessa di Sayn Wittgenstein

e la Principessa Furstemberg.

Anche la Duchessa di Malakoff fe"
1

dono al Pontefice di una

croce pettorale, tutta in diamanti con in mezzo uno smeraldo di

mirabile grandezza e di gagliarda tinta. La Principessa di Fur-

stemberg mandogli una pianeta di sua mano ricamata, e la
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Principessa di Sayn Wittgenstein, un mesciacqua col suo ba-

cino, 1'uno e 1'altro in argento maestrevolmente lavorati a va-

ghissimi fogliami.

S. M. La Regina d'lnghilterra e Imperatrice delle Indie.

Simile al precedente e il dono di S. M. la Regina Vittoria,

se non che tanto il mesciacqua quanto il bacino, invece di essere

di puro argento, sono di oro massiccio, leggiadramente cesel-

lati a somiglianza di quelli che conservansi nel Castello di

Windsor; cotalche se preziosa e in essi la materia, tutta oro

di coppella, questa viene tuttavia a gran pezza vinta dalla mae-

stria dell'arte. Al qual dono la Real Donna ne aggiunse un

secondo, ed e la Bibbia Vulgata, riccamente rilegata, e di bei

tregi adorna. II Santo Padre ebbe carissimi cotesti doni, per

riguardo specialmente alia Real Donatrice; la quale, avvegnache

protestante, gareggia coi Sovrani cattolici in ossequiare il Vi-

cario di Gesu Cristo.

Le LL. AA. il Dnca d'Aremberg e il Principe Prospero

suo fratello.

Fu gentil pensiero delle LL. AA. donare al gran Ristoratore

della tomistica scuola una statuetta di S. Tommaso A'Aquino in

avorio, chiusa in un tempietto d'argento dorato, di gotico stile,

di purissimo disegno e di prezioso ornato. Le gugliette sono

sormontate da globe tti di cristallo di rocca, gli archetti a sesto

acuto lavorati a traforo, le colonnine coi capitelli imperlati, e

gP imoscapi di quelle e i rilievi del basamento corsi da file di

turchine, di perle e di rubini.

La Casa di Orleans.

I regali della Principesca Casa degii Orleans sono molti e

di gran pregio. II dono del Conte di Parigi e uno scrittoio

modellato sul tipo di quello di Luigi XV e sullo stile del se-

colo XVIII. E tutto messo a bellissimi intagli, a intarsii di

palissandro e legno di rosa, e a fregi di metallo dorato; i quali

con graziosi avvolgimenti intrecciandosi insieme, fanno capo

allo stemma Pontificio, che ne adorna la fronte, e a quei della
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Casa di Francia, che lo rinflancano. La rik-dta dollo scrittoio

e sormontata da uno stipo, ripartito a tre ordini di forzierini

e terminate da un grande orologio, in cui s' incentrano tutti

i fregi metallic! dello stipo.

II regalo della Contessa e una statuetta d'argento di getto %

rappresentante Giovanna d'Arco. L'eroica ptilzella d'Orleans &

in pie, in abito guerresco e in atto di stringere tra le braccia

una spada foggiata a croce. Ha sul petto la corazza, ma il capo

ignudo; che 1'elmo, come pur le manopole, veggonsi deposto

sovra un cippo che le sorge d'accanto. Aggraziato e gentile

n'e il disegno, ed accurata 1'esecuzione; di cui il merito mag-

giore spetta alia Principessa Maria d'Orleans, la quale ne

foggio maestrevolmente il rnodello.

II Duca d'Aumale dono al Santo Padre due candelabri di

bronzo dorato di bel lavoro; il Duca di Chartres un campa-
nello d'argento rabescato in oro ed istoriato, con 1'effigie di

S. Pietro e lo stemma papale in finissimo smalto; il Duca di

Penthievre e il Principe di loinvttle un anello pastorale, in-

gemmato di un bel castone d'acqua marina coronato di brillanti;

il Duca di Nemours e il Duca d'Alencon, suo flglio, una croce

pettorale, ricca di sedici grandi smeraldi e di trenta brillanti,.

con in capo un fermaglio a foggia di h'ordaliso, di cui le tre

foglie sono formate da tre brillanti, e il germe del h'ore da.

uno srneraldo.

II Sovrano Ordine di Malta ha ofFerto al Santo Padre una

statua in argento, alta piii di un metro ed eretta sopra una

colonna di bellissimi fregi adorna. La statua rappresenta S. Gio-

vanni Battista con la croce nella sinistra e la destra stesa in

atto di battezzare. II volto ispirato del Precursore di Cristo,.

il beiratteggiamento della sua persona, e Taggraziato panneg-

giamento di quella pelle, che cingegli i fianchi, b(?n rivelano

neirarteflce della statua somma perizia.

Altri doni prineipeschi

Dall'egregio Osservalore Romano apprendiamo che il Prin-

cipe Valdemaro di Danimarca e la Principessa Maria hanno
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mandate in dono al Papa un prezioso anello; la Contessa di

Fiandra un superbo Ostensorio; e che ricchi presenti sono pure
annunziati dal Re e dalla Regina di Rumenia, da Francesco II

di Xapoli, dallo Schah di Persia, dall' Imperatrice vedova della

Cina, dall' Imperatore del Giappone e dal Re dello Scioa, del

quali daremo notizia, quando saranno giunti e messi in mostra. 1

I President! delle Repubbliehe.

In questa gara di universale ossequio verso il Vicario di

Gesu Cristo, i President! delle Repubbliehe hanno gareggiato coi

Sovrani in testiflcargli la devozione de' loro popoli e governi.

Va innanzi a tutti per la sfoggiata belta e ricchezza del dono

il Presidente della Colombia; il quale a nome del suo religiosis-

simo popolo ha mandate offrire al sommo Ponteflce quella croce

pettorale, che e il piu prezioso gioiello della Mostra vaticana,

e a cui aggiunse inestimabil pregio 1'aversene fregiato il petto

S. S. Leone XIII il giorno del suo memorando Giubileo sacerdotale.

Essa e tutta a grossi brillanti di limpidissim'acqua e di sma-

gliante luce; i quali da ogni banda sprigionano scintille, raggi,

lampeggiamenti d'iridivaghissime a vedere. Tra, i novecento bril-

lanti che Fabbellano, quello di mezzo sembra proprio una stella

caduta dal cielo, tant' e puro, splendido e di sovrana gran-

dezza. II suo peso e di sedici carati, e altissimo il suo valore.

Xe gli sono in belta e grandezza guari inferior! i ventiquattro

brillanti, di che serenamente scintillano le braccia della croce.

La stessa doppia collana, ond'essa pende, 1' istesso fermaglio,

foggiato a stella, che alia medesima 1' unisce, tutto insomnia

ivi e messo a brillanti, tutto e sfoggio di bellezza e barba-

glio di luce a mille e mille riflessi.

// Presidente degli Stati Uniti di America mando in dono

al Papa una Copia artistica della Costituzione Americana; quello

di Venezuela un calice d'oro bellamente cesellato e sfolgorante

i Tra i doni principeschi figura altresi nella Mostra la famosa tiara do-

nata dalla Citta di Parigi ;
ma di questo e di altri ricchi doni parleremo, quando

i'ordine delle nazioni che presero parte a questa mostra mondiale, da noi se-

guito finora, ci condurra a trattarne.
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di gioie di varie fazioni e di gran pregio; quello del Pert'

un altro presente che non sappiamo ancora in che consista,

ma che sara certamente degno della pia e nobile Rcpubblica

Peruana
;

e il Presidents della Repubblica dell' Equatore,

un'urna di cristallo di rocca, sfavillante di gemme; la quale rac-

chiude una preziosa reliquia del Martire Garcia Moreno, cioe,

il discorso ch' egli preparavasi a recitare nelle camere e che

tenevasi in petto, quando venne da mano settaria proditoria-

mente pugnalato. Questo documento e tanto piu pregevole,

quanto che lo scritto e di man di Garcia, e del suo sangue
stesso cosperso e impreziosito.

L'omaggio del Patriziato Romano e della Corte Pontiflcia.

Tra i doni delle Reali famiglie annoverar dobbiamo eziandio

quelli de' Romani patrizii ;
i quali per lo splendore della no-

biltk e del grado non la cedono che alle teste coronate, e

per 1'antica fede e caldo affetto al successore di Pietro non

lasciansi avvantaggiare da veruno. II Patriziato romano ha

offerto al Papa una bella pianeta di lametta d'argento arric-

ciata in oro a opera di leggiadri florami e altri fregi in ri-

lievo; e della quale il maggior pregio si e Faverla Sua San-

titci indossata nella sua Messa Giubilare. II Principe Torlonia

gli regalo un superbo paliotto a bei fregi d'oro, ornato di due

statuette derate de' Principi degli Apostoli e smaltato di pie-

tre dure e preziose ;
e il Principe Orsini un antico merletto

veneziano, alto tre spanne e lungo parecchi metri, lavorato

con inflnita diligenza e delicatezza, e tale che, a detta di per-

sone addestrate in siffatti lavori, non v'ha merletto che lo pa-

reggi. II Principe Doria gli fe dono di un gigantesso Croci-

fisso d'argento, che e un capolavoro di cesellatura; i Principi

Borghese, Aldobrandini e Salviati di un ricco paramento in

terzo, gik posseduto da Paolo V. della famiglia Borghese, e

drappato in rosso con bellissimi ricami a divisa di rabeshi

d'oro, e un sontuoso piviale di rosso cangiante con sovrap-

poste di aurati fogliami e fregi. II Principe Odescalclti dedico

al Pontefice un antico ritratto d'Innocenzo XI, il piu nobil
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rampollo della sua illustre famiglia; la quale glorias! di avere

dato eziandio ai tempi nostri alia Chiesa un santo Porporato,

nella persona del Cardinale Odescalchi, che noi stessi vedemmo

scambiare, con raro esempio di umilta e di annegazione, la

porpora nell' umil saio, e il principesco palagio in una cella di

religiose della Corapagnia di Gesu.

Pregevole dono del Principe Altieri e un Trittico del tre-

cento di Gentile da Fabbriano, rappresentante nel quadro di

mezzo T Incoronazione della Vergine, e nei laterali, la Nascita

del Salvatore e 1'Adorazione de' Magi. Bei presenti del Prin-

cipe e della Principessa Corsini sono arredi e vasi .sacri e un

manto di velluto sciamintino a sovrapposte di fogliami e flori

d'argento con bellissim' arte e leggiadria condotti; del Prin-

cipe Barberini una pianeta di teletta d'argento ricamata in

seta
;
della Principessa Barberini Sciarra un bel calice d'ar-

gento decorato di due gruppi d'angeli a tutto rilievo; della

Marchesa Patrizi un calice e due ostensorii di argento; del

Principe e della Principessa Massimo una pianeta rossa leg-

giadramente ricamata in oro; del Principe e della Princi-

pessa di Antuni; della Duchessa di Artalia, della Principessa

Rospigliosi, del Principe Giustiniani Bandini, e del Conte Ca-

millo Peed, pianete e altri indumenti sacri in seta, rasi e da-

maschi messi a bei ricami d'oro; del Conte e della Contessa

di Brazza vasi sacri, del Conte e della Contessa Riccardi-

Pecci un paliotto a soprarriccio d'oro. Degni parimente della

nobilta romana sono i presenti di varii altri patrizii, come del

Principe del Drago, che offri al Santo Padre un gran quadro
di classico Autore; del Marchese Francesco Patrizi, che gli

dono una colonna di pregevolissimo marmo ;
del Marchese Fi-

lippo Teodoli, che regalogii una gigantesca lampada di bronzo,

sostenuta da tre angeli di getto di elegantissima forma, e del

Cav. Enrico Bertagni, che gli fe dono di un finissimo mer-

letto di Fiandra, appartenuto a S. S. Pio VI; e flnalmente

della Guardia Nobile, che presento il Ponteflce di uno stipo

ad uso di scrivania, con somma flnezza d'arte messo a leg-

giadrissimi intagli e intarsii, e foggiato a somiglianza della fac-
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data di un tempio. Esso e tutto dVliano liuvntissimo, istoriato

con belli intarsii o graffiti in avorio, r;i])i>n's<>nl;uiti i latti

evangelici relativi alia vita di S. Pietro, e vajramcnic adorno

di puttini, di festoni, di flori e di graziosi rabeschi. In mo//<>

allo stipo e innicchiata una statuotta in avorio rappn'snitante

S. Pietro; a pie di quello camppggia la ribalta ddla scrivaiiia

tutta messa a vaghissimi lavori di tarsia; < sovra lo stipa

sorge un grazioso teinpietto, che e il coronainento dcll'opera^

Quanti visitano la Mostra, si soffermano alquanto a va-

gheggiare quel delicatissimo e aggraziato lavoro. l

AlPomaggio del Patriziato Romano ragion vuole cho seguir

facciarno quello degli Ordini equestri Pontificii di Homa e di

tutta 1' Italia. II Comitato che li rappresenta, ebbe T onore di

vedere con sovrana bontk accettato dal Santo Padre un gra-

zioso Trittico, dono collettivo dei detti Ordini; il quale ancor

non apparisce nella Mostra, ma di cui abbiam letto un cenna

nell
1

Osserratore Romano (11 gennaio).

A quanto il detto Giornale ci riferisce, il Trittico contiene

una splendida croce gemmata di stile bizantino e ornata della

stemma Pontificio e di una dedica latina, incisa sovra una

targa, a cui fanno corona tante decorazioni dipinte, quanti sona

gli Ordini equestri pontiflcii da esse simboleggiati.

Ai doni degli ufficiali pontiftcii dell'antico esercito e della

Guardia Palatina, de' quali gia facemmo motto nel precedente

quaderno, non che a quelli della Guardia Nobile, di cui demma

piu innanzi un tocco, dobbiaino da ultimo aggiungere il pre-

1 Chi fosse vago di leggere una piii accurata e niinuta descriziono dc'doni

piii sopra e in altri luoghi da noi doscritti, verra pienamente soddisfatlo. ove

si associi al Giornale ufliciale della (loniinissione promotrioe, intitolalo l'Espo~

sisione valicana illustrata. Qiiivi vedra a suo tempo descritli con soninia ac-

curatezza i principal! doni della Mostra dalla forbita penna del ('a\. Flandoli^

Se^retario del Comtn. Acquaderni, e ne contemplera d' avvantaggio 1

!

imagine

fedele nelle stupende incisioni del signor Gustavo Bianchi.

Ben sappiamo essere uscito in luce il primo foglio di un'altra lllustraxi(Mi&

col titolo : Esposizione mondiale vaticana, inipresso dal signor K. Perino ; ma
nutriaiuo iiducia che i cattolici lettori del nostro periodico vorranno |>er piii

ragioni preferire il primo al secondo giornale.
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sente della Guar-dia Srissera del Vaticano. Esso e un Messale

ornato al di fuori da una copertura di legno prezioso, intar-

siato a opera di bei rabeschi e capricci. Se questo dono non

puo rivaleggiare con altri per ricchezza, ben puo superarne
molti per 1'affetto, con cut quel prode e fedele drappello di

Guardie, arruolate tra i flgii dei cattolici Cantoni della Sviz-

zera, custodisce la sacra e augusta dimora del primo Mo-

narca, del Mondo.

L'istesso dicasi de'Carabinieri Pontificii; i quali con non minore

fedelta e affetto vegliano a guardia degli interni appartamenti
e accessi del Vaticano. Essi, benche di numero e di censo scarsi,

misurando soltanto con la grandezza della loro devozione il

dono, offrirono al Santo Padre una buona somma in oro, frutto

dei loro risparmii e sacriflzii
l
.

Le Congregazioni Romane.

La Segreteria di Stato e degli affari ecclesiastici straor-

dinarii offre a Sua Santita una poltrona intagliata a bei flo-

rami, e filettata d'oro, con la spalliera e il sedile coperti di

velluto rosso cupo, quella fregiata dello stemma pontificio a so-

vrapposte d'argento e oro, tra due rami d'olivo che fannogli

corona, e questo tutto disseminate e sparso di gigli d'oro.

La Segreteria de* Brevi ha fatto al Santo Padre 1'offerta

di un superbo Ostensorio d'argento e oro di bellissimo disegno

e di ben disciplinato lavoro. E sormontato da una croce di

rubini e smeraldi, ed ha la raggiera parimente ingioiellata

delle stesse gemme e sorretta da un grazioso angelo d'argento

in pie sovra un globo di smalto azzurro stelleggiato d'oro. Ilglobo

poggia sovra i quattro simbolici animali degli Evangelisti, e

questi sur una base leggiadramente ornata; agli angoli della

1 Dimandiamo scusa delle involontarie oniissioni in che per ventura fos-

simo trascorsi nell'annoverare, tanto in questo come nel precedente quartern o,

i doni del Patriziato Romano e della Corte Pontificia; poiche non abbiamo

per ora notizia di altri doni fuor de' mentovati dall' Osseervatore Romano fo-

glio ufficiale, o da noi teste stessi veduti.
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quale sono assisi quattro angioletti con in mano gli strumenti

della passione.

I Membri della Dalaria Aposlolica hanno deposto a pie

del trono di Sua Santita uno stipetto d'argento di vaga e gra-

/iosa cesellatura, contenente ricche oflerte in oro; i Camerieri

Segreti una leggiadra scrivania d'argento ossidato; il Collegia

de' Cerimonieri una bugia d'argento profilata d'oro e lavorata

sullo stile del cinquecento ;
e i Cappellani Segreti la Pace in

argento dorato, bellamente cesellata, con a tergo un'elegante

iscrizione latina.

Le Confraternite ed altre Associazioni romane.

La Confraternita di S. Rocco dono al Santo Padre una

gentilissima e graziosa scrivania in argento dorato; nel cui

mezzo sorge una statuetta del suo celeste Patrono di leggiadro

lavoro, fiancheggiata da due urne ben cesellate, con dentro

a ciascuna una penna d'oro lavorata con inflnita delicatezza.

La fascia del basamento e tutta smaltata in giro di granate e

di turchine.

Della Societa Cattolica Operaia e gentile offerta il ritratto

di Sua Santita sotto un baldacchino di velluto rosso e chiuso

in una cornice artisticamente intagliata e indorata; del Banco

di Roma due vasi Sevres, sorretti da due cippi e condotti con

grande delicatezza di contorni e bell'impasto di colorito; e

delYAssociazione Operaia di Caritd, tra le donne cattoliche

in Roma, una cassa contenente quaranta bottiglie di prelibati

liquori, la cui manipolazione venne dal Presidente della stessa

Societa, Signer Pietro Mataloni, ideata ed eseguita.

Un baldacchino di leggiadro disegno, drappeggiato di fi-

nissima seta ricamata in oro, con ricche frange e nappe, due

seggioloni, una tavola, e parecchi inginocchiatoi a vaghi intagli

e dorature sono un bel presente delle figlie di Maria di Villa

Lante e Villa Rufina.
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L' ITALIA SETTENTRIONALE

(Continuazione dell'articolo inserito nel quaderno 902)

Aosta. L'antica e fedele Augusta Praetoria, gloriosa pa-

tria di un Bernardo e di un Anselmp, da' quali eredito la sua

incrollabile fedeM e devozione alia Santa Sede, brilla nella Mo-

stra vaticana per uno de' piii utili e ingegnosi lavori, che ivi

facciano di se bella comparsa.

E una smisurata Carta topograflca di sei metri quadrati,

rappresentante in rilievo le Alpi Graie e Pennine, sulle quali

si stende la Diocesi di Aosta, non che le valli e i monti cir-

convicini e le piii elevate bricche alpine. N'e autore il chiaro

Abate P. L. Vescoz, Parroco del Ponte S. Martino nella Valle

d'Aosta; il quale vi spese intorno piii anni di lavoro, condu-

cendo Popera sua secondo i criterii della scienza e i dati degli

ultimi studii fatti in quella regione dagli ufficiali dello Stato

maggiore, italiani, svizzeri e francesi. Merce tali aiuti, e so-

prattutto grazie a un ingegnoso metodo inventato dallo stesso

ch. Autore, questi pervenne a rappresentare nelle sue georae-

triche forme e proporzioni tutto il bacino della Dora Baltea e

del cerchio di montagne che Fincoronano; cotalche tu abbracci

con una sola occhiata tutta la valle Aostana dalla sua ori-

gine a pie del Monte Bianco flno al suo sbocco nei piani di

Ivrea, tutte le vallate adiacenti, che adimansi tra quelli altis-

simi gioghi, i contrafforti, le strade, le citta, le borgate, i flumi

e i torrenti, i ghiacciai e i picchi delle Alpi Graie e Pennine,

che giganteggiano su tutti i monti d' Europa. II rilievo delle

montagne vi e rappresentato nella proporzione di 1
l a 40 1 000

per la planimetria, e di I
1 a 25 l 000 per Paltimetria. Le dif-

ferenti zone vi vengono assai ben rafflgurate dalle diverse tinte;

quella delle nevi e degli eterni ghiacci dal bianco colore e la

zona temperata dal verde della vegetazione. Microscopiche ban-

deruole piantate sulle montagne additano le phi elevate abi-

tazioni d'Europa, cioe 1'Ospizio del Piccolo S. Bernardo (2120 m.)

TOspizio del Grande S. Bernardo (2472), 1'Ospizio di Valdobbia



''~'~ I. A MOSTKA

(^17!>) o il passnggio di Calvino quamlo cacciato da Aosta, se

ne torno in 1-Yancia. come i pifl'eri di niontagna colic jiivc nel

sacco, Fanno della salute 1563.

Un'epigrafe scritta sulla citta di Aosta ci rammenta che fu

pitna di un Anselmo, o un'altra iscrizione collocata sul Ca-

stello Des-Cours, designa il luogo, ove il Papa Innocenzo V.

sorti i suoi natali.

Le citta d'Aosta, d'lvrea, di Biella e le principal! borgate

della Diocesi d'Aosta sonvi tracciate in miniatura; e i capiluo-

11 hi dei diversi Comuni con un microscopico edifizio a foggia

di chiesa e di campanile; e di tal fatta avvene oltre a dugento.

II nonie di ciascun luogo va unito alia cifra indicante la sua

altezza sul livello del mare; e lo stesso dicasi delle colline e

dei monti. Grazie a questa stupenda carta 1' osservatore di

tratto vi riconosce e distingue i tre rami principal! in che si

ripartono le Alpi Graie e Pennine, di cui le piu elevate cime

sono, il Monte Bianco (4810 m.), il Monte Rosa (4038) e il Gran

S. Bernardo (4178); donde scendendo con 1'occhio egli ravvisa

i numerosi gruppi secondarii, che a quelli lanno capo. Indi se-

guc-ndo la linea della ferrovia, tracciata in nero, vi scorge le

tante gallerie che la medesima attraversa flno ad Aosta.

La rosa de' venti che serve a indicare Y orientazione di

una carta geograflca, vi e sostituita da una bussola, che puo

segnare la differenza tra il meridiano magnetico e il geogra-

fico; e tutto intorno alia carta sono notati in un riquadro i

gradi di latitudiue e quelli di longitudine a partire dal meri-

diano di Roma.

Tal e il hellissimo e ingegnoso lavoro del ch. Abate Yescoz,

pel quale riscotera giustamente il plauso dei cultori della

scienza, massime di quelli che amano vederla sposata alia virtu
*

del Imon sacerdote.

Novai'u, Xella sezione destinata alia mostra dei doni

attraggono gli sguardi e 1'ammirazione de' visitatori una gi-

gantesca custodia, entro cui veggonsi in quattro file schierati

<lodici calici e altrettante patene, un modello in Icguo dell'in-

signe cattedrale, lavorato con somma accuratezza, libri bella-
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inerite legati, ostensorii ingemmati, un reliquario a croce e un

altro adorno di tre statuette d'argento dorato, sorregenti una

preziosa reliquia ; delle quali la centrale rappresenta S. Giulio,

e 1<> lateral!, due Ponteflci Innocenzo XI e Alessandro Y, per

nulla dire di piu altri doni, che lungo sarebbe enumerare.

Bergamo. Questa citta, la quale e in voce di una delle piu

clericali, cio& a dir cattoliche, di tutta Italia, non ha di certo

smentita in quest' occasione la sua fama, tanfe la copia e la

ricchezza delle sue offerte al Papa ! Nella sua mostra vince la

vista e opprime 1' immaginazione la moltitudine degii arredi,

de' vasi sacri e d'ogni fatta biancheria di Chiesa: e quasi tutto cio

non bastasse, tu vi scorgi ancora un magnifico quadro in bronzo

di oltre a un metro di lunghezza, rappresentante la Cena del

Vinci con le figure maravigliosamente condotte a tutto rilievo
;

un superbo arazzo del secolo XIY ricamato in seta, due rose

formate da piu giri di perle con in mezzo a ciascuna un bel-

lissimo smeraldo, quadri di buon pennello, tazze di porcellana

f vasi di fiori, scattole d'oro, d'argento e d^avorio, adorne di

figurine, di emblemi e rabeschi assai capricciosi, e perfino un'ac-

colta di medicinali per uso delle Missioni.

Venezia. La Regina dell'Adriatico, che per tanti secoli

fu il piu forte baluardo della Romana Sede contro Firruzione

delle orde musulmane, quando trattasi di ossequiare il Romano

Pontefice, non cede per certo alle altre citta italiane il vanto,

Basta a dimostrarlo la dovizia e il raro pregio de' doni offerti

al Papa, tra i quali ammirammo una bellissima stola papale,

lumeggiata da un leggiadro arricciato in oro a opera di fo-

gliami, fiori e viticci di squisito lavoro, decorata nelle due

bande dello stemma pontificio, e ingioiellata di pietre preziose

tli belTacqua e di considerevole grandezza, nel cui soppanno

legemmo un'elegante dedica latina e il ^seguente epigramma
di S. E. il Cardinale Patriarca, di cui la stola & dono Quod

sacri accept rerbi iain nuncius ipse
- Grati animi pignus

a "iic Pater ecce tibi. Maravigliati eziandio soprastemmo da-

vanti a un superbo camice a punto antico di Venezia, esat-

tamente ricamato sul modello di quello che venne regalato a

Serie XIII, vol. IX, fasc. 903. 18 24 gennaio 188.
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Papa Clemente XIII veneziano, di cui non ha in fatto di mer-

letti cosa piu bella e avvantaggiata. Ci parve altresi un capo-

lavoro di ceramica il busto di un Vescovo, del quale non

vedemmo il nome; e opere assai pregevoli sembraronci pari-

mente i lampadari di cristallo a fiori colorati della famosa fab-

brica veneziana, una gran campana leggiadramente nella parte

^sterna rabescata, una imagine dell'Immacolata in terra cotta,

un reliquiario di S. Rocco inargentato, sostenuto da due angeli

e coronato di rose e gigli intrecciati insieme, un paliotto rica-

mato in seta e oro, quadri a mosaico di stile bizantino e quadri

a olio, belle specchiere, graziose sculture in legno, molti ar-

redi di chiesa e vasi sacri, grossi cerei e drapperie della ri-

nomata fabbrica Rossi.

Verona. Nella mostra Veronese rendono bella testimo-

nianza deiraffetto di que' cittadini verso la Santa Sede scel-

tissimi doni, tra quali notammo cinque ostensorii d' argento

e oro tempestati di gioie, una bella imagine del Salvatore, una

statua di Leone XIII egregiamente sculta, un quadro del Ro-

sario, sceltissimi fiori e biancheria e indumenti sacri a dovizia.

Brescia. Tra le offerte di questa citta fissano gli sguardi

de' visitatori bellissimi quadri sculti in legno con le figurine

a rilievo, condotte con arte finissima e rappresentanti la cro-

cifissione, la morte e la deposizione di N. S. dalla croce. Vi si

veggono sfoggiati vasi di cristallo e di porcellana, e non pochi

indumenti e vasi sacri per ricchezza di materia e d'ornato e

pregio d'arte maravigliosi.

Piacenza. Degni da vedersi nella mostra piacentina tra

i molti arredi sacri sono una Mitra e un grande Ostensorio

scintillanti di gioie e d'oro.

Modena. Ci si appresenta nella mostra modenese tra i

molti e preziosi oggetti di culto, ond'essa si abbella, un ricco

reliquario foggiato a guisa di tempietto di gotico stile, e un

bellissimo ritratto del Papa ricamato in seta con si beH'arte

che ti ha tutta Taria di un dipinto.

(Continua)
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RIGERCHE DI ARCHEOLOGIA EGIZIO-BIBLICA

(Vedi Quad. 898, pag. 412}

CAPITOLO V.

SOMMARIO. Cause della diversita de' giudizii fra gli egittologi intorno a

Manetone e a' suoi frammenti Le informazioni di lui attinte da fonti

autentiche. Esame d'un passo di Giuseppe Flavio Dinastie successive e

simultanee Opinione del Boeckh, del Mariette. Lavori del Bunsen e mas-

simamente del Lepsius intorno alia cronologia egizia manetoniana Esame

delle idee del Lepsius. F. E. Martin e un problema manetoniano Si sta-

bilisce il fatto, che Manetone assegno al complesso delle dinastie egizie una

durata inferiore altotale delle durate parziali da lui stesso notate Con-

seguenze che ne derivano Spiegazioni date dal Boeckh e dal de Rouge. II

Lepsius combatte vittoriosamente 1'argomento del de Rouge, e dimostra

autentica la cifra di 3555 anni data da Manetone, e riportata dal Sincello

L'Era di Alessandro Magno Supposizioni del Lepsius circa i periodi so-

tiaci e la cronologia di Manetone. Spiegazione piii verisimile del problema,
data dal Martin e confermata da noi. Sistema cronologico del Lieblein,

arbitrario Le liste manetoniane e i monumenti. Cause della diversita fra

certi nomi faraonici dati da' monumenti e quelli delle liste di Manetone

Osservazioni circa il nome di dinastie egizie e la loro origine Ragione
di qualche differenza che si scorge fra i nomi di alcuni faraoni delle liste

Manetoniane e quelli del Papiro di Torino e di altri monumenti.

La diversita di giudizii intorno a Manetone e a,' suoi fram-

menti, precede, secondoche noi avvisiamo, dalla confusione che

si fa di quistioni fra loro distinte, ne debitamente esaminate con

criterii conformi alia natura delle cose. Ed in vero, altro e

pretendere di trovare ne' frammenti di Manetone una crono-

logia egizia, altro il persuaders! di poterla ricavare con pro-

prii computi dalle liste ch'egii fornisce, o che i suoi copiatori

ed abbreviated gli attribuiscono. Ora in tutte queste supposi-

zioni Pautorita di Manetone, la quale e e dev'essere costituita

dalla certezza ed esattezza delle fonti da lui consultate, dall'una
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parte, se non puo recarsi in dubbio, non puo dall'altra, ess<r

maggiore di quella che le fonti steisse possano avoro. M;i fu

da noi finora dimostrato non esistere una cronologia egi/ia,

mancando affatto un'Era fissa nella storia delFEgitto; Era che

n6 calcoli astronomici, n& monument! ci hanno fin qui rivelato :

& dunque contro ogni ragion d'equitk e di buon senso 1'esigere

da Manetone cio che egli non seppe, n& pot6 sapere. Ondeche,

quantunque le sue informazioni sieno vere ed esatte, perch&

tratte dalle iscrizioni e dai papiri e da altri document! auten-

tici, i suoi computi e le somme degli anni delle varie dinastie

non ci possono dare quello che & necessariamente richiesto per

una cronologia, una data cio& od un'Era certa e fissa, da cui

prender le mosse nella divisione e nell' ordine de' tempi. Inter-

viene per rispetto alle liste manetoniane e alia cronologia egizia,

quello che interverrebbe alia storia della Chiesa, se ci fosse

ignota FEra cosiddetta Volgare che ha principio dalla nascita

di Gesu Cristo e dall' impero di Augusto. Avremmo in tal caso

la serie, p. e., di tutti i romani Pontefici con gli anni del pon-

tificato di ciascun di loro, ma una cronologia cristiana non

1'avremmo.

Che le informazioni di Manetone sieno attinte da' monu-

menti e da altre fonti autentiche, e percio stesso, ch'egli meriti

fede, si raccoglie dal testimonio de' monumenti medesimi e da

quanto ci lascio scritto Giuseppe Flavio: FYyp^e 'EXXa'Jt
cpMvvi

r/iv Tra'rptev jsrasiav ex TWV tzf>MV &*? cpyiatv
auroc ^eracfpa'o'a; (Contra

Apione I. 14); e piu oltre (ibid. p. 26): r-nv Atyunrtaxriv i

ex. tritv
ispolv ypa^aaTwv p.e0eppr,vu'ctv vKiG-r\y.ivoz. .

;
nY.c

dtvorypotyais... Donde si deduce che lo stesso Manetone attestava

d'avere tradotto in greco quanto gli fornivano le scritture sacro

degli Egizii; questa ^ la proprieta del verbo peTa^pa'Estv ;
il che

si conferma con 1'altro verbo pe9epa-/;vUtv che significa anch'esso

tradurre; e la traduzione 6 fatta da' testi sacri, iv. tfT.v i spwv

/pappaT6)v; aderendo, cio6 tenendo dietro alle iscrizioni, papiri,

registri e commentarii scritti principalmente da'sacerdoti egi/ii,

e conservati ne' templi ; poich& questo e il valore di quel r,xc-

Xoi.'0r,cre rctlq aver/pac&at{. Anche Diodoro usa il vocabolo a
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in questo signiiicato, laddove dice che i sacerdoti egizii avevano

serapre fin dagli antichi tempi, consegnate ne' loro libri saori

avaypaoa:'; : :i y.iv itpilc, tfycv avzypacpa; V ~atc hf&t$ [3t'j3?.cu
EX

raXaioiv /c-n/wv aet TOt; dtot$c'-/otz -a:a$e<Jouvac ecc. (I. 44) (Cf. Ero-

doto 11, 100). Laonde con verita pote scrivere il Maspero, come

vedemmo dianzi, che Manetone e sempre bene informato. Quando

discuteremo quel tratto de' libri di Manetone riferito da Giu-

seppe, dove si racconta la storia degli Hyksos, risponderemo

alle accuse particolari mosse da alcuni contra 1'autorita e la

scienza geografica di Manetone, al quale si contende altresi la

conoscenza della lingua egizia.

Un'altra causa di falsi o avventati giudizii intorno a Ma-

netone si e la persuasione per alcuni, che le trenta dinastie

egizie ci sien date da lui come tutte successive; mentre altri

ammettono come simultanee alcune di esse, e quelle per ap-

punto, che tali ci appariscono da' monumenti; per nulla dire

delle strane opinioni del Seyffart e dell
5

Uhlemann, pe' quali la I
a

dinastia di Manetone sarebbe stata seguita immediatamente

dalla XIIa
, questa dalla XVIa

;
tutte le altre intermedie sono

considerate da loro come simultanee alia I
a

,
XIIa e XVI.* II

Boeckh non ammette in verun modo F ipotesi delle dinastie

simultanee; perciocche egli ha una sua particolar maniera di

considerare la cronologia egizia, cosi pe' tempi posteriori a

Mena, come per quelli anteriori in che regnarono dei, semidei

ed eroi. Questa cronologia sarebbe ciclica, cioe dire una co-

struzione arbitraria, per la quale si fanno coincidere i period i

storici o pretesi storici, con periodi astronomici prestabiliti. Per

ci6 che riguarda Manetone, il Boeckh opina che questi periodi

sieno i sotiaci di 1460 anni canicolari, e le suddivisioni prin-

cipali di essi.
l

Questo illustre critico avrebbe scritto altrimenti

dopo i lavori del Lepsius, del Mariette e del Brugsch, i quali

poterono trarre luce da^ nuovi monumenti scoperti, specialmente

dalla Nuova Tavola di Abido. Essa infatti, come scrisse il Ma-

riette, ha per la scienza il vantaggio di fortificare e confer-

1 Manelho tind die Hundssternsperiode ,
Berlin 1843.
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mare la nostra fede in Manetono. Per essa noi siamo sempre

piu certi che Manetone 6 un' eco sincera, comedu: iniievolita,

delle tradizioni egizio. Per cio che spetta air antico impero, la

Nuova Tavola di Abido ci prova che il sacerdote sebennita

conobbe e pote conoscere che v' erano de' re collateral!, ma non

i:li ammise nelle sue liste, le quali, giusta lo stesso Mariette,

sono come la condensazione di tutte le liste. Comechk conce-

pite con diverse disegno che quelle del Papiro di Torino per

le interne divisioni o tagli, rimangono tuttavia non meno egizie

di origine che di forma. Se, pertanto, cio che ci resta delPopera

di Manetone non e tutto quello che la scienza possa desiderare,

fa mestieri altresi tenerne gran conto; e pur supposto ch'egli

avesse confuso insieme in un fascio gli uni sugli altri, de
5

re

collateral!, noi dovremmo logicamente aspettarci di trovar nelle

sue liste tutti i cartelli reali che i monumenti largamente e

quasi di giorno in giorno ci forniscono. Ora interviene il

contrario e, come argutamente dice il Mariette, Manetone e

piu corto de' monumenti. Coloro, dunque, adopereranno con sa-

viezza e profltto, i quali con Paiuto de' monumenti corregge-

ranno nelle liste manetoniane le alterazioni evidenti che vi

s' incontrano, e non si impiglieranno nelle spinose quistioni e

non possibili a districare, di cifre esatte e inappuntabili.
'

Con incredibile costanza e profondita d' ingegno e di dot-

trina si travagiiarono in Germania il Bunsen e il Lepsius nel-

Pardua impresa di ristabilire, nella sua originale integrita e

verita, P opera di Manetone, disformata e guasta nelle mani

de' different! compilatori; parte per conciliar fede e autorita

a' loro sistemi, e parte per le copie piene di errori, di cui a

grandi intervalli di tempo gli uni dagli altri, poterono far uso.

Infatti il Vescovo Giulio Africano scrisse nel III secolo i suoi

Xpcvcyp-^ir/iv niv-i ai::vdy.<rp.y.roif e quest' opera ando perduta;

nel IV, Eusebio Panfilo, i cui libri delle Croniche ebbero la

stessa sorte, salvo la recensione Armena scoperta e pub-

blicata dal Cardinale Mai; e la versione latina fattane da

1 Cf. MAIUETTE. La Nouvelle Table d' Abydos. Rev. archeol. ;
Vol. XIII,

p. 89-90.
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San Girolamo. II Sincello poi scrisse nell'VIII secolo, mille

anni cioe dopo Manetone. II Bunsen da soverchia importanza

alle liste di Eratostene, delle quali non ci resta die un cata-

logo di XXXVIII re falsamente detti tebani. Ma questa impor-

tanza poggia sopra una supposizione del Bunsen, che il greco

cronologo ci abbia fedelmente trasmesso i documenti egizii di

Memfl, sopprimendo le dinastie e i regni collaterali a fin di

costituire una sola serie non interrotta. (Op. cit. T. I, p. 166-167).

Ora questa supposizione avrebbe bisogno d'essere confermata

con buone prove, come 1'altra del medesimo autore intorno al

computo di 3555 anni che Manetone avrebbe stabilito fra Tav-

venimento di Mena e la fine del regno di Nectanebo II, sce-

verando accuratamente le dinastie e i regni simultanei
; quan-

4 tunque non senza errori, e un aumento di poco piu di due se-

coli e mezzo nella somma totale. (ibid p. 119-125). La lista che

va sotto il nome di Eratostene ed e tanta parte nel sistema

Bunseniano, mal si puo dire autentica
;
e quand'anche lo fosse

non ci gioverebbe gran fatto. II Sincello la riferisce come ri-

cavata da un certo Apollodoro, il quale ci e ignoto; non con-

tiene che XXXVIII re, da Mena ad Amuthar Taios della XIIIa

dinastia, fa segno manifesto d'essere stata compilata sopra i

dati Manetoniani, e finalmente non s'accorda co
1

monumenti.

Per la qual cosa il Lepsius contrariamente al Bunsen, non T ebbe

in pregio.

Particolarmente degni di considerazione sono i lavori del

Lepsius intorno alia cronologia egizia e a Manetone; come quelli

che per ampiezza d' informazioni, per sagacita d'indagini e per

autorita di scienza egittologica restano ancora insuperati e al

tutto magistrali. II Koenigsbuch e i Denkmaler eterneranno

certamente il nome del Lepsius, e la sua memoria sara sempre
in venerazione agli egittologi di tutte le nazioni e di tutti i

tempi. Vero e che nelPavviare e ordinare unj

opera cotanto ma-

lagevole, e piena di oscurita e d'incertezze, qual e la cronologia

egizia, Fillustre uomo va talora a tentoni, incespica; poscia

riconosciuto Terrore, 1'emenda, e pur procedendo sempre oltre,

alia luce di nuovi monumenti e costretto a mutar consiglio, a
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modiliraiv c audio a rigottaro (pu-llo die a gran tatira <> con

limghi studii avova croduto onnai ferrno e accertato. E, dunque,

utile, e, per la plena notizia del quanto si sia flnora scritto in-

torno alia croriologla egizia, altresi necessario, che il lettore

conosca le conclusioni, alle quali dopo prolisse meditazioni e

ricerche giungeva il dotto egittologo di Berlino.

L'idea fissa che regna in tutti i lavori del Lepsius e questa,

I i Manetone conobbe la vera cronologia egizia, che ammise

la dottrina dolle dinastie sirnultanee, e per conseguenza, che

dove si restituisca interamente la cronologia manetoniana, verra

al tempo stesso restituita la vera cronologia delFEgitto. Si sa

dio la somraa totale dataci da Manetone per le dinastie unianc

da Mena alia fine del regno di Nectanebo II e della soinmes-

sione delFEgitto ad Artaserse Ochus e di 3555 anni vaghi <>gizii;

uguali a 3555 anni giuliani o canicolari d'Egitto. Ora se si ag-

giunga.no i 340 anni che corrono dalla fine del regno di Necta-

nebo al principio delFEra volgare, Favvenimento di Menu, da

cui si fa cominciar 1'epoca storica delle dinastie egi/io, cade

nelTanno 3895 a. G. C. II Lepsius che per" le dinastie degli dei,

semidei ed eroi, concede essere la cronologia di Manetone ci-

rlff'fi, regolata cioe secondo il periodo sotiaco di 1460 anni cani-

colari: anzi ritiene fondata sopra un sistema noto in Egitto

da tempi remotissimi questa stessa cronologia delle dinastie

divine (Chronologie der Aeyi/iilcr, t. 1. p. XI-XII; p. 470-509,

p. ibid. p. 195, 499 e 501, ed. di Berlino del 1849.); cio non-

diniono afferma che per le dinastie umane la cronologia di

Manetone non e altrimenti ciclica, si bene affatto storica e

fondata sopra document! original! egizii. Tra la fine delle di-

nastie mitologiche e ravveniinento di Menu, poneva Manetone,

giiista il Lepsius, una sola dinastia umaiia, alia quale asse-

gnava 1'arbitraria durata di 350 anni. Vediamo ora in che

modo il dotto berlinese si accinse a restituire la cronologia di

Manetone. Aveva egli nella Chronologie der Aegypter, Crono-

lof/ia degli h'r/i:./i, preso 1'impegno di rettificare le cifre par-

/iali delle liste manetoniane, sopprimendo cosi le durate delle

dinastie riconosciute collateral!, come quelle dei regni ricono-
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sciuti parimente simultanei; e nella prima parte del Koenigsbuclt

ne diode un saggio sommario. Senonche quanto egli aveva scritto

della cronologia da Mena. ad Ochus in quel primo volume della sua

Chronologie, riguardando le informazioni di Manetone, siccome

attinte da' document! cronologici redatti da'sacerdoti egizii, al-

Fepoca stessa degli avvenimenti e fedelmente trasmessi; rivoco

poscia in dubbio nel 1857, in una Dissertazione \in cui,per la sco-

perta di nuovi monumenti, e segnatamente per quella del Se-

rapeitm fatta dal Mariette (Cf. Mariette: RenseignemenU *"/

les soixante-quatre Apu trouvds dans les souterrains du S-
rapeitm, nel Bulletin archeol. de 1'Athenaeum fran^ais 1855),

confesso apertamente che la data de'3555 anni di Manetone po-

teva non essere esatta, che i documenti onde quello storico si

servi, non furono forse sufflcienti al bisogno, e anche contrad-

dittorii e, in qualche parte, erronei. Ma se il Lepsius fu scosso

nella sua piena ed intera fede in Manetone per le miove sco-

perte di Memfi, non cesso mai di credere nel secreto dell'animo

suo, e di significarlo eziandio ne'suoi scritti posteriori, come

nel Koeuigsbuch, che qualsivoglia fatto vero della storia d'Egitto,

messo in luce da' nuovi studii e da'ritrovati della moderna cri-

tica, dovette senza dubbio essere conosciuto e ammesso da

Manetone.

II dotto ellenista francese Tommaso Enrico Martin dopo di

aver esposto le opinioni del Lepsius da noi sopra indicate, si

propone una quistione importantissima e la svolge e disamina

con grande acume d'ingegno e copia di erudizione 2
. E la qui-

stione 6 questa: se Manetone nell' opera che scrisse delle di-

nastie egizie, abbia assegnato al complesso di queste dinastie,

cominciando da Mena, una durata inferiore al totale delle

durate parziali da lui stesso notate; e se il fatto & certo, quali

sieno le conseguenze che si voglian tirare, sia circa la forma

1 Ueber die Manethonische Beslimmiing den L'mfangs der aegypti.schen G<'-

schichte, Abhandl. der Akad. der Wissenschaften zu Berlin).
s

Opinion de Mntu-tlion sur la duree totale de ses trente dynasties e'gyptienm's

el sur la siinultaneite de quelques-unes d' entre elles . Nella Rev. Archeol., Vol. II,

pag. 78-90; 131-149.
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dell' opera porduta di Manetone, e sia circa la natura e il valore

del suo sistema cronologico. II fat to, peraltro, e concesso dal

Lepsius, ma, egli non s'accorda col Martin nelle conseguenze

die questi ne trae.

E prhnamente stabiliamo il fatto. II Sincello afferma che

Manetone dava 3555 anni per la durata totale delle trenta di-

nastie egizie noverate ne'suoi tre libri, partendo da Mena. Ora

se si sommano le durate forniteci per queste trenta dinastie

da'frammenti autentici di Manetone, si giunge a un totale che

sorpassa 5000 anni, come fu anche notato da Eusebio. Si do-

manda, dunque, se il numero 3555 anni ci viene realmente

dall' opera di Manetone, il quale per conseguenza, avrebbe egli

stesso ammessa la simultaneita di alcuni regni e di alcune di-

nastie. II Boeckh (op. cit. cap. 19, p. 139-143) e il de Rouge

(Exam, de I'ouvrage de M. Bunsen, negli Annales de philos.

chret., 3. ser., t. XIII-XVI,) negano. II Boeckh suppone un

errore di cifre da parte delFautore da cui attinse il Sincello,

e da parte eziandio dello stesso Sincello. II de Rouge opino che il

numero tal quale e, fu preso da un libro falsamente attribuito a

Manetone, dal Libro cioe cosiddetto di Sothis, ovverosia da qual-

che altro libro apocrifo. II Lepsius combatte questa supposi-

zione due volte, nella Chronologie e nella Dissertazione: Ueber

die Manethonische Bestimmung des Umfangs der aegypt.

Gesch. (Akad. der Wissenschaften zu Berlin, 1857, p. 183-208)

in cui dimostra, secondo noi, in modo perentorio contra il

de Rouge, che il Sincello non tolse il numero 3555 dal Libro

di Sothis. Infatti, il Sincello dopo fatta la rassegna della cro-

nologia del Libro di Sothis, di questa stessa arbitrariamente

ridotta dal monaco Panodoro, della cosiddetta Vecchia Cronica,

oppone a queste cronologie quella delle trenta dinastie e da

il totale di 3555 anni, come ricavato dair opera stessa. La di-

visione in tre libri e la denominazione di trenta dinastie a

eominciar da Mena, son tutto proprie dell' opera autentica di

Manetone, e non si trovano nel Libro di Sothis, ma si sola-

mente nell'Africano e in Eusebio. Un'altra prova fortissima

dell' autenticita del numero manetoniano 3555, ce la fornisce il
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Sincello laddove dice che la fine de' 3555 anni e delle dinastie

nazionali degli Egizii, era fissata da Manetone all'anno 15 circa,

innanzi a ima certa Era di Alessandro. Ora e certo che le

trenta dinastie di Manetone finiscono 340 anni av. G. C.. quin-

dici anni prima della morte di Alessandro. Ma I'Era di Ales-

sandro, cioe della sua morte, detta piu tardi Era di Filippn

Arideo, suo successore, non fu usata '.cirilmente oltre il regno
di Tolomeo Filadelfo, sotto il quale scrisse Manetone. Adimque
Manetone stesso noto la fine de'3555 anni delle sue dinastie

nelPanno 15 prima delYEra di Alessandro di Macedonia, cioe

dire prima della morte del grande conquistatore. II Lepsius

reca altre prove che non crediamo necessarie, dopo le gia ac-

cennate, per dimostrare che il numero 3555 appartiene vera-

mente a Manetone.

Esaminiamo ora la verita di questa somma totale assegnata

da Manetone, poiche dell'autenticita non v'e dubbio. Per qual

via e per quali criterii venne egli a questa cifra che discorda

tanto dalla somma delle liste sue stesse prese insieme? II Lepsius

nel lib. 1 del Koenigsbuch suppone due cose: 1 che Manetone

medesimo nelF opera sua avesse indicate quali fossero le di-

nastie simultanee e quali tutti i regni simultanei; 2 che egli

avesse pur da se notato le date assolute de' regni ne'tre pe-

riodi sotiaci', il primo de' quali dovette cominciar 350 anni

avanti il regno di Mena, e il terzo dalFanno 1322 a. G. C.

Ma le prove che il Lepsius apporta per sostenere queste due

opinioni, ci sembrano flacche e senza valore d'alcuna sorta, come

quelle che poggiano unicamente sopra mere supposizioni del-

Fillustre egittologo. Di fatto, quando egli vuol dimostrare che

Manetone aveva dato V indicazione delle dinastie simultanee per

T Antico impero e pel tempo degli Hyksos, ricorre a un argo-

mento un po' curioso. Le liste di Manetone, egli dice, nella loro

forma presente, danno anche pel Nuovo impero, siccome suc-

cessive, delle dinastie tanto recenti che e impossibile credere

non aver lui saputo e detto clr'esse erano simultanee. Se Ma-

netone abbia o no saputo e detto quello che il Lepsius gli vuol

far sapere e dire, non pud considerarsi buono argomento, se
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prima 11011 sia dimoslrata 1' impossibility del coiitrario, diVgli

doe 11011 ignoro o non dubito, o non ebl>e ragioni di passarsi

della quistione del sincronismo di certe dinastie. Delhi stessa

natura ci sembra eziandio Fargomento die il Lepsius fa a pro-

posito d'un passo di Eusebio, dove cost ui accenna vagamente,

non essere inipossibile che alcune dinastie di Manetone abbiane

reguato al tempo stesso in contrade diverse, e soggiunge:

Diced, inf'atti, die luronvi de're tiniti, de're meniiiti, de're

saiti, de're etiopici e altri al tempo stesso. (Mai, Xc/ //>/. /<>/.

t. VIII). Quel dicesi di Eusebio, il Lepsius vuol che ven^a

proprio da Manetone, senz'altro, quantunque Eusebio nol dica;

come parimente vuol far dire allo stesso Eusebio che la XXY a

dinastia (etiopica) fu contemporanea d'uua dinastia saita. ed

Eusebio non ne parla. Dello stesso tenore sono altre asserzioni

del Lepsius, che pretende a ogni costo, di trovare indicate da

Manetone dinastie simultanee, che nelle liste non si leg'gono,

e ch^egli crea per la ragione speciosa del non potersi m> do-

versi supporre nulla d'////v/-/.v//>u'te in M uietone. Costui, nella

convinzione profonda del nostro Egittologo, dovette sapere e

dire tutta la verita; non potfe niente ignorare, n avere ragioni

di far altrimenti da quello che non s'accorda con le sue ipo-

tesi e 1'esigenza del suo sistema. Cosi, p. e., assegna alia di-

nastia XXVIII* di lui, cinque re, invece d'un 'solo, Amii-tro,

che danno le liste; mercecchfe dichiara essere invert *imile che

Manetone abbia potuto formar questa dinastia d' 1111 solo re. E

conseguentemente, in luogo di 6, concede alia XXVIIIa dinastia

la durata di 126 anni; e la chiama dinastia parallela e 1'attri-

buisce.a Manetone; mentre, come dice il Martin piacevolmente,

I'ha fabbricata egli stesso. V'e, dunque, un Manetone ideale

loggiatosi dal Lepsius, molto diverse dal Manetone che ci lanno

conoscere gli antichi cronografl e i monument! stessi che talora

lo convincono d'errore.

Ne- piu felice ci sembra il Lepsius nell'assunto proposinsi

a dimostrare, che Manetone abbia datato i regni in una cro-

nologia continua, col soccorso de'periodi sotiaci, de'quali atte-

soche fu da noi discorso altrove, non porta il pregio di ripetere
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novamente qui la inutilita loro per la cronologia, mancando

affatto anche un solo avvenimento storico delFantico Egitto,

che sia flssato con un anno certo d'un qualsiasi periodo sotiaco

anch'esso bene accertato. Dell'Era di Menofre e del muta-

niento che il Lepsius fa di questo nome in Meneptah, par-

lammo parimente a suo luogo. Di che segue, non potersi am-

mettere la restituzione della cronologia manetoniana, e di

quella, in conseguenza, della storia d' Egitto, nel modo e co'cri-

terii onde il Lepsius la tento. Resta, dunque, che Manetone

nelle sue liste dinastiche non indico in particolare, ne la simul-

taneita delle dinastie, ne quella de'regni, e che le date assolute

del principio e della fine di ciascuna dinastia e di clascun regno

non furono da lui calcolate co* periodi sotiaci. Se queste cose

avesse indicate nell' opera sua, e-al tutto inverisimile che i

tanti suoi al)breviatori e massimamente i primi cronologi greci

che ebbero in sugli occhi il testo originate, non ne avessero

fatto parola. Nessun uomo di senno si potra mai persuadere

che cotesti cronologi, di consigiio deliberate abbiano soppresso

1'indicazione del parallelismo delle dinastie e di regni simul-

tanei, qualora in Manetone vi fosse realmente stato.

Che sc ci si chiede il perche di questa omissione importan-

tissima nell' opera di Manetone, la risposta dopo tutto il fin qui

detto della cronologia degli Egizii, non puo esser che questa .

Manetone scrisse quello che seppe; non seppe se non quante

trovo ne'documenti della patria storia, e in essi gli avveni-

menti, i regni e le dinastie non furono mai notati secondo

un'Era certa e fissa, perche gli Egizii non Pavevano. Cosi si

spiega verisimilmente la durata di 3555 anni da lui proposta

per le trenta dinastie da Mena a Nectanebo II; durata che,

come vedemmo, e inferiore alia somma totale delle durate par-

ziali di esse. Come gia alia dinastia umana che immediatamente

precede quella di Mena, egii diede una cifra di 350 anni,

perch^ tale Ibrse la trovo in qualche autore o documento egizio,

owero perche meglio rispondeva al suo proprio sistema; cosi

adotto il numero approssimativo de'3555 anni, per la durata

delle trenta dinastie. Avra egli altresi indicate le ragioni della
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scelta di questo numero, nell'opera sua, ma questa indicazione

non ci e pervenuta. Quello che a noi pare certo si e, che Ma-

netone era nella impossibility di darci date assolute della du-

rata di tutte le dinastie egizie, essendovene state successive,

collateral!, legittime e non legittime, secondo i diversi piccoli

Stati e governi, e quelle registrate dagli uni, e non nominate

dagli altri, e queste passate talora in legittime non piu in una

contrada sola, ma per tutto 1* Egitto, mutando titoli e nomi

e anni di regno. In tanta confusione di cose, diversita e con-

trarieta di notizie, il valente storico non pote far altro che

tagliar corto, secondo certi suoi particolari criterii che igno-

riamo, e senza tante distinzioni di dinastie successive e di si-

multanee, segno per le trenta dinastie storiche il numero che

riputo men lontano dal probabile, di 3555 anni. Del resto, anche

il Lepsius non e tranquillo sull' esattezza perfetta di questa

somma, alia quale il Bunsen stimo bene far la sottrazione di

270 anni.

Signoreggiato dalla istessa idea di poter costituire una cro-

nologia egizia, combinando i dati delle liste manetoniane, il

dotto egittologo di Norvegia, Lieblein, riusci con lunglri studii

a fondare un sistema cronologico, il quale resta a solo suo uso,

non essendo stato adottato, e a ragione, da nessun altro egit-

tologo o cronografo. Imperocche volendo anch'egli dare una

soluzione del problema da noi discusso, come cioe si possuno

conciliare le liste parziali di Manetone col totale delle medesime

dato da lui stesso, ricorre a processi arbitrarii, ad ipotesi che

non son giustificate, ma contraddette da'fatti. Col totale delle lisle

manotoniane e le cifre dell' Africano, egli giunge a farle con-

cordare per via dei sincronismi di dinastie simultanee distribute

nel Medio e nel Nuovo impero. Ma egli suppone due cose conic

inconcusse e scientiflcamente ammissibili, che tali in verita

non ci sembrano: la esattezza cio6 delle cifre, contro la quale

sta la diversity di esse nogli schemi de'varii cronografl e sui

monumenti original!; e la qualitk d'elemento rigorosamente

scientiflco in cronologia ch'egli suppone trovarsi nelle genea-

logie. Ma contro questa sua supposizione militano le ragioni
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della varieta che scorgesi nella durata delle generazioni se-

condo le diverse famiglie, e nella stessa famiglia in tempi di-

versi, e il timore che alcune generazioni sieno state omesse.

II Robiou ha con molta accuratezza esaminate le prove prin-

cipali addotte dal Lieblein, a sostegno del suo sistema, e con

vigorosa critica le combatte a una a una; dimostrando quanto

poco saldo sia un sistema che poggia sopra fatti male allegati,

e sopra conclusioni parte incerte, parte semplicemente ipote-

tiche. Laonde non crediamo necessario trattenerci piu oltre nel

confutare i singoli argomenti del dotto egittologo.

Fin qui abbiamo brevemente esposte le fonti classiche della

cronologia egizia, con le differenti opinioni degli egittologi

circa la loro autorita ed importanza. Prima di venire alle ultime

conclusioni che da queste fonti si possano trarre per la crono-

logia degli Hyksos e della Bibbia, giovera dare un rapido

sguardo agli schemi o tavole delle liste di Manetone. II fine

principale che ci proponiamo si e quello di provare sempre piu

chiaramente e incontrastabilmente la verita storica delle infor-

mazioni lasciateci da Manetone circa le dinastie egizie. Impe-

rocche qual migliore argomento si puo recare in confermazione

deir autorita d' uno storico, di quello che i fatti da lui narrati

ele serie o liste de'sovrani da lui trasmesse, corrispondano al

testimonio de* monumenti? Ora i nomi de' faraoni e F ordine

de'loro regni, quali sono notati negli schemi manetoniani, li

vediamo in gran parte identici a quelli del Papiro di Torino,

delle Tavole prima e seconda di Abido, di Saqqarah e della

Sala degli antenati a Karnak. Altri monumenti venuti in luce

nel corso di questi ultimi anni, stele, tombe, scarabei e somi-

glianti, ci forniscono novelle prove delF esistenza storica di

alcuni faraoni delle liste manetoniane e ignoti prima ovvero

incerti. Vero e nondimeno che le identiflcazioni de" nomi farao-

nici di queste liste, con quelli de' monumenti, riescono talora

difflcili ed anche al tutto impossibili. Ma la colpa non e di

Manetone, si bene de'suoi abbreviatori che molti furono e a

^randi intervalli di tempo gli uni dagli altri, e tutti greci. La

maniera di trascrivere i nomi egizii dando loro forma e ter-
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mina/.inne ;ill;i greca, lo scambio delle consonant!, le inotatesi,

le -ileivsi e tulle lc .-iltrc alterazioni che intervengono nel tra-

scrivere i noini d'una lingua in altra, d'indole <> <li genio di-

versa, fecero si che moltissimi nomi di faraoni negli schemi

de'varii compilatori delle liste di Manetone, non si possum
riscontrare co'nonii datici da'monumenti. Qualclie egittologo

che vi si travaglio intorno, bramoso di scoprire Fidentita IVa

gli uni e gli altri, fece spesso opera vana e contra lo I UK me

leggi della fonetica.

Ma per qualcuno de'nostri lettori il nome di dinastie egizie

tante volte ripetuto in queste pagine, e che tante altre ancora

sara mestieri ripetere, ha poi quel signifies to giusto e rispon-

dente alia verita storica, qual si conviene che 1'ahhia? Noi cr-

diamo che la quistione merit i qualche scliiariniento, e lo daremo

con brevita. Sotto il nome di dinastia intendesi comunemeiite

una serie continuata di principi della stessa famiglia, i quali

con potere libero e indipendente da qualunque altra sovranita,

reggono tutta la na/ione. Nell'Egitto questo pieno dominio -ra

indicate con la fbrmola: Sitten Seyet, re delle due regioni, delle

due terre, cioe dire dell' Alto e Basso Egitto. Ora non tutti i

re delle dinastie egizie ebbero sempre questa assoluta signoria

sopra Tintera nazione. Imperocche durante la XIIIa dinastia

tebana troviamo la XIV" detta xoite, uel centre stesso del

Delta; dinastia che novera moltissimi re, i cui nomi. benclie

mutili, leggonsi nel Papiro di Torino, e la dnrata del loro reguo

si calcola in 480 anni. D'altra parte sotto i Re Pastori, assoluti

monarchi del Basso Egitto, i principi o re di Tebe non regna-

vano nell'Alto Egitto se non se con limitato potere, in quan-

toche soggetti all'alta sovranita degli Hyksos. Delle trenta

dinastie inanetonian< alcune sono indigene, altre strauiere.

Quelle prendono il nome dalla citta die era, sede e capo del

govorno, come la dinastia tinite, memflte, tebana, diospolitana,

tanite, saite da Tini, Memtt, Tebe, Diospoli, Tan is e Sais: quesle

dalla nazione, alia quale appartenevano gli usurpatori stranieri,

come la dinastia etiopica, la persiana, la greca e la romana.

Senonche il modo di legittimare la usurpazione, o se nsurpa-
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zione non era, di pervenire alia regia dignita, modo ricono-

sciuto e approvato dalla legislazione egizia, trovavasi pronto

e spedito nel diritto ereditario alia corona onde godevano le

principesse realr, e che potevano conferire a' loro figli e mariti.

Cosi vuolsi spiegare ravvenimento al trono di parecchi faraoni,

di Horemheb p. e. e di Ramesse I, de'quali e ignota 1'ori-

gine,
1 e del primo Profeta d' Ammone, Herihor, la cui madre

era di sangue reale 2
.

Se il Papiro di Torino non fosse ridotto a quello stato de-

plorevole di una confusa moltitudine di frammenti, ma ci fosse

pervenuto nella sua primiera integrita, le nostre idee intorno

alle dinastie egizie sarebbero oggi piu chiare, e il riscontro

con le liste greche e co' monumenti, senza dubbio, piu facile

e piu fruttuoso. Imperocche il Papiro pur distribuendo come

le liste greche, i faraoni in famiglie, indicava eziandio con una

rubrica e una formola speciale, il mutamento di dinastia. Ge-

neralmente parlando, le liste manetoniane meritano fede, per-

ciocche dove il riscontro 6 stato possibile fra loro, il Papiro

torinese, e le liste che ci conservano i monumenti, i nomi del

faraoni, in gran parte, sono identici, e quando tali non sono,

ma diversi, convien dire che essi o furono alterati malamente

da'copisti, o che Fordine delle serie fu turbato. Infatti, mentre la

concordanza del Papiro torinese col testo di Manetone & perfetta

per la divisione che vien dopo la Ya
dinastia, e la XIIa co-

mincia e finisce parimente in perfetta armonia col Papiro, i

monumenti e il testo inanetoniano
;

al contrario, le prime

quattro dinastie non ben s'accordano, e le differenze col Pa-

piro torinese sono notevolissime. II de Rouge si domanda se,

per avventura, tutta la IIIa dinastia di Manetone non sia omessa

nel Papiro e dalle tavole geroglifiche, ovvero se essa non pro-

venga piuttosto, nelle liste greche, -dall' aver diviso in due

parti qualche famiglia reale, introducendovi per giunta errori

1
Cf. DEVERIA, le Papyrus judiciaire de Turin; BRUGSCH, Geschichte, p. 439;

BIRCH, Inscript. of Haremhebi on a statue at Turin, nelle Transact, of the Bibl.

Archaeol. Soc., T. Ill, p. 486.
8
Cf. NAVILLE, Trois reines de la XXIe

dynastic, nella Zeitschrift, 1878, p. 92.

Serie XIII, vol. IX, fasc. 903. 19 25 gexnaio 1888.
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noil pochi di trascri/iom 1

,
dovnti a'copisti

l
. Un'alUvi causa di

ditterenza tra'noini delle liste manetoniane e quelli de' monu-

ment! fu congetturata dallo stesso sommo egittologo in un Be*-

condo noine che avrebbe portato il medesimo faraone. Or questa

congettura ci sembra probabilissima, per la prova che egli n'

reca a proposito del 1 re della II 11 dinastia. Infatti, il

manetoniano .e quasi identico al Bulau che e il nono

cartello della tavola di Seti 1; gli altri quattro nomi che s<>-

guono in questa tavola, in quella di Saqqarah, e le sillabe super-

stiti nel Papiro torinese, s'accordano con quelli del testo di

Manetone; solo il primo nome della tavola di Saqqarah dit't'o-

risce dal Butau della tavola di Seti 1 e dal Boethos di Mane-

tone, e concorda con la finale del nome che ci dh, il Papiro di

T
Torino. II nome e NeterUu

vato la seconda inota biu.

di cui il Papiro ha conser-

1
Cf. D.r lloufiK, Kccln'irln'-ft. p. 16, 17.
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IX.

Ci si conceda di pigliar le mosse alquanto piu alto.

Vario e il modo, con che le belle arti si paragonano tra

loro, secondo il vario fine che ciascuna si propone di ottenere.

Per rispetto agli affetti quella terra il primo posto, che con

minore numero di mezzi, per via piu diretta e piii pienamente
ci tocca il cuore. E di vero, per quanto Farchitettura sia la

prima tra le arti e nelPordine del tempo e a cagione delle mol-

teplici utilita che ne arreca, nondimeno tra tutte la meno

acconcia a destare in noi determinati affetti; vogliamo pure
che dovrebbe dirsi affatto insensibile chi per esempio alFaspetto

esterno d'una magnifica cattedrale, e piu ancora alPaggirarsi

per entro alle sontuose volte dell'edificio, non si senta come

allargare il cuore, e ampliare e sollevare la mente a' sentimenti

piu nobili a riguardo, sia della potenza dell'uomo, che tanto

ardisce con 1'opera della sua mano, sia di quel piu che 1'uomo

con 1'arte vuole significato ;
cio6 o la. potenza ed immensitk di

Dio che abita nel tempio, o la celeste Gerusalemme di che il

tempio & simbolo e figura appropriata. Pur nondimeno Far-

chitettura si rimane sempre quasi fondamento delle altre arti

e a loro ricorre per ottenere pienamente il suo scopo.

Segue la plastica, onde si ritraggono e forme concrete e atteg-

giamenti ed espressione determinate; cogliendo Foggetto, per lo

.piu nel momento che diremo massimo della passione o dell'azione,

e pero in quello che & piu acconcio a ridestare que' sensi o

di pieta o di gioia o di ammirazione, che Fartefice si propose la-

vorando il suo marmo. Questo tuttavia, per quanto appaia e

1 Vedi Serie XIII, Vol. VIII, p. 33 e segg., pp. 526 e'segg.
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picghevole o morl)ido a cagione delle forme delicate impres-

segli dallo scalpello, non perci6 si toglie interamente dalla

sua natia rigidezza e da quel non so che di pesante, che pur

sempre mantiene. Nulla poi diremo della pupilla, che qui ci ri-

mane priva di vita.

Senza dubbio la plastica e vinta in cio dalla pittura, la

quale non solo puo riprodurre ne' termini suoi proprii gli og-

getti tutti della natura e dell'arte, ma col mezzo delle in-

finite gradazioni de' suoi colori vela le immagini d'un'aura di

vita per siffatto modo, che non di rado al mirarle siam co-

stretti ad esclamare: qui altro non manca che la parola; e

quantunque la pittura ci permetta d'indovinare si bene dalle

forme puramente esterne dellMmmagine Tintimo sentimento

delFanimo, ci sembra pero, ctie il supporre su quelle labbra

dipinte una sola parola, tolga ogni incertezza, determini quanto
ancora puo rimanerci di vago e ci ottenga piii sicuramente

1'effetto cui mira 1'intero quadro.

Quest' e l'efflcacia d'una parola. Ne puo essere altrimenti;

giacche la parola e dotata di virtu essenzialmente manifesta-

tiva, mentre e il segno naturale ed esterno di quellMmmagine,

onde in maniera intellettuale riproduciamo nella mente nostra

tutti gli oggetti; e pero non solo quanto passa in natura fuori di

noi, ma ancora quant'e riposto ne segreti piu intimi dell'animo

nostro o quanto 1'intelletto e capace o in concreto o in as-

tratto di apprendere con quelle forze che Dio gli ha dato. Or

noi ragioniamo cosi. Se la parola oltre all'essere segno natu-

rale del verbo mentale, divenga arte essa medesima, e come

arte si proponga di muovere i nostri affetti, la scultura e pit-

tura, sotto questo riguardo, ne resteranno sopraffatte per guisa

da non poter reggere al paragone. Conciossiache, sebbene vin-

cano la parola in cio che rappresentano il loro oggetto sen-

sibilmente e materialmente allo sguardo, questa nondimeno vi

supplisce col descriverlo al vivo, e non gia sotto un solo ri-

spetto, ma sotto molti e molti, e non determinate a quell'unico

momento della passione o della azione, in cui fu colto dal pit-

tore o dallo scultore, ma nella piena successione de' fatti che
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lo riguardano. Anzi, chi bene osservi, trovera che qui non
hanno luogo eccezioni. Perocche il modo con cui 1'arte della

parola ci tocca, essendo diretto immediatamente al nostro in-

telletto, e di per se medesimo mille volte piu nobile che non
la manifestazione sensibile e materiale per mezzo della vista,

adoperata dalle due arti sorelle.

Ma v'6 di piu. Nella parola la stessa natura e arte, e pero
1'arte non fa che raddoppiarne la forza. Quanta eloquenza in

bocca di una semplice villanella che si accapiglia con la sua

vicina per gli affarucci domestici ! Quesfe arte finissima di na-

tura. Un buon retore puo renderla piu efflcace ancora, imitando

bensi la natura, ma correggendo in lei o 1'esagerato che sem-

pre nuoce all'affetto, o il manchevole che non Tottiene piena-

mente. Alia stessa guisa la semplice lettura di un libro ci com-

inuove; ma piu ancora se lo stile sia ben condotto, e sia pura

Telocuzione, armoniosa la frase e il periodo si levi e cada con

queirinfmita varieta e gradazione, che e propria d'ogni lingua

colta ed elegante. Cresce a mille doppii 1'effetto, se la parola

ci venga viva viva dalle labbra di un buon oratore, il quale

con Topportuna inflessione e modulazione di voce, ce ne faccia

gustare per intero la potenza espressiva. Ma 1'arte della pa-
rola tocchera il sommo, quando al ritmo naturale della lingua

si sostituisca il ritmo poetico, il numero e la divisione de'piedi

o la sonorita delle rime, e per ultimo la scelta e disposizione

de' vocaboli, Televatezza delle immagini e Testro di calda e

delicata fantasia die ogni cosa abbella e riveste di nuove forme.

Or qui scendiamo al nostro argomento.

La parola per sfe medesima e suono, prodotto dall' istru-

mento piii perfetto che si conosca, perchfe uscito dalle mani

stesse di Dio; vogliam dire la laringe dell'uomo. Le inflessioni

di ogni grado, di che la voce umana e capace, sono anch' esse

elementi del suono; e il ritmo naturale del linguaggio, e piu

ancora 1'artiflciale della poesia, toccano la parte piu importante

de' suoni melodicamente ordinati; perflno il vario metallo e il

colorito della voce entrano come in casa propria nel tesoro dei

suoni. A dir breve, Tarte della parola e si strettamente on-
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giuntacon quella de' suoni, che questi ci sipresentano come <!<-

stinati dalla natura stessa a congiungersi con la parola e sovra-

tutto con la poesia. Tanto e vero, che non v'ha popolo o nazione,

che non abbia adoperato i termini tutti della musica a desi-

gnare le bellezze della poesia; e questo per si fatto modo, che

non ci e dato distinguere quale delle due arti ne' tempi piu

antichi abbia posseduto quei termini come proprii, appunto

perche la storia ci attesta non esservi stata tra i popoli pri-

mitivi o poesia senza musica, o musica senza poesia.
*

Infatti, per ottenere questo connubio, non fa bisogno ri-

correre ad element! stranieri; basta sollevare al grado d'arte

musicale gli elementi stessi, che rendono di per sfe bello ed

efflcace il linguaggio. I suoni sono gi& comuni; le inflessioni

della voce divengono melodia; il ritmo del periodo, ritmo mu-

sicale; e la musica che consiste appunto di melodia e di ritmo

si sposa con cio solo alia parola e diviene canto per eccellenza.

E con quanto guadagno dell'una e dell'altr'arte. Conciossia-

che, se ben sia vero che la poesia da se sola e capace di toe-

care efflcacemente le fibre tutte del nostro animo e riprodurro

nella nostra fantasia le immagini piii colorite e piu vive, con

che si destino e gli affetti e le passioni tutte a qualsivoglia or-

dine appartengano, contuttocio, aggiungendosi per cagione della

musica 1' immediate solletico del senso, ne restano gli affetti < I*
1

passioni non solo determinati con maggiore sicurezza, ma con

intensity raddoppiata, e pero piu fortemente e profondamente

s' impadroniscono dell' animo nostro. Ball' altra parte i suoni

1
II medesimo deve dirsi dei tempi piu floridi della letteratura greca. Noi

sianio avvezzi fin dagli anni della scuola a considerare Pindaro, Eschilo, So-

focle, Aristofane come semplici maestri della poesia greca. Ma presso ai loro

contemporanei valevano per maestri consummati di musica. Cosi il Sokolowsky

(Die Miixik di'.i yriechischen Alterthums nnd drs Orients; Leipzig, Leukart, 1887;

pag. 39) fondandosi sopra 1'autorita de' greci scrittori, particolarmente di Ari-

stosseno. E in altro luogo (p. 139) osserva essere cos'i certo questo fatto, die

la parola 7:oteTri'c, tradotta da noi comunemente con (|uella di pocta, presso i

medesimi scrittori ha il significato di pocta e compositore insieme; e il Westphal

aggiunge che ad indicare solamente 1'esecutore delle composizioni musicali al-

trui, adnperavano i greci la parola u.cvirc/.cc nel senso odierno di virtuoso.



E GLI AFFETTI 295

perdono quanto hanno di vago e di incerto
;
e perche- sono ac-

concissimi ad esprimere variamente infinite cose co' medesimi

mezzi, ricevono dalla parola e dalla poesia il loro pieno signi-

ficato, e tanto perfettamente, che udendoli noi in questa o quella

forma, neppure trascorriamp col pensiero a quei molti altri

sensi che potrebbono avere, se fossero ad altre parole con-

giunti. Cosi un'espressione di doppio significato torna piena-

mente determinata dal contesto in cui e ricevuta, senza che

la mente nostra, leggendo o ascoltando trascorra menoma-

mente a quel tutt'altro che potrebbe ancora significare. Per

la qual cosa essendo la poesia naturalmente dalla musica raf-

Ibrzata, e questa ricevendo la sua piena determinazione dalla

poesia, si dee conchiudere, che tra le arti tutte destinate a com- .

muovere i nostri affetti il canto tiene il primo posto e tocca

per cosi dire la sommita tra le arti espressive.

Vero 6 che tanto la poesia da per sfe sola, quanto la poesia

congiunta alia musica, possono ricorrere ad altri elementi, a

fine di megiio e piu sicuramente ottenere il loro effetto. Non

puo negarsi, per cagion d'esempio che uno Stabat eseguito di-

nanzi alia Pieta del Canova, ci guadagna mille tanti; cosi il

Dies irae della Sistina innanzi al Giudizio di Michelangelo e

sotto allo sguardo severe delle Sibille, o una messa del Pa-

lestrina sotto alle volte oscure di una grande basilica. Piu an-

gora, se il significato della parola e della musica sia sostenuto

dall'azione drammatica; perocche in questo caso nel tempo me-

desimo e Tocchio e Forecchio e 1'intelletto ricevono ciascuno

le impressioni sue proprie, ma dirette ad un fine unico, che

& il muovere degii affetti. Xondimeno questi elementi sono per

se estranei alia natura della poesia sposata alia musica, ne v'ha

mai bisogno di ricorrervi e possono essere suppliti per altra via.

Piuttosto ci preme qui di raccogliere dalla dimostrazione

iatta, alcuni corollarii importantissimi, sovrattutto per chi voglia

rettamente giudicare della musica sacra.

1 La musica unendosi alia poesia non ha sempre bisogno
di adoperare tutto cio che e suo proprio per sostenerla. Per

sempio, potendo i suoni, per mezzo deirimitaxione e nel modo
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gia da noi indicate, rappresentare al senso uditivo !<' cose na-

turali, come dire il caos, la bufera, lo scorrere dell' acqua, il

girare della ruota, il gemito di chi si duole e siinili, non hanno

pero necessita di ricorrere a questo. Talvolta la poesia per se

medesima e le circostanze di persone, di tempo e di luogo, dove

viene musicalmente eseguita, puo influire per si fatta guisa

sull'animo dell'uditore, da bastare una semplice melodia a so-

stenerla e pero da divenire superfluo tutto quel lavorio imU

tativo dei suoni; anzi da riuscire perfino di nocumento, se usato

senza la debita parsimonia. In altri termini, se scopo precipuo

della composizione musicale sia, non gia direttamente la musica^

ma 1'intelligenza della poesia, la musica, stando sulle generali>

dovra restringersi alquanto e sacriflcare qualche suo effetto,

perche la mente di chi ascolta non cangi le parti, e distratta

dalla sola bellezza artistica de' suoni, ne dimentichi il signiflcato

e perda il frutto che dalle parole e dal testo si volea ritrarre.

Ognun vede quanto nella musica di chiesa sia qui facile U

trascorrere e il lasciarsi guidare, non dai retti criterii, ma dai

pregiudizii, che muovono dall'abitudine contratta all'udir con-

tinue simili forme convenzionali. Un ottimo giornale cattolico,

trattando questo argomento scriveva: l Avvezzi a cotal genere

e costretti ad udirlo continuamente in teatro, nelle sale, nei

convegni e perflno abusivamente in chiesa, non sappiamo al-

trimenti concepire la varieta dell' effetto musicale, se non da

codesto andamento drammatico, o se si voglia rappresentativa

della composizione. Ci sembra, per esempio, che non si possa

esprimere il few ut tecum
i lugeam, se non con un lagno pro-

lungato dei violini e con note spezzate nel canto, ad indicare

la voce interrotta dai singhiozzi e il piovere delle lagrime

crediamo che il Dies irce non risponda al nostro concetto, se

non si senta un fracasso caotico nell' orchestra, e un correre

dei violini su e giu per iscale cromatiche, e un romoreggiare

di timpani, e un incioccarsi di accordi vibrati quasi fossero

brandi e spade, e uno squillare di trombe che chiamano i morti^

1 Voce Cattolica di Trento, n. 51
;
5 Maggio 1887.
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e un fremito delle viole, dei violoncelli, dei contrabassi che

indicano il commovimento delle aride ossa negli aperti sepolcri

della valle di Giosafatte; crediamo per ultimo che un Jubilate

Deo, un Alleluia, un Genitori non sia quale debba essere, se

al movimento della musica non ci sentiam quasi portati alia

danza . Eppure la musica ha tante vie da raggiungere il suo

scopo, senza dovere, per dir cosi, stereotiparsi in un' unica

forma.
'

2 La musica istrumentale e evidentemente e necessaria-

mente subordinata al canto
; giacche, per quanto adoperi di

1 A questa vera tirannia musicale puo condurre direttamente la dimenti-

canza del principle qui esposto. V ebbe un cotale che si sent! perfino ispi-

rato a tracciare le nonne fisse e determinate, secondo le quali dovrebb'essere

condotta una messa solenne in musica. Ardua impresa, com' egli dice nella

dedica dell' opuscolo al presidente del R. Istituto musicale di Napoli, e piii

innanzi nella prefazione. Ma redendo, cosi egli, che nessuno vuolsi assumere

V inleressantissimo impegno, mi rest ardito di sobbarcarmivi, se non altro per dare

I' iniziativa agli uomini di compatibility (?}, lieto di gettare la prima pietra per
una riforma che ridondera alia maggior gloria di Dio e de' suoi Santi, nonche

allo sviluppo dell' arte piu famigliare dell' umanita. Or questa prima pietra della

riforma consiste nel dire per ogni periodo del testo quali toni debbano in esso

adoperarsi e qual tempo o movimento; se c'entri il coro, o se debba essere

un canto a solo o un duetto o terzetto e cosi via. P. e. ecco le leggi pel Lau-

damiis: Tuono sempre maggiore co?) quattro passaggi relativi Tempo pari,

ttdagio largo accellerando al glorificamus Canto quarletto con brevi arie sen-

timentali, qualche obbligazione breve Espressione di sommissione giuliva, con

sincope, corone Finale brillante senza coda. Dei ventun pezzi in cui si divide

la messa da vivo, ciascuno ha prescritta una finale senza coda, tranne il se-

condo che 1'ha con corda discreta e il decimoquarto che 1' ha lunghissima.

Xella messa da morto c' e una finale con piccola coda, un' altra con poca

coda, una terza senz' ombra di coda : ma quella del requiem sempiternam de-

v' essere con lunghissima coda. Veggansi le leggi pel prime versetto del Dies

tree: Tuono maggiore con passaggio di slancio in minore per brevi istanti. Tempo

pari, mosso precipitoso. Canto pieno all' unisono con note d' inganno tranche fino

al Teste David. Espressione forte, aspra, uso della cassa timpani, E POSSIBIL-

MENTE BATTITO DI PIEDI DEI CAXTAXTI E SUOXATORI E DI SOLFA DEL MAESTRO,

jbrza nell' istrumentazione con note vibrate d' inganno, sincope, pause tra il canto

e il sitono per sorpresa; il terz-o verso pero va moderato. Finale con sospensione

forte. Confessiamo che al leggere queste parole i nostri occhi n' ebber pria

tenzone (Purg. X, H7). Ma tant'e
;
ciascuno potra rileggerle con le altre citate

nell
'

opuscolo: La guida del compositore di musica sacra, ovvero sistema per

comporre la messa solenne e da Requiem, lavoro del Sacerdote D. LUIGI CARLI

Arciprete di Lagosanto (Ferrara, Sabbadini, 1876).
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quei mezzi svariatissimi che 1'arte c le invenzioni modorno le

offrono a suo servigio, non giugnera mai ad ottenere da s<"

sola quell'effetto suiranimo nostro che pu6 una frase melodica

anche semplicissima, se venga eseguita dalla voce umana e sia

congiunta ad un testo poetico di molta forza. Ne segue, che

come il sovracarico d' istrumentazioni lussureggianti non sono

mai necessarie a sostegno del canto, cosi non di rado possono

essere anche qui di vero nocumento o soffocando le voci, o

togliendo 1' intelligenza del testo, o altrimenti distraendo chi

ascolta, come or ora dicevamo.

3 Se cosi e, deve dirsi mirabile, anche per rispetto alia

musica, quella sapienza che in tutte le opere della Chiesa ri-

splende. Perocche nella sacra liturgia si adopera quel che nel-

1'arte de'suoni tocca il sommo ed e piu efficace sopra 1'animo

nostro, cioe il canto; questo vuole la Chiesa sia promosso e

di questo s' occupa unicamente. Tanto e vero che la musica

istrumentale vi e tollerata con una specie di diffidenza e con

leggi severe che ne regolano T uso. L' organo stesso, sebbene

sia strum'ento ecclesiastico per eccellenza e pero se ne faccia

menzione nelle rubriche del messale e ne' libri liturgici, non

ha parte in chiesa se non subordinata al canto, ne si considera

mai come assolutamente necessario; anzi resta escluso nelle

funzioni piu solenni della Chiesa cattolica, quali sono le papali.

Deve allora il canto spiegare tutta la sua magniflcenza, afflnche

quel che nell'arte de'suoni e sommo, accompagni degnamente
cio che e sommo tra le bellezze liturgiche.

X.

Or tornando a noi, se la parola puo dirsi con ogni veritk

elemento naturale e complementare della musica, ne segue,

che ov'essa manchi, la piena efficacia della musica, quanto al

muovere degli affetti, non si otterra se non con qualche altro

segno od elemento che supplisca comunque al difetto del testo.

Potra servire in priino luogo la memoria che Tuditore con-

serva delle parole, alle quali primitivamente fu sposata la me-



E GLI AFFETTI 299

lodia. L'averla udita in teatro o in chiesa, Paver provato al

F udirla certi sentimenti determinati e i! ricor "arsene ora al ri

sentire non piu la poesia con la musica, ma la musica sola, basta

senza dubbio a riaccendere rimmaginazione e nprodurre per suo

mezzo nell'animo gli stessi effetti. Per quest,o eziandio torna si

caro il ritoccare sul pianoforte gli spartiti teatrali e il ripetere

che si fa talvolta a piu riprese melodie di poco conto, ma che

riescono carissime per Fimpressione che hanno prodotta la

prima volta che si udirono cantare. E il medesimo deve dirsi

delle composizioni che si eseguiscono dai concerti musicali

sulle pubblichepiazze; mei trei piu graditi sono sempre quelli

che ripetono le opere piu conosciute, o quelle che contem-

poraneamente sono in voga in teatro. Or qui si vegga, quanto

sia grave il sacrilegio delFeseguire in chiesa melodie non solo

profane, ma talora lascive, sfruttate gia ne' teatri e conosciu-

tissime al volgo. Come si potra mai pretendere, che per la

musica di cMesa si vada eccitando ne' fedeli la devozione,

poiche al prin o spiegarsi della melodia, s'affaccia tosto loro

alia mente o u a sposa tradita, o un amante appassionato, o

quel qualsiasi p ^giore argomento, ch'ebbero ad udire sulle

scene, nelle strai j. nelle bettole e talvolta perfino ne
1

ritrovi

piu licenziosi ?

Secondamente, serve al pieno signiflcato della musica quel

senso che il compos itore vuol dare all'opera sua o alle sue

singole parti. Spetta alia critica il giudizio, se lo spartito cor-

risponda veramente air idea proposta come guida del tutto.

Ma non puo negarsi, che se quell' idea fu colta comunque, il

saperlo aiuta chi ascolta a provare 1'efflcacia intera della com-

posizione. JE a cio basta ne' piu de' casi quel solo titolo, che

si suol metterle in fronte. Cosi fece Giuseppe Haydn per le

sette parole di Gesa sulla Croce, composizione celeberrima,

che come tutti sanno fu da lui scritta in origine per la sola

orchestra; ma seppe cosi bene cogliere il senso d'ogni parola
e ridarlo per si fatto modo agli strumenti, che piu tardi il

fratello suo Michele non ebbe altro disagio, se non d'aggiun-

gere il testo a' luoghi suoi, afflne di convertire quelle varie
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sonate alia forma di compito Oratorio. Particolarmente poi

nella musica rappresentativa o imitativa, dove piii Hie in ogni

altro genere i suoni riescono vaghi ed incerti per quei signi-

ficati molteplici che possono avere, torna di gran sussidio rin-

dicazione di un argomento ; perocche la mente di chi ascolta,

essendone predeterminata, s'affissa air immagine di un solo

oggetto, pognamo alia tempesta del mare, e nell'andamento

de' suoni riscontra le varie fasi di quel fenomeno, come so-

gliono succedersi in natura.

II Wagner adopera quest'elemento nelle sue opere, ma in

modo nuovo. PerocchS a togliere cio che v'ha d' indeterminate

nella musica puramente istrumentale, egli suole congiungere-

un determinate concetto della sua mente a una frase melo-

dica, scelta pero cosi, che per quanto sia possibile gli corri-

sponda nella disposizione de' suoni, del loro metallo, ritmo e

colorito; quindi riproduce quella frase ogni qualvolta ricorre

lo stesso concetto durante Tazione drammatica, ovvero esso

sia naturalmente legato al testo poetico. II medesimo adopera
ne' cosiddetti motiri dirlgenti. Sono essi brevi periodi musicaU

affidati aH'orchestra, per mezzo de' quali si suole dipingere una

circostanza determinata, una speciale condizione di luogo o di

persona, un oggetto particolare e che so io. Ripetendosi poi

lungo il dramma, cotal motive, e talvolta incrociandosi con

un altro di diverse signiflcato o ad esso sovraponendosi, 1' udi-

tore deve senza piii col mezzo della memoria ricordare la per-

sona, la condizione, il sito, 1'oggetto e spesso piu cose insieme

nelle varie loro relazioni, senza pero che sulla scena nulla di

cio apparisca, quantunque cotal ricordo sia in quel momento

necessario a bene intendere Tintreccio delPazione drammatica *.

1 Vedi SciiMii) S. T. Das Knnstirerk der Zuknnft itnd sein Meistcr

Wagner, Freiburg, Herder
; 1885, p. 76, 11. L' autore osserva qui giiislamenta

che se la forma usata <lal Wagner e nuova, il concetto pero e tolto dai classici

del secolo XVI. Infatti la polifonia wagneriana consiste neH'adoperare parecchie
melodie o motixi dirigeuti, tutti con diverse significato, disponcndoli o 1'un

dopo 1 'altro, o innieme come si e detlo
;

la polifonia classica adopera invece

1' imitazionc molteplice dj una sola melodia, che si prende a base dell' intera

composizione e che puo chiamarsi con ogni diritto molivo diriycnlc. Ksso pern



E GLI AFFETTI 301

Non puo negarsi essere ingegnoso assai questo sistema; con

tutto cio, perocche i motivi dirigenti in ogni opera wagneriana
si moltiplicano piii del dovere e richieggono nelP uditore un

previo studio, non sappiamo quanto ne possa approfittare Tarte

drammatica, dovendo Tartista, come osserva bene lo Schmid,

non gia perdersi nelle spiegazioni, ma piacere *.

In terzo luogo, all'argomento indicato dairautore puo sup-

plire anche quello che arbitrariamente si finge colui che ascolta.

E non di rado da benissimo nel segno chi abbia una cotale

abitudine in cose di musica, specie se incontri nella composi-

zione queH'andamento convenzionale tanto in voga fln qui, di

adoperare cioe a seconda de' diversi affetti che si vogliono ot-

tenere, certe figure musicali, certe forme di melodia, certe unioni

non e di solito composto arbitrariatnente dall' autore, ma e tolto da una qualche

melodia corale conosciutissima al volgo, e adoperata in una qualche parte li-

turgica della solennita per cui fu scritta la messa, il salmo, il mottetto di che

ragioniamo. Prendasi per ragion d'esempio la messa Assumpta est del Pale-

strina. 11 suo tema, base dell'intero lavoro, e 1'antifona con la quale comin-

ciano i vesperi dell' Assunzione : Assumpta est Maria in coelum. Ci sembra

quindi, dice lo Schmid, che 1' intero carattere della solennita, sia in questo

inodo annunziato dalle voci angeliche al devoto uditore : Maria fu assnnta in

cielo! E sempre, lungo tutta la messa dalla grandiosa ricchezza della piu sva-

riata struttura melodica rifiorisce novella rnente sott'altra forma la melodia co-

nosciuta, come vero motivo dirigente della solennita. Cosi sapevano quei
sommi uornini, dai tesori stessi della chiesa cavare le melodie piu accette e

ridarle a' fedeli sotto forme di compitissimi lavori musicali. Ma allora i fedeli

conoscevano quelle melodie gregoriane, e pero erano disposti a gustare appieno
le bellezze artistiche della polifoma che vi lavorava sopra. Ai nostri giorni

queste opere classiche del genio italiano sono diventate per noi italiani il libro

de'sette sigilli, appunto perche trascurando lo studio e la pratica del canto

gregoriano, perdemmo la chiave e il segreto potissimo di quegli immortal!

lavori. Dunque dal canto gregoriano deve corninciare il ritorno alle glorie della

nostra polifoma, e non dubitiamo punto che

Le sue magnificenze conosciute

Saranno ancora si, che i suoi nemici

Non ne potran tener le lingue mute. (Parad. XVII, 86)
1

Op. cit. p. 79. Veggasi tutto 1' intero capitolo, che e il terzo, e tratta

della struttura dell' opera wagneriana. L'Autore con molta finexza di giudizio

e discernimento ne scopre le parti deboli e mostra che in fondo non e tutto

oro quello che forse in sulle prime abbaglia lo sguardo. Ci piacerebbe assai

di veder tradotta in italiano quest' importante operetta, e gli amatori di musica

ne saprebbero grado a chi vi si accingesse.
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di accordi, certo colorito di suoni e d'istrumenta/iom'. Nondi-

iiieno in questo si puo anche trascorrere le mille miglia lungi

dal vero, cioe dalle intenzioni di chi scrisse la musica. Cosi

J'opera 81 del Beethoven, intitolata: Les Adieux, VAbsence, le

Retour, fu creduta 1'idillio di due amanti costretti a dividersi;

e il Marx e il Lenz si piacquero a riscontrarvi i piii minuti

ragguagli. Or se il Beethoven avesse udito queste spiegazioni,

ne avrebbe fatte le grasse risa; giacch6 alia prima parte della

sonata avea posto per titolo: L'Addio per lapartenzadi S. A. I.

I'Arciduca Rodolfo il 4 maggio 1809; e alia seconda: L'Arnvo

di S. A. I. I'Arciduca Rodolfo il 30 gennaio 1810. l Anche

il Wagner, dovendo dirigere a Dresda nel 1846 la prima gran-

diosa esecuzione della nona sinfonia del Beethoven, si provo

dapprima ad interpretarla a suo modo, riscontrandone certe

parti col Faust del Goethe, allora in gran voga.
2 Non crediamo

che il pensiero del Beethoven fosse precisamente 1'applicatogli

dal Wagner; ad ogni modo servi mirabilmente 1' industria a

far conoscere le supreme bellezze artistiche di quella sinfonia

fino a quel tempo o sconosciuta o negletta.

In cose profane poco monta 1'errore, purche il sentimento

personale di chi si flnge tali interpretazioni, ne resti comunque
soddisfatto. Ma non e cosi nelle sacre. Supponiamo, che una

messa solenne, uu vespero, un Tantum ergo o simile, siano

interamente foggiati sulla musica da teatro. I pii sacerdoti, i

buoni fedeli, i religiosi, le monacelle, che non usano a' teatri

e che per giunta intendono le parole e il significato che hanno

in quella tal parte della liturgia, ne possono rimanere non solo

ediflcati e compunti, ma provare eziandio per le bellezze arti-

stiche della musica una dolcezza di paradise e un vero aumento

di devozione e fervore. Laddove coloro, che vivono, per dire cosi,

nei .teatri e che si nutrono continuamente di quelle foggie melodi-

che, di quelle uscite improvvise, di quelle studiate cadenze o co-

rone, di quegli artiflzii in somma, che sono destinati in teatro

1 HAXSLICK. Del bello nella musica; Op. cit. pag. 60.

9 WAGNKR R. Programm zur neunten Symphonic von Beethoven; nel secondo

volume clelle sue opere (Leipzig, Fritzsch) pp. 75-8-i.
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a ben altro scopo, che di eccitare a pieta, torcono facilmente a

tutt'altro la musica che ascoltano in chiesa. E siccome ne' piii del

casi non intendono le parole sacre e meno ancora il signih'-

cato delle cerimonie liturgiche, non hanno da questa parte

nessuno aiuto a ravviare il sentimento profano che provano, e

per loro la musica in chiesa si riduce a concerto di puri suoni. Se

sono uomini serii ne avranno scandalo e grideranno all'abuso

dell' eseguirsi in chiesa una musica che a quella del teatro e

gemella. Se invece sono frivoli e leggieri, vi troveranno diverti-

mento e piacere, come ad un qualsivoglia concerto profano.

Oh, se tutti intendessero (e particolarmente il clero), quanta

forza abbia negli uomini del secolo quest'abitudine di giudicare

cioe della musica di chiesa foggiata sulla teatrale secondo le

impressioni che ne hanno ricevuto in teatro, non sarebbero

cosi facili a lodare e ad ammettere in chiesa certi componi-
menti musical!, perche essi, uomini di Dio, provano all'udirli un

piacere santo ed immacolato. Conviene in questo sacrificare

all'onore della chiesa e al bene spirituale del popolo che la

frequenta, il proprio sentimento; e chi non sappia distinguere

da se il buono dal reo, appunto perche non ha pratica dello

stile profano, deve rimettersi agli uomini d'arte e attenersi al

loro giudizio. Felices artes, si de Us soli artifices iudicarent,

dice Quintiliano. Cesserebbono tosto le questioni inutili e la

musica sacra ritornerebbe senza piii al suo vero carattere. Ma

pur troppo non e cosi. Anzi avviene qui quello che non s'in-

contra rispetto a nessun'altra arte; che cioe chi ne sa meno,

piu se ne immischia, opponendosi talvolta a quel molto che un

buon maestro saprebbe o potrebbe fare, se non si trovasse da

ogni parte e impedita 1'azione e legate le mani.

Un ultimo modo di determinare il signiflcato della musica

quando manchino le parole, si toglie dalle circostanze nelle

quali la musica si eseguisce. I casi sono qui svariatissimi. Ad

esempio un quadro plastico o un'azione muta che si eseguisca

sul palcoscenico puo servire di soggetto alia musica puramente
istrumentale che I'accompagna ;

un concerto funebre ci muove
a compassione del defunto che recasi al cimitero; una dolce
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(s'i>-iiita suirorgano durante 1'elevazione o la benedi-

zione dol Santissimo, nutre quo' diversissimi sentimonti di ado-

razione, di flducia, di gratitudine, di amore, che possono avere

in uno stesso momento migliaia di fedeli raccolti nel tempio.

Cosi pure quella sonata deirorgano, che secondo il Caeremo-

nl((]e Episcoporum, si eseguisce nel ricevere in chiesa il ve-

scovo, il legato od altro personaggio, gik per se destinata

ad eccitare la gioia e il rispetto de' fedeli per le persone che

cosi solennemente si accolgono. E in generate quanto si ese-

guisce in chiesa, ancora che il popolo non ne afferri rimme-

diato signiflcato o non ne intenda le parole, a cagione della

santita del luogo, torna acconcio ad eccitare la devozione che

e flne supremo della musica sacra; perchfe come dice S. Tom-

maso: etsi aliqui non intelligant, quae cantantur, intelligent

tarnen propter quid cantantur, scilicet ad laudeni Dei, et hoc

xi'fficit ad devotionem eoccitandam,
l

le quali parole possono

applicarsi eziandio ai puri suoni.

Questi sono i principal! element! che possono supplire alia

parola, quand'essa manchi, a flne di dare alia musica il suo

pieno signiflcato e renderla cosi veramente efficace sugli animi

nostri. Or siccome la parola & Telemento naturale a cui si

congiunge la musica, cosi la musica con riguardo agli affetti

puo benissimo deflnirsi col Jungmann: Varte di sollevare e no-

liilitare I'effelto della poesia per mezzo della melodia e del-

rarmonia. 3 Certo & che questa deflnizione discende legittimis-

sima da quanto abbiamo ragionato fin qui; e ci sarebbe assai

facile dimostrare, se tanto occorresse, com' ella risponda piena-

mente a quel concetto che della musica si formarono gli an-

tichi fllosofi. Basti dire che Platone considera il suono de'soli

strumenti come cosa da giocolieri (jtf/c^at'a
v.i.i Orw.~cvpytiz) e

afferma che senza le parole del canto non pub intendersi la

melodia, n sapersi che cosa essa voglia.
3 Riconosciamo senza

clubbio gl' immensi progress!, che si fecero nei varii secoli per

1

2, 2ae q. 91 art. 2.

2
Ji V;MA\\ S. I. Aeslhetik; Freiburg im Br., Herder, 1886. Vol. II p. 492.

3 DC !<. Lib. If.
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rispetto alia costruzione melodica ed armonica, e sovratutto la

mirabile ricchezza e potenza a cut giunse a' nostri tempi la

musica istrumentale
; ma, secondo i principii della scuola, ilpiu

e il meno non mutano specie; e pero 1'arte de'suoni resta nella

sua essenza e natura quale fu sempre e quale ci fu da que
1

sommi filosofl dichiarata.

XI.

Ci resta a sciogliere un dubbio. Che dovra dunque dirsi

delle composizioni puramente istrumentali, nelle quali Fautore

non altro intende che di fare sfoggio della propria abilita, ne

altro cerchi 1'uditore che il piacere estetico di un ben con-

dotto lavoro? Non avra tale musica alcuna efflcacia sopra di

noi? I/avra e somma, ma sotto differenti riguardi, i quali pero

non devono dirsi proprii di questa sola musica, ma di tutta in

genere, se cosi venga considerata. Possiamo cioe ammirare il

bello della composizione in se stessa, 1'ordine de' suoni e il co-

lorito e il metallo degli strumenti o delle voci, le sfumature

piu delicate e gl'improvvisi rinforzi, le melodie che s'incalzano,

s'incrociano, si soprappongono le une alle altre e si dileguano

e ritornano con accenni e risposte ed intrecci disciplinati e

precisi; poi Fimpasto delle armonie, ora pieghevoli e morbide,

ora dure e intralciate con trapassi e scorrimenti ingannevoli

e subitanei
; poi il ritmo che ad ora ad ora rimuta, e qui ral-

lenta, la si rianima, piu in la s'arresta, e flnalmente trascorre

velocissimo, traendo seco quasi in un vortice quel lavorio di note

di suoni, di melodie, d'accordi, che ti sembrano subissare nelle

battute di chiusa. Non fa certo mestieri 1'essere dotto cono-

scitore di musica per gustare appieno queste bellezze e tro-

varci pascolo alia fantasia e all' intelletto, e sentirsi muovere

a varii afletti e specialmente a quello deirammirazione per

Topera in s& stessa o pel suo autore. Vero e, che se la musica

non si manifesti con effetti d'arte cosi spiccati, ma si restringa

a forme severe e a lavoro strettamente scientifico, non basterk

un qualsivoglia uditore a coglierne il lato estetico, se pur non

Serie XIII, rol. IX, fasc. 903. 20 25 gennaio 1888.
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vi si abitui con frequcnte uso, o non se no sia altrimenti ini-

/iato per istudii particolari.

Or quest'e quell'effetto de' suoni, che gia dicemmo contrario

al .puramente fisiologico
l e che potrebbe chiamarsi ideologfro

od anche psicologico, se meglio piaccia. Aristotile ne fa cenno

nel libro VIII Politicorum
;
anzi sotto a questo riguardo pre-

cipuamente ascrive alia musica 1'influsso ch'esercita sopra i

costumi, in quella guisa che la contemplazione del bello, o piu

in generale della verita, basta di per se sola ad ingentilire la

mente e a ravviare il cuore. 2

E qui mettiamo fine a questa breve trattazione intorno al-

1'arte de' suoni considerati con rispetto agli affetti. Non abbiamo

potuto che sfiorarne i punti di maggior rilievo, e troppo piii

resterebbe a dire, chi volesse esaurirla per intero e sovratutto

entrare nelle questioni interessantissime dell'estetica musicale.

Ma lo scopo nostro era ristretto ad angusti confini, mirando

noi precisamente a togliere il fondamento di certe sentenze, o

erronee e da non ammettersi affatto nella scienza della musica,

o almeno tali che possono tornare di pregiudizio a quelle sagge

riforme, che oggi nella musica sacra si vogliono promosse.

Trattando piii di proposito della natura di questa e de' suoi

1 Vedi Civ. Call. quad. 895, p. 50.

a Bellissimo e il comento che ci fa sopra S. Tommaso. (In polit. Arist.

Lib. VIII. Lect. II). Est autem intelligendum dic'egli, quod sonus harmoniae

musical primo comprehenditur ab anditu, el cum proportionaliter movet ipsum,

ct secundum mediam rationem, in qua constitutes est, dflectationem inducit,

et huic delectationi possunt participare omnes. Sed .ulterius in intentione soni

harmoniaci intellectus considerat rationem et causam proportions, quasi aliquod

iittclligibile secundum seipsum, in quo esl quaedam perfectio intellectus.... Et haec

<-.st una causa propter quam dicet stalim (philosophus) quaerendam esse musicam

scilicet propter cogmtionem veritatis in ea. Istam autem cognilionem veritalix <!<

proportionibus musicalibus consequilur deleclatio intellectually ,
sicut omnem ope-

ralionem intellectnalem. Et haec est alia causa propter quam dicit Philosophus

earn esse quaerendam ... Sed indicium de proportionibus harmoniacis et dekctatio

<

oiisftquens, sunt de his, quae sunt secundum rationem rectam, et similia his quae
x tint secundum virtutem. Et propter hoc, exercitium in iudicando de ipsis, et in de-

Irtando circa ipsas, est quoddammodo cjccrcilium ad ea quae sunt secundum rir-

tutem... Et secundum hanc viam musica dicitur habere potentiam ad mores; et

hoc est tertium, cuius gratia expedit secundum Philosophum exercitari in ea.
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caratteri, avremo occasione di confermare con altri argomenti

quelle varie osservazioni che siamo andati qua e la facendo

per rispetto alia pratica ogni qual volta se ne offerse il destro.

Per ora ci basti di far notare una conseguenza di grande im-

portanza, che vorremmo si cogliesse a frutto di questa lettura.

Ed e che la musica antica di genere diatonico, o unisona nel co-

rale gregoriano o polifona nelle composizioni del Palestrina e

della sua scuola, non merita quella noncuranza e perfino quel

dispregio in cui da tanti e tenuta, quasi non fosse acconcia a

poter essere gustata a' tempi nostri. II difetto non ista nella

musica, ma nelle abitudini nostre e nelP orecchio malamente

svezzato dalle pure movenze diatoniche. Or questo si puo cor-

reggere con la debita riflessione e col contrario esercizio. Quelle

extravagance, dice opportunamente il Fetis, de ne croire qu'en

soi, et de s'imaginer qu'on a des sens plus perfectionne's ou

un jugement plus sain que ceux par qui I'on a ete pr&ced!
On sent autrement, on juge d'autre sorte, et voila tout. Les

circostances, I'Education et surtout les prejuges nous obsedent

en tout ce que nous faisons, et ce sont les resultats de leur

action que nous prenons pour ceux d'une raison sup&rieure.

E piu innanzi deplora coloro che fattisi ad udire la musica

antica, n'y retrouvant pas leur sensations habituelles, s'ima-

ginent qu'elle ne peut en procurer d'aucune espe'ce. E con-

chiude: il faut plaindre les hommes qui mettent ainsi des

bornes etroites a leurs jouissances el qui n'essaient me*me pas
d'en agrandir le domaine. l Certo e che noi possiamo affer-

mare con sicurezza, senza tema di essere smentiti, che niun

cultore delFarte sacra (di questa sola parliamo), dopo avere

gustate le bellezze della musica antica e conosciuta la somma
sua convenienza nelle funzioni del culto, Pabbandono per git-

tarsi esclusivamente alia moderna. Per lo contrario potremmo
citare gran numero fra coloro, che dapprima appassionati dello

stile moderno, non appena conobbero i pregi dell' antico, ne

i FETIS. La Musique mise a la portee de tout le monde; Paris, Duverger, 1834:

pagg. 26*, 263.
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furono presi per si fatto modo, ch' ebbero a vergogna le in-

decorose leggerezze da loro adoperate o promosse in chiesa, e

lamentarono amaramente il tempo sprecato in istudii e lavori

di poco conto. E quel che 6 solito avvenire de' maestri e cul-

tori dell' arte, avverra eziandio de' fedeli, se debitamente si

istruiscano, e a poco a poco s'adusino a quanto flnora o non

fu loro mai, o solo malamente proposto.
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LIT.

AFPARI GROSSI

Varii sono gli umor, varii i cervelli,

A chi place la torta, a chi i tortelli.

E i cari Lodevoli FF.*. Massoni, che lo sanno, se ne gio-

vano nel tendere le reti ai profani, o anche pagani, come si

parla in Carboneria. I BB... CC... CC... ossia Buoni Cugini Car-

bonari, hanno il tarlo di credersi soli essi cristiani, e riguar-

dano il resto del genere umano come indegno di tal nome;
e per distinguersi da questa massa ignorante e perversa si

armano di tre puntini, che scrivono distesi: arcano carbonico

o carbonaro *, parallelo alFarcano dei tre puntini ammontic-

chiati dai massoni, per innalzarsi sul volgo profano. Gli uni

e gli altri, a far gente ed arrolare coscritti, sogliono appro-

priare 1'esca al merlotto da arreticare. II Weishaupt, famoso

massone e fondatore del rito degli Illuminati, di tali scaltri-

menti gran maestro; e forse dagli scritti di lui, pubblicati

da un Governo tedesco, impararono que' Carbonari di A... V...

(Alta Vendita), i quali composero nel 1819 e seguenti, le istru-

zioni .fondamentali circa il modo di vantaggiare la setta, ade-

scandovi con fine malizia gli ufflciali civili e militari, i per-

sonaggi di corte e di Stato, e persino i preti; specialmente

poi i direttori d'istituti educativi, e gli uomini di vaglia e di

gran giro sociale, come artisti celebri, banchieri, medici, av-

1 Cos'i in un Codice della Carboneria, incentrata in Napoli, il quale non

porta ne frontispizio, ne luogo d'impressione, ne data.
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vocati, i ricchi in generale; e infine le donne, tanto le sfac-

ciate quanto le oneste per copertina delle civettuole l
.

Tanto il malvagio protestanto quanto i rinncgati cattolici,

come massoni sono pienamente d'accordo nel doversi soprat-

tutto tirar 1'aiuolo alia etk giovanile. Un d'essi, che prende
nome di Tigrotto ed e un giudeo piemontese, prescrive che si

adeschino persino i fanciulli delle scuole; dove che il Weisshaupt
si contenta degli uomini avvenenti e dei bei giovanotti. I quali

sapienti avvisi de' corifei massoni, vediamo in Italia letteral-

mente messi in pratica nelle universita, nelle scuole tecniche,

ne' licei; colla giunta di arrolare le levatrici, le istitutrici, le

maestre qualche volta con le scolare!.. Cio che non crederanno

certi lettori dabbene; e nol sanno neppure certi massoni, igno-

ranti dei fatti di casa loro. Del resto la massoneria si crede

ormai tanto padrona dei govern! e delle polizie, che non si da

neppure la briga di dissimulare sempre 1'opera sua. E il fa-

moso F/. Clavel, che pubblico in Francia una famosa storia

illustrata della Massoneria, non si perita punto di confessare,

che per guadagnare neofiti, gli avari si adescano con prom*

di guadagni, di uffici, di grandi fortune; i carnalacci si lusin-

gano coi piaceri, e che ad attirare i curiosi si aggiunge che

la societa custodisce un segreto, il quale non e e non puo ve-

nire comunicato ad altri che ai soli frammassoni 2
.

II povero Armodio tuttavia, che dalla bramosia di tali se-

creti erasi lasciato sedurre, rimase a denti asciutti, senza altra

consolazione che il carattere indelebile di massone, di che gli

diedero il mirallegro i satrapi della loggia. Giacche e una dcllo

i Vedile puhblicato per la prima volta, sugli originali degli Archivii ro-

inani, dal CHKTI.XEAU-JOLY, L'jZglise romaine en face de la Revolution, Parigi

1861, to. a, pag. 72 e in seguito. In quegli scritti di un mostruoso cinisnm, i

massoni carbonari si chiamano con nonii di guerra; Felice, Tigrotto, Volpc ecc.,

o ben potrebbero chiamarsi Asmodco, Hclxcbii, Lucifero : tanto e diabnlico

I'odio loro contro la religione e la Chiesa e 1'onesta dei costumi.
8 Vedi F.

-

. B. CLAVEL, Hist, pitloresque de la Franc-Mafonnerie, etc. 3
a

i-d.

Farigi 1844, pag. 2. Avendo egli sciorinato in piazza certi panni troppo su-

dici, no tocco i rimproveri dei fratelli, e venne cacciato dalla Massoneria IXT

sentcnza del tribunale del G.'. 0.'. di Francia, nel 1844: ma poi fu ribene-

detto e rimesso negli onori inassonici, com 'egli narra nella Prefazione. Forse
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molte scimmierie massoniche, il pretendere che come certi sa-

cramenti della Chiesa, restano, quanto a qualche loro effetto, in-

cancellabili in questa e nell'altra vita, cosi la professione masso-

nica giurata una volta, imprime un marchic, che non si scan-

cella piu mai. Fisima ai massoni appiccata probabilmente dal

ghetto, sendo che i moderni giudei talmudisti dommatizzano che

un figlio d'Israele, per quanto rineghi il giudaismo, pure ri-

marra sempre, a suo dispetto, ebreo, arciebreo, come prima nella

nativa sinagoga. Yero e che Armpdio ci credeva quanto al libro

dei sogni. L' unica soddisfazione vera fu per lui F avere posta la

condizione voluta da Abramo Como per impalmare la Clarice.

Se non che anche questo piacere fugli annacquato non poco

dalla flera lettera deH'amico Romano. Scottavagli al vivo la

celia di lui sulF assetto svilente dovuto sopportare durante

la cerimonia. Perche il punto d'onore egii teneva altissimo; e

qui non vedeva schermo alia propria alterigia. Agli scrupoli di

Romano a riguardo del giuramento egli diede pochissimo peso.

E una esagerazione, ragionava egli, e un giuramento di grullerie

indifferenti, che nulla interessano la coscienza... tutto sta nello

intenderlo come 1'ho inteso io. Con tutto cio non vedeva via

ne verso di prendere la penna e controrispondere alFamico.

Lo sapeva ferrato in sui principii e inesorabile per coscienza,

e nel tempo stesso suo amorevole, piu che niun uomo al mondo.

Prese per lo migliore il tacere: tanto piu che nuove lettere

avrebbero provocato nuove prediche di Romano perche egli

non indugiasse piu oltre il battesimo; ed egli non si sentiva in

umore di contentarlo per ora. Piu settimane passarono cosi,

senza che tra loro corresse una riga.

la cacciata fu rigore soverchio del fervente israelita, Potentiss.-. Sovr.-.

Gr. . Commend.-. Barone James de Rothschild, che in quell'anno fu Gran Mae-

stro, secondo che impariamo dall'Annnahv du Supreme Comeil pour la France

etc. Or.-, de Paris 1886, a pag. 9. II Taxil dice che i libri del Clavel furono

tutti ricomperati da Massoni di alti gradi, e cosi involati al pubblico. Tuttavia

un mio amico in Roma me ne fa vedere uua bella copia con tutte le figure,

e per giunta la traduzione che ne fece in cattivo italiano il buon F.-. Carlo Spe-

randio, Napoli 1873, rinzaffata con tutti i pettegolezzi dei GG.-. 00.-. italiani :

e questa bobba e dedicata al Serenissimo e Potentissimo Gr.-. M.\ dell'Or-

dine. D. r Francesco De Luca.
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II padre suo invece, uomo di poche parole per consiiPto,

aveva rotto lo scilinguagnolo; ed oltre allo shietolarsi con lui ad

ogni poco del suo felice ingresso nella massoneria, gli veniva

scaldando la fantasia, e giurandogli che nella loggia sua e nelle

altre della Valle di Genova, egli, Armodio, era divenuto Ti-

dolo della fratellanza, e che tutti, senza eccezione, i massoni

piu provetti gliene davano ogni di il mirallegro. Di che egli

auguravasi che suo figlio farebbe una felice carriera negli

onori massonici, tanto solo che il volesse. Lui, come uomo

anziano e impacciato negli affari, non avere cercato di salire

oltre al grado di Maestro, e non bramato onori sproporzio-

nati alia sua educazione
;
ma Armodio tentasse la prova, egli

era dottore, aveva libera e franca la parola, poteva sperare

in un giorno non lontano, di reggere il mazzuolo di Venerabile.

E mettevalo su a fare quanto prima la sua petizione per pas-

sare al grado di F/. Compagno, e poi via via all'onor di Maestro

e piu oltre, chiedi e domanda. Gia Armodio non abbisognava

di stimolo. Tardavagli di arrivare su su al culmine, per ridi-

scendere poi gift giu al possesso della sua piena liberta, e go-

dersi la vita consolata, colla sposa novella. E fin d'ora fru-

gavalo forte il desio di dare una capata in casa di lei, _e con-

chiudere quanto si era concordato, e fame carta di stromento.

Tra cotali ondeggiamenti e disegni gli si presentava un affare

lungo, spinoso, ma pure desideratissimo. Fin da quando era a

studio aveva sempre accarezzata 1' idea di tramutare le con-

dizioni de' suoi interessi domestici, e da armatore divenire

libero possidente o di fondi urbani, o di semplici cartelle frut-

tifere del debito pubblico. In entrambi questi modi egli si libe-

rerebbe dalla necessity di stare li a cane nelF ufficio a riguar-

dare i suoi registri, come suo padre, che vi aveva logorato la

vecchiaia, dopo logorati gli anni migliori nelle navigazioni. E

di piii uscirebbe una volta di sotto al pressoio delle paure.
-

La mia fortuna non fe picciola cosa, e riunita a quella di Clarice

diviene tale, che noi ci possiamo vivere alia grande, ed ogni

anno ancora aumentare il capitale : che bisogno ho io di fun-

ghire tutto il giorno nello scrittoio, per qualche migliaio di
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lire rognose ? Perchfe battermi sempre la tremarella, non forse

un mio capitano mi rubi, o che una mia bella nave vada a

picco, o che un' avaria mi bruci di dugento mila lire in un

quarto d' ora ? Lusingavalo altresi qualche sempre rinascente

velleita della sua professione : aveva studiato la medicina con

amore, anzi con furore, e sentiva di essere forte nell'arte sa-

lutare. Ma piu di tutto, dopo assicuratasi la mano di Clarice,

gli faceva tumulto nella fantasia il capriccio di passare con lei

una luna di miele lunga lunga, girando mezzo mondo, senza

la posola degli affari del traffico, che, lui assente, andrebbero

forse a catafascio per la crescente inettitudine del padre.

Ed ora gli cadeva la palla al balzo d' incarnare questo va-

gheggiato disegno. Una societa di navigazione, marsigliese, gli

offriva vantaggiose condizioni per acquistare essa tutto il na-

viglio della ditta Ferrato, se pure questa non preferisse di fare

comunella e associarsi alia marsigliese. Ad Armodio non parea
vero di disfarsi a buoni patti di una merce che, offrendola egli

in vendita, avrebbe dovuto vendere a mezza gamba. II difficile

per lui era capacitarne suo padre. II vecchio non vedeva lume

che di verso il mare e nella professione, che gli aveva pro-

cacciato una ricchissima fortuna; ne sapeva immaginare piu

felice stato pel suo Armodio, ancorche addottorato, che fame
un continuatore della sua industria. Con tutto cio questi non

si sgomento, e prese ad avvolticchiarsi attorno al padre, rap-

presentandogli la vita quieta che menerebbero, senza i frastorni

del commercio marittimo quando avessero mutata la flotta in

fondi non piu esposti a tutti i venti: e come volendo cio otte-

nere, mai piu non si offrirebbe miglior destro di sbrigarsi di

tutte insieme le navi e le barche, con un solo baragozzo dai

piu forti bastimenti alia piu sciupata carcassa. Inflne la cosa

entro al vecchio, tanto quanto, ed egli si persuase di avere alle

mani un ottimo mercato.

Com'era naturale, un affare cosi grosso prese non poco tempo,

e per giunta esigeva un andirivieni di gite a Marsiglia, e studii e

stime e controstime, trattati e conferenze che non flnivano mai.

Ma Armodio colla sua operosa costanza ebbe il contento di venirne
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;t <vipo, e stipulare il contratto, o laiv la consogna, <J<>1 naviglio, o

toccaro i quattrini sonanti e ballanti. K qui ripigliava la faccenda

noil piccola di assicurare la somma, e tenerla viva, coll.ocaudola

a Irutto parte sopra banchi esteri, parte sopra ibndi nazionali.

Armodio si getto in queste brighe a corpo inorto, no si die n--

spiro flno ad avere ultimato ogni cosa,

Due altri aftaretti egli frattaiito non dimonticava: la cor-

rispondenza con Clarice, e la frequenza alia loggia dovVra

in grado di apprendista. A Clarice raccomandava conserve

desto il commercio epistolare col Reverendo D. Romano R<>-

mani, e tenesse lui a bocca dolce, promettendogli che lei ihivlibi*

e direbbe e brigherebbe per condurre Armodio al suo dqvere.

E rispondendo D. Romano alia fanciulla, che egli farebbe il

possibile per ottenerle le necessarie dispense, ma farebbelo solo

in riguardo di lei, e non per Armodio che cominciava a riu-

scirgli un mal bigatto; Armodio vi rideva su delle risate inc-

stinguibili, ben intendendo che cane che abbaia non vuol mor-

dere, e che il Roman! infln de' conti sarebbesi poi sempre

buttato nel fuoco pur di fare servigio ad entrambi. Alia loggia

poi non falliva, quando era in Genova, 116 arrivava tardi, non

si volendo esporre al rischio di aversi a fermare tra le dne

colonne, e rispondere al Venerabile la fllastroccola di esame,

nsata come punizione ai ritardatori *; e .bramando di farsi ri-

cevere quanto prima F.v Compagno.

L1II.

SOSPETTI DEL P.'. COMPAONO

In verita bramavano di promuoverlo a Compagno anche i

FF.v capoccioni della loggia; e spronavanlo a farsi avanti e

fare richiesta di tale avanzamento. Accertavanlo che il divieto

scritto negli Statuti generali, di non promuovere 1' apprendista,

prima di cinque mesi dalla sua entrata in massoneria, sarebbe

1 Cosi nel Rituale, intitolato: Lavori della R. Mrulre L. . La Sebezia fcfec.,

Secondo Grado. Napoli, 1874. pag. 39; ed e di uso.
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per lui, Armodio, troppo facilmente dispensato. Di che egli,

che non avrebbe gradito una disdetta, si venne assicurando dai

singoli di averli tutti favorevoli; e come vide il terreno ben di-

sposto, nella prima tornata depose nel sacco delle proposizioni

il suo pezzo d'architettura, con cui chiedeva un aumento di

salario. E 1'effetto fu prontissimo. Alia seguente tornata, aperti

i larori al modo degli apprendisti, che il solito e comune, il

Venerabile lo prego di copmre il tempio (uscirne). Armodio

intese a volo che la loggia doveva trattare della promozione

di lui.

Come seppe dipoi, i maghati facevano valere in favore di

Armodio Tessere lui flgliuolo di un Massone venerabilissimo,

e i personali suoi meriti singolari, le abilita, le vaste aderenze

come medico, e le maggiori speranze in lui poster lodi tutte

che facevano disfarsi in brodo di succiole il maestro Ferrato,

ivi presents, e padre delPapprendista Ferrato. II F/. Oratore,

a cui toccava dare per ultimo il suo parere autorevole, ribadi

le ragioni addotte dagli altri, e poi con disinvoltura aggiunse

chiaro e netto quello che tutti pensavano e niuno diceva, che

cioe un si colto e ricco e bel giovane, sarebbe la gemma nel-

1'anello della loggia; e che pero il Venerabile, avendo dall'ar-

ticolo 397 del Codice massonico il diritto di abbreviare gl'in-

terstizii rituali, dovea valersene in questo caso, o non mai. In

breve tutti convennero, e di comune accordo fu votato 1'aumento

di salario al F/. Armodio. Furono dunque invitati a coprire

il tempio tutti gli apprendisti presenti, e venne richiamato Ar-

modio, richiamato s'intende con le eterne e noiosissime formole

scritte nelle Guide.

Prima di rendersi alia loggia, Armodio si era studiato bra-

vamente il rituale del, secondo grado: ormai gliene offerivani,

a gara gli amici, che sapevano lui dilettarsi di questo studio.

Non vi si parlava piu di Camerino di riflessione, n di spo-

gliazzarsi in maniche di camicia, n di deporre i metalli. Tutto

si riduceva a cinque riaggi intorno alia loggia, detti allegorico

portando in mano varii utensili, come la squadra, il . compasso,
la livella, e va dicendo. Tra 1'uno e Paltro preteso viaggio il
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candidate deve succiarsi piu fervorini intorno ai significati ar-

cani di ciascun attrezzo, ma tutti egualmente di rara sciocchezza

e di pedanteria superlativa: perchk i veri significati deve in-

dovinarli da se il massoncino, prendendone occasione dai sim-

boli stessi e da qualche parola in gergo che con parsimonia si

sparge nei rituali. Armodio passo tuttavia in rassegna parecchi

libretti con animo di cavarne qualche sugo. Una espressione,

gittata la in un manualetto del Giv. Or/, di Torino, gli feri

la fantasia. Vi si diceva che le risposte del catechisrno di F.\ Com-

pagno sono emUematiche: ma che gli Statuti dell'Ordine vie-

tano di darne la spiegazione in questo grado *. Che diavolo

vuol esser cotesto? penso Armodio sempre inteso ai segretumi; ...

Basta, vedremo.

Cosi rassegnato era venuto alia loggia, ed aveva pagato

le medaglie (tasse) della sua promozione. Sopporto facilmente

i viaggi e le chiacchierate che accompagnano il viaggiatoro, si

lascio spiegare gli alti usi del mazzuolo,del compasso, e dello scal-

pello, e come buon Apprendista si fece dirozzare da tutte qu<'ll<>

impurita che irnbruttano il suo essere mediante le superstizioni,

e gli errori che vennero innestati nella verginita del suo spi-

rito dai pregiudizii di famiglia e dai favolosi racconti della sua

nutrice 2
. Viaggio armato d' un palo, che simboleggia la

potenza e la forza intellettuale del muratore logico e filosofo,

che colla forza sillogistica ecc. ecc.
8

. E compi la sua carriera,

lasciando spiovere la sapienza del Venerabile e sugnoso salu-

1 Muratore lavorante, Grado secondo. Senza data, ne stampatore, ne luogo,

ma certamente edito in Torino quando la covava il Giv. Or.', che poi stese

10 scettro sulla Massoneria di tutta Italia, e mando il siio plenipotenziario,

dottor F.-. Timotco Riboli 33.-., al Convento universal* di Lcsanna nel 1875,

a noine di tutta la massoneria italiana. II valoroso dottore, grande amiro (lei

Garibaldi, feco che il Gr.-. Or.', di Napoli, il quale tentava d'introdurre un

suo delegate, venisse escluso : come e riferito per filo e per segno nel Compt-
rendn des travaux du Convent, ete. Cinquieme seance du 13 sept. 187'i. Pero

11 rituale di questo Gr.-. Or.', di Torino ha una importanza particolare.
8 (iuida del Fratello libero Mnr.\ nei lavsri di Compagno,ecc, Napoli 1874,

a pag. 5.

8
(Questo singolare simholo del lavoro mentale e descritto e magnificato-

ivi, pag. 7-8.
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maio, che leggeva sul Rituale, senza molto sfondare oltre la

parola. A questo modo arrivo felicemente al giuramento, non

molto dissimile da quello di Apprendista. E il Venerabile, Alia

Gloria del Gr/. A/. D/. U/. e sotto gli Auspici, ecc. lo costitui

Compagno Muratore. II F.\ Oratore gli amministro la doccia

ghiaccia coll' inevitabile discorso; e poi gl' insegnarono le pa-

role sacre proprie del nuovo grado, le parole di passo, i tocca-

menti, e sopra tutto i cinque segni: cioe il vocale, il petto-

rale, il gutturale, il manuale, il pedestre
*

: segreti tutti, che

Armodio avrebbe potuto insegnare a' suoi maestri.

Torno a casa graduate F.\ Compagno, e graduate d'un se-

condo grado di disprezzo per la massoneria. Cio che non tolse

ch'egli non pagasse un grazioso rinfresco ai cari FF/., i quali,

a questo patto, gli avrebbero volentieri conferito un nuovo grado

ogni settimana. NelPuscire dalla sala del banchetto, diede il

braccio al F.\ Oratore, che era un professore di storia in un

pubblico Istituto, e, Amico, gli veniva dicendo, tu qualcosa

piu che gli altri lodevoli Massoni ne dovresti sapere.

Dovrei di certo, rispose il professore: gia ci vuol poco:

abbiamo li certi capassoni...

Bene: che vuol dire che io trovo i nostri rituali cosi

annacquati, che proprio non mi sanno ne di me ne di te, dove

che i francesi almeno dicono qualche cosa?

Yedi, prese a spiegare il F/. Oratore, di rituali noi ab-

biamo una bellezza. Ed io, che fui un tempo F/. Bibliotecario,

mi ci sono un po' svagato a confrontarli. Nella sostanza tutti

convengono: le stesse prove, gli stessi giuramenti. Ma quanto

al domma come diciamo noi, e al misticismo massonico, vi e

chi parla chiaro, e vi e chi cincischia. Si puo stabilire questa

scala, che i piu aperti sono gli americani e gPinglesi di alto

grado; dopo questi vengono i francesi, lunghi, eterni, loquaci,

che accennano appena alia filosofia velata sotto i simboli; i nostri

variano tra mezzo, in generale cercano di parere temperati...

E riescono scipiti, osservo Armodio.

1
Ivi, pag. 26.
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Certo inolto sale non hanno, confesso il F/. Oratore e

professore.

E pure in essi io sento il francese a dieci miglia di di-

stanza: perche, volendo voltarli in italiano, svisarli a qual modo?

Perche non ci si e mai messo intorno un uomo di vaLilia:

le sono traduzioni fatte da lustrascarpe o giii di li. II peggio

che i piii stampati sono robaccia napolitana, in cui ha posto

mano uno scimunito di arciprete, il quale pur traducendo alia

diavola, ha cercato di dar loro una sfumatura di cristiano,

che fa a calci col sentimento massonico
; gli oltramontani invece

fllano dritto: pretto naturalismo, e punto li. Ne abbiamo anche

dell'Alta Italia e di Toscana e della colonia ita liana in Tunisi:

in generale sono si mingherlini, che non dicono n6 disdicono

nulla. I piii pieni sono gli anteriori, di quel tempo che non si

osava stamparli. Ora si cerca di semplificare, benchfe i mas-

soni dotti, se ne lagnino. II dottissimo John Yarker nelle sue

Lectures of the Ancient and Primitive Rite, stampate a Londra

nel 1882, biasima severamente i Rituali troncati, perche, dice

esso, quasi sopprimono interamente 1'insegnamento sacro e se-

creto. Ed ha ragione: ma e una necessita, quando si vogliono

stampare i Rituali. Chi puo impedire che non cadano in mano

profana? Del resto per noi italiani, o sieno interi o mutilati,

poco importa. II domma massonico dei primi gradi, si sa per

tradizione e per pratica, e chi nol legge nei simboli, merita

di non leggerlo mai... Insomnia Fantica Gnosi.

Ad Armodio, pratico di misteri antichi, quest'ultima parola

mosse uno schifo profondo. Ma dissimulo, e per mostrare che

aveva capito, insistette : Io m'aspettavo infatti che il Vene-

rabile mi dicesse, che la mia eta massonica di Cornpagno, mi

abilitava a frequentare le logge delle Sorelle mopse.

E il F.\ Oratore, con una risata: -- Vedi, che tu Thai ca-

pito il domma massonico, senza tante spiegazioni. Ai francesi

si, perch^ sono di piu dura cottoia, nel loro rituale d'Appren-

dista, il Venerabile afferma, che le donne non hanno accesso

alia loggia, e nel rituale di Compagno, corregge 1'errore '. Ma
1 Nous n'admettons point de femmes dans nos mystercs, RAGO.X, Kit.
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per noi Italian! non ci e bisogno ne della bugia ne della ve-

rita. Certe cose le intendiamo per aria, senza che i nostri Ve-

nerabili ce le conficchino in capo col loro mazzuolo... Ammesse

le teoriche gnostiche, i riti tutti delle iniziazioni diventano lu-

minosi, altro non fanno che simboleggiarle e rammentarle : chi

da se non vi arriva, resti nella sua ignoranza, paghi, e tutti lesti.

Armodio non flniva di persuadersi, che tanta fogna covasse

sotto gli orpelli dei riti, e senza opporsi direttamente, disse:

- lo per me, non credo che moUi sappiano quelle teoriche : sono

cose dei libroni vecchi; gli e un casaccio, ch'io gli abbia un

po' spolverati nella biblioteca di Pisa, quando mi veniva a noia

la medicina.

- E pure senza sottintendere quella filosofla, i nostri ce-

rimoniali non hanno piu senso, ancorche i Ritualisti cerchino di

darne loro qualcuno, o politico, o civile, o morale. Vuoi di

piu? lo stesso F.*. Ragon, che pure fa le forze d'Ercole per

castrare i rituali francesi, si che non oft'endano le anime de-

boli, afferma che la Gnosi e il fondo delle dottrine dei gradi

simbolici.

Fammelo vedere, disse tranquillamente Armodio.

Niente di piu lacile. -
,

Erano giunti presso la casa del professore : e questi entratovi

uuitamente con Armodio, posegii in mano il Rituel du Com-

pagnon. II F/. Armodio 2.: torno a casa sua, che era alta

notte, e colla testa che gli andava a fuoco. Col capo serrato

tra le palme delle mani, e gli occhi flssi sulF opuscolo, se lo

divoro da capo a fondo. Scorgeva nelle chiaccherate del Ve-

nerabile, di che quel rituale e infarcito, pullulare le idee tutte

piu usuali dei giornalettacci piu schifosi per astio settario contro

ogni religione, contro ogni governo, contro ogni onesto prin-

cipio di vivere civile. Cotesto non me Faspettavo!

Ma il piu forte nodo il trovo nel Catechismo proprio del

F/. Compagno. Perche vi siete voi Comp/. ? dimanda F istrut-

de I'Apprrnti. pag. 57. Poi nel Rit. du Compagnon, pag. 31, si smentisce da se

Get age (Vela massonica voiis rend apte a visiter les loges d'ddoplion \:ioe

le
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tore, nel rituale del Ragon. Risponde il discepolo ossia Compa-

gno: Per conoscere la lettera G.\ Curiosa questa furia

di conoscere la lettera G! ragionava tra se e s6 Armodio.

E via via progredendo leggeva i sensi mistici di questa grande

lettera, ch' egli aveva veduta nel trasparente della loggia, re-

ligiosamente tenuta come un'ancona di altare. II Ragon pre-

tendeva che signiflcasse la Geometria, e poi anche il Nome di

Dio, e poi anche Generatore e Generazione universale: e qui,

una osservazione, niente necessaria, sui due sessi, e in nota

aggiugneva un altro senso piu recondite : I Gnostici, cio6

conoscitori, chiaroveggenti, possessor! della Gnosi o vera dot-

trina. Possibile! esclamo Armodio: egli e precisamente il

dettomi dal F/. Oratore !.. Non per nulla il manualetto di To-

rino proibisce di svelare questo mistero alle nuove reclute ! ...

Che realmente le antiche fognacce gnostiche si fossero rivor-

sate nella massoneria?

Egli, che tanto tempo aveva perduto nello scrutare i mi-

steri pagani, ne conosceva a pieno le abbominazioni, e sapeva

che gli antichi Gnostici, sotto nome di Gnosi o Conoscen/a,

avevano accettato e peggiorato le corruttele piu infami della

pagania. Non si maravigliava che a' tempi nostri gli uomini

potessero abbandonarsi alle proprie passioni, come in tutti i

tempi: ma inorridiva al pensiero della profonda ipocrisia che

ci vuole, per sedere a scranna come maestri di virtu, mora-

lita, beneficenza in pubblico, e celare negli intimi recessi del

tempio massonico delle vere gnosticherie. Che bisogno di

fabbricare un castello di gradi? a che tanti riti e copertine

e fllosofle e sistemi e simboli? o che non e piu semplice, che

ciascuno faccia il comodaccio suo come gli pare e piace?...

Cotesto non e nella natura degli uomini... non puo essere...

Non voglio credere ne al F.*. Oratore, ne al Ragon, ne a Ro-

mano, ne al diavolo... credero agli occhi miei... solo agli oc-

chi miei.

E una smania furiosa gli saltava addosso di cominciare flu

dal domani a preparare Tavanzamento suo da Compagno a

Maestro. Un'altra rabbia scoppiava dalla prima, di gettarsi
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a capo fltto nei libri massonici, nei piu profbndi, nei piu

arcani, e penetrare nelle viscere della massoneria, e strap-

parne i secret! piu gelosi a viva forza. Ma poi ripensava :

Non & meglio, dissimulare, tacere, guardare ? Un . miglior

pensiero altresi sopravvenivagii: Tutto cotesto non 6 ur-

gente... ora non ho tempo di gingillare in ricerche accademi-

che... M'importa ora e preme di accomodarmi con Clarice... con

lei al flanco, magari col battesimo, se avro tempo, libero dagii

impicci di navi e non navi, avro tutto 1' agio di girare il mondo e

le logge, e squadernare quanti libracci mi verranno a mano l
.

Era tarda notte: Armodio mulinando siffatti disegni prese

sonno.

LIV.

AFFARI A VAPORE

Avvenne ad Armodio, come di consueto, che andato a ri-

poso, tutto arruffato, la dimane si levo quietato come un olio,

con null'altro piu in mente e in cuore, che di ultimare le trat-

tative con Abramo Como: tanto piu che le ultime letterine di

i Varii rituali, in servigio dei novellini, danno alia G massonica inter-

pretaziorii o indifferenti o ipocritamente ascetiehe: ma il F.
-

. Ragon, sul-

1'esempio di altri rituali auteriori, parla piu chiaro. Chiarissimo poi si esprime
il F.-. H. CAUCHOIS 30.-. cioe Cavaliere Kadosch, nei suo Cours oral de Franc-

Ma^onnene symbotique, stanipato a Parigi nei 1863. II suo Corso e la ripro-

duzione delle conferenze da lui tenute durante tre anni nella R.\ L.\ Capi-

tolare ed Areopago des Coetirs-Unis all'Or.-. di Parigi, nella quale potevano
intervenire soli Massoni di gradi elevati. Or egli, a pag. HI, afferma espli-

citamente : L'etoile flamboyante, portant dans son centre la lettre G, sym-
bolise la Gnose, c est'a-dire la connaissaqce morale la plus etendue, on la

.sagesse generatrice des actions vertuenses. II che ripete piii ampiamente a

pag. 129-130. Ma anche qui, se non si conoscono i misteri massonici, si corre

rischio di frantendere le turpitudini relate da parole equivoche ed insidinsc.

E forse per questa prudenza del Cauchois, il Grande Oriente di Francia aj)-

provo con una tacola 1'opera di lui oil respirent de saines doctrines m;icon-

ni([es. E poi notissimo che il Weisshaupt a chi bramava imbeversi della

vera dottrina massonica raccomandava lo studio delle memorie degli antichi

Gnostici. Ma tutto cotesto intruglio di ipocrisia e d'infamia trovera piii oltre

miglior luogo.

Serie XIII, col. IX, fasc. 903. 21 27 itennaio 1888.
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Clarice lo davano p-r ;iss;ii accasciato di forze. La pin sem-

plicv, sarebbe stato recarsi lui a Padova, iiisinne col suo padn-.

MM il vecchio non udiva da questo orecchio. Mai non era in

acconcio di muoversi dalla sua Genova. E un curioso fenomcim.

ma non raro, che chi piii ha viaggiato in giovontu, piu restio

diviene a viaggiare in vecchiaia. Ed oltre a cio sentiva venirgli

ineno la lena, e volentieri nelle coinodita del la signer ile casa

sua si adagiava, dove nulla mancavagli a sollievo de' reunii

guadagnati in mare.

Armodio ne scrisse al signor Como, appuntando il giorno,

che sarebbe egli arrivato cola, tutto solo; perche suo padre,

pur colla brama di fare la conoscenza di lui e della Clarice,

era costretto dagli anni e dai malanni di non si porre in viaggio.

II sor Abramo gli mando per risposta, che troppo avrebbe gra-

dito il doppio onore, ma poichfe cotesto non era possibile, Ar-

modio non si disagiasse; ch egli era lietissimo di venire a

Genova, solo che gli si accordassero alcune settimane, per dar

sesto a certi interessi urgenti. Di che Armodio e il padre gli

riscrissero con inflniti ringraziamenti, supplicandolo di aggiun-

gere cortesia a cortesia, col condurre seco la signora Medea

e la nipote; avendo essi, i Ferrato, parecchie buone camere,

di si bella vista, che difflcilmente ne potrebbero trovare di

meglio esposte in altro albergo.

Non sapeva Armodio che le condizioni della signora Medea,

in quei due o tre inesi trascorsi dal viaggio al Reno, eransi

tramutate dal giorno alia notte, anzi alia notte piu buia.

Tante e tante volte Clarice gli aveva parlato, cosi alto alto,

delle deJbolezze di zia, che bucinavasi avere soverchia dimesti-

cli<>/za con un ser cotale che bazzicava in casa. Ma tanto Cla-

rice, quanto Armodio, paghi a riderne un tantino, non avevano

mai data altra importanza a siffatti umori. E pure gli umori
iermentavano 1'undi peggio che 1'altro. Perche il cicisbro,

un frammassone ebreo di un quarant'anni, era uomo pas-
sionato e di bell'aspetto, e la cicisbea non aveva anche tocco il

trentesimo ottavo ed era conservatissima e fresca e svenevol

se'.ijene non avesse piu quella disinvoltura di primavera che
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ella affettava per galanteria. A lei sembrava che il veccliio

Abramo, ogni di piu rifinito di forze, minacciasse di piantarla.

E pero prima di diventare desolata vedovella, Tastuta donna

mirava a procacciarsi un altro sostegno, pel caso dei casi, che

ella si trovasse sola nel mezzo del cammino della vita.

Aveva anzi provveduto piii e meglio al non improbabile

e non ingrato disastro. Perche, oltre alia sua dote, che mon-

tava a sessantamila lire, ell'era venuta accumulando di con-

tinuo i risparmi, diceva essa, del suo spillatico; in verita, si

trattava di grassi leva eius ch'ella andava praticando sulle

spese della casa. A che teneva il sacco 1'amante di lei, che

era cassiere del signor Abramo. E questo ufflcio porgevagli

altresi pretesto opportunissimo di avvolgersi per casa, a far

la corte alia signora del suo principale. Ma, come avviene,

tanto va la gatta al lardo, che vi lascia lo zampino ;
e il Como,

un po' di suo, un po' messo in avviso dagli amici, alia fine si

accorse della tresca. Fu sul punto di tagliare netto la via ad

ogni frequenza, cacciando d' ufflcio il ministro. Ma conside-

rando che costui sapeva tutte le brache di casa, e i giri e ri-

giri tutti del banco, discese a piu mite consiglio. Si contento

di una canata alia mogliera, con minaccia di vendicarsi nel

testamento, se piu oltre udisse parlare delle leggerezze di lei.

Allo sleale cassiere poi raccomando in modo di preghiera, ces-

sasse le visite, non perche egli diffldasse di lui, ma per ac-

chetare le male lingue.

Di che, invece di pace, nacque uno screzio abituale che mai

il maggiore tra il vecchio marito e la sposa non giovinetta.

E lo screzio inveleniva ogni di peggio per la reciproca mu-

soneria. La corrispondenza della donna col cassiere era dive-

nuta piu cauta solo per divenire piu furiosa. Con cio Medea

armava contro di se tutti quei di casa: perche anche la nipote

Clarice, indegnatissima, alzava tanto piu la cresta, quanto piu

vedeva vacillare Fautorita della zia, e sentiva se appoggiata

dallo zio e dal fidanzato. Nel bisticciarsi con lei non ci met-

teva ne sale ne pepe a lasciarsi intendere, che anch'essa aveva

gli occhi, e vedeva tutto cio che in casa avveniva. Anche nel-
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I'andamento delle famiglio interviene la strategics e la tat-

tica in miniatura, che si osserva ne' partiti pubblici; che le

colpe dei governanti fhnno la loro autorita balenare, e dissol-

vono gli ordini dello Stato.

Tra cotali dissidii I'invito di Armodio non fa neppure si-

gniflcato da Abramo alia moglie. II vecchio, adirato, sel tenne

in se. E quando si aperse, secco secco, che partiva per Geneva,
a tarvi conoscenza col future suocero di Clarice, la Medea di nulla

sospettando, gli diede alteramente il buon viaggio; e tutto da

s> prego la nipote che lo accompagnasse. A questo modo ella

restava a Padova, tutta sola, donna e -madonna di farvi ogni

suo piacere. Clarice, per parte sua, toccava il cielo col dito,

pregustando la gioia di rivedere Armodio, duplicata dal pia-

cere di non sentirsi piii alle spalle quella stronfiona. Abramo

poi tanto era contento di non avere seco la moglie, che aveva

fermo di lasciarla a Padova o di amore o di forza. Da Genova

i Ferrato ne scrissero lettere piene di festosi rallegramenti, e

ringraziamenti, senza toccare di Medea. Armodio poi senza

preavvisarlo, si fece trovare alia stazione di Padova, appunto

il giorno e Tora in cui Abramo e Clarice salivano nel caroz-

rone, e gli accompagno come un cavaliere di compagnia sino

a Genova, sino all'uscio di casa sua.

E non erano soli i Ferrato a far festa. Fin da quando Ar-

modio fece sapere in loggia la prossima venuta del suocero,

si eran proposto gli amici suoi di preparargli uno splendido

ricevimento. E poichfe da cosa nasce cosa, vi fu chi getto la

parola: Facciamo Maestro il nostro dottore, Si, si, faccia-

molo Maestro, presente il Como... lui un Trentatre: non

ci & migliore occasione, non si puo fare cosa piu gradita allo

suocero e al genero... e al babbo. Su cotesto capriccio si

accaldarono i maggiorenti della loggia, e Armodio senza pa-

rere, dava sotto. Si opposero, al solito, alcuni anziani scru-

polosi, col solito ritornello della legge, che da Compagno a

Maestro esige sette mesi J

;
altri misero in campo che il Gr.\

1 Slat it li ifi'iierali, art, 397.
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Or/, di Roma a si precipitate aumento di paga negherebbe il

Xi'lla osta. Ma loro rispondevano i parziali di Armodio, che

non occorreva punto chiedere il placet di Roma;percheil de-

i-reto della Costituente massonica del 1874, che lo impone, era

dai piu tenuta in un calcetto come quella che aveva solo mi-

rato a tiranneggiare le logge sorelle, e creare una pappatoria

ai papassi oziosi di Via della Valle \ Gli zelanti facean piu

ressa che gli scrupolosi. Gia in massoneria non v^e legge tanto

sscra, che per favore e moneta non si manometta. E pero

quando si venue al punto di votare, vinse il partito favore-

vole ad Armodio.

i Cf. Rivista della massotwia italiana, i giugno 18~o; e Staluli gerieratt

tlei Fr&mmassoni, Roma 1874, pag. 186. Compicciarono in fretta in furia quel
decreto i FF.\ Francesco Serra Caracciuolo, Americo Borgiotti, Luigi Castel-

lazzo, Ferdinando Dobelli, Ulisse Boari.



BITI8TA BELLA STAMPA ITALIAN!

i.

De Probabilismo e morali Theologia extermiiiondo

ullo eel minima detrimento evangelicae benignitatis. Tracta-

tus ALOYSII DANIELI parochi Insulae Abhatis in Dioecesi pa-

tavina. Romae Typis Vaselli 1887.

E un libriccino in 16. di 92. pagine che qui in Roma ap-

parisce a deplorare una peste (p. 88) una insipienza (p. 91)

una ignominia (p. 92) della Teologia morale.

II Probabilismo, ecco il nemico
;
ecco quello ehe s'ha a ster-

minare. L'angelo sterminatore, se vuol riguardarsi il glad'n's

linguae di cui solo ei puo disporre, 6 veramente ben armato;
tali e tanti sono i titoli obbrobriosi di che egli, armeggiando
a destra e a sinistra, fa uso in questa singolare, non richie-

sta, curiosissima, pericolosa tenzone ! Singolare, perche esso

solo in questi giorni si mette a fare cotesta comparsa ;
non

richiesta, perche senza antecedent!
;
curiosissima perche, a dir

vero, muove a riso il vedere uno afFaticarsi tanto contro vane

ombre, come chi alterato di mente s'agita, lascia andare colpi

all'aria e poscia, scotendo il capo, si congratula seco stesso

d'aver atterrato, vinto, annichilito T immaginario nemico. E

questa la sorte di chi discorre sotto 1'incubo di quel soflsma

che dai dialettici chiamasi : ignoratio elenchi, falsa supposi-

tio ecc.... Flnalmente pericolosa, conciossiache, a dir vero, noi

crediamo che cotesto libriccino al trar de' conti piu ne avra

ricevute che non ne abbia date. Dal canto nostro, dappoiche

si desidera conoscerne il nostro giudizio, diciamo schiettamente

e francamente, che quanto al lato polemico fara un buco

nell'acqua, come suol dirsi, il gladius linguae battera 1'aria e

nulla piu ; quanto al lato scientiflco e un vero esterminio della

povera logica, e Dio non voglia che non s'abbia ;\ dire lo stesso

di qualche dottrina teologica.
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Due, puo dirsi, sono le parti di questo libretto, storica Tuna

e critica Faltra. II bravo esterminatore va armato di spada a

due tagli. La storia, rappresentata da uno, secondo lui, de'piu

fededegni, quasi fosse de' piu imparziali in questa materia, deve

dare il primo assalto. Questi e il Concilia, autore di sommo me-

rit o, secondo il nostro libretto; e noi non entrando punto a di-

sputare su tale merito, ci contentiamo solo di far notare che

8. Alfonso giudico cotesto autore rigidissimo. E 1'Hurter cosi

ne parla : Scriptor full feracissimus, PROBABILISMI IMPUGNA-

TOR IMPLACABILIS, qui tamen in iis quae spectant disciplinam

mot'olem magis videlur elaborasse ut aliorum opiniones con-

velleret, quam ut stabilirel suas ; hinc ems scripta propler

niniium impugnationis aestum carent ordine systematico mi-

norisque sunt utilitatis
l
. Che meraviglia pertanto se egli ti

lasci ben servito il Probabilismo ? Ei fu accorto nella scelta, con-

viene confessarlo
;
ed e una delle poche cose in cui in questo

lavoro si mostri avvedutezza. L 1

Autore si tenga pure il Con-

cina e la sua storia
;
non potra gabbare che i gonzi ;

vittoria

ben ineschina in vero ed unica, ch'egli possa impromettersi.

L'altra arma di cui fa uso e il raziocinio. E in cio il Danieli va

tanto sicuro e fiducioso che il Probabilismo, di qualsivoglia

sorta, per lui e belFe spacciato. E tale sarebbe, per fermo, se

i termini obbrobriosi, di che lo regala, fossero effetto di una

vera e logica dimostrazione. Ma viva Dio; che la doppia spada

non e altro che un gladius linguae ! Parole, e nulla piu ;
le

quali rivelano non altro che le disposizioui (quale che sia o

possa esserne la cagione intrinseca od estrinseca, flsica o mo-

rale, reale ovvero fantastica) delFanimo di chi le proferisce.

Noi diciamo che un argomento il quale poggia sopra un falso

supposto, sopra un'ambiguita di termini, e un'arma spuntata.

La ragione semplicissima e, perche esso non e che un soflsma. Or

a questo si riduce il raziocinio del nostro Aristarco. Vediamolo.

:
L'Autore, subito a pag. 4., dopo aver riferito che il Concilia

credette che il Probabilismo (qui si confonde il probabilismo

1 Nomenclator literarius, T. II, p. 1462.
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collo scetticismo) traesse origine da' Pagan i, cio6 ttogli Sccttici

Pirroniani, soggiunge esservi nondimeno una dirt'crcn/a tra
<|ii<

i -

sti ed i teologi probabilistic La quale consiste in cio, che i teologi

argument^ ex tlieologia conquisitis in anr/ji/'/i fltthii /fttrffrt-

tione moralein soliditatem slruuni... Qual sorta di Probabilisma

e cotesto? Nessun probabilista s'e mai sognato di stabilire la

certexsa morale sul ditbbio. E poi quali sono que' teologi, a

cui qui s'appone si mostruosa dottrina? II nuinero dei teo-

logi probabilisti, & stragrande, ricco di nomi l nobilissimi nella

scienza teologica, inchiuso il Dottore S. Alfonso, contro cui

vibra colpi segnatamente il gladius linguae. Dunque la batta-

glia prende le mosse da un faho supposto, dalla conftrsione di

termini; 1'esterminio 6 minacciato ad un'ombra e thntasima.

Questo vizio (brutto in un logico qualsiasi, bruttissimo in tm

teologo, specialmente se tratti di materie rilevantissime e prati-

che riferentisi alia moralita delle azioni), non s'ha a credere

apparire quasi per inavvertenza una sola volta
; no, esso do-

mina in tutto il libriccino.

Cio posto noi domandiamo quale flgura fara esso mai presso

i dotti. Eccola : pel lato scientiflco sara compatito a dir pocoj

pel lato critico sara giudicato temerario. Conciossiache e da te-

merario il discostarsi dalla scuola e da moltissimi e sommi au-

tori senza ralidissime ragioni. Or gli argomenti messi fuori

dall'autore, dappoichfe si fondano su di un talso supposto, non

passeranno mai e poi mai per buone ragioni. Da temerario e

piu eziandio, 6 il regalare tanti sommi teologi di titoli ingiuriosi,,

quasi che per secoli e secoli nella Chiesa di Dio siasi insegnata

e difesa pubblicamente e scientificamente una dottrina, che ft

un' imipienza, fraudolensa, pernicie, labe, pe.ste ecc.... della

1 Eccono alcuni serondo il gindi/io di S. Alfonso stesso. S. Antonino, Al-

varez D., Aratixo, Baiiez, Soto, De Victoria, i Card. Toleto e Lugo, Suarez,

Vasquez, Lessio, Sanchez, Valentia. A (jiicsti possono ag#iimgrrsi ,-iltri non

pochi, giudicati da S. Alfonso autori gr;i\i < prohahilisti, e alcuni cziandio ^ra-

vissimi e classic!. Per es. Aniico, Amort, De Arriaga Rod., Axor, Barhosa Ag.,

Bonacina, Busembau, Cardenas, Coninck, Lacroix, Gravina Doin., (liovanni da

S. Tom., Laymann, Lezana, Lupo, Pichler, Possevino, Reginaldo, Reiffenstu^,

Reutcr, il Card. Sfondrato, Sporer, Silvio, Tanner, Viva, Zaccaria.
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benignita evangelica, della teologia morale
;

la quale e la

piu pratica, e la piu ovvia delle sacre scienze, che la Chiesa

per mozxo de'suoi ministri nella quotidiana molteplice ammi-

nistrazione de' Sacramenti applica per la direzione e santiflca-

zione delle anime. Questo per i dotti
; quanto ai non dotti noi

temiamo che esso sia pernicioso. In questo solo giudichiamo

convenirgli in realta il titolo di esterminatore.

Dirassi : II libriccino se la prendera contro i soli probabi-

listi, non contro altri. No egli combatte contro tutti. E un

tuziorista ? no
;

e un rigorista ? no
;

e un probabiliorista ?

no
;
e un probabilista o altro qualsiasi ? no. Dunque che sara

mai ? Chi sel sa ? Esso confessa non aver altra missione da

quella in fuori di portare Festerminio su iutto: Ego flagel-

1n.ui Dei ! Rifugge, come le tenebre dalla luce, dalle distinzioni,

quantunque classiche, usate dalla scuola, da tutti. Nel bel me-

glio del ragionare se la sfugge come quel cotale che nella foga

del disputare, sentendosi stretto dal sillogismo, rispose : oh la-

sciamo mia bu.ona rolta da parte la logica e ragioniamo! II fare

distinzioni e ignoranza, imprudenza, astuzia : Quare qui inscie

vel incaiite admiltit illam raferrmie invect'am iheologbrum
divisionem, hodie cot/imunitei* receptam, in probabilistas, pro-

l)fthilio/-i.'</(ix, tulioi-istas, rigoristas, nisi probabilismo adhae-

rcf/f, xiKiniitiet sententiam cogitur gravate ferre
l

. Se non che,

diciamolo schiettaniente, in cio il libriccino confessa pure una

grande verita, la quale avea poco prima inculcata contro lo

stesso Concina ed il Patuzzi. Uterque, dice, multam scientiae

suppellectiletn el ingem studium in hanc controversiam con-

tulerunt. Sed ab adversarioi'itm laqueis non plane se expe-

diunt, qma probabilisticum systema, quod impugnant, non

vmninn reiichart, sed ex parte admiUunt dum se probabUio-

ristas profitentur
2

. Ed e quanto dire che un probabiliorista non

puo sen/a contradire a se stesso impugnare il Probabilismo.

Ed in cio ha ragione da vendere; perche il Probabiliorismo

1 P. 37.

8 P. 35.
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eonio *i*h'nta o \\ifas$urdlla. Infatti dovendo questo combat t<T<>

contro il Tuziorismo dall'una parte e contro il Probabilismo

dall'altra, non puo difendersi dai tuzioristi senza assumere i

principii del Probabilismo
;
ne puo salvarsi dai probabilisti

senza ricorrere a que' principii che nega neirimpugnare il Tu-

ziorismo. Infatti il Probabiliorismo non trova scanipo. E certis-

simo ed evidente che da premesse, le quali rimangono nella cer-

chia della probability, non potra mai e poi mai derivar una

conclusione che abbia certezza. Altrimenti latins pateret cn-
clmio. D'altra parte il Probabiliorismo ammette, (e deve am-

metterlo con tutti i Teologi) che ad operare lecitamente I' ul-

timo giudizio pratico deve essere certo. Or bene esso non puo

sfuggire all' insistenza dei tuzioristi senza ammettere che puo
aversi on giudizio pratico certo da premesse che non passano

i limit! della probabilita; ovvero senza ricorrere ad altri prin-

cipii certi, alia luce de
1

quali si possa trarre una conclusione

certa. Se il primo, avremo un attentato contro le nozioni piu

elementari ed evident! della logica; se il secondo, i probabilio-

risti passano nel campo del Probabilismo; che, veils nolis, cot^sii

altri principii certi altro non sono n possono essere che quolli

su quali poggia solido e saldo il Probabilismo. Chi volesse go-

dere di cosi bello spettacolo non ha che a premiere un pro-

babiliorista, esaminare accuratamente e ridurre a fll di logica

il modo di combattere che egli tiene contro il Tuziorismo ed

il Probabilismo. Questi due soli sistemi possono venire alle

prese quando si tratta di Teologia morale. E siccome, scienti-

flcamente parlando, un teologo non puo con logica essere HH>

o tuziorista o probabilista; cosi chi volesse dirsi probabiliorista

non sara in pratica che o tuziorista ovvero probabilista.

Nel capo IX le cose prendono un aspetto piu serio: si tratta

di entrare piu addentro e ferire proprio nel cuore, cioe noi

principii su cui si fonda, il Probabilismo. Prima pero viene

avvertito il lettore che il Probabilismo e un fraudolento e astuto

numero uno; quindi ad eius theoricam examiwandam

coeca fiducia, sed caida diffidentia nos comitari debet, N/

versutiae profunda penetrare, et, quae ibi eerie latent, cu-
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pimus fallacias apprehendere et in lucem eruere l
. Poffare,

altro non ci manca che il : et dacite caute ! Abbiamo il reo

condannato pria che giudicato. Ottima disposizione, non puo

negarsi, per chi si accinge ad una discussione.

II primo principio che il libriccino chiama ad esame e: qui

probabiliter agit prudenter agit. Rispondiamo che il probabilismo

non ha bisogno di questo principio, il quale, benche possa col-

raggiungervi una spiegazione esser preso in buon senso, pur
suona male, e cosi come e enunciate va rigettato. Chi 1'uso lo

spiego; e la spiegazione che se ne avrebbe a dare non viene

qui considerata. Aggiungiamo pregando 1'oppositore di fare un

po' d'esame, per vedere se per avventura non sia proprio questo,

et quidem preso nel senso suo non vero, il principio che sembra

propugnarsi da lui. Chi sa? Ma proseguiamo.

II secondo principio, dice, e il seguente: Lex dubia non

est lex; oppure: lex dubia non obliged; oppure: lex dubia non

potest inducere obligationem certam. E soggiunge: hoc prin-

cipium reflexwm jjriori innititur ab eoque vigorem trahit 2
.

Rispondiamo : falso, falsissimo. II libriccino non adduce per cio

veruna prova; il tutto che potea fare eca, usando del gladius

linguae, il dirlo principium probabilistica contagione pollutum
ita iuri infaustmn evadit ut leges, quae ad bonum comune

conservandae et custodiendae sunt, debita fraudatas obedien-

tia enervet et dissolvat Monstruosi istius principii de-

formia membra 3
. Fa proprio paura ! Che il negare alle

leggi, che siano vere leggi, la dovuta obbedienza sia cosa pes-

sima, chi puo negarlo? Ma, di grazia, nel nostro caso quello

che viene in questione e proprio questo, cioe se una legge dubbia

sia vera legge. Si puo parlare con tanto zelo di obbedienza

senza supporre il precetto? E un raziocinio chiaro cotesto. Nondi-

meno il libretto torna ad inculcare 1'accortezza: ut circumspecte

agamus el ne verborum iocis, quibus probabilistae illudere so-

1
P. 41.

2 P. 45.

3
P. 46.
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lent, captain i<r '. kaddoppiamo pertanto I'atloii/ioiio, voggia,ma

la macchina messa in opera per gittare a terra <{iiel principio.

Leggi e rileggi che vi trovi mai? Eccolo: Quid (ji-ariu* <jn/i,,,

ipsam legem in dubiutn vocare eiiisque vincidwnt dissolrere 2
?

Di qual legge, di quai viucolo si parla? Senipre lo stesso so-

fisma! Supponesi che la legge gia esista, e die tutto si ridura

per i probabilisti a cercare il rnodo di porla in dnbbio per elu-

derne la obbligazione. Ma questo si chiama aver capito a rove-

scio lo stato della questione! Sed quid levins, prosegue, qnn,,,

legi dubium affingere, quod oritur in meidc homini* letjl su-

biecti, el Indus Jiaesitatio vertere in legem t Che T uoino dubiti

coll' intelletto 6 certo, perche ei ragiona colla niente e non colle

calcagne; ma, poiclie 1' intelletto non crea T oggetto si lo snp-

pone, il dubbio proviene dalla considerazione delle solide ragioni

o pro o contra. E poi, ripetiamo, il dire che Tuomo, inentre

cosi dubita deU'esistenza della legge, e soggetto alia leg-go

subiecti) non e di bel nuovo supporre come inesso fuor di

cio che sta in questione? Piu, Tesitazione e convertita in leggo.

Chi se Te mai sognata siffatta corbelleria ? Noi crediamo d'aver

tan to in mano da dimostrare in appresso questa essere la sola

merce messa in vendita in cotesto libriccino. Caro il nostro

esterminatore, il dubbio non e il principio con cui si regola il

probabilismo, no, mai no.

Primieramente. II dubbio di cui parlano i probabilisti non

e fantastico o negative, si POSITIVO; quello cioe che e effetto

e naturale conseguenza in un uomo prtidente della allenta con-

siderazione di SOLIDE ragioni. Si conviene o non si conviene

con noi in cio ? Se no, si smetta ogni alterco, che il probabi-

lismo combattuto ed extet^minando e un fantaunta e milla piiu

Se si, proseguiamo.

Secondamente: Questo dubbio positive non e la regola o il

principio su cui si posa il Probabilismo, ma e semplicemente
una condizione praereqtUsito SINE QUA NON al procedere oltre.

In altre parole: la legge o si presenta alia merite d'un uoino

1 P. 4.
P. 47.
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grave, dotto, prudente come adorna di ragioni chiare e lam-

panti che la dimostrino esistente; ovvero si presenta fornita di

ragioni, solide si ma che non escono dalla sfera della proba-

bilita. Nel primo caso nessuno puo sognare che intervenga il

Probabilismo. II secondo caso (possibilismo ad accadere, sendo

che 1'uomo non tutto ne sempre conoscecon certezsa) e quello

e SOLO quello nel quale si puu parlare di Probabilismo.

Terzamente: Supposto, e necessariamente supposto, il dub-

bio POSITIVO cagionato dalla considerazione di SOLIDE ragioni,

si precede alia ricerca di un principio CERTO dal quale si possa

trarre una conclusione certa, che sia T ultimo giudizio pra-

tico CERTO, e quindi prossima regola CERTA dell'operare.

In quarto luogo: E cosa evidentissima che da premesse pro-

btti, non puossi dedurre una conclusione certa. Certezza e pro-

babilita si escludono a vicenda; e la conclusione non puo essere

piu ampia delle premesse. Dunque e cosa evidentissima che un

uomo prudente dalla considerazione di ragioni per quanto solide

pur restanti probabili non potra mai e poi mai dedurre una

conclusione certa. Dunque e cosa chiara che un uomo pru-

dente nella supposizione, (fatta di sopra come necessariamente

presupposta condizione) di ritrovarsi nel dubbio posifiro per la

considerazione di ragioni solidamente probabili, non potendo

da queste dedurre la conclusione certa e 1'ultimo giudizio pra-

tico certo ovvero la prossima regola certa, deve necessaria-

mente ricorrere ad altre premesse che sieno eerie. Queste sono

i cosi detti principii reflessi; e si dicono RIFLESSI non gia per

rispetto alia conclusione certa che da essi direUamente si de-

duce; ma perche sono alirl e diversi dalle ragioni solidamente

proljabili, dalla considerazione delle quali I'uomo prudente si

trova nel dubbio positive sull
1

esistenza ed obligazione della

legge.

In quinto luogo: Uno di questi principii, o se piaccia Vunico

principio, e lex dubia non potest inducere obligalionem cer-

tam. E perche il bravo esterminatore sia viemeglio informato

del vero stato delle cose, sappia che neppure questo principio

e la regola del Probabilismo; no, esso e un principio certo,



RIVISTA

uiia pivnu'ssa cor la, La concli'sione, la quale da esso diivt-

si deduce con certezza, e quella die diciamo pro.^imfi

la certa dell' operazioue. II principio suddetto e cosa che

appartiene al campo della, h'losofia morale, dove si discorre degli

atli della volonta, della legge e della obligazione della mede-

sima; e cosa che si riferisce altresi alia filosoh'a specolativa,

dove si esaminano le relazioni deiroggetto dell" intelletto e del

gradi d' appreuderlo, e delle relazioni di questo colla volonta,

la quale la comincia dove esso termina, ne si muove all'atto

{*' uon tanto, quanto e il bene od il dovere da esso manife-

stato. II principio suddetto 6 chiaro e gode d' un ecidente

certezza. Opus et oleum perdere fu, e, e sara il duellar contro

di esso, e pericoloso il darvi di cozzo.

L' autore tuttavia non se ne sa persuadere : qui v' e un

sofisma, grida, Ego dubilo de lege non equivale al lex dubia

t'sf; dovrebbe dirsi: lex mihidubia est. Qui v' e una frode, pro-

se^ne, si vuol coniare un genera.\e principwm (scilicet in pro-

hf/bilismo non otiosa neque lenta est officina jtr/itr/jiiori'i/t),

ex quo deducere possinl (probabilistae) consectaria quae .s//>/

place/it
l
. Oh esecranda officinal I nostri lettori si saranno uia

accorti del brutto scambio che si fa tra il soggetto conoscente

n! il terinine dolTobbliyazione della legge. Ego dubito de lege

equivale a questo: Ego (soggetto conoscente) jiulim (per queste e

queste ragioni solidamente probabili) legem ew <lt<l>ifi,n. Qui

no punto ne poco torna opportune il mihi o il tibi. S' ha a

parlare di un qualunque si sia, il quale si trovi di dorcr.

per obbligazione conosciuta, operare. Non si d& conoscenza

scnza runione del conoscente col conosciuto; como pure non

si da di fatto obbligazione se non conosciuta, perchfe una legge

e quindi un' obbligazione non si puo concepire se non riguardo

ad un essere intellettivo. Quindi uno o ignora affatto la loggo

e robbligazione, o la conosce con certezza, ovvero dubita pru-

doiitemente di essa obbligazione. Nei primi due casi siamo fuori

di questione ;
nel terzo e evidente che il soggetto conoscente

P. 47.
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non puo essere altri che chi dovrebbe operare, ed il termine

delF obbligazione non e esclusivamente egli, ma chiunque si

trovi nelle medesime circostanze. Donde appare manifesto

che se si considera il soggetto conoscente il principio sopra

esposto fe per se imiversale e non fatto tale ad arbitrio e con

soflsma dai probabilisti. Se poi si riguarda il termine delFob-

bligazione il principio imiversale non sempliciter ma ct'm

addito, cioe supposto che vi sia solida probabilita per la non

esistenza o non obbligazione della legge.

MM e gli ignoranti? Rispondiamo. qui si discorre di un si-

stema di teologia, nel quale non gli ignoranti, si bene i teologi

debbon decidere e se appare che detto sistema e secondo la

scienza teologica gli ignoranti si regoleranno con sicurezza se-

condo il medesimo. Del resto la difficolta degli ignoranti e

estrinseca, e ritorna per qualsivoglia altro sistema o dottrina

teologica, come, a mo' d'esempio, per Fatto della fede, eccetera.

Ma non basta: Cum aiidacibus in principiis constituendis in

argumentations audaces simus. Cosi prosegue il Danieli e vuole

argomentare ad hominem. Si lex singulari dice, subditi dubio

collisa in sua obligatione (e dalli col supporre V obbligazione

certa) prosternitur, multo magis id fieri debet per legi con-

trarium subditi indicium Si ergo privatum dubium solrit

obligationem legis etiam divinae, expeditius id perficiet iudi-

cium; quae si ita sint non iam legibus homines subiiciunlr.

sed leges hominibus, quum a singulorum iiidicio et dubio leg>',i>

robur et obligatio pendeat
l

. Piano, piano per carita; Faudacia

e veramente troppa, ed il salto dal mondo della realta a quello
delle fisime 6 orribile. Si calmi alquanto il nostro estermina-

tore ed osservi con un po' di posatezza se nel suo audace ra-

ziocinio vi sia pur 1'ombra di una conseguenza. Per carita, un

po' piu di logica e meno audacia. La stessa osservazione valgao

per tutto quello che si continua dicendo contro il P. Liberatoro,

Probabilismi patronum, nelle pag. 48-50, in riguardo alia pro-

mulgazione della legge, eccetera.

1
P. 48.
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A Irggciv tanti c si hrutti (/iff pro qi<n, diresti che 1'autore

non conosrr 11 Probabtiismo ed i probabilisti so non dal Concina

e dal Patu/zi. Non si potrebbc concopirealtrimonti quelcontinno

star fuori del scininato a scagliare a destra e sinistra scerpelloni

in.-iiidifi. Vi(l<>in>itix, dice a pay. 58, quomodo moreant fproba-

bilistae) inli'rmtnt fit'jtts it/ftr/i/ixic coiixIrticlioiK'ni. Si/if/idas

npiniones probables roptilant principle reflexo Videlicet,

N/ ad syllofjixiitt. fonnitin rolitiimx lianc operalionem conferre %

probabilis o^hiia cf principmm refleocum praemissae sunt syl-

locjismi, e q titbits crat'/fr et in conclusionem trahitur cerli-

h'do . Bravo, bravo davvero; Tha proprio indovinata! E bell' e

iinita per il povero Probabilismo ! Quae hactenus dicta sunt

probabilismnm conterunt 2
. E non poteva concbiudersi diver-

samente da un autore, il quale prima di mettersi a giudi-

care dei principii su cui si fonda il Probabilismo, te lo da

lii.'i per reo e condannato. Chi ricordi le osservazioni da noi

fatte di sopra non durera fatica veruna a convincersi dell'o-

norme sbalestrare che fa il libriccino su questo punto. No, no

mio caro; il sillogismo, dal quale i Probabilisti traggono 1'ul-

timo giudizio pratico per operare, non contiene nessuna pre-

messa probabile. L'asserirlo e confessarsi reo d'ignorare lo stato

della questione, I'affermazione dell'avversario che si vuole im-

pugnare, il punto a che si dirizzano i colpi. Ambe le premesse
sono certe ed evidenti.

La prima e il principio: Lex dnbia non potest inducere

obbUgationem CERTAM. E una proposizione che sara certamente

vera, flnche rimarra certamente vero non potersi avere un ef-

ffetto maggiore della sua causa. Legge nulla, obbligazione nulla
;

legge certa, obbligazione certa
; legge soltanto probabile, obbli-

gazione probabile. Or bene, ecco 1'altra premessa, un'obbliga-

zione probabile, ovvero non certa, e, relativamente airesercizio

di un atto, una non-obbltgazione. Ancor questa e chiara ed

ovidente. Infatti:

1.) So taluno non ha certa obbligazione a porre un atto,

1

P. 59.
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non e tenuto a porlo; or chi non e tenuto a poire un atto

puo astenersene ossia puo non porlo. Ma qui sta la difflcolta,

dirassi: come mai la mente potra capacitarsi che un'obbliga-

zione probabrte sia non-obbllgazinne? Rispondiamo che nel-

Fargomento aggiungemmo : reJcfi'-fnn^ite all' esercizio di itn

ct/o. Per certo Fintelletto intendera sempre Foggetto quale in

se gli si rappresenta ; eppero un' obbligazione probabile la giu-

dichera sempre probabile nelFordine sperttlatiro, in cui si ri-

guarda la relazione tra soggetto e predicate. Nell' ordine pra-
ticn la bisogna va diversamente. Quando si tratta delFeser-

cizio di un atto, (ed a questo necessariamente si riferisce

I'agire o non agire della volonta, la quale non puo appe-
tire una cosa altrimenti che prout est in exsecutione) affinchfe

la volonta sia tenuta a uscire nell'atto tale o tal'altro deter-

minate, si richiede il previo giudizio che esso atto deve porxi.

Or bene 1'intelletto non puo, mentre vede F obbligazione di

emettere un atto soltanto probabile, giudicare che esso debba

esser posto. Dunque finatantoch^ un'obbligazione fe riconosciuta

come probabile, essa e inefflcace relativamente all'esercizio di

un atto piuttosto che un altro. In altre parole : L 1

obbligazione

si riferisce essenzialmente alFesercizio di un atto. Ma un'ob-

f)ligazione probabile e, relativamente alFesercizio di un atto,

inefficace o nulla. Dunque un'obbligazione probabile, relativa-

mente alFesercizio di un atto, e in realta una non-oWliga-

zione. La conclusione e tanto evidente quanto 6 evidente che

la probabilita non pud essere n^ puo dare la certezza.

2.) Aggiungi che il giudizio, secondo la nota dottrina di

S. Tommaso, riguarda I'esse rei; perch6 dice essere cio che e,

non essere cio che non e. D'altra parte 6 evidente che Fesi-

stenza della legge e della sua obbligazione riguarda il fatto.

Cio posto si consideri che questo sta in indivisibile, vogliam

dire: la legge e Fobbligazione di fatto o esiste o non esiste. E

quando diciamo che Fintelletto considerando le ragioni^con cui

la legge e Fobbligazione se gli manifesta reale ed esistente,

le trova soltnnto, Ijenche solidamente, probabili, e quindi dice

la legge e Fobbligazione essere probabili, non e rivolto di-

Serie XIII, vol. IX, fasc. 903. 22 27 gennaio 1898.
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rettaincntc ;\\Yt'sis/<'/t;<i di fatto della loggf 0( 1 obbliga/iow.

No, esso, chi bene attonda, considora quella non so qual

forza maggiore o minore che hanno le ragioni probabili, le

quali non dimostrano, ma, ci si permetta il vocabolo, tentano

in certo qual modo di dimostraro esistente di fatto la legge

e 1' obbligazione. L'intelletto vede quelle ragioni probabili ri-

guardo all' esistenza della legge ed obbligazione, come noi veg-

giamo uno il quale per giungere a toccare un punto elevato

s'erge sulla punta de'piedi e stende il braccio; e un tentative,

ma non v'arriva. Donde apparisce manifestamente che 1'in-

telletto, in considerando la forza maggiore o minore delle

ragioni probabili, non esce dall'ordine meramente logico, perche

non considera direttamente Y esistenza di fatto deir obbliga-

zione, si e solamente la forza o qualita delle ragioni che ad

esso si riferiscono. E siccome nel meno non puo vedersi il

piu, e la certezza e piii che la probabilita; cosi ripugna che il

fatto dell'esistenza, (che appartiene all'ordine reale, e non logico;

alle cose eerie, e non soltanto probabili} possa aversi alia luce

e considerazione di ragioni .solamente probabili. Or bene T ob-

bligazione, come dicemmo, si riferisce essenzialmente alFeser-

cizio dell'atto; dunque ripugna che Tintelletto giudichi esservi

obbligazione per la posizione d' un atto, flntantoche conosce la

sola probability delle ragioni, che alia medesima posizione del-

l'atto si riferiscono.

Dal fin qui detto apparisce come la macchina reflexa del

Probabilismo messa fuori dal libriccino e tutta cosa sua o per

certo fantastica. II nostro esterminatore prima di cimentarsi

col suo nemico avrebbe dovuto per prudenza conoscerne le forze

reali di cui esso dispone. Nella tenzone scolastica la increscere

bonamente di se chi ad ogni pie sospinto e costretto a sentirsi

dare per sola risposta un neyo il sifppoxto, non e questo qucllo

di cui si tratta, siete fuori della questione^ & simili.

Opponiamo in epilogo alle tante falsitk dette daH'autore il

rnodo vero e giusto con cui procedono i teologi probabilisti.

1
)

II Probabilismo esige come condizione necessariamente pre-

supposta che 1'intelletto abbia presente ragioni SOLIDAMENTE
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PROBABILI per la non-esistenza od obbligazione della legge.

2) II dubbio quindi che si presuppone e POSITIVO. 3) Tuttavia

ne le ragioni probabili ne il dubbio positive sono i principii

su cui poggia il Probabilismo come Sistema. 4) La regola pros-

sima certa dell'operazione e una conclusione, la quale si de-

duce non gia dalle ragioni probabili ne dal dubbio, ma da

premesse filosoflcamente eerie. Queste premesse sono: Una

legge DUBBIA non pub produrre una obbligazione CERTA.

Una obbligazione non certa e, riguardo al dover porre o non

porre un atio, NULLA. Ambedue sono certe ed evident! quanto

certo ed evidente e che non puossi dare effetto maggiore della

sua causa, o che 1'ordine specolativo non e il pratico.

Ci rimane a vedere come in cotesto libro venga trattato

S. Alfonso de' Liquori, il che fareino in altro quaderno.

II.

In Summam Theologicam dim Thomae Aquinatis. De Trini-

tate P. I. qq. XXVII-XLIII. Praelectiones habitae in Ponlif.

Sem. Romano et Collegio Urbano a FRANCISCO prof. SATOLLI.

Romae ex Typ. Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1887.

Un vol. in 8 gr. di pag. XV-547. Prezzo L. 8.

II mistero della santissima Trinita e il fondamento della

nostra santa Religione, il primo e piu recondito dei propostici

nella Rivelazione. I santi Padri furono quindi in peculiar modo

solleciti, [pur confessando apertamente 1'assoluta impotenza

della nostra mente, vuoi per conoscerne il modo (quid sit) vuoi

per aflermarne con certezza 1'osistenza (quod est),] di proporlo

ai fedeli e di renderlo, per quanto si puo, acc^ssibile all'intelletto.

Per questo andarono in cerca di similitudini, domandandone in

presto alle cose create, e si studiarono di adombrare in qual-

che modo cose si sublimi, rendendo per tal guisa, per quanto
e dato, visibile Fiiivisibile. Quindi doppio melodo, doppio pro-

cesso. Col primo si propone la parola di Dio, manifestataci per

bocca di Gesu Cristo e de' suoi Apostoli; col secondo si esi-
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biscono quolle considerazioni che pivsr dalle cose create s<>r-

vono e non poco giovano a ibrmarsene una qualche idea. 11

primo propone, il secondo espone; pel primo si crede ci6 che

Dio rivela, pel secomlo si tenta di capire am concetti analog i

la cosa rilevata. II primo assolutamente ixrcssario, indispen-

sabile, principale; il secondo convenieiitissimo, utilissimo, s<-

condario. II primo puo, strettissimarnente parlando, stare senza

il secondo, non cosi questo senza di quello. Che il captivare

Tintelletto in ossequio della fede s'addice di natura sua al primo.

Diciamo stretlissimamente parlando, perche d'altra parte e nella

natura delle cose il cercare dMntendere quello che ci vien pro-

posto ; quindi il darsi premura di rappresentare a se e ad altri

con immagini piii o meno vive quello, che fermamente per

1'autorita di Dio rivelante crediamo.

Dal che segue manifesto che umanamente parlando non

possono i due metodi o processi sopra indicati andar disgiunti,

e grande e funesto errore sarebbe dar lo sfratto, come sogliamo

dire, a quelle specolazioni, colle quali si cerca di capire quanto

si crede, e che non s'intende se prirna non si crede, e che

anzi, si crede perche s'intenda. II ricorrere pertanto nelFespo-

sizione del mistero della Santissima Trinita alle nozioni sommini-

strateci dalla ragione di relazioni, di persona, di essenza, ed

al modo con cui in noi si svolge Yattimta dell'intelletto e della

volonta, non s'ha a dire un andarsene in astruserie e meta-

fisicherie. Potra ben darsi che taluno non faccia buon viso a

tale o cotale svolgimento, condotto secondo i principii di questa

o cotesta scuola; ma con cio non s'impugna ne il principio n6

il fatto deH'adoprare un'esposizione del mistero, si e solamente

un nwdo determinate d'esporlo. Siffatta discussione non e no-

civa, ma scientiflca e soprammodo utile, giungendosi per simil

guisa ad avere un' esposizione scolastica del donima, se non

adequata (il
che e impossibile) per certo relativamente al nostro

intelletto meno manca e meno difficile.

In questo miro la Scolastica, la quale seguendo le orme

dei Santi Padri, dopo aver recato le prove della Scrittura e

Tradizione (e sono veramente quelle per cui si amrnettono con
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fodo le verita rilevate) veniva proponendo e discutendo i varii

modi di esposizione, che secondo le diverse scuole, piii o nieno

discordi fra loro, assegnavansi. La qual cosa giovo e condusse

nello stesso tempo a mettere in chiara e manifesta luce i pregi

incomparabili deir Angelico Dottore, il quale nell' investigare,

per quanto e dato ad umano intelletto, i misteri di Dio, sopra

tutli come aquila vola, e nel proporne giustamente, chiara-

mente, sodamente una esposizione scolastica e con tutta ve-

rita il maestro di color che sanno. Le sue question! sul mi-

stero della Santissima Trinita, comprese tra la XXVII e la

XLIII della prima parte della Somma Teologica, sono superior!

ad ogni elogio. L'Aquinate, profondo conoscitore de' santi Pa-

dri greci e latini, presenta in modo ammirabile al lettore quanto

essi ne scrissero e disputarono. La brevita non nuoce alia chia-

rezza, n& rargomentazione all'unzione.

Su queste diciassette questioni teologiche intorno al mistero

della SS. Trinita, versa il commento del ch. Prof. Mons. Sa-

tolli. Commento die noi non esitiamo di raccomandare a' nostri

lettori, ed a tutti gli studiosi della Teologia dommatica. II nome

del ch. Autore e noto, la Cattedra cui egli onora conosciuta.

Le dottrine sono quelle dell' Aquinate. Metodo ordinato, dire

scolastico, abboudanza d'argomenti, presi eziandio da altre opere

del Santo Dottore
, e, ove si richiegga, copia di testi di Sacra

Scrittura e di SS. Padri. A rendere meno difflcili le sublimis-

sime verita, che cosi sottilmente si espongono dietro i piu ce-

lebri Commentatori, il ch. Autore premette sempre quello che

in ciascuna questione e necessario a supporsi. Lo scolare per-

tanto vi ritrova una dovizia di nozioni e dichiarazioni per esem-

pio sulla relazione, sulla natura, essenza, persona, sulrerbo,

della mente ecc. E riguardo a questo ultimo il ch. Professore

venendo ad esporre 1'articolo primo della questione trentesima

quarta, nel quale si domanda: tit-rum rerbum in div^inis sit

no-men personale, fa col Gaetano osservare il Santo Dottore

in hac diibitatione paulatim ad veritatis perfectionem per-

venisse l
. Imperocche, considerati i tre luoghi in cui F Ange-

1

Pag. 227.
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lico tocca il medesimo punto, apparisce una triplico risposta. La

srconda (ed e quella data uelle quostioni Deveritate) vien detta

dal ch. Autore migliore della priina (manifestata nel Commento
d 'He Sentenze); la terza poi (espressa nella Somma Teologica),

ottima 2
. Qui lo scolaro e condotto abilmente per mano ad os-

servare le ragioni per le quali T Aquinate asseriva nel Com-

mento die verbum in divinis secondo diversi rispetti doveasi

dire ed essenlialiter e personaliter ; e quelle per le quali po-

scia nelle Question! disputate insegnava che propriamente dovea

dirsi personaliter, quantunque polesse impropriainente dirsi an-

che essentialiter 3
. Nella Somma Teologica flnalmente esclude an-

che questa restrizione, afferma esplicitamente che verbum in di-

in nessun modo s'ha a dire essentialiter, si solamente per-

r. Dal che apparisce con quanta accuratezza va studiato

rAugelico Dottore, e con quanta diligenza debbonsi confrontare

insieme i varii luoghi dove Egli tratta la stessa questione.

II ch. Autore soggiunse ad ogni conclusione una serie di

obbiezioni, e sono in generale quelle stesse che si trovano pre-

messe ad ogni articolo; vengono esposte in Ibrma sillogistica

colla relativa soluzione data nella medesima forma. Ove poi

accada che TAngelico nella risposta ad alcuua difflcolta esponga

qualche punto di dottrina, che serva a chiarire in modo spe-

ciale od a confermare la tesi svolta e propugnata nel corpo

delFarticolo, come suol dirsi, T illustre Professore opportuna-

mente lo assume, ed iuserisce in quello che preinette alia con-

clusione, ovvero a modo di argomento tra gii altri co' quali

questa vien da lui provata.

In somma lo studioso di Teologia trovera qui un vero com-

mcntario delle diciassette questioni della Somma Teologica di

S. Tommaso intorno al Mistero della SS. Trinita. Esso ricliiede

una lettura seria ed attenta, la quale non nianchera d'essere

per piu capi utile e fruttuosa assai. II ch. Prof. Mons. Satolli

s'abbia per parte nostra le sincere lodi e congratulazioni pel

suo dotto e scolastico commentario.
1

1
Pag. 2*:i.

3

Pagg.
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III.

Degli enti morali. Dissertazione giuridica del C. Arcid. GIU-

SEPPE GANZI Prof, di Teologia. Vigevano, tip. Nazionale

di Domenico Morono, 1887. In 8 gr., di pagg. 90.

E un libro piccolo di mole ma ripieno di soda dottrina. Stile

breve e conciso, chiaro e ordinato, risoluto ed energico : argo-

mentazione robusta. L'autore lo scrisse in occasione di un caso

di morale proposto per la diocesi di Vigevano, nel quale si di-

scuteva se e quale ingerenza spetti al Poter ecclesiastico ed

al Poter civile nella fondazione e nel regime degli enti mo-

rali J
. La parola e rivolta non agli atei e miscredenti, si a

coloro che ammettono e credono veramente la divinita di Gesu

Cristo e la divina istituzione della Chiesa, e vogliono esser lo-

gici. I principii che vi si stabiliscono riguardano la questione

non solo degli enti morali minori ina soprattutto della con-

troversia piii grande che possa interessare uno Stato, quali

siano cioe i suoi rapporti verso la Chiesa, eppero verso il

potere ecclesiastico,. il Papa anzitutto.
2 Dal che appareJ'op-

portunita e Tutilita di cotesto opuscolo.

Esso e diviso in sei capi. Nel primo si da la definiziotie del-

Yente morale, la divisione in enti morali collettivi o fittizii siano

religiosi, o civili, o misti.

Nel secondo capo si tratta della legittimita degli enti mo-

rali, e quindi dei criterii per quella necessarii. I criteri sono

tre: la legge divina, la naturale, la generale ecclesiastica.

La legge naturale determina quali enti morali necessarii, e per

cio stesso legittimi, la societa religiosa, la societa domestica,

la societa civile. La prima necessaria a tutti gli uomini, le altre

due agli uomini in generale. La legge divina determina:

1 Qual sia la societa religiosa, cioe la Chiesa di Gesu Cristo

nel suo triplice stato, ed in particolare la Chiesa militarite

'

Prefazione, pag. 3.

Ivi, pag. 4.
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fondata sopra san Pietro ed i suoi Successor! ossia la Romano-

cattolica; 2 quale rorganismo sostanziale della Chiesa uni-

versale...; 3 gli articoli cardinal! del triplice codice (gerar-

chico, liturgico e morale) della Chiesa militante
;
4 e lo

statute costitutivo e governativo della famiglia, specialmente

cristiana *. La legge generale ecclesiastica determina in par-

ticolare quegli enti morali, che dalla legge divina o non sono

determinati che in generale, come per la Diocesi ecc...; ovvero

non sono in nessun modo determinati, come gli enti morali

religiosi o misti 2
. La legge civile non puossi dire un criterio

per la legittimita di un ente morale, bench& meramente civile
;

3

e mentre dall' una parte la Chiesa come tale gode assoluta in-

dipendenza, lo Stato dall'altra ha una dipendenza dottrinale e

giuridica dal potere ecclesiastico, quantunque abbia una indi-

pendenza relativa d'azione o d'esecuzione 4
.

N>1 capo terzo parlasi dei diritti della Chiesa nelFordine tem-

porale. Discorrendo del Papa dice sue prerogative essere : l
a La

indipendenza personale da ogni potere umano; 2a L'arbitrato

politico nelle contese fra sudditti e Governi, e fra Stati e Stati,

massime se Governanti o sudditi sono cristiani
;
3ft La sovra-

nita civile o politica, almeno radicale. Tra le molte autorita

che pone in conferma di quest' ultima cita le parole del Bonghi

(Pio IX ed il futuro Conclave, pag. 118); II Pontificate non

puo inantener la sua riputazione d'autorita mondiale e la sua

efflcacia, come tale, se non a patto di non essere n6 parer

collegato col Governo italiano. II giorno che fosse creduto

vincolato con questo cesserebbe d'aver la fiducia dei catto-

lici delle altre parti d'Europa, anzi del mondo. 5 Alle quali

parole si potrebbero far seguire alcune altre di quell'uomo che

oggi e riputato (o per amore o per for/a, chi lo sa?) 1'uoino

della circostanza, vogliam dire del Crispi. Questi, neppur so-

'

Pag. 17.

2

Pag. 18.

1
Pag. 20 24.

4

Pag. 24 29.

5

Pag. 37.
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gnando il posto che piu tardi avrebbe occupato e la parte che

avrebbe rappresentata nella Roma dei Papi, disse nelle Camere

ai 17 novembre 1864, le seguenti parole: Essa (Chiesa) per

la sua indole universale bisogna che viva da se, che non si

assoggetti ad alcuna potesta temporale, perche altrimenti le

mancherebbe quella indipendenza che vogliono in essa le na-

zioni, le quali credono in lei... Avea ragione il generale La-

marmora di non poter comprendere la simultanea presenza

del Re e del Papa a Roma.... II Ponteflce Romano, quale oggi

costituito, non puo divenire cittadino d' un grande Stato,

discendendo dal trono, su cui lo venera tutta la cattolicita.

Bisogna che sia Principe e Signore in casa SIM, a nessuno

secondo.

Nel capo quarto si discorre dei costitutivi vuoi generici vuoi

speciflci dell'ente morale l
. E qui fa osservare il ch. Prof. Ganzi

che non puo esser legittima, od ente morale, un'istituzione

che avesse un fine (generico o specifico) malvagio, cioe con-

trario alia fede o alia religione, o alia giustizia od altra virtu

secondo la dottrina cattolica. Onde segue che non sono enti

morali le comunita religiose degli infedeli eretici o scisma-

tici, le sette dei Massoni sotto qualsiasi nome, dei cattolico-

liberali ecc.; ne le unioni coniugali senza matrimonio, oppure
basate sopra un matrimonio invalido p. es. meramente ci-

vile; ne i corpi politici animati da odio positive e sistema-

tico contro la Chiesa, ne le case di corruzione, i collegi od

asili di educazione laica (come dicono) ossia atea ecc.
2

Nei capi quinto e sesto si discute quello che si richiede e

basta per la fondazione di un ente morale, ed esaminansi i

varii modi in cui si puo dar nel soverchio, in un senso vuoi

negative vuoi positive, riguardo alia medesima. 3 In queste ul-

time pagine il dotto autore mette sotto gli occhi di chi legge

tutti ad uno ad uno i principali fatti di dispotismo, di illogica

e anti-liberale condotta, di pretta tirannia, con cui gli attuali

1
Pag. 46-60.

2

Pag. 48.

3
Pag. 60-84.
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govcrni sotto il hiigianlo iiomc <li progivsso prrcano contro

tutti gli enti morali ivligiosi, inisti e non pochi mrniMH'iito

civili. Oh Icggano questo vero cumulo di inali coloro i quali,

o per ignoranza ovvero per poca accortezza, credono che i no-

stri tempi, e qua'nto in essi veggiamo accadere, abbiano a for-

inare le piu belle e piu gloriose pagine della storia patria !

Grande e T utilita che, a nostro giudizio, potra arrecare

1'attentae spassionata considerazione delle verita, che in questo

si 10 opuscolo propone e discute il Prof. Ganzi. Per questo lo

rarcomandiamo caldamente.

In una breve Appendice 1'autore soggiunge varii errori del

Rosmini nella materia che qui si tratta.

IV.

n Libemlismo peccalo. Questioni che scottano. Del Sacerdole

1). FELICE SARDA e SALvANY. Trciduzione rifatta sull' ori-

ginale spagnuolo con approrasione dell'Autore. Prato, Tip.

Giachetti, Figlio e C. 1888. Un vol. in 16 pp. XV-154,

prezzo centesimi 80. Per 12 copie L. 8.

Annunziamo con vero piacere la versione italiana c.he di

bel nuovo s' e fatta sull' originale spagnuolo di questo prezioso

libro, lavoro del dotto Mons. Sarda y Salvany. La traduzione

e corretta e buona; in non pochi luoghi quanto allo stile ed

alle frasi diversa da quella gia fatta e stampata in Ispagna

parecchi mesi fa.
l La parte dottrinale di cotesto libro, la quale

riguarda il liberalismo, e eccellente, conforme ai document! di

Pio IX e di Leone XIII, e giudicata dalla Sacra Gongregaztone

dell'Indice dottrinasana . I nostri lettori ricorderanno quello

1

Questa prirna tradu/ione o stata ristampata qui in Hoina, colla appro-

vazione del Maestro del S. Pala/zo, e noi 1'indichianio ai nostri lettori: If. Ld-

BKHAUSMO K I'KCC.VTO. Qncstioni rln- scoltano. Del Sacerdole D. FKUCK S.VHDA

K SAI.VA.NY. Trailuzione dallo Sixit/imnlo. Con censttra e facolta arlmifistirfi.

Roma Tip. della Societa Cattolica f.stnillira, d887. L'n vol. in 16." />/. <li

pafK/. 17/-230, prezzo cent. 80.
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che noi, in occasione della lettera manclata per online della

medesima, scrivemmo
;
afflne di difenderla dalle storte e irre-

verenti interprotazioni d'alcuni. Non ci occupammo di fare

un j

esposizione accurata delle dottrine nel libro contenute in-

torno al liberalismo, perchfe non era questo il nostro scopo in

quell' occasion e, come dicemmo; ed eziandio perche vi s'impu-

gnano teoriche e principii gia piu volte da noi esposti e con-

fatati. N6 vi sarebbe stata ragione di tornarvi sopra; se non

ci costringesse a cio la necessita di dar contezza ai nostri let-

tori di un nuovo documento relative alia quistione; quello cioe

di una lettera data dalla Secreteria della Sacra Congregazione

dell'Indice ai 29 di agosto 1887, e sottoscritta daU'Emo Pre-

fetto Cord. Martinelli, e dal Rmo P. Saccheri Segretario della

medesima.

Per intenderne lo scopo si ricordi qui tutto 1'occorso in-

torno al libro // Liberalismo <> peccato . Appena esso vide

la luce, coll' approvazione ecclesiastica, tostamente fu contra-

detto (riguardandosi le cose quasi sempre dal lato politico) da

un libro intitolato El proceso . Denunziati amendue alia

Sacra Congregazione dell' Indice, questa die giudizio favorevole

al primo, sfavorevole al secondo. Di qui un grande scalpore,

originate da varie cagioni, quali esponemmo nel vol. VII, p. 61,

e poscia una polemica accesa e viva assai. Alcuni cattolici di

Spagna fecero un appello manoscritto al S. Padre, supplicando

si degnasse di dichiarare il vero senso delle lodi dalla Sacra

Congregazione dell'Indice tributate al libro 77 Liberalismo e

peccato . Per soddisfare un tal desiderio venne mandata al-

TEccnio e Rmo Monsignor Giacomo Catala \ Albosa, Vescovo

di Barcellona la seguente lettera.

Romae ex Seer. Sacrae Indicis Congregation is die 29

augusti 1887.

Illme ac Rme, Domine uti frater.

Delatae sunt ad Apostolicam Sedem supplices preces quo-

rumdam fldelium istius Dioeceseos scire cupientium quaenam
sit genuina signiflcatio literarum, quae a R. P. Secretario

Sacrae Indicis Congregationis de presbyteri D. Felicis Sarda
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ot Salvany opuscule, cui titulus El //l>f,-/tlixmo es

die 10 januarii hujus anni ad amplitudinem Tnam datae

fuerunt.

Rations qua*
1 dubitationibus ot anxictatibus locum d'd<--

runt ex eo ortae sunt, quod harum literarum sensa ad po-

liticas quaestiones, quae inter Hispaniae catholicos fervent,

nonnulli pertrahere voluerunt, unde acres inter ephemeridum

scriptores disputationes sequutae sunt, conscientiis pertur-

bandis et opinionum dissidiis fovendis aptae.

Mature, Summi Pontiflcis jussu, praefatis precibus per-

pensis, apprime perspicere licuit laudes per epistolam P. Se-

cretarii praedicto opusculo tributas, ex quibus potissimum

dubitandi ratio petebatur, ad abstractam dumtaxat thesim et

iioneralia doctrinae principia referri, quae a 1). Sarda in suo

scripto clare et ordinatim exposita sunt, juxta ea quae ab

Ecclesia docentur, minime vero ad incidentales quasdam pro-

positiones sive allusiones ibidem forte contentas, quae con-

cretum factorum ordinem vel rerum politicarum Hispaniae

statum respiciunt; neque enim haec attingendi ulla mens

aut propositum fuit. Quapropter latior harum laudum inter-

pretatio, aut eas ad unius politicae partis asseclas, atque ad

eorumdem procedendi modum in alterius partis detrimentum

proferre, velut quidam conati sunt, nullo pacto fuit neque

esse potuit in consilio Sacrae Congregationis. Fundamentum

itaque destituuntur aberrandi timores illorum catholicorum

qui, seposita privatorum scriptorum auctoritate, pro sua

agendi ratione in Religionis juribus tutandis rebusque pro-

vehendis solemnia sequuntur Romani Pontiftcis documenta <>t

monita, nominatim ea, quae per Encyclicas litteras Cum
multa et Immortale Dei tradita sunt. Ipsi porro tutissimam

hanc normam ab Apostolica Sede fidelibus universis et hi-

spanis praesertim propositam fldeliter sincereque sectantes,

certi esse possunt, se non solum officium omnibus impositum
catholicis impleturos, seil praeconio etiam dignos fore, proin-

deque imm^rito perterritos fuisse ob minus rectas interpre-
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tationes quae, politicis suadentibus passionibus, epistolae ab

Indicis Secretario subscriptae tributae sunt.

Quae omnia perpendens hnec Sacra Congregatio has lit-

teras Amplitudini Ttiae dandas esse censuit ut, ipsis publici

juris factis, legitima ac vera interpretatio in istis regionibus

restituatur laudibus, quas D. Sarda ob suum opuseulum pro-

meruit, et amoveatur quaelibet occasio ulterioris conscientia-

rnni pertubationis aut acriuni disputationum, quae sterile*

in bonum cum sint, perniciosos effectus in detrimentum Ec-

clesiae, cuius n'nis est salus animarum et veritatis justitiaeque

regnum, semper pepererunt.

Interim fausta ac felicia Tibi a Domino adprecor, et cum

onmi observantiae significatione subscribe :

Amplitudinis Tuae

Addictissimus Famulus

Fr. Tomas Ma Card. Martinelli Ep. Sabin., Praefectus

Fr. Hier. Pius Saccheri Ord. Praedi, Secretarius

Illmo ac Rmo Domino

Dno Jacolx) Gatala et Albosa Ep. Barcinonensi

Barcinonam

Questa lett.era e in parte confermativa; in parte confermativa

insieme e dichiarativa
;
ed in parte 6 soltanto dichiarativa. Essa

6 confermativa delle lodi date dalla Sacra Congregazione e

communicate dal Rmo Segretario colla lettera del 10 Gennaro;

dappoiche si dice che Monsignor Sarda merito quelle lodi ob

suum opuseulum. E confermativa e dichiarativa insieme ri-

guardo al contenuto del libro stesso. Imperocchfe distinguendo

in esso la parte dottrinale e sostanziale dalla secondaria, dice

le lodi riferirsi alia prima e non alia seconda, nella quale forse

si contengono (forte content-as) allusion! incidentali all'ordine

concrete e stato attuale delle cose pubbliche di Spagna. E la

parte sostanziale si dichiara esposta juxta ea quae ab Ecclesia

docentur, vale a dire conforme all' insegnamento della Chiesa;

il che signiflca, chi ben consider!, qualche cosa di piu che la

formola dottrina sana . E flnalmente la presente lettera sol-

tanto dichiarativa riguardo a due punti: 1 AN'mtwpretazione
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ed all'uso delle suddette lodi, direndosi non essere stati n& po-
tere essere stati nella mente della Sacra Congregazione una

piu ampia interpreta/ione ed 1111 uso a detrimento di altri che,

dentro i limit! della religione cattolica, politicamente la sen-

tivano ed operavano diversamente; 2 A quei cattolici che <li-

cono volere nella difesa della Religione seguire i document!

del Romano Ponteflce specialmente 1'Enciclica Cum multa ed

Immortals Dei. Di essi si dichiara che furono senza fondamento

i loro timori e senza ragione i loro terrori; essendo eviden-

tissimo che chi segue (ed ogni buon cattolico il dee) le due

Encicliche sopra memorate, va sicuro ed e degno di lode.

Riassumendo pertanto questo impor'tate documento dcve

dirsi. 1 Nel libro di Monsignor Sarda vanno distinte due parti

la sostanziale e la accidentals;
1 2 Quello che 6 stato appro-

vato fe il libro (non altri scritti sia dello stesso autore sia di

qualsivoglia altro), e il libro quanto alia parte sostanziale e

principals.
2 3 II giudizio della Sacra Congregazione non si ri-

ferisce a parlito politico.
3 4 Chi ve lo avea riferito, erasi

illogicamente ingannato.
* 5 Quindi non la Sacra Congrega-

zione, si bene altri fu cagione di acerbe questioni.
5 6 I timori

ed i terrori su tal punto erano al tutto immaginarii
6
.

1 Indichianio al lettore i luoghi dove noi trattando questa (inestione pro-

ponemino, in sostanza, le stesse osservazioni. Presente Serie, vol. VI, pag. 530,

544; vol. VII, pagg. 38, 49, 50.

a Vol. VII, p- 50, 53.
3

Ivi p. 45, 53, 55, 61.

4
Ivi p. 40, 55.

6 Ivi p. 61.

6
Ivi p. 49, :;:.
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ADAM. Le Dame di Carita. Galatina, Tip. Mariano, 1888. Un vol. in

16. L. 1.

Raccomandiaino vivamente questo

aureo libretto, destinato a diflbudere

sempre piii, fra le signore secolari, la

primitiva istituzione di San Vincenzo

de'Paoli. La prinia parte comprende
come in un quadro i begli esenipii di

carita, che illustri donne lasciarono alia

Chiesa dai tempi apostolici fino a noi.

Non diremo pero che il quadro sia

compiuto. P. e., tra le donne dei primi

secoli, non troviamo S. Anastasia Ro-

mana, 1' arnica fedele di S. Grisogono,

la quale, dopo la morte del marito suo

Publio, consacro a' poveri tutte le sue

immense ricchezze e, benche giovane

e donna, si fe a girare 1' Italia, 1'Asia

e ii Sirmio per conso'are ed aiutare

i martiri di G. C.

La seconda parte abbraccia la sto-

ria dell' associazione, le sue regole e

i beni spiritual! concessi in gran copia

a chi ne fa parte.

ANNALI DI STATISTICA. -- Inchiesta statistica sugli istituti dei Sordo-

mnti c dei ciechi, Roma, Tipografia Legale di A. Pasqualini e G. Zappa,

1887. In .10, di pagg. 00 con tavole. Prezzo L. I.

AN.NALI DI STATISTICA. -- Statistica industriale, fascicolo VII. Xotizie

sulle condizioui iudustriali della Provincia di Mantova. Roma, Tipogra-

lia Eredi Botta, 1887. In 10, di pagg. 00 con tavole. Prezzo L. 4,50.

A.\OXIMO. -- Contro una nuova pubblicazione periodica. Appello al buon

senso ed al cuore dei Genovesi, anzi de'gl' Italian!, di un Avvocato che

non esercita. Genora, Tipoer. del R. 1st it. Sordo-Muti 1887. Un vol.
j,. .- ,>

in 16. di pag. 64.

L'occasione per la ([uale fu srritto

questo opuscoletto e particolare e lo-

cale : i principii e le huone riflessioni

che dall'autore si enunciano contro la

stampa empia, immorale, atea sono

universal! e comuni a tutti i cattolici

ed iiomini che conservano ancora un

po'di buon senso e 1'intelletto sano.

AKCHIVK) YKMKTO. -- Pubblicazione periodica della Ii. Dep. Veneta so-

pra gli studi di storia patria. Anno XVII, Nuova Serie, fasc. 67. Ye-

ne:-ui, Stabilimento tipografico fratelli Visentiui, 1887. In 8, di p;iuu.

-256, 5-2.

APOLDA (d') Vedi CUItK.

BACCKLi.t NONO r.Aln. -- Strenua Istriana per T anno 1888 di Nono

C-aio Baccelli. Anno sedicesimo. Firenze, Miccolai 1887. Un volumetto

in 16 di pagg. 352. Prezzo L. 1,40.

Ouesta strenna, anziclu Istriana, le grazie di lingua che infiorano le

dovrebbe ehiamarsi toscana: tante sono descrizioni de viaggi, i dialoghi e i
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raccnnti niorali dello Scliinid, rhr \i la scric gia incominciata ncllc slrrmie

si riproducono tradotti, continuando precedent!.

F5.Vr.CI <P. P. G.)
-- Vita di S. Filippo Ncri del P. P. G. HACC.I, rive-

duta eritoccata quanto alia forma dal sac. Salvat.ore .Maslrnsanti. Milnint.

Carlo Barbiui edit. Via Chiaravalle n. 1). (In vol. in 10. di pagg. I -2".,

prezzo cent. 50.

La ristampa della vita di S. Filippo la letturu. Cnloro die cercano Imoni

narrata dal Bacci e fatta coll' ammo di libri da mettere in maim dci fanciulli,

giovare i giovanetti. E un libretto ne hanno uno ecce'lente in questa \ ita

scritto con semplicita e divozione, e di S. Filippo Neri.

ne tornera per certo non poco utile

BELLI ABB. DOTT. MAKCO. La neW* ro~>v Aaxcdai/Mv.'wv di S-
nofonte Ateniese. Osservazioni dcll'Ab. Dott. Mario Belli. Udine, Tip.

del Patronato
; 1887. Un opuscolo in 10 di pagg. I,"i3.

II eh. Prof. Belli tocca anzitntto nondimeno che la parte cnsi delta

delle questioni critiche ri^uardo al- artvstico-letleraria e la biblioyrnfica lasci

1'autore, al tempo e alia forma della a desiderare ali-una cosa, se n<n si

IloXtret'a. Passa quindi ad esporne vnole chc rosi com' e dcliha soddisfare

il contenuto e termina col darne la a quanto in simili studii richieggono
versione italiana. Sebbene questo la- i dotti.

voro abbia non pochi pregi, ci pare

BEHTA CAN. AUGUSTO. Scelta di Studii biblici. La Bibbia e le Scienze

profane. Lezioni del Can. Augusto Berta. Dottore Aggregate Professore

di S. Scrittura nella facolta Teologica-Pontificia di Torino.

Sono sempre bcmcnuti i libri di sanno ne di Bibbia ne di scienza. Non

questogenere.nei quali,airintelligcnza negberemo per altrn cbo uno scritto di

di tutti, si mette in luce 1'accordo che tal genere non possa, anzi debba per-

v'e fra le verita della fede e le scienze fezionargi viepiii nelle successive edi-

positive. II presente trattato e diviso /ioni, che certo non mancheranno,

in sei parti, nelle quali si dimostra dove colla scella dej;li argomenti piii

partitamente 1' accordo dell' Astrono- perentorii, dove colla citazione piii

mia, della Geologia, della Fisiologia, esplicita delle fonti, dove coll' uso dcllc

dell' Antropologia, della Meteorologia, conclusioni piii recenti della scicn/a ;

e della Antropologia archeologica colla giacehe ogni di per poco ne escono

Bibbia. II campo e certamente vastis- di nuove, utilissiine ad un apologista

simo: cio non di meno il ch. Autore delle verita cristiane. (\\ sciulira c/ian-

mostra di conoscerlo in tutte le sue dio doversi schivare ccrtc csprcssioni

parti quanto basta per muovervi il di cui gli avversarii potrebbero abu-

passo senza inciampare, e per fare da sare, ascrivendole a insuiiicicnte co-

guida ai suoi lettori. Quindi e che gnizione della materia : come il din-

quest i .si trovano sciolte, con risposte della rifrax.ione della luce, esserc el la

convincenti e tutte scientifiche, le ol>- una curiosa specie di aberra/ionr, di

biezioni che sogliono movers! contro cui niuno sa renders! conto, ed altre

la fiibbia dai molti che non intendono tali. Ma, a stringer tuttoin breve, (juc-

la Bibbia e dai moltissimi che non sto scritto del ch. Prof. Berta e ^ia di
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pregio non mediocre nello stato suo tore non v' occorrono per altro che per

presente, e i ritocchi che vi fara I'Au- renderla piu perfetta.

BILANCI Provinciali per 1'anno 1885. Roma, Stabilimento tipografico del-

VOpinione, 1887. In 8 gr. di pagg. 48. Prezzo L. 1.

BOGLINO SAC. LUIGI. - - Di San Filippo Diacono Cittadino Palerrnitano

e del suo culto in Sicilia, memoria scritta d'ordine di S. E. Rev.ma
il Card. Michelangelo Celesia Arcivescovo di Palermo per la Sacra Con-

gregazione dei Riti. Palermo Tip. Carmelo Tamburello 1887.

II Boglino,come abbiamo avuto so- questo Santo Diacono, e discorrere del

vente occasione di dimostrare nella

nostra Bibliografia, e uno de' piii va-

lenti paleografi ed eruditi palermi-

tani. Lo prpva, quando non ci fosse

altro, questa Memoria nella quale, con

giudiziosa critica e con ricca erudi-

zione, prende a narrare la vita di

culto a lui reso in Sicilia. Le fonti dalle

quali attinge le sue prove, dimostrano

due cose: la prima che il ch. Boglino ha

ingegno poderoso, e la seconda che sa

mettere a profitto il tempo che gli

avanza dall'esercizio del suo sacerdo-

tale ministero.

BONONCIM. --
Eugenii Bononeini et Francisci Ghibellinii carmina se-

lecta, quae partim iam edita, partim nunc primum typis impressa,

Leoni XIII P. M. Sacerdotium quinquaginta abhinc annis initum, orbe

gratulante, plaudente, fauste feliciter celebranti, amoris et venerationis

causa, eximio bonarum artium Patrono exhibentur. Mutinae, ex officina

Societatis typographicae MDCCCLXXXVII. Un opusc. di pagg. 80 in 8.

I due poeti, che tali li estimera avvantaggiati, come dimostra il saggio

che per buona ventura se n' e conser-

vato in questi versi. Se ne sono fatti

editori, nel fausto Givibileo del Ponte-

fice Leone XIII, gran promotore delle

belle lettere, il prof. Veratti lume dei

letterati italiani e il p. Filippo Monaci

gia maestro di quei due giovani stra-

veramente chiunque si faccia a leg-

gerne i componimenti qui sopra an-

nunziati, altro non erano che due sco-

laridel Collegio tenuto dalla Compagnia
di Gesii in Modena

;
1' uno di tredici

anni, 1" altro di quattordici in quindici,

d' innocentistimi costumi e di somma
attitudine per le lettere, ed in esse, ordinarii, rapiti ambedue da immatura

morte nel fiore della innocente lor vita.secondo il metodo antico cosi bene

CEXM sulla Vita di S. S. Leone XIII. Monza 1887, Tipografia e Libreria

de' Paolini Opusc. di pagg. 40 in 16.

COLLEZIONE di opere storico-polemiche. Vol. I Discorso sulla Storia uni-

versale di GIACOMO BOSSUET, pag. 338 in 8, prezzo L. 2,75. Vol. II

e III Memorie per servire alia storia del Giacobinismo scritte dall'Abate

BARRUEL, di complessive pagine 1100 in 8. Prezzo L. 7,00. Roma, tip.

di Propaganda Fide 1887.

Con queste, veramente classiche

opere del BOSSUET e del BARRUEL, il

benemerito editore Cav. Federico Me-

landri apre la Collezione di Opere Sto-

riche-Polemiche specialmente per two

Serie XIII, vol. IX, fasc. 903.

della gioventit. Sarebbe fuor di propo-

sito fame gli elogi, essendo essesalite in

tanta celebrita presso tutte le nazioni,

che oggimai non v'ha persona alqrranto

colta e di retto pensare che ne ignori

23 2fi genttaio 1888.
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il nit'rito eminente. Loderemo invece

1'oltimo e salutare consiglio del sopra

lodato editore nel metier mano a questa

sua Collezione, come uno dei piu efli-

caci antidoti contro gli errori e le em-

pietii largamente diflusi in quest! mi-

seri tempi, coll'impugnareleverita piii

inconcusse nell'ordine morale e re-

ligioso, e col falsare a quest' uopo an-

che la storia. Che tale sia, (osserva

opportunamente 1'egregio editore nel

suo programma), 1'artih'cio del tempo

attuale, niuno puo dubitarne, o con-

sideri la colluvie degli errori che si

disseminano nei giornali e nei libri,

o consider! la istruzione atea che

spesso s' impone ai cattolici nelle

scuole, e 1' uso degli autori nei quali

in diversi modi, tutti pero maligni, si

mira ad attaccare la vera Religione,

tanto nelle sue dottrine, quanto nella

storia che la riguarda . . . Per6 (egli

seguita), a svelare efficaGMnenie quelle

arti maligne, e ad impedirne 1' ef-

etto, giova mirabilmente lYsposizioiH*

della pretta verita, cosi nella dottrina,

come nella storia correlative. . . Si e

quindi stimato opportune raccogliere

in una collezione una serie di scelti

libri storico-polemici, che valgano a

premunire, specialmente la gioventii,

contro gli errori che si vanno <lap-

pertutto disseminando. Speriamo che

i nostri sforzi approderanno al santo

fine cui ci proponiamo, < che il con-

corso dei buoni ci aiutera a continuare

animosamente 1'arringo. E noi ag-

giungeremo anche i nostri ai voti del

benemerito editore, raccomandando a

tutti di fornirsi di quest' arme poten-

tissima, che loro e oflerta, si per di-

fendersi contro gli assalti dell'empie

dottrine, come per impugnarle nelle

stesse loro trincee.

COTBONEO SAC. BOCCO. -- Piccoli fiori pel Giubileo Sacerdotale 'di S.

S. Leone XIII P. M. il 1 Gennaio 1888. Reggio di Calabria Tip. Fran-

cesco Morello 1888. Un opusc. di pagg. 16 in 8.

IIAMELE DA BASSANO P. -- II segreto dell' amor di Dio nell' unione

spirituale, umile omaggio per le nozze d'oro di Sua Santita Leone XIII

del suo confessore P. Danielc da Bassano Min. Bif. Qttaracchi (presso

Firenze) Tip. del Collegio di S. Bonav. 1888.

DE FELICE VINCENZINA. -- Bosario poetico, ovvero Parafrasi dei mi-

steri del S. Bosario e delle Litanie lauretane, di Vincenzina De Felice

Ved. Lancellotti. Valle di Pompei, Scuola tipografica editrice Bartolo

Longo, 1888. Un Vol. in 8 di pagg. 96.

Non voile rimanersi silenziosa la ter dire che ella compie a meraviglia

Marchesa De Felice, mentre il mondo
tutto era in gloria, festeggiando le

riozze d'oro di Leone XIII; e ben si

convoniva a lei, tanto valente poetessa,

il far della sua Musa omaggio al Pon-

tefice grande anche nell
'

arte de' car-

mi. La De Felice canto il Rosario, che

o, come tutti sanno, la devozione pre-
diletta del Santo Padre: e hcuclic

molte e gravi diflicolta le fosse m*>-

ri siiperare, siamo lietissimi di jx>-

bene 1' opera sua. Soprattutto le terze

rime, che poeticamente espongono i

quindici misteri, sono notevoli per di-

gnitosa austerita di pensieroe di forma,

ritraente assai dalla Trilogia dantcsca:

se in tanta copia di bellezze avessimo a

fare una scelta, preferiremmo le ter-

zine dedicate ai misteri dolorosi, e

f'ra qiioste stesse, quello che piangono
Ctesu agonizzante nell' orto e sulla

Croce.
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dell'Ave, del Gloria, della Salve Re-

gina, ove, secondo noi, lo studio so-

verchio 1'ingenita semplicita della fede,

ispira trice di quelle preci. Pur qua e

la dalle auree pagine del Rosario poe-
tico andrebbe levato qualche arcaisnio;

ma di tali lievi nei solo s'avvede chi

grandemente desidera che la giovane

poetessa napoletana poggi alia vetta

della perfezione. Non dubiti : vi arri-

vera e presto.

Svariatissimi sono i versi e i metri,

ond'e parafrasata ciascuna invocazione

delle litanie lauretane : ma sempre lo

stesso e costante vi ammiri 1'estro d'ogni

volgarita sdegnoso, che spazia in alto

nelle pure regioni di un'arte cristia-

namente bella. A noi vaghi dell'ele-

ganza schietta e naturale, par difficile

esporre in versi, ad esempio, il Re-

gina Virginum, meglio della De Felice;

e pero avremmo desiderate un uguale
fortuna alle sue parafrasi del Pater,

DE NEGRI GIOVANNI. Analisi chimica dell'acqua degli acquedotti Ni-

colay e De Ferrari-Galliera
; per il Prof. Giovanni De-Negri Dottore ag-

gregate alia facolta di scienze fisiche, matematiche e naturali della R.

Universita di Geneva. Genova, Stabilimento Tipo-Litografico Pietro Pel-

las fu L., 1887. In 4 gr., di pagg. 134 con tavole.

Abbiamo citato nell'Appendice di dipresso tutte le conclusion! piii fon-

Scienze Naturali del quaderno prece-

dente questo bel lavoro del De Negri.

Cio non viata pero che vi ritorniamo

sopra in questo luogo per notarne in

particolare i pregi. Primo fra questi e la

descrizione minuta del metodo seguito

nell'analisi delle acque con tutti g!i av-

vedimenti piii sottili, e pur necessarii,

date dei cultori piii insigni di questo

campo scientifico, come il Maggi, ed

altri. Per ultimo vi si nota una riser-

vatezza singolare nei giudizii, che si

mantiene nei giusto mezzo fra la cor-

rivita di alcuni e lo scetticismo di altri.

Questo scritto, ornato anche di tavole

ottimamente eseguite, sara apprezzato

primieramente da chi si occupa di

studii somiglianti ;
ma il dettato piano

e perspicuo e la varieta delle osserva-

zioni e delle notizie lo renderanno ae-

cetto e utile ad ogni persona colta.

avuti nell'eseguirla. Si aggiunge a que-
sto una dovizia di osservazioni intorno

ai microorganismi viventi nelle acque,

e al loro influsso sulla salubrita di

quelle. II lettore vi trova sparse a un

FOSCHI (Mons. Federico). La Chiesa cattolica, sue prerogative e suoi di-

ritti. Brevi istruzioni al popolo. Seconda edizione. Ravenna, Tip. edit.

Sant'Apollinare 1887. Un vol. in 16. gr. di pagg. 226. Prezzo L. 1.

Dodici copie L. 10 tranche di porto per tutto il Regno.
Chi per mancanza di tempo e di d'ognuno per la forma semplice, che

e quella di dialogo, per lo stile che e

chiaro e facile. Cosa oltremodo profi-

cua sara I' adoperarsi perche giova-

netti e giovinette, e specialmente la

classe operaia, abbia tra le mani que-

istruzione richiesta non puo attendere

alia lettura di opere apologiche volu-

minose, che da molti e d'ogni nazione

si sorivono in difesa della Chiesa cat-

tolica, trovera come istruirsi in questo

egregio lavoro di Mons. Foschi. fi un

trattatello di Teologia intorno alia

Chiesa, reso popolare ed alia portata

FERRIGNO CAN. GIUSEPPE.

sto frutto dello instancabile zelo di

Mons. Foschi.

Storia del Seminario Arcivescovile di
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Palermo, scrilta da MODS, Giovanni di Giovanni; aimolata c roudotla

sino al 18.~>0 dal 1'. Alessio .Narbone h. C. D. G., pidihlirata e eor-

redata di nuove note e di document! del Can. Giuseppe Ferrigno. lu

10. di pugg. MOO. l^ileniio, Tip. F. llarravecchia e figlio 1887. l'nv/o

Lire :5.

II Di Giovanni, che fu Rettore del

Seniiiiario Arcivescovile di Palermo,

verso la meta del secolo passato ne

coudiisse a modo di discorso la storia

dalla prinia fondazione sino ai suoi

empi. Di qual valore fosse questb

Si rittore per la sua vasta erndizione

e dottrina, ne fanno fede le molte

opere che di lui abhiamo, per es. il

Cixlt-x diplomaticus Sicilian, la Storia

de' seminari clerical! etc., si edile e si

tiittora inedite. Di esse si vede un ra-

gionato elenco, insieme alia vita di lui,

in questo stesso libro; il tutto opera

del P. Alessio Narbone di venerata

ricordanza; il quale, invitato nei ri-

\olgimenti del 1847 ad occupare la

caltedra di eloquenza in quel semina-

rio, prese 1'incarico di preparare per

le stampe il manoscritto, tuttora ine-

dito, del Di Giovanni, continuando di

]>iii
la delta storia sino a' suoi giorni.

Ma ancora questo lavoro del Narbone

{jiarque lungo tempo nella dimenti-

canza
;
sinche alle so'erti cure dcl-

1' egregio signor Canonico Ferrigno,

presente Rettore del Seminario, riusci

a trarre dall' obbl'io questa dop|i;i

opera, certainente di grande interes-i-

Egli 1'ha rifiorita di note eccellcnti

nelle quali, quando sia d' uopo, sa

bone chiarire e raddrizzare que'l'o die

di men lirnpido e diritto pote use ire

dalla petma di chi scrisse piii vicino

ai tempi di cui narra. Vi ha aggiunto

inoltre il ehiarissimo Canonico impor-
tanti document! da servire alia ulte-

riore contintiazione della storia di quel

Seminario, che fu sempre si fecondo di

uomini illustri, come ce ne fanno fede

i fasti gloriosi riportati ncll'auiHinziato

libro. Mentre ci rallegriamo coH'illu-

stre Editore, facciamo voti che quosto

Hiiro possa servire di esempio e di

stimolo ad altre diocesi per regalarci

qualche cosa di somigliante.

G1IIHKLLIM V. IIONONCIM.

GIORGI (P. Kilippo Agostiniano). Vita del Taumaturgo S. NICOLA DA To-

LENTINO. Edizione seconda arricchita di una illustrazione storico-critica

del Santuario e Convento. Tolentino, Stabil. Tip. Francesco Filelfo.

1887. Un vol. in 8. gr. di pagg. 646. Prezzo L. 4.

Di questo pregiato lavoro del ch. (;ome osserva il ch. P. Giorgi nella

P. Giorgi noi ci occupammo gia al-

lor(|iiando nel 1859 apparve la prima
edi/ione. Serie IV, vol. VII. pag. 730).

Jl giudizio favorevole che allora ne

demmo, ripetiamo al presente. San

Nicola da Tolentino e una delle piii

belle glorie dell' inclito Ordine \^-
stiniano. La lettura delle vite de'Santi,

GIURILEO (NKL)SA<:KW)OTALK 1)1 LEONE XIII, il Seminario di Hologua.

lioloyna, Tip. Pont. Mareggiani 1887.

E un serto di poesie italiane, gre- che, latine, colle quali il fiorente Se-

j)refazione, e soprattutto necessaria ai

giorni nostri. E noi aggiungiamo che

la lettura della vita dei Santi che ser-

virono Dio nella osservanza regolare,

giova eziandio come apologia degli ()r-

dini Religiosi tanto odiati e si hirha-

ramente peraeguitati dalla odierna inas-

sonica rivoluzione.
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minario di Bologna inneggia al Re- i Professori, ma anche alcuni alunni :

icnantc Pontefice Leone XIII nella fan- e tutti i componimenti ben rispondono

stissima celebrita del suo Giubileo Sa- alia fama del primi e promettono egre-

oerdotale. Vi prendono parte non solo giamente del sccondi.

r.riDI ALKSSAXDUO. Delia Vita e delle opere di Salvatore Betti. Brcvi

cenni. Roma, Tipo^rafia L. Cecchini, Teatro Valle 62, Consolazione 64.

1887.

/A MLMORIA di Maria Cannela Ferris. Malta, Tip. industriale di G. Mu-

scat. Op. in 8.

fe una succinta narrazione della preziosissima nel cospetto del Signo-

breve, ma edilieantissima vita di que- re. Ne sara utilissima la lettura, segna-

sta pia giovinetta, le cui virtii cri- tamente alle fanciulle, per modellare

stiane rit'ulsero in inodo speciale nella la loro vita a norma degli esempii,

sua ultima dolorosa infermita, e morte lasciati loro dalla Garmela Ferris.

LAMUCH (Xicolai). --De exteriore corporis compositione hominibus spi-

ritualibus uecessaria, seu de minimis in Dei obsequio curandis. V. P.

Xk'olai Lancicii e sodetate Jesu. Editio receus emendata. Cracoviae e

Tjpographia Czas Fr. Kluczycki et Sociorum. 1887. Un vol. in 8.

pic., di pai>. 220.

LEON! XIIII POXTIF1CI MAXIMO SEMINARIUM PATAVIXUM.
Euno splendido volume in quarto, possiamo giudicarne, con proprieta di

stampato coi tipi del Seminario di eloquio, eleganza di stile, delicatezza

Padova : dove per le zelanti e paterne di sentimenti e nobilta di concetti,

cure di quell' ottimo Pastore, che e Aggiungono pregio al poetico e po-

Monsignor Giuseppe Gallegari, si va liglotto lavoro la bellezza dei tipi ;

educando una gioventii che sara, non perche ciascuno dei componimenti e,

ne dubitiamo, la gloria della Ghiesa per dir cos'i, inquadrato in una cor-

e dell
;

Italia. In questo volume sono nice di rabeschi e di fregi colorati, che

celebrate le Xozze d' oro del Papa in e un piacere a mirarli.

lingua italiana, latina, greca, ebraica, Un bravo di cuore al Seminario

araba, samaritana, siriaca, e, per quanto Patavino.

LETO GIO. BATTISTA. -- Fn ricordo di amore. Vcrsi. Palermo, Tipo-

grafia Pontificia di M. SS. del Perp, Socc. e di S. Giuseppe, 1887.

E un carme, col quale il giovine vivacita giovanile che ben si accorda

poeta scioglie un inno di grazie al con la maturila e il senno dei pensieri.

S. Padre Leone XIII, nella fausta ri- Al carme e aggiunto un elegante epi-

0rrenza del suo Giubileo sacerdotale, gramma del ch. prof. Millunzi, col quale

pei molti segni di benevolenza da Lui brevemente descrive 1'ardore eccitatosi

dimostratialConvitto dei Chierici Rossi, in tutto il mondo civile per celebrare

a cui I'autore appartlene. II compo- con preziosissimi doni, con pellegri-

m'mento e ben concepito, lumeggiato naggi ed altre dimostrazioni di af-

con belle immagini, olezzante di grazie fetto, le feste giubilari del S. Padre

e loggiadrie poetiche e spirante (inella Leone XIII.

LOJODICE P. COSMA Di palo in frasca. Tutta Storia. Strenna Cora-
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Una del 1888 pel I', Cosma Lojodice Agostiniano. //////<, Tipografia

Pont.iliria Mareggiani, Via .Marsala N. 4. 4887.

Gli eruditi che s' interessano della in cui si raccolgono ctiriose notizie e

storia dei Cninuni italiani faranno bene documenti, riguardanti il Cotnune di

a non lasciarsi sfuggire questa Strenna, Corato in provineia di Irani.

MANARA MOXS. ACHILLE. + Commentarii de Leonis XIII rebus prae-

clare gestis et egregiis Pontific. Max. meritis erga civitatem Anconi-

tanam. Anconae Typ. Boni Pastoris MDCCCLXXXVII. Un opusc. di

pagg. Go in 8.

iS un ornaggio che il degnissimo

Mons. Manara Vescovo d' Ancona ren-

de al S. Padre Leone XIII per la penna
di due esimii scrittori, membri del

Clero Anconitano. II primo, M. R.

Gualtiero Giamagli, Arciprete della

Cattedrale < professore di belle Let-

tere nel Seminario, descrive in forbito

latino i Fasti del S. P. ;
il secondo

presenta raccolti, in una dissertazione

italiana elegante ed erudita, gli sva-

riati beneficii onde la citta d' Ancone

va debitrice ai Pontefici.

MARIM N1CCOLO. -- II 6 Gennaio 1888 in Vaticano. Siena, Tip. AT-

civ. S. Bernardino, Edit. 1888. In fol. pagg. 12.

MARTANI 1LDEBRAXDO. -- Osservazioni preliminari allo studio della fi-

losofia tomistica per il Professore D. Ildebrando Martani. Parroco d'Al-

seno (l'i;icenza), Socio dell'Accademia Filosofico-Medica di S. Tonimaso

d'Aquino. Piacenza, Tipogralia dell' Amico del Popoh 1887. In 16, di

pagg. l.">2. Prezzo L. 1.

Ad incoraggiare la studiosa gio-

ventii, affinciie si applichi con animo

e persevenm/a alia sana filosofia, sono

rivolte dal Hi. Autore queste pagine

piene di \ i.uore e di brio. Ei lo fa

assai accouriamente rimovendo quei

due, tra gli altri perniciosissimi, er-

rori, i quili si vanno ripetendo con

quelle espn- wioni, a modo di sen-

tenze : Nel 1 scuole di filosofia tutti

hanno ragi-inc : San Tommaso dice

cio che gli si \ uol far dire. Egli e pur

troppo cos. i ilnlorosa il vedere quanto
cotali errori -ieno atti a mettere in

uggia uno '-liidio che pur sarebbe cosi

necessario, .'u/i I'unico verace mezzo

per oppor>i i on frutto alia colluvie di

errori d'o.^m fatta, che ci inonda e

soverchia. ''.cutro gli scettici armeggia
il Martani con buon nerbo : contro

(jucslo \an. uiiento, cioe, deiruma-

na ragione, il quale purtroppo, 1-

meno praticamente, niena strage nou

piccola. Contro 1' eclettismo altresr

combatte egregiamente, mostrando la

stoltezza di chi pretende accozzare un

sistetna di verita come le variopinte

pietruzze d'un rnosaico, raccolte da

ogni parte. Passa quindi a parlare

della vera scuola filosofica, e fatto ve-

dere con buone ragioni come i veraci

caratteri di essa si convengano a quella

de 1' Aquinate, discorre alquanto delle

varie scuole cattoliche, lequali da osso

si dilungarono, oppure lo seguirono

come Maestro, rimanendo pero talora

discordi tra loro nell'interpretarlo. E

qui vorremmo osservare non sem-

brarci del tutto esatto quanto ei dice

intorno alia scuola di qualche Ordine

religiose, restringendola all' autorita

d'alcuni pochi o d'un solo, che, per



BIBLIOGRAFIA 339

ijiianto veneralissimi, non possono scuola speciale di quell' Online,

propriamente dirsi aver costituito una

MASTHOSA.Vn (Salvatore). Vcdi RAGCI.

MELM GH'SEIM'K. -- 1 dialoghi di Plntono. Nuovo volgarizzamento di

Giuseppe Meini con argomcnti e note. Roma, Torino, Milano, Firenze,

Paravia, 1887. Un volume in 16 di pagg. XIV -214. Prezzo L. 1,80.

A che qii'.'sla imova traduzione ? pida e fedele versione fatta da un to-

Si potrebbe rispondere essere de-

stino, e sapiente de-tino, che le opere

dei sommi ingegni affatic-hino le menti

di inolti. Perocche, non essendo con-

resso forse mai che un solo possa di

primo slanrio coglierne tutte le be!-

lezze, e reuderlo con sicura e spon-

tanea fedelta in altra lingua ;
dacche

riascuno vi reca diversa disposizione

d'animo e diversa misura d' intelli-

genza ; il lavoro di molti, riunito poi

insieme, serve a mettere in piii bella

luce i pregi di quelle opere niedesiine.

Cos'i il ch. Autore fin dalla prima pa-

gina. E noi, dopo percorso attenta-

mente 1'intero libro, agginngiamo che

i dialoghi di Platone, ne ricevono nuo-

scano, e che vuol essere loscano ad

orini costo (p. VII , ma eziandio per
le note che leggonsi aggiunte apple di

pagina. Confermano queste con eruditi

e sobrii riscontri le dotlrine del testo,

ovvero ne correggono gli errori e in

senso nettamente cattolico. Noi ci con-

gratuliamo, e ben di cuore, col ch.

Prof. Meini, esortandolo a continuare

1' opera sua, sicuri che qnanti se ne

gioveranno, dovran confermare il giu-

dizio nostro.

II presente volume contiene I'Eu-

tifrone, il Critonc, 1 Apologia di So-

crale e il Fedone: che e quanto dire

i dialoghi universalmente adoperati

nelle scuole.

vo lustro, non solo per la bella, lim-

.MKMOIUE di Elvira Boattini, in religione Suor Teresa Eletta Maddalena

dello Spirito Santo, del Monastero di S. Maria Maddalena de'Pazzi in

Firenze. Praia, Tip. Giacchetti In 32, di pagg. 320. Prezzo L. 1. Col

ritratto L. 1,10.

Rivolgersi al Sig. Giovacchino Sanesi, Via de'Serragli 126, Firenze.

Si vende a vantaygio delle povere MonacJie di S. A/. Maddalena de Pazzi.

Ricorrendo fra poco il terzo an- con Lei, caro Padre, della sua vite-

ni\ ersario del felice passaggio da que-
sta vita di quell' anima angelica, che

fu Elvira Boattini, crediamo opportune

riprodurre qui 1'annunzio delle sue me-

morie, e trascrivere anche una lettera

rhe 1 insigne oratore, noto a tutta Ita-

lia, P. A. Gallerani, degnavasi diri-

gere air Autore dclla medesima. Ecco

la lettera :

Revrto in Xto pa(lre P. C.

Dalla Ctiltf'/i-nlr ill Parla, Aprile 1887.

lo sento il bl.sogno di rallegrarmi

rella della Boattini, che ora proprio

ho terminate di leggere. fe ben diffi-

cile trovare una lettura, che sia piii

di questa piacevole ed attraente. Spira

da tutte parti una grazia, un effluvio

balsamico, un non so che di celeste,

che innamora e rapisce. Quanto e bene

spesa quella liretta ! E non creda mica

V. R. che il merito sia tutto della

fanciulla che parla in quelle pagine.

No, non e piccolo pregio del biografo

anche il solo con formare che ha fatto

lo stile della sua narrazione al can-
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nella sua tutto e agevole cd allcttan-

te. lo vorrei (|iiel caro libriccino in

mano a tutti, sicuro che a tutti sa-

rehhe un balsarno spirituale. Ma al-

meno per parte inia ne online subito

venti eopie, e qui ne accludo il prezzo
ahbondante (L. 40), per fare un'opera

pia

Sono intanto con ogni stima ed

afletto

InHmo in X* Servo

AI.ESSA.NDRO GALLERAM S. I.

dore ineffahilc die rondo si cari (a

malgrado d' alcuni piccoli nei) gli

scritti di quell 'anima bella. Bravo,

Padn- mio: quello e il modo di scri-

vere le vite de' nostri contemporanei.

Ed io son persuaso che oggi fara piii

di bene alia gioventii femminile e

mettera in niiglior vista le monache

cotesta sua viterella, che non la vita

stessadiS. M. Madd. de'Pazzi. Troppo
in su, dice oggi chi percorre quest'ul-

tima, non e roba per me. Ma invece

MICHELETTI A. M. - Tavole sinottiche di Zoologia dcscrittiva ad uso

delle scuole secondarie, compilate secondo gli ultimi programmi mini-

storiali da A. M. Michcletti, Professorc di Zoologia c di Botanica; in

16, di pagg. VIII - - 128. Ditta di G. B. Paravia e Comp. di I. Vi-

gliardi. Tipografi-Librai-Editori, 1888. Torino, Roma, Milano, Firon/c.

Prezzo, L. 2,50.

esse a sostituirsi a verun corso di Zoo-

logia, ma bensi a secondarlo secondo

10 spirito e la lettera degli ultimi pro-

grammi governativi. In XXX tavole

vi si trova diviso il Regno aniniale

ne' suoi tipi, classi ed ordini con al-

cune delle specie particolari. Un bel

quadro sinottico generale compendia
11 tutto. La bella carta e la buona ese-

cuzione tipografica, con una ben in-

tesa distinzione di caratteri, rendono

il libro viepiii adatto allo scopo cui

e destinato. Gli auguriamo pronta e

larga diffusione.

MIGONE AW. GIUSEPPE. - - Inno a Leone XIII nel di del suo Giubileo

Sacerdotale. Geneva, Tip. Sordo-Muti 1887. In fol. e in 8.

PAIIDINI CAN. FRANCESCO. In Sacerdotali lubilaeo Leonis XIII Pon-

tificis Maximi. Ilexametron On. Archid. Francisci Pardini, ex intimis

P. M. Cubiculariis in Ephebeo Gaviano Magistri hiimanioribus litteris

tradendis. In fol. p. X.

P. RONAVENTURA DA SORRENTO. -- II mese di San Pietro, ricavato

dalla vita e dagli scritti di Torquato Tasso; ossia Torquato Tasso e i

Papi, con appendici storiche e poetiche. Per il P. F. Ronaventura da

Sorrento Diffinitore Cappuccino, Socio di varie Aceademic. Sanf Agnello

di Sorrento. Tipografia all'insegna di San Francesco d' Assisi, 1887. In

8. di pagg. 176. Prezzo L. 3.

Presentare aglialunni delle scuole

secondarie un' idea chiara e precisa

della divisione zoologica, un libretto

del tutto elementare e compendioso
che li guidi nel loro esame ginnasiale :

ecco lo scopo di questa qualsiasi

nostra fatica. Cosi 1'egregioProfessore

nella sua prefazione. Chi sappia per e-

sperienza di quanti aiuti si debbano soc-

correre i giovanetti nella preparazione
di materie si svariate pei loro esami,

sara ben grato al ch. Autore che con

tanta cura e solerzia ha messo insieme

queste tavole sinottiche. Non vengono
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II libro e dedicate al Santo Padre

Leone XIH per la fausta occasione del

suo Giubileo sacerdotale, ed ha per

iscopo di far conoscere 1 amore e la

fede die i piii grandi ingegni italiani,

di tutti i tempi, e Torquato Tasso in

ispecial modo, si avessero e del Catto-

licismo e de la divina Cattedra di San

Pietro.ll nobilissimo tema e svolto in

venticinque capitoli con prove desunte

dalle opere del gran cantore della

prima Crociata, e delle Sette giornale.

Aggiungono pregio al lavoro ventitre

incisioni , tra le quali i ritratti di

Leone XIII e del Tasso.

PER LE NOZZE D' ORO DI S. S. LEONE XIII. Ricordo. Treviso,

Tipografia Istit. Mander 1888. di pag. 95 in 8.

Vescovo di Ceneda e stata distribuita

gratuitamente : ma attesa 1' utilita del-

1' opuscolo, la benemerita tipografia

dell' Istituto Mander della scuola Apo-
stolica di Treviso ne curera quanto

prima un' altra, che mettera in ven-

dita al tenue prezzo di L. 25 per ogni

centinaio di esemplari : e noi speriamo
che i Pafrochi specialmente se ne fa-

ranno zelanti diffonditori.

II presente libriccino e stato com-

posto con intendimento di far cono-

scere piii in particolare alle classi del

popolo gli atti piii segnalati del Re-

gnante Pontefice Leone XIII, da lui

felicemente compiuti a bene della

Chiesa e della umana societa, trion-

fando delle difficolta d' ogni ger re

opposte dalle condizioni dei temp' m-

felicissimi che traversiamo. La ce-

sente edizione promossa da S. E. >1 ns.

PODESTA YLXCEXZO. -- Pel Giubileo Sacerdotale M Santo Padre Leo-

ne XIII. Poesie, Genova, Tip. del R. Istituto Sordo-Mnti 1887. In 8

pagg. 123.

Per quei dei nostri lettori che an-

cora nol sapessero, ed e difficile che

nol sappiano, ricorderemo che il ch.

Podesta, Arciprete di Sestri-Levante,

e 1' autore di quel prezioso volume di

Versi al quale consacrammo una ri-

vista nel quaderno 860 del nostro perio-

dico. Ora tuttocio che per noi fu detto

allora in lode dei Versi, possiamo ri-

peterlo adesso di queste Poesie : il che

dimostra che il poeta di Sestri-Levante

conserva sempre la stessa vena, la

stessa spontaneita, la stessa armonia,

lo stesso splendore d'imniagini, e, per
dir tutto in una parola, lo stesso sen-

timento del bello, del vero e del buono.

Per il che vorrenimo consacrare al-

I'esame di queste bellissime Poesie una

mostrare che mentre la letteratura ri-

voluzionaria si avvolge nel fango, e

d'italiana non serba piii che il nome ;

la letteratura cattolica rimane senipre

fedele alle tradizioni del pensiero ita-

liano e di nuove glorie si fa bella. Ma
la brevita dello spazio non permetten-
doci tanto ci contenteremo di additare

solamente quella che va in cima a

tutte le altre e compendia le bellezze

e i pregi di esse, vogliamo dire quella

che porta per titolo Dolori e Glorie

del S. P. Leone XIH. Leggano infatti

i nostri lettori questo bellissimo canto,

diviso in tre parti, e vedranno coi pro-

prii occhi, che se il Podesta non a-

vesse mai scritto che questi versi, me-

riterebbe per essi solamente di essere

annoverato tra i migliori poeti viventi.lunga rivista, non fosse altro per di-

- Guida dei fanciulli alia prima Comunione. Genova, Tipogr. del R. Istituto

Sordo-Muti 1887. In 16 pagg. 246.
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II ch. Podo-ila. dlredie t-siiuio poe- exempli die gio\am graiidemonto ;ii

ta, e pure zelantissimo Pastoro. Lo fandulli die si appareochittio a rico-

dimostra tra lc altre sue opere quosla \ere per la priiua \olla il paneeuca-

preziosissiiua (innln del fanciulli per rislico. Per questo la raet oniandiamo

la priiua (lomunione. I'] diciaino pro- a lutti colon, die propanmo i gio\a-

ziosissima. pen-he \ 'e dentro tutto mi neiti ad atto si so'oinio.

tesoro di istnixioni, di preghioro o di

RELIQl IMUU 'II, Mil LA TKSTA /,'/>'. CUlYAMf IIA'I TfST I ollerlo

al Soinmo Pontefice Leone XIII ncl suo Giubileo Sacerdntale d.il ll.-i-

pitolo e clero della Basilica Yaticana. llonia, Tip. A. Heiiiiii 1888.

Le illustrazioni di questo prezio- tefice
;
e saputo del disegno de Papa

sissimo Reliquiario non potevano cer-

tamente essere aifidate ad una penna

piii elegante e
piii dotta die (piella dol

M. R. Monsignor Luigi Tripepi. Si puo
dire senza esagfrazione die il dottis-

simo prelalo ID risj>osto egregiamente
al c6mpi(o ailidatngli. Dopo avere,

con profonda erudizione parlato del

culto che sin dai piii remoti tempi
fureso alle venerate reliquie del Santo

Precursore e della lorn autenticita egli

riferisce t-he il Qapitolo di San Pie-

tro in Vaticano andava pensando al

dono che gli convenisse oflrire a

Leone XHf, a fine di prender parte alia

mirahile gara d'amore e di ossequio
che commove oggidi tutte le genti pel

Giubileo Sacerdotale di si gran Pon-

per rrescere onore al (lap.) del Batti-

sta, diviso di far rosa grata alia piotu

dd supremo (ierarca e dice\o|e al de-

coro di tutto il (l!ero ddla liasilicu

Vatic-ana, se implorasse per so di [>o-

ter secondare il nobile intoiidiiiientd

del S. Padre, e sostenere le spose ri-

chieste per compiere i rit-chi orna-

nienli e le aggiunte a custodia e fre-

gio della veneranda reli(piia. Onesta

fu 1'origine del mara\ iglioso Hdi(|iiia~

rio
;
e non puo negarsi die il dono

della Basilica Vaticana, nel cui stu~

pendo lavoro 1' antic*) e ii;a< strovcl-

niente armonixzato col IUK.VO, non p

indegno della Maostii del Pontefice e

l)eii risponde al devoto afletto dogli

olTerenti.

RICC1 MAUKO. --
Epigrafia Leoniana. Firenze, Tipo^rafia cditrice de

Cav. A. Ciardi, 1888. Un vol. in fol. di pag. VII, e cin-a 80 altre

pagg. non numerate. Titolo interim : .Mauro Hicci, Preposito Gencralc

dell'Ordine delle Scuole Pie. Flpigrafia Leoniana dedicata al Reatissimo

Padre Leone XIII, solennizzante il cinquantesimo anniversario del suo

Sacerdozio.

fe un gioiello, e non solo da I>ril-

lare nella solcnnita del Giubileo Sa-

cerdotale di Leone XIII, per la quale
vien posto in mostra

;
ma eziandio da

conservare nei tesori dello buone li-

brerie. Sono
((ii;:si

40 Epigrafi, varie

di tempo e di luogo, tutte relative ai

fatti di Leone o (lardinale o Soinmo

Pontefice : impres^e in carla di gran

prcgio, e incorniciate di graziosi or-

nainenti, ma con tale soltrieta arlistica

die fa risaltare a meraviglia buon gu-
sto tipografico. Con tale saggio le re-

cent! officine del Ciardi salgonoai primi

onori tra le stamj)erie di; iiilendono

I'arte.

Del testo e superfluo parlare. Si

sa che le I^pigrafi del I'. .Mauro Hied

sono tutte di concetti ingeguosi ed ele-

vati, fortemente espressi, sempre a.
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proposito, quali convengono a dettati

da esporre al pubblico, sieno esse di

generepermanente, o sieno di tempora-
ries Rechiamone in esempio una delle

piii brevi, che e la VIII* pubblicata in

Firenze per occasione della Enciclica

Pontificia contro la Massoneria :

Consolazioni e trionft A Leo-

ne XIII Severo nel fulminare la set-

taria perversita Amoroso nell' acco-

gliere i ravveduti Solo fra tutli i re

della terra Difen-sore impavido delle

veritd celesti Onde prosperano feli-

citati i rcgni Ultimo dei grandi ita-

liani Se Dio con la portentosa voce

All' Italia gavazzante nel fango

Non f/rida miwicordioso : BISORGI.

le ultime parole della dedica al Papa:
L' avere Voi accettato la dedica di

queste epigrafi, e per me il massimo

onore
;
ma io ne esulto anche di piii

perche, finite ormai le question} dei

parteggianti fra le due epigrafi (latina

ed italiand], Voi con questo atto date

una sentenza, e stabilite un principio,

che come di Papa letteratissimo sara

memorando nella storia della lettera-

tura italiana.

Cosi non vi manchino, Beatissimo

Padre, dopo di me scrittori di epigrafi,

e di me piii degni ; cosi per lunghi

anni proseguano a scolpirsi nel marmo
e nel bronzo le vostre imprese ma-

gnanime !

Notiamo anche, come important!

SANSONE (Sac. Luigi) Vedi Deharbe Giuseppe.

SCALABRLM MONS. GIOV. BATTISTA. --
L'cmigrazione italiana in A-

merica. Osservazioni. Quinta edizione. Piacenza, Tip. dalT Amico del

Popolo 1888, di pagg. 64 in 12.

Della somma opportunita ed uti-

lita di cjuesto libretto, comprovata an-

c-ora dal favore che ha incontrato nel

pubblico con le cinque edizioni spac-

ciatesi in poco tempo, tenemmo ra-

gione a lungo nella cronaca italiana

del nostro quaderno 890 a pag. 243.

Nella sostanza esso contiene un eccel-

lente disegno facile ad essere attuato,

per provvedere ai bisogni, si tempo-
ranei e si spiritual!, dei poveri emi-

granti italiani in regioni straniere.

SCOTTON AB. CAN. GOTTARDO, Missionario Apostolico.
-- 11 Vangelo

studiato minutamente dal Parroco e spiegato al popolo in un corso

completo di Omelie per tutte le Domeniche e feste dell' anno. Vol. 3

Bassano, premiato stabilimento tipografico, Sunte Pozzato 1887, di

pagg. 358 in 8.

Essendosi smarriti, per cause in-

dipendenti* dalla nostra volonta, i pre-

cedent! due volumi di questa opera,

graziosamente indirizzatici dal ch. au-

tore, ne annunziamoil terzo, il quale

compendia le Omelie che dalla 4* Do-

menica ch" Avvento vanno ala 4* dopo
la Pentecoste. Queste sono un accurato

comniento del testo Evangelico, svolto

e spiegato in tu'tti i suoi particolari

nel senso storico, dommatico e morale

con isquisita erudizione, solidita di

dottrina e lucidita di esposizione. Le

giudichiamo utilissime non solo al po-

polo, che comprendera, il meglio che

gli sia possibile, la Divina Storia che

vien narrata, ma anche ai Dotti, i

quali vi troveranno assai cose da im-

parare. Possiamo fare ragione, che lo

stesso merito abbiano gli altri due vo-

lumi, i quali, non abbiamo avuto la

fortuna di esaminare. Noi raccoman-

diamo 1' opera generalmente a tutti,

come degna di stare a paro con altri



non pochi lavori del ch. A. non meno per (lifl'omlere la sana dnttrina e la

dofrrii per inerito lettcrario, die uiili Oistiana pieta.

SKMINAHIO DI CENEDA. N..//O d'oro di Su;. Santita LKONK XIII. Ri-

cordo. Treviso 1888 Tip. Editrice Istituto Marnier Scuola Apostolica

in 8" di pag. 95.

H libro e un ricordo in prosa e in e scientilica che altrove e in perfetto

versi, scritto col cuore dai carissimi decadiniento. Al leggerlo, diresti che

aliiiini del Seniinario di Ceneda, ed la letteratura italiana si sia rifugiata

una splendidissima prova in favore negli Efebei della Chiesa, come ai

delle Isiiiii/ioni cattoliche, dentro le giorni della barbaric,

quali fiorisce quella cultura letteraria

SEMINARIO VESCOVILE DI NOTO. -- Pel solenne Giuhileo sacerdotale

del Sommo Ponteficc LEONE XIII. Omaggio del Seminario Vescovile di

Noto. Noto, Tipografia di Fr. Zammit 1888. In 8. di pagg. 30.

E un mazzolino di fiori poetici Lazio e di Grecia, e dare un saggio

consacrati a celebrare il grande awe- dei loro progress! nelle lettere ilaliane,

nimento delle Nozze d'oro del regnante greche e latirie. Nel che sono egre-

Pontefice. Quei buoiii Seminaristi di giamente riusciti, come puo giudicarlo

Noto, che gli hanno offerti a Leo- ognuno che li legga ed abbia gusto

np XIII, han voluto cantarne le glorie nei tre mentovati linguaggi.

nelle tre bellissime iingtie d'ltalia, del

TESSAIUN MONS. ANTONIO. -- Nell'occasione faustissima del Giubileo

Sacerdotale di Sua Santita Leone XIII. P. 0. M. gloriosamente re-

gnante festeggiatosi il 1 Gennaio 1888. Sonetti XIV di Mons. Antonio

Tessarin Protonotario Apo^tolico ecc. Venezia, Tip. Emiliana 1888.

VALLE (Francesco). --La pratica della scicnza del vero, ossia, Catechi-

smo morale consistcnte in aforismi e precetti dettati alia Gioventu stn-

diosa, ad uso delle scuole Liceali e Ginnasiali, onde ben vivere nei ci-

vile consorzio, pel Comm. Francesco Valle S. N. Napoli, Tipografia del

Gesu, Via Montesanto 8. Un vol. in 8. pice, di pai,
r
i,
r

. XIII - - 144.

Prezzo L. 1,50.

VKSPIGNANI MONS. ALFONSO M. -- Dell' esemplarismo divino, saggio

teoretico secondo i principii scientifici dell' Aquinate per Monsig. Al-

fonso M. a
Vespignani, Professore di Filosofia ncl Seminario d' Imola,

uno dei dieci membri italiani dell'Accademia Romana di S. Tommaso

d' Aquino e socio onorario della filosofica parmense ecc. (cstratto dal

Periodico di Parma VEco di S. Tommaso d! Aquino). In 10, di pagg.

484. Parma, Tipografia Vescovile Fiaccadori, 1887.

La verace spiegazione filosofica del che necessario oggidi, mentre 1'umsftia

piii intimo nesso che rannoda 1' uni- scienza avvilita si dibatte tra le strette

versita delle cose create colla prima del materia ismo e positivismo piii

Causa, che loro die i
1

essere, e tema abbietto e del panteismo piii sfrontato.

non meno degnissimo di considerazione L' ultima e suprema ragione di tal re-
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lazione e dipendenza si deve cercare

in qnei divini eseniplari che ab aeterno

risplendettenb dinnanzi all' increato In-

telletto, cohtemplante 1' infinita Es-

senza, infinitamente imitabile. Cosi il

chiarissimo filosofo Mons. Vespignani

ci viene dimostrando in questa sua

nuova opera, dietro la scorta dell' An-

gelo della Scuola. In pari tempo ei

ribatte gli errori e dissipa le nebbie

accumulate in tal quistione dal Car-

tesio e dal Rosmini, dal Genovesi e

dallo Storchenau e d' altri. L' esem-

plarismo divino e considerato dal

ZANOTTO FRANCESCO. - - Morte e

. Tipografia Istit. Mander. So. Ap.
Ci duole che la sovrabbondanza

delle materie non ci permetta di dare

una rivista di questo poemetto. II Za-

notto e poeta, vero poeta, assai piu

che nol sieno per Datura e per arte

un Carducci, un Rapisardi e loro col-

leghi veristi : ed e poeta cristiano. In

questi versi egli canta la Morte e la

Vita.

Dura necessita, che 1'ora estrema

sospingi sopra i iniseri mortali,

a cui dinnanzi tutto il mondo trema

come tu foBsi il massimo dei mali,

io vo' guardarti, inesorata morte,

pria d'udirti picchiar alle mie porte.

Egli la mira infatti, e piene di

tristezza, di terrore, di dolore eono le

note che essa gl' ispira col suo lugu-
bre apparato di lagrime, di eccidii, e

di tombe. Ma altrettanto piene di spe-

ch. Autore partitamente in rapporto
colla creazione, colla specifica distin-

zione ed ordine degli esseri, colle loro

diverse efficienze, e va dicendo. Xo-

tiamo in particolare quanto ei discorre

delle sostanze intellettuali, in specie

dell'infima di tale ordine, 1' anima

umana ; ed inoltreil c. XIV, dove con

molta lucidita e precisione richiama

la dottrina importantissima della di-

visione della sostanza in complota e

incomplete, si nell' ordine della specie

come in quello della sostanzialita.

vita, poemetto lirico. Treviso, 1888.

ranza e di conforto celestiale sono le

rime onde il poeta si sol'eva al pen-
siero della vita futura.

O erranti per la terra, anime umane,

piangendo il danno d'una rea sventura,

se le speranze di quaggiii son vane

volgete ad altro ben la vostra cura,

or che a piii bella vita

il canto della fede omai v'invita.

II poemetto e dedicate al S. Padre

Leone XIII per la fausta circostanza

del Giubileo : e, pei suoi pregi, ben

meritava quest' onore. Aggiungiamo
che 1'edizione eseguita dalla Tipografia

dell'Istituto Mander di Treviso, ga-

reggia per nitidezza di caratteri, per

bonta di carta, per eleganza di fregi

con cio che sanno produrre le piii
for-

bite stamperie d' Italia.
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Roma, 25 gennaio 1888.

I.

COSE ROMANS

Al Vaticano: Ricevimenti e Udienze 2. L'esposizione dei doni e le hugie
dei giornali lil)erali 3. La Canonizzazione dei nuovi Santi 4. Manife-

stazioni mondial! 5. L' Universita gregoriana 6. II Cattolicismo in

Rurnenia.

1. Le cose romane, si comprende benissimo, si riassumono principal-

mente ancora nella continuazione delle grandi dimostrazioni di amore c di

osscquio del mondo cattolico ed acattolico ,il Santo Padre nella solenne

festa del suo Giubileo Sacerdotale. I pellegrinaggi si succedono ai pelle-

grinaggi, i ricevimenti ai ricevimenti: ai doni ricevuti se ne aggiungono

sempre dei nuovi, e tutti belli, tutti pregevoli per materia o per arte.

Di che appresso diremo; per ora riferiamo quanto concerne i pellegrinaggi.

II giorno 7 del passato gennaro dalle 9 ant. al mezzodi, il Santo Padre

fu occupato a ricevere i pellegrini spagnuoli nelle seconde Logge di Raflaello.

Sua Santita voile ricevere in sei gruppi separati questi pellegrini, fermarsi

con ciascuno di essi, a ciascuno dar la mano a baciare, parlare e consegnare

a ciascuno una medaglia d'argento commemorativa del Giubileo. Grande

fu la commozione di questi eccellenti cattolici spagnuoli, e ancor piii vivo

ed entusiastiche le acclamazioni al Papa-Rey.

L'indomani (8) fu la volta del pellegrinaggio marsigliese, ancor csso

ricevuto per gruppi dal Santo Padre. Erano circa 2000. Vi assistevano gli

E.mi Cardinal! Arcivescovi di Reims, di Sens e di Rennes; gli Arcive-

scovi di Parigi, Tours, Alby, Lione, Aix ed i Vescovi di Marsiglia, Nizza,

Perpignano, Pamiers, St-Claudo, Clcrmont, Aire, Grenoble, Verdun, An-

gouWmfi, Agen, Meaux, Bajona, Troyes, Arras, Viviers ed altri. II S. Pa-

dre, sedutosi in uno dei lati delle suddette logge, ammetteva primieramente

alia sua prcsenza i mentovati Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, i quali,

iiisirnic agli omaggi ed alle felicitazioni, Gli presentarono riccbissime of-

ferle delle loro diocesi in eleganti scrigni ed in vasi d'argento.
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Sua Santita, dopo essersi trattenuto alcun tempo con quegli esimii

Prelati, permetteva che nello stesso lato delle Logge venissero ammessi

i pellegrini, i quali, uscendo da una porta laterale che mette alia scala

'papale, lasciavano libero 1'accesso agli'altri che occupavano 1' intiero piano

delle SH-onde Logge. Molti fra i pellegrini umiliarono al Santo Padre le

particolari loro offerte, fra cui una rilevantissima fu offerta da una signora

di Marsiglia. II Santo Padre, neH'ammettere i pellegrini al bacio del piedc,

ebbe per essi parole della piii alta benevolenza. Dopo di che con solennita

di forme, S. S. riceveva 51 signer Conte Lefevre de Behaine Ambasciatore

di Francia presso la S. Sede, che ha presentato al Papa la lettera di con-

gratulazione del nuovo Presidente della Repubblica francese, signer Carnot.

II giorno 11 verso le 9 ant. cominoiava il ricevimento dei pellegrini

dell'Alta Italia divisi per diocesi. L'udienza duro cinque ore incirca. Tutti

ammirarono la benignita e la generosita del S. Padre che non badando a

fatiche, ne vinto da stanchezza, ha voluto cosi ricolmare di giubilo e con-

solazione i pellegrini. L' affabilita, la serenita del Santo Padre e stata

veramente cosa ammirabile e straordinaria. II ricevimento fu fatto nelle

seconde Logge, ove il S. Padre si recava, prima delle 10 ant., accompa-

gnato dalla sua Corte, dagli Emi e Rmi signori Cardinali Alimonda, Ar-

civescovo di Torino, Agostini, Patriarca di Venezia, Battaglini, Arcivescovo

di Bologna, Giordani, Arcivescovo di Ferrara, e dai Hmi Metropoliti, Ar-

civescovi e Vescovi dell'Alta Italia, dell' Emilia e della Liguria.

I pellegrini delle Bomagne, Emilia, Venezia, Lombardia, Piemonte e

Liguria furono accolti cordialissimamente ed ammessi uno ad uno al bacio

del S. Anello. A molti di essi, a man a mano che gli erano presentati, il

S. Padre si degno rivolgere qualche parola.

II 12 erano ammessi all'udienza pontificia i pellegrini delle regioni me-

ridional), comprese quelle di Sicilia e di Sardegna.

Durante 1'udienza erano al fianco del Sommo Pontefice gli Emi e Rmi

signori Cardinali Sanfelice, Arcivescovo di Napoli, di Rende, Arcivescovo

di Benevento, Celesia, Arcivescovo di Palermo, e gli facevano nobilissima

corona quasi tutti i vescovi, alle cui diocesi appartenevano i pellegrini.

II Santo Padre faceva donare a tutti una bella medaglia d' argento

racchiusa in astuccio, come memoria del loro pellegrinaggio. I pellegrini

ammessi alia presenza di S. S. superavano i tremila.

L'udienza, cominciata circa le 10 ant. fu protratta fino a verso le

3 pom. L'entusiasmo dei pellegrini fu assai grande e 1'impressione per essi

riportata dall'accoglienza ricevuta dal Vicario di G. C. non si cancellera mai

piii dal loro cuore.

Le udienze pontificie, alle* quali per tre giorni fu ammesso il pellegri-

naggio italiano, venivano chiuse il 13 col ricevimento, oltremodo nume-

roso, dei pellegrini della Toscana, Marche, Umbria e della Provincia Ro-

mana. II S. Padre accoglieva questi divoti suoi figli, in numero di quasi tre
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mila, avmdoa lain Sua Kniiiicn/a Kcvereudissima il signer Cardinalc Orcidia

di Santo Stefano, < a se d' intorno un buoii numero di Vescovi apparte-

nrnti allc suddcttc regioni. 1,'udienza coininciata alle ore 9 ant. fu termi-

nal a allo 4 pom. Sebbcne nou sia ancora finita la lunga scrie dei pollegri-'

naggi, tuttavia, crcdiamo fcrmarci a questo punto, e rimandare al vent urn

quadcrno la relazione dci ricevimenti pontificii. Cio null'ostante tra i molti

ricevinienti dclla passata quindicina e pregio dell' opera ricordare quello del

giorno 11. In quel giorno Sua Santita degnavasi ammettere alia sua presenza

la rappresentanza del Comitato organizzatore della Esposizione scientifica

vaticana, composta del P. F. Denza, presidente, e dei mernbri P. S. Fer-

rari, P. G. Lais, canonico I. Galli e ingegnere A. De Andreis. Sua Kini-

nenza il Cardinale Alimonda, presidente onorario del Comitato medesimo,

presento al Santo Padre i cornponenti la rappresentanza. Sua Santita ar-

colse con manifesta compiacenza 1'Indirizzo offertogli dal presidente, e si

dimostro lieto che anclie la scienza prendesse parte alia manifestazione di

ossequio e di afietto, die da ogni parte del globo si fa alia Sua Persona

ed alia Cattedra di Pietro. Lodo il nobile divisamento del Comitato, e dopo
aver rivolte altre benevole e affettuose parole, sia al P. Denza come agli

altri membri della rappresentanza, impart! la Sua benedizione a tutti i

membri presenti ed assenti del Comitato, nonche a tutti coloro che con-

corsero al compimento dell' opera.

2. Che la Alostra Vaticana dovesse saper ostico ai nemici del Papa,

cosa che ognuno di leggieri comprende; ma che per isfogare la loro bile

avessero costoro a ricorrere alle bugie, c queste sotto gli occhi di quanti

lianno avuto la bella sorte di ammirarc quella Mostra, questa e da cliia-

marla piu che impudenza, una vera demenza. A questo proposito ci piace

di riferire le parole del corrispondente rornano al Corriere Nazimale di

Torino.

Certi corrispondenti di giornali italiaui hanno scritto che T Esposi-

zione di questi doni e monotona, non divertente perche, secondo essi,

veduta una sala si puo far a meno di veder le altre. Quelli che hanno

scritto ai loro giornali queste ed altre scioccherie vuol dire che non hanno

visitato 1'Esposi/ione Vaticana, e volendo pur dime qualche cosa di male per

lusingare il cattivo umore dei loro lettori pei quali questa grandiosa Espo-

sixione e un pruno acuto negli occhi, avendo udito da qualcuno che vi e

un gran numero di calici, di ostensori, di paramenti sacri, hanuo creduto

potcr dire che non vi e altro da vedere lassu che paramenti sacri. E proprio

il caso di ripetere: Signore. perdonnte lw~o, non sanno quel che xi [anitn.
Ai

doui di questa Esposizione, vi dicevo, si aggiungono sempre nuovi doni.

Inl'atti, tra quelle casse di oggetti che sono giunte e non ancora aperte,

e quelle che sono in viaggio, se ne contano a centinaia. Per questo 1' Espo-

sizione Vaticana oggi si e chiusa; ne si riaprira se non che verso la fine

di gennaio per dar agio ai suoi ordinatori di aprire le casse e porre gli
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oggetti al loro posto. So, fra gli altri, di un Rajah delle Indie occidentals

che fa lavorare a Madras una croce pettorale preziosa da inandare, insieme

con molti altri e belli oggetti, in dono a S. Santita.

3. II Santo Padre Leone XIII ha gia celebrato due Canonizzazioni nel

corso del suo glorioso Pontificato: la prima nel giorno 8 diceinbre 1881,
e la seconda, il 15 gennaio corrente, domenica seconda dell' Epifania, e

festa del SS.mo Nome di Gesu. In questa vennero dichiarati Santi i Beati

Gonfessori Bonfiglio, e suoi sette compagni fondatori dell'Ordine dei Servi

di Maria, Pietro Claver, sacerdote professo della conipagnia di Gesu, Gio-

vanni Berchmans, studente della detta Compagnia, ed Alfonso Bodrigufez,

Fratello coadiutore della medesima, i quali professarono le virtu in grado

eroico, e la cui glorificazione fu provata con miracoli operati da Dio per

loro intercessione.

La funzione e riuscita stupenda come lo fu quella del primo dell'anno;

pero non si fece in S. Pietro, ma nella gran Loggia soprastante all' atrio

della Basilica, sontuosamente e stabilmente trasformata in chiesa. Le vet-

ture di palazzo, come al primo gennaio, avean fin dalle quattro del mattino

trasportati al Vaticano i camerieri di cappa e spada. 1 Vescovi eran convocati

per le otto; e le persone che aveano avuta la fort una di un biglietlo

d'entrata, si aftrettarono anch'esse ad occupare i corridoi che conduce-

vano allo scalone d' accesso al luogo della cerimonia.

La volta e le pareti erano scintillanti d'oro. II sole risplendeva al di fuori,

1' interno del Santuario era rischiarato da circa due mila lumi, che pende-

vano dalle volte e dalle pareti ne' centoventi lampadari maestrevolmente

distribuiti in archi, in cascate, in festoni. Oltre quelli che correano lungo

il cornicione, ve .n' erano altri millecinquecento : senza uumerare i cerei

che risplendevano all'altare.

La funzione fu di impareggiabile splendore. Essa ricordava le magnifiche

funzioni che si celebravano nei giorni di liberta per il Papato. Oltre a 400

Vescovi, Prelati e Dignitari della Curia Romana, il Gorpo diplomatics e una

folia immensa di signori e principi d' ogni parte del mondo assistettero

alia straordinaria solennita. Per la ristrettezza del luogo, disgraziatamente

settanta Vescovi non poterono prender posto cogli altri Vescovi. Comin-

ciata alle ore 8 la funzione, termiuo dopo il tocco. Commoventissimo il

momento in cui il Papa, proclamando i nuovi santi, il campanone di S. Pietro

squillo maestosamente per i sette colli. A quei suoni risposero tutte le

rampane di Roma. All' elevazione nella Messa squillarono le trombe d'ar-

gento.

Ecco 1'ordine tenuto nella funzione. Sua Santita si reco alle ore 8 ant.

nell'Aula dei Paramenti, ove, assunti gl' indumenti pontificali, diede prin-

cipio alia sacra funzione sopra un altare eretto nella Sala Ducale, e passo

quindi nell'Aula sopra il portico della Basilica Vaticana. Preceduto da

tutta la sua nobile Corte, in abito e pompa delle grand! cerimonie papali,

Serie XIII, vol. IX, fasc. 903. 24 28 gennaio 1888.
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d;illa Sala Ducalo ando in sedia ueslitforia alia Cappella Sislina, per 1'ado-

ra/ione del SSino esposto iu forma solenne. Quindi, col medesimo cor-

teggio, fece processioualmente ingresso nella Sala della Loyyia, ridotta ;\

Cappella Papale, ove fu fatta la Canonizzazione. II Decreto non venue,

giusta il cerimoniale, promulgate che dopo le tre Istanze d'uso, di cui

la prima fu segtiita dal ?anto delle Litanie dei Santi; la seconda dal Vrni

Creator; e la terza dalla lettura del Decreto, fatta dal Sommo Pontefire.

II canto del Te Deum inise fine alia Canonizzazione propriamente detta.

Dopo la quale comincio la solenne Messa pontificale, con un Omelia sui

nuovi Santi, che il Papa pronuncio dopo 1'Evangelo. All' Offertorio vennero

presentate le speciali offerte, che le varie Postulazioni di Cause dei nuovi

Santi fecero al Sommo Pontefice.

Che dire delle impressioni prodotte nella folia de' fedeli da questa ma-

gnifica e religiosa funzione? Qui non ci furono, e vero, acclamazioni al

Pontefice come nel primo dell' anno, ma domino il raccoglimento, la pre-

ghiera, la preghiera a voce alta, la preghiera del cuore sopratutto. I cuori

pregavano, ed abbiamo veduto durante il passaggio del Papa e nel tempo
della messa le lagrime scorrere dagli occhi di alcuni di quelli che ci eran

vicini. Si, la preghiera e salita, in questo giorno memorabile, gradita al

cielo come il profumo dell' incenso, e ridiscesa nei fedeli come una rugiada

celeste di grazie che, vogliamo sperarlo, saranno il preludio d' altre mag-

giori che ci verranno dalT intercessione dei nuovi Santi pel futuro trionfo

della Chiesa.

4. Hanno un bel dire i diarii liberaleschi per attenuare 1'effetto pro-

dotto dalle feste giubilari di Leone XIII; il fatto e che un avvenimento

di proporzioni cosi grandi e al quale ha preso parte il mondo intero non

s'era ancor veduto. Per non dire che delle sole manifestazioni di ossequio,

noteremo che i capi e i membri influeuti di tutti i diversi partiti politic!

della Spagna si unirono insieme per indirizzare aH'augusto Pontefice i loro

voti e le loro felicitazioni : a tal uopo fecero pervenire all' E.mo Card. Se-

gretario di Stato il seguente telegramma, in cui insieme con quella della

prima dignita ecelesiastica della Spagna, si trovano le firme dei piu noti

personaggi, che nei diversi tempi e sotto i different.! Gabinetti hanno avuto

od hanno parte nella direzione della cosa pubblica in quella nazione: Pre-

ghiamo Yostra Eminenza a voler far giungere ai piedi di Sua Santita To

maggio della nostra filiale e rispettosa adesione nel cinquantcsimo anniver-

sario della sua ordinazione sacerdotale, implorando 1'apostolica bc-nediziono.

I giornali tedeschi descrissero lungamente nei giorni scorsi le grandi

dimostrazioni, che si fecero in onore del Papa a Treveri, dove il Vescovo

monsignor Korum presiedette un'adunanza numerosissima. Nel suo discorso,

Monsignore disse: II Papa ritorno ad essere il signore delle anime. E

povero, debolc, prigioniero, e tutti i He della terra gli rendono omaggio.

Si ripete il miracolo di Betlemme. Ad Acquisgrana oltre 3 mila persone
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erano nella chiesa per cantare il Te Deum. Straordinaria 1'afllucnza all'adu-

nanza serale. In quella di Bonna, il presidente pronunzio un discorso, nel

quale fece un bel confronto tra la condizione della Chiesa in Germania nel

secolo XVIII ed a' giorni nostri. Stupende riuscirono le feste a Magonza,
Crefeld ed altrove.

Hanno umiliato telegrammi a Sua Santita: dall' Austria: il Municipio
ed il Comitato centrale pel Giubileo sacerdotale di Agrain : i Podesta di

Esseg, Sebenico, Lissa, Gelsa; il Gerente comunale di Lesina; dall'Olanda:

il Borgomastro di Oudenbosch, i cattolici di Heusden e Nelmoud
;

la So-

cieta di San Vincenzo de' Paoli di Mmega e la Commissione di Bokjmeerl.
I Vescovi, il Clero, i religiosi, i fedeli della Missione occidentale del

Tonchino telegrafarono al Santo Padre, presentandogli i piu devoti omaggi
e chiedendogli la benedizione.

Dal Messico, per mezzo del signor cav. Enrico Angelini, sono giunte
al Santo Padre felicitazioni per parte del Vescovo di Queretaro, del Capi-

tolo e clero di Puebla e di persone delle migliori condizioni sociali. E
stata parimente inviata una generosa offerta del Vescovo di Queretaro per
la Messa Giubilare.

Da Krasnojarsk (Siberia orientale) si telegrafo al Santo Padre : I par-

rocchiani della Siberia orientale del Governo di Jenisseurk felicitano Vostra

Santita nel giorno del suo Giubileo, inviando i voti che formano nel piu

profbudo dei loro cuori sinceri, ed augurano tutte le prosperita possibili

e una lunga vita pel bene della Chiesa cattolica e pel bene universale,

dimandando la Vostra benedizione sopra le anime loro .

II Presidente coi professori ed alunni dell'Accademia di S. Agostino nel

Peru umiliarono al S. Padre un indirizzo di congratulazione per la fausta

ricorrenza del Giubileo sacerdotale. Centre oggi, scrivono essi, 1'empieta

dappertutto si diffonde, e la gioventu viene informata a dottrine prave

e contrarie a cotesta Santa Sede, Maestra infallibile di verita, noi, da figli

ossequenti, protestiamo a' sacri piedi della Santita Vostra non doversi in-

segnare in quest'Accademia se non le istituzioni emanate dalla Cattedra

Apostolica, e ad cssa conformi in tutti i rami delTumana sapienza; e do-

versi ripudiare e combattere tutte quelle dottrine che dall'Oracolo infal-

libile del Vaticano sono state e saranno in avvenire condannate.

Per ordine del suo Governo, S. E. il conte Paar, ambasciatore d'Au-

stria-Ungheria presso la Santa Sede, per mezzo di Sua Eminenza il Car-

dinale Segretario di Stato, ha fatto pervenire al Santo Padre, per il suo Giu-

bileo sacerdotale, le piu rispettose congratulazioni da parte delle Diete della

Stiria e della Moravia, nonche quelle dei Municipii di Leopoli, di Lubiana

e di Bolzano..

II Consiglio d'amministrazione del Lloyd austro-ungarico, per mezzo di

Sua Emiuenza il Cardinale Simeoni, Prefetto della Sacra Congregazione di

Propaganda, ha fatto giungere al Santo Padre i suoi omaggi e le sue con-
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gratulazioni pol sno (iiuliilen sacerdotalc. Siinili nma^i congraiulazibnl

inviarono parimente, per me//o dell'K.mo Siinconi, i clue Consigli della Pro-

paga/ione della Fede di Lione e di Parigi. AI Santo Padre e inoltre pcrve-

nuto il seguentc telegramma: Le Societa del giovani cattoliri in New-York,
riunite in pubblica asscmhlca,. alia presenza dell'Arcivescovo, si congratu-

lano col Santo Padre del suo diubileo sacerdotale, e domandano 1'aposto-

lica benedizione.

Finalmente il Governo .cantonale del Vallese ha fatto nmiliare wile

auguste mani di Sua Santita, per mezzo del colonnello conte L. De I'.urtcn,

un iudirizzo di congratulazione.

6. Di due cose ci convien ora parlare, le quali, sebbene non abbiano

rclazione colle grandi feste giubilari, di cui abbiamo fatto un cenno in

questa nostra Cronaca, hanno pero attinenza speciale alia Sede di Piotrn,

sulla quale regna e governa Leone XIII. Alludiamo ai progressi dellTni-

versita Gregoriana di Roma e a quelli del Cattolicismo in Humenia.

L'Uuiversita Gregoriana, cosi appellata perche fondata dal papa Gre-

gorio XIII, fu in tutti i tempi un semenzaio di uomini che illustrarono la

Cbiesa, la patria e la scienza. In questa Universita forni i suoi studii il l!o-

gnante Pontefice, e per questo egli Tha sempre avuto cara, e sin dal giorno in

cui fu assunto alia Tiara non ha tralasciato di promuoverne gli studii <> di

renderla degna e dcllo scopo per cui fu creata, e della Metropoli del mondn

cattolico in cui risiede. In questi ultimi anni poi essa e salita in tanto splcn-

dore, vuoi per la qualita dei professori che vi insegnano, vuoi ancora pel

numero degli alunni che vi studiano, che ben puo dirsi, nel suo gencre,

1'Ateneo massimo del rnondo cattolico. E divisa in tre facolta: la teologica, la

canonica e la fdosofica. Nella prima insegnano dieci professori: il p. Rodolfo

Comely la sacra scrittura, il p. Emilio De Augustinis, la teologia scolastica

antimeridiana, il p. Ludovico Billot, la pomeridiana, il p. Felice Pignatam la

teologia compendiata, il p. Gennaro Bucceroni la teologia morale, il
p.

En-

rico Valle la storia ecclesiastica, il p. Cesare De Angelis la lingua ebraira,

il p. Giuseppe Floeck le lingue oriental!, il p. Francesco Tongiorgi 1'ar-

cheologia sacra, il p. Antonio Angelini la sacra cloquenza. Nella seconda

dettano lezioui di diritto canonico, il p. Lorenzo Lugari, che e pure Ret-

tor magnifico della Universita, e il p. Francesco Wernz
;

il p. Mariano De

Luca di istituzioni di diritto ecclesiastico pubblico e privato. Nella terza final-

mente leggono la metafisica e la logica i pp. Michele De Maria, che e pure

prefetto generale degli studii, Yincenzo Reiner, e Pio De Mandate; 1'ctica

e il diritto naturale il p. Augusto Ferretti; 1'astronomia il p. Stanislao

Ferrari; il calcolo sublime e la fisica matematica il p. Giacomo Foglini;

la fisico-chimica il p. Guido Mattiussi
;

le matematiche elementari c la

lingua greca il p. Cesare De Angelis.

II numero degli alliovi e di 659, due terzi di piu che non fossero nel

1870-71, quando, Roma invasa, fu tolta ai Padri della Compagnia la
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facolta d' insegnar pubblicamente umane lettere e piii tardi anche il Col-

legio Romano, che e quanto dire, le Scuole, la Biblioteca, i gabinetti, il

Museo, rOsservatorio Astronomico. I 659 allicvi sono cosi spartiti : di teo-

logia 357; di diritto economico ed ecclesiastico -47; di filosofia 255; e

1' Universita Gregoriana cerco un ricovero nell'antico Collegio Borromei,

divenuto Collegio Germanico. Distribuiti poi per nazionalita risulta che gli

alunni di questa celebre Universita appartengono a 19 nazioni; perche 35

sono Inglesi, 1 Armeno, 54 Austro-Ungari, 14 American! del Nord, 65 Ame-

ricani del Sud, 10 Belgi, 3 Bulgari, 142 Frances!, 49 Tedeschi, 12 Sviz-

zeri, 3 Irlandesi, 13 Spagnuoli, 1 Indiano, 194 Italiani, 1 Portoghese,

5 Olandesi, 29 Polacchi, 19 Scozzesi. Da questa statistica appare manifesto

il carattere mondiale dello Studio gregoriano, il quale, come per altri ri-

spetti cosi per questa sua universalita non ha nulla da invidiare a quelle

grand! e famose Universita del Medioevo, che in Italia, in Francia e in

Germania formarono tanti e si strenui campion! della scienza, allora alleata

colla fede.

Nel dicembre dell'anno scorso furono creati dottori in sacra Teologia

28, Licenziati 49, Baccellieri 42; in Dritto Canonico 9 Dottori, 12 Li-

cenziati, 33 Baccellieri, e in Filosofia 29 Dottori, 18 Licenziati, 33 Bac-

cellieri.

Quasi tutti le Gongregazioni di Chierici regolari e i Seminari di Roma

hanno nell' Universita Gregoriana i loro rappresentanti : la Gompagnia di

Gesu, la Congregazione dei Chierici Regolari, la Congregazione della Risur-

rezione di N. S. Gesu Cristo, la Pia Societa delle Missioni, la Congrega-

zione degli Oblati di Maria, la Societa dei Preti del SS. Sacramento, la

Congregazione dei Preti di M. V. Immacolata, la Societa dei Ss. Cuori di

Gesu e di Maria, la Societa della Cattolica Istruzione, il Collegio Germa-

nico-Ungarico, il Collegio Pio Latino Americano, il Collegio Capranica, il

Collegio Inglese, il Collegio Scozzese, il Seminario Francese, il Collegio

Belga, il Collegio Polacco, il Seminario Lombardo, il Seminario Pontificio

delle Missioni
;
senza contare un gran numero di alunni che vivono fuori

di Collegio.

Questi splendidi success!, raccolti dall'Ateneo gregoriano, sotto il Pon-

tificate di Leone XIII e merce lo zelo dei PP. della Compagnia, alle cure

dei quali e affidato, danno ragione a sperare, che da Roma partira quel-

1' impulse rigeneratore del pensiero cristiano, che una falsa scienza ha- mi-

seraniente insterilito e fuorviato.

7. Nuove e sempre consolanti notizie arrivano al Vaticano dalle Mis-

sioni; eppero sono nuovi e grandi conforti questi pel Santo Padre al

quale soprattutto sta a cuore- la propagazione nel mondo della vera fede

cristiana.

Dalla Romania si e ricevuto un eccellente rapporto di Mons. Basilio

Laureri Yicario Generale di Mons. Palma Arcivescovo latino di Bucarest



.'*74 CRONACA

sulle istituzioni scolastiche cattoliche in quella Archidiocesi e specialmentc

su quclle della Capitale. Uisulta da questo rapporto die 1'Archidiocesi di

Bucarest ha 29 Scuole cattoliche di diverse grado frequentate da 2,602
alunni ed alunne, non compreso il piccolo ed il grande Seminario. E da

notarsi che poco meno di una meta di questa popolazione scolastica di

Bucarest e di altri luoghi dell' Archidiocesi appartiene alia confessione greca

non unita o alia protestante; il che si devc principalinente alia grande

e universale stima in che la sono tenute, per le loro qualita morali e

scientifiche, le scuole cattoliche. II piccolo Seminario di Bucarest ha 17

alunni; il grande Seminario ne ha 20. Quest' ultimo pero e stabilito in

un edifizio poco adatto che finora non si pote avere uno migliore a

Ciopla, che e dire a 6 chilometri di distanza da Bucarest con notevole in-

comodo pei seminaristi e poca convenienza per 1'ordine e la disciplina che

devono regnare in un ecclesiastico istituto. Per questo il nuovo Arcive-

scovo di Bucarest, Mons. Palma, romano, appena proposto a reggere quell' Ar-

chidiocesi in sostituzione del cornpianto Mons. Paoli, rivolse 1'animo alia

edificazione di un Seminario presso la Cattedrale stessa, nuova e assai bella,

di Bucarest. II Santo Padre Leone XIII nella sua munificenza faceva avere

a Monsignor Palma a tale scopo lire 40,000; un'altra somma di danaro

un poco piu elevata mandavasi a Mons. Arcivescovo da uno de' piu illustri

sovrani d'Europa; altre 40, 000 lire erano date da piu benefattori. Ma

la costruzione del nuovo Seminario costera mezzo milione di lire ! La Prov-

videnza non manchera di farli trovare.

II.

COSE ITALIANS

\. Nuove osservazioni sull' esposizione finanziaria. 2. La circolare Cop-

pino. 3. Cose d'Africa. 4. La politica del Orispi. 5. La dimnstra-

zione del giorno 9 gennaro. 6. L'incidente di Firenze. 7. La riaper-

tura delle Camere e i lavori parlamentari. 8. Violenze anticlerical!.

9. Lo scandalo dell' Universita di Roma. 10. I milioni che sfnmano.

1. L'esposizione finanziaria f'atta dall'on. Magliani alia Camera ha la-

sciato questa volta uno strascico piu lungo ed inleressante degli altri anni,

per la semplice ragione che essa ha avuto il merito di una chiarezza e fran-

chezza maggiore nell' esporre la vera situazione delle fmanze italiane.

Finche tutto si riduceva ad un semplice giuoco di prestigio, unicamente

diretto ad occultare la verita e ad ingannare il paese sulle vere sue con-

dizioni finanziarie, 1'esposizione del Magliani lasciava, presso a poco, in-

dillercnte la stampa c 1'opinione pubblica. Era soltanto questione di fede
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maggiore o minore nelle parole del ministro, di minore o maggiore inge-

nuita, e, sia che gli uni rimanessero persuasi per semplicita, gli altri per

dovere d'ufficio, sia che i
piii rimanessero poco o punto persuasi delle di-

chiarazioni ministeriali, non v' era modo di proseguire a lungo la discus-

sione con chi poneva tutto lo studio nell'occultare il deficit del bilancio,

e nel far passare per crediti perfino i debiti mascherati.

Questa volta invece le cose procedono diversamente. Xon e
piii que-

stione del disavanzo officialmente riconosciuto ed annunziato dal paese ; le

illusion! del ministro non si portano piii
su di un pareggio fantasticamente

ritenuto assicurato, ma sulla efficacia dei mezzi onde si spera di ritornarvi.

Ardente quindi e la discussione sui mezzi destinati a raggiungere un tale

scopo, e vediamo di fatto la stampa di vario colore, con diverse intcndi-

mcnto, ma con pari diffidenza, continuare ad occuparsi dell' argomento,

ponendo ciascuno innanzi la sua brava proposta. E ne vengono infatti for-

mulate di tutti i colori, dalla ricostituzione dei decimi della fondiaria, re-

centemente soppressi, a quella del macinato, abolito gia da piii gran tempo.
Tornano quindi a stare in pericolo tutte le famose e tanto decantate

riforme compiute dalla sinistra per ingannare le popolazioni, ed ognuna
delle proposte messe innanzi dall' uno, solleva in tutti gli altri polemiche

spesso violente, e di cui abbiamo un piccolo saggio neU'articolo dalla

Tribuna scritto contro il Fanfulla che vorrebbe ripristinato il dazio sul ma-

cinato.

2. La circolare del ministero della pubblica istruzione sulle ispezioni sco-

lastiche, fanno presentire nuove misure di parzialita ed ingiustizia contro

i maestri cattolici italiani, cioe contro 1' istruzione religiose nelle scuole

Ed a questi nuovi atti di prepotenza darebbe pretesto, secondo il Diritto

1' altra illegalita di cui in questi giorni appunto si e fatto e si fa ripetu-

tamente eco il governo coll' impedire ed osteggiare, mediante ogni mezzo

di pressione e di arbitrio, la soscrizione della petizione dei cattolici italiani

al Parlamento, che lo stesso ministro guardasigilli dovette, anche suo mal-

grado, dichiarare legale. Ma il governo italiano, anziche ispirarsi a giustizia

e legalita, e duopo che obbedisca ai cenni della massoneria
;
ed un ordine

perentorio di questa, diramato in apposita circolare, ha teste imposto ai

suoi agenti ufflciali di soffocare anche con ogni iniquo mezzo, ogni legit-

tima e patriot tica manifestazione cattolica. Non pago di raggiri ed abusi

di potere commessi per mostrarsi degno della setta, il governo italiano,

affln d' ingraziarsela sempre piii, prepara nuovi colpi contro il cattolicismo

e si accinge ad escluderlo addirittura dalla pubblica istruzione, voto e met a

suprema della massoneria.

Infatti il Diritto, che ha autorita bastante per parlare tanto a nome

della setta quanto a nome del ministero italiano accenna alia urgente

necessita di precludere alPautorita ecclesiastica ogni ingerenza nella scuola.

informando i criteri educativi e didattici all' indirizzo rigorosamente laico .
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E soggiunge chc 1' istruzione, nella scuolii italiana, <leve essere
ispir;il;i

alia morale civile . Si sa gia che cosa s' intenda sotto la parola laico nel

gergo rivolu/ionario e qual sorte di ci villa sia quella che personifica e di

chi puo cssere propagatore 1' anliclericalismo officiale.

Non e dunque luogo a far comcnli sulle nuove violazioni che si van

macchinando contro una delle piu sacre ed inviolabili fra le puhlilichc li-

l>erta. Ma inerita di cssere nolalo lo slrano conlraslo Ira 1'oslinalo cinismo

irreligioso dell' Italia governativa ed il graduale ravvedimenlo di cui van

dando prova gli organi, gia piu ardenti contro la religione, del liberalisino

I'rancese. Non parliamo gia di quanto avvienc in ogni altro Stato civile,

e scgnatamente nella Germania e neirAustria-Ungheria, dove dissipati an-

tichi ed ingiusti pregiudizi, si rende di nuovo giustizia alia salutare e bc-

nefica influenza della religione e, recedendo dai contrari sistemi che fen-ro

mala prova, si torna anche una volta alia scuola confessionale.

Ma nel seno stesso del repubblicanismo I'rancese, coloro che furono piu

pronti a secondare la laicizzazioue delle scuole e lo scristianizzamento della

pubblica istruzione, mostransi adesso assai scoraggiati pel frutto che dietlc la

poh'tica anticrisliana, e, seguendo 1'esempio della l{epu'Mi<inr l<'runt;aise,

parecchi fogli dello stesso partito pongono in guardia governanti e pub-
blico contro i disastrosi cffetti che porterebbe il persistere in questo

contegno di cieca e fanatica ostilita contro i maestri ed educatori cattolici.

11 governo italiano sara insomnia tra non molto il solo a combat t ere

a sostegno dell' irreligione.

3. Gli ultimi telegrammi pervenuti da Massaua, ci segnalano un mo-

vimento in avanti operate dalle truppe italiane di spcdizione. Le bru;at<'

Gene e Cagni si portarono innanzi accampandosi nel vallone di Tokakat, a

piccola distanza dal campo di Dogali, e in seguito a cio il quart ior lic-

nerale del comandante in capo S. Marzano e stato ieri traslocato nel forte

di Moukullo. Xon appena le due brigate suddettc si saraniio fortificate nellc

loro nuove posizioni, ia brigata Baldissera, che si trova gia all'avanguardia,

si spingera ancora innanzi, e le altre alia loro volta le terranno dietro

con lo stesso ordine tenuto in questo primo movimento. Sembra infatti

ormai accertato che il piano prestabilito dal comando supremo del corpo

di spedizione, consiste appunto nel far progrcdire gradatamcnte le varie

brigate ;i s<-aglioni, finche si raggiuuga quell' obbiettivo qualsiasi che si

propone 1'azione militare dell' Italia in quelle regioni.

Se pero il procedere lento e guardingo di quelle truppe e una sicura

garan/ia contro la possibilita di tristi sorprese sul genere di qurlla di l)<i-

j;;ili, e si puo essere certi che in un dato momento, quando cioe il bi-

sogno lo richicda, esse potranno concentrarsi rapidameute e sostenersi a

vicenda per far fronte alia situazione, se questa si facesse piii minacciosa,

non puo ammettersi d'altra parte con questo piano la possibilita di spiu-

gersi troppo innanzi. Allontauandosi Iroppo dalla loro base di operazione
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, in- rimane sempre il triangolo cli Massaua, il loro coucentramento, quando

giimgesse il momento di operarlo. diverrcbbe assai piu difficile e riusci-

rebbe fors'anco inefficace.

Abbiamo detto chc le truppe italiane avranno forse il tempo neces-

sario per arrivare a Sahati, e cio perche le notizie del Sudan divenute in

questi ijiorni piu gravi, richiamano per necessita 1'attenzione degli abis-

sini e li trattengono dall'avanzarsi.

All' infuori pero di quosto vantaggio, quello cioe di operare una mo-

mentanea diversione, che puo trattenere le truppe del Negus dal farsi

avanti e di lasciare a quelle italiane il tempo di occupare Sahati, le no-

tizie del Sudan sono una nuova e grave complicazione e possono rendere

ad un dato momento piii difficile e imbarazzante la situazione del corpo

di spedizione.

La presenza infatti di Osman Digma nei dintorni di Suakim, che, se-

condo gli ultimi dispacci, si trova in condizioni sempre peggiori, perche

stretto sempre piu da vicino dai Sudanesi; i buoni successi che questi

hanno gia riportato, uccidendo seicento uomini di quel presidio usciti fuori

dalle trincee, non sono cose del tutto indifferenti e prive di qualsiasi im-

portanza per la spedizione itah'ana. L' anello di congiunzione che riavvi-

cina e puo ad un dato momento congiungere fra loro questi due ordini

di fatti, 1'azione cioe degli italiani e quella dei Sudanesi, e la tribii degli

Habab, il cui capo, Ahmed Kantibai, amico ed alleato degli italiani, ha

gia ricevuto delle intimazioni perentorie o minacciose dal duce supremo
dei sudanesi, il famigerato Osman Digma.

Per comprendere intanto le conseguenze c le difficolta cui puo dar luogo

questa nuova complicazione, basta aver presente che, mentre le truppe ita-

liane non potrebbero prendere le difese del loro amico ed alleato, per non

esporsi a trovarsi prese fra due fuochi, sudanesi e abissini, questi ultimi,

invece, nemici diehiarati dei mahdisti, potrebbero benissimo sostenere il

capo degli Habab. Quindi 1'alleanza di questi ultimi con 1' Italia potrebbe

addivenire per la forza delle circostanze instabile e malsicura, visto che

un debole, posto fra due che sono piu forti di lui, ed ugualmente nemici

dei suoi nemici, deve necessariamente rivolgersi verso quello che si mostra

disposto e in condizioni di poterlo piu facilmente aiutare. D'altra parte

non e neppure ;i pensare che 1'Italia abbia speso parecchi mih'oni ed esposti

gravi disagi e pericoli ventimila uomini, per prendere le difese e sal-

uardare gli interessi di tutti i possibili Kantibai, che le si professino

ici, in quelle contrade.

Che se poi la situazione si considera sotto un altro aspetto, diventa

ora
piii strana e difficile: sudanesi e italiani sono ugualmente nemici

legli abissini ed in guerra con loro. Ma, oltre che la poco lusinghiera

alleanza non e neppure possibile a concepirsi, i sudanesi sono altresi ne-

mici irreconciliabili degli inglesi, a cui hanno imposto, in altri tempi,
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gravissimi sacrilici, ed ;mrhr recenlemente lianno reso. presso Suakim, nn

hen cattivo servi/io. Di guisa che, sot to quest' altro aspelln. in.ulesi ed

ahissini sono ugualmente intcressati a cornbattere i sudanrsi: ma gli in-

gles} sono altresi, come e noto, ainici degli italiani e dclla loro azinne in

Africa, ne polrebbero quiodi far causa comune con i vincitori di Dogali.

Bastano, crediamo, quosti pochi tratti, per far comprendere tutto ci.i

die prescnta di strano la situazione die va delineandosi in Africa per il

risveglio dei sudanesi, proprio nel inomento in cui sono per cominciarc- Ic

ostilita Ira italiani o abissini.

4. L'indirizzo del governo italiano va assumendo ogni giorno piu 1'iin-

pronta persouale del carattere dell'onor. Crispi, tutto seatti ed impetimso

sempre, spesso inconsiderate nelle sue deliberazioni e talvolta perfino laci It-

alic coutradizioni. Ma se alcune di queste qualita possono forse giovare, od

essere almeno perdonate ad un uomo che si trovi ad occupare un posto

emineute in circostanze eccezionali ed in un periodo purarnente transilorio,

esse riescono invece tutt'altro clie vantaggiose ad un capo di governo in

tempi normali e nell'esercizio abitualc delle funzioni governative, special-

uicnte quando non mancano persone e partiti sempre pronti ed attenti per

coglierlo in fallo. Ed infatti parecchi fra gli atti compiuti dal Crispi in

questo primo anno del suo governo sono oggetto di dispute abbastan/a vi-

vaci e di severe censure. In parecchi di questi atti si rivela la condi/ione

difficile ed imbarazzante in cui si e posto volontariamente lo stesso Crispi

entrando nel gabinetto Depretis il giorno dopo che aveva presentato alia

Camera un'ordine del giorno di completa sfiducia per quest'ultimo, e rac-

cogliendo la di lui eredita col dare a credere, o almeuo col lasciar credere

a ciascuno dei partiti parlamentari che avrebbo avuto il governo dalla sua

parte. Gli ainici del Depretis trovano ora che il Crispi non fu sincere e

leale nel dimostrarsi sul primo inomento disposto a continuare 1'indirizzo

di governo tracciato da lui; gli amici suoi personali, quelli a fianco dei

quali Ton. Crispi ha combattuto per tanti anni, la maggioranza che dovea

di venire ora il suo partito, trovano naturalmente che essd si e poco in-

chinato ai loro desiderii ed alia loro parte, ed ha quasi dimenticati i ser-

vigi che gli hanno resi per aiutarlo a salire tanto in alto.

Ad appagare questi iiltimi chc si mostrano piu turbolenti e che ad un

dato inomento potrebbero lasciare in asso il Crispi, egli si trova costretto

a dar loro di tanto in tanto delle soddisfazioni che provocano dall' altra

parte malumori e proteste per ora sommesse e larvato, ma che I'orse non

tarderanno a mostrarsi alia luce del giorno cd in plena Camera.

Fra questi atti, destinati ad appagare gli antichi amici del Crispi. va

appunto annoverata la condotta arbitraria e brtitale tenuta di fronte al

Sindaco Torlonia, e la reconte nomina del segretario gencrale del mini-

stero degli esteri nella persona dell'on. Damiani, condotta c nomina, che
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vengono apertamente censurate sotto diversi punti di vista dagli antichi

amid e seguaei del trasformismo.

A questo proposito lasciamo la parola alia Perseveranz-a di Milano, uno

degli organi piii
autorevoli di questo gruppo, die, diffidente in principio,

si mostra ora assolutamente malcontento dell'opera dell'on. Crispi. Sulla

nomina del Damiani, il foglio milanese scrive che questi e stato sempre
di una Sinistra abbastanza avanzata, e potra la sua nomina significare, a

parecchi soprattutto, questo, che Ton. Crispi si lasda ormai trarre verso

di quella che era appunto cid a cui il suo partito voleva condurlo; e per

condurvelo ha fatto quanto poteva, ed ha tollerato piu d'un rabbuffo, ed

ha inghiottito molti bocconi amarissimi, e mostrato una pazienza in alcuni

momenti, davvero eroica.

Passando quindi a trattare 1'altro argomento, lo stesso foglio moderate

osserva che, se a molti non piacciono le mutazioni fatte dal Crispi nella

amministrazione, e 1'accentramento di un soverchio potere politico nelle

sue mani, ad altri sembreranno invece cattivi segni la condotta tenuta

verso il Sindaco Torlonia, e 1'accresciuta irritazione delle relazioni colla

Chiesa. Saranno, osserva il foglio milanese, anche se non si mostreranno,

segni d'una maniera di governare, che giudicheranno troppo burbanzosa e

precipitosa.

Non e gia che glie ne sara mossa interpellanza; e materia troppo de-

licata, perche nessuno osi provocare i deputati a chiarire 1'animo loro, e

perche chi 1'osasse, non potrebbe cavarne altro che pentimento. Ma il ma-

lumore, se non scoppiera, covera peggio e lavorera di certo nelle discus-

sioni degli uffici e delle Commissioni e non in quelle pubbliche.

5. II giorno 9 gennaro anniversario della morte di V. E., il re Um-

berto, la regina Margherita e il principe ereditario si sono recati alle 8 al Pan-

theon, dove hanno assistito a una Messa letta dal Cappellano Mons. Anzino.

Alle 8,45 erano gia tornati al Quirinale.

Alle 9,30 precedute dalla fanfara dei reduci, dal concerto municipale

e da alcune bande della provincia, le associazioni militari, artistiche ed

operaie colle rispettive bandiere in numero di 29, la Massoneria col suo

labaro, e le Societa anticlerical! coi loro stendardi, si sono recate dalla

piazza SS. Apostoli, per piazza di Venezia e via Argentina al Pantheon

ed unitesi alia rappresentanza del Comune e della Provincia, intervenute

in forma pubblica, hanno sfilato davanti la tomba del re V. E. su cui

fnrono deposte una ventina di corone.

Uno spettacolo curioso si e notato all'uscita delle associazioni dal

Pantheon.

Le associazioni liberal! e militari si sono sciolte disperdendosi nelle vie

adiacenti.

Le associazioni operaie, i circoli anticlericali e la Massoneria si sono

invece aggnippate e ubbidendo ai pochi individui, che gridavano al Quiri-
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nnli-, nl Oiiirinuli' haiino sh'lalo compatte col conccrlo coimmale ;ill;i tcst;i,

c JUT la Minerva, c la via .Na/.ionalc si sono dircltc al Ouiriualc.

I'/erano iina trentina di bandiere, la maggior parte dcllo quali, sbucatr

uon si sa di dove c che non avcvano preso partc alia commenaoraaoue al

Pantheon, quattro conccrti e un 3000 persone seguile dai soliti curiosi <

nrcondata da una infinita di guardie c carabinieri.

Lungo il tragitto 1'u gridato: Viva I' Italia, .lWw.s-.sv/ // Vtitirnnn, Miltxxi>

i iii'inii-i dt'lla putrid!

Yarii gruppi di pellegrini, incontratisi sul passaggio dclla dinio-lra/ionc,

t'urono fischiati c insultati.

Sulla piazza del Ouirinale le acclamazioni e le grida di viva < ill morlo

si J'ecero piu insistent!.

II balcone pero rimaneva chiuso.

Allora una Coinmissione sail da re Umberto e pocbi ininuti ilopo ri-

discese, portando i ringraziamenti del re ed avvertemlo die IICSMIIIO si

sarebbe aflacciato, perche oggi anniversario ilella inorte di Vittorio Eina-

nuele, la famiglia reale era in lutto.

Cosi la dimostrazione si sciolse, non ostaute che i capi avessero latto

correr voce che si sarebbe andati al ministero degli interni ad acclaniarc

Oispi.

6. A conti fatti, 1'incidente di Fireuze, come hanno voluto cliiamarlo,

non e stato altro che un pettcgolezzo, che manco poco uon fosse stato

un zolfanello incendiario. In diploinazia non si ha esempio che uazioui

amiche prendessero inai simili gatte a pettinare. Ondecche, ben dice I'egn'jiia

Unitd Cattolica di Torino, sc la Francia avesse avuto questo piato, n>n

tutt'altra potenza di Europa, fuori dell' Italia, 1'affare del sequestro al

Consolato francese nella citta di Firenze sarebbe passato inosservalo, nc si

sarebbe mosso foglia. Ma 1' Italia e malata, e molto malata, e quando il

veleno e nella sorgeme, le acque che ne partono portauo dovunque Tin-

fermita.

Norriamo i fatti. Morto a Firenze il generale tuuisino Hussein, il con-

sole francese, in qualita di mandatario del Bey di Tunisi, che allcrmavasi

<!rode dell'estinto, ritiro presso di se nell'afchivio consolare le carte e i

titoli relativi all'eredita. Ouesta pero era contestata, o, per meglio dire,

vi erano degli interessati i quali si rivolsero alia giustizia italiana per uict-

tere le cose in (-hiaro. Pare che il console francese, contrariainente alle

precise disposizioni della Convenzione consolare, non si sia curato di rico-

noscere la competenza del tribunale di Firenze, il quale, dopo averlo riic-

tutamcnte ed inutilmente chiamato ad intervenire in causa, passo oltri'

e ordino che si procedessc, innanzitutto, all' inventario dell'asse ercditario.

Al prctore del primo rnandamcnto spettava 1'incaricodi cseguirc rordinc

del tribunale, ed egli si reco infatti al (lonsolato per prendere la consogna

delle carte.
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Assente 11 console francese, il cancellierc si oppose protestando. Che

cosa doveva fare a questo punto il pretore? II piii volgare buon senso

insegna che avrebbe dovuto informare immediatamente, dell' incontrata

opposizione, i suoi snperiori, e questi, alia lor volta, avrebbero avuto

1'obbligo di domandare istruzione al guardasigilli. Non si mette in dubbio

che il pretore operassc legahnente, ma gli si muove rimprovero di non

aver visto la gravita dell' incidente diplomatico che stava per sorgere e di

non aver indietreggiato davanti alia responsabilita di un atto da cui po-

teva scaturire qualche grave complicazioue internazionale. II pretore di

Firenze non vide le cose sotto questo aspetto, e senza tener conto delle

osservazioni del cancelliere, Ibrzo la porta dell'archivio consolare ed en-

tratovi prese le carte che gli premevano.
Tali senz'altro sono i fatti ammessi da entrambe le parti. II Governo

italiano ha creduto di aver ragione nella parte che chiameremo giuridica

della questione ;
ma ha ammesso che rispetto alia questione di convenienza

il pretore abbia agito con soverchia precipitazione. Questa e pure stata 1'opi-

nione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenxe, non

che del Consiglio sul coutenzioso diplomatico che venne anch'esso consnltato.

Non entreremo nei minuti particolari di questa controversia die avrebbe

potato essere faeilmente composta sin da principio, innanzi che la stampa
dei due paesi se ne impudronisse e ne facesse oggetto di troppe aspre po-

lemiche. II nostro Governo ha ammonito il pretore che non diede prove
sufficients di tatto e di prudenza, e quest' ammonizione avrebbe dovuto

essere considerata dal Governo francese come uua soddisfacente riparazioue.

Ma non fu cosi.

Mentre scriviamo pero il dissidio, se tale puo chiamarsi, e stato com-

posto perche il governo itah'ano ha trasferito il pretore in un altro man-

damento della stessa Firenze, e il francese ha ammouito il Cancelliere.

7. II 18 Gennaro ricominciavano le tornate della Camera dei Deputati.

Pochi erano i presenti, e percio, sulla certezza che fl nurnero legale non

si sarebbe trovato, la seduta si e aggirata sulle votazioni degli uificii, i

quali, com' e noto, si rinnovano ogni due mcsi. Era corsa voce di un' inter-

pellanza sulla destituzione del Sindaco di Roma, e che verrebbe fatta dal

Toscanelli; ma le aspettative rimasero deluse. II Toscaiielli ha pero il me-

rito di avere mandate da Pisa un telegramma di acerbi rimproveri al Crispi

per quel decreto ne utile, ne opportune, ne jceritato. Auche il Fazzari te-

legrafo al Presidente del Consiglio, e, se narrasi il vero, con parole che do-

vet tero sapergli ostiche quanto mai.

Le giunte dei l)ilanci degli esteri, istruzione pubblica, interne, grazia

e giustizia e culti hanno approvato i rispettivi bilanci, che porgeranno ma-

teria ai lavori parlamentari. A relatori di questi bilanci soiio stati scelti

i seguenti deputati: Luzzati per quello d'assestamento; Lacava per quello

dell' interno
;

Miceli per quello degli esteri
;
Cuccia per quello di grazia e
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giustizia, dci culti e del fondo del culto; Cadolini por quello del tesoro

e delle finanze; Maurogonato per quello dcll'entrate; Itomanin-Jacur per

quello dei lavori pubblici; Lucca per quello d'agricoltura e commercio;
Handaccio per quello della marina; Hicci per quello della guenra.

8. Dopo che, spadroneggiaodo Francesco Crispi, 1'anticlericalismo e stato

proclamato quistione d'esistenza nazionale, non passa giorno che in questo

beato regno d' Italia non si commettano atti a danno dei cattolici e ad

offesa del Papa, che hanno tutto il carattere di vere ribaldewe.

Fra questi atti di anticlericalismo tengono il primo posto la remozione

dei Sindaci che si permisero di firmare la petizione dei cattolici al Par-

lamento o presero parte alle manifestazioni di ossequio al Papa pel fausto

suo Giubileo Sacerdotale. Ameremmo a titolo di onore di registrare i nomi

di queste vittime della tirannide crispina; ma la brevita dello spazio ci

obbliga a parlare di altre vittime e di altre soverchierie. Alludiamo alia

destituzioue di quei maestri e di quelle maestre, che, seguendo 1' impulso

del proprio cuore, e per nulla curando le ire dei regoli italiani, ebbero il

cristiano coraggio di andare in pellegrinaggio al Papa, o di sottoscrivere

la protesta dei cattolici, diventata ormai la befana e Torco di Francesco

Crispi. Anche di costoro che hanno preferito perdere il pane anzi che man-

care al loro dovere di figliuoli devoti al loro Padre, Duce e Maestro, vor-

remo tramandare i nomi ai posteri ma le angustie dello spazio eel vietano.

Fra le violenze anticlerical! non bisogna dimenticare quella delle croci

strappate dal petto dei pellegrini, il giorno 11 gennaio, proprio sulla soglia

della Casa stessa del Papa. Ecco come e raccontata dall' Osservalore Ro-

mano questa altra prepotenza del Crispi.

Stamane (11 gennaio), quando i pellegrini dell' Alta Italia sono tisciti

alia spicciolata dal ricevimento avuto in Vaticano, hanno trovato schiernte

davanti alia porta di bronzo una quantita di guardie di questura in imi-

forme e in borghese, le quali appressatesi ad essi, hanno intimato con

modi inurbani che si staccassero dal petto la croce del pellegrinaggio. Alle

domande dei pellegrini, che dissero di non comprendere il perche di una

tale intimazione, le guardie hanno risposto che la leyge proibiva si portas-

sero ostensibilmente quei distintivi del pellegrinaggio. Ad una signora, clic

giustamente si e rifiutata di staccarsi dal petto la croce, e ha dichiarato

che avrebbe ceduto soltanto alia forza, il delegate di servizio, comandante

le guardie addette a quei bel lavoro, ha messo le mani sulla spalla e ha

villanamente strappata la croce.

Alle violenze governative se si aggiungano.fmalmente le villanie, le men-

zogne e le maligne insinuazioni della stampa massonica, cd avrassi un tutto

insierne di cose che fa stomaco e dimostra la vilta e I'empieta dei ncmin

del Papa. Un cattolico infatti, che abbia in questi giorni letto le relazioni

intorno alle fe$te giubilari del Sommo Pontefice nelle gazzette liberal! di

ogni gradazione, piu in questa che nelle altre circostanze avra potato scor-
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gere lo spirito riprovevole del quyle sono animate, ed in conseguenza il

pericolo che sovrasta ai poveri cattolici illusi, i quali no fanno lettura

quotidiana o frequente. Altri infatti di quest! giornali notoriamente mas-

sonici lumno gittato, con piglio inverecondo, il fango e lo sfregio su quanto
vi e di piii sacro, fortunati di saper afferrare un pretesto qualsiasi per

fare sfoggio di lazxi volteriaui c spargere il ridicolo sulle funzioni solenni

del Giubileo pontificio. Altri han cercato di attenuare 1' imporlanza del

graude avvenimento col diminuire il numero dei pellegrini accorsi e col

dare un'idea ben meschii... del rito compiuto in San Pietro. Altri, dopo
di aver accennato alia sfuggita le feste, ebbero somma cura di descrivere

minutamente i pochissimi inconvenient! avvenuti, i quali sono inevitabili

nelle grundi soleunita e nell'affltienza straordinaria delle persone. Altri in-

fine non magnificarono la festa giubilare che per fare il panegirico del Go-

verno, che seppe nwntenere 1'ordine
; pretendendo cosi dimostrare che ora

il Papa gode in Roma ampia liberta, e che anche senza il regno temporale

il suo decoro e sufficientemente tutelato.

Ne solo in questa occasione, ma ad ogni tratto i giornali sedicenti li-

beral! dimostrano il loro spirito partigiano ed irreligioso. Accade qualche

raro fatto, che possa recar disdoro ad un sacerdote o ad una monaca?

Non c'e pericolo che lo coprano d' un velo; che anzi lo riferiscono con

o-ini piii minuta particolarita, facendovi sopra le chiose piii ributtanti ed

irragionevoli. Ma il fatto da essi addotto viene smentito o ridotto a ben poca

cosa? II piii delle volte si prendono ben guardia dal rettificare il racconto

antecedente, onde lasciare il leggitore sotto la prirna impressione. Avviene

un altro fatto, che arrechi onore alia Chiesa od al Clero? lo passano

sotto silenzio, od appena lo accennano, oppure si arrabbattano per ismi-

nuirue il significato. Vi ha lotta tra la Chiesa ed uno Stato, oppure litigio

tra religiose e secolare? II torto e sempre dal lato della Chiesa e dei suoi

ministri. Hanno occasione di parlare di chiese, di funzioni sacre, di per-

sone religiose? Ordinariamente il frizzo, il motteggio, il ridicolo ad essi

non vien meno. Ed anco i giornali liberaleschi piu serii raro e che non

condiscauo il racconto di cose o di persone sacre con qualche motto in-

degno o con qualche corollario irriverente. E questa j la liberta che e la-

sciata al Papa nella sua Roma!

9. II governo italiano, in ordine alia pubblica istruzione, non ha fatto

che seminar vento; qual meraviglia che raccolga ora ternpeste? Ed una

di siffatte tempeste e toccata al retore del partito moderato, Ruggero

Bonghi, I'-uomo a Dio spiacente ed ai nemici suoi. II deputato Ruggero

Boughi doveva inaugurare, il 20 gennaio, nell'Universita di Roma, il suo

corso di Conferenze sulla Storia del Papato. Ognuno puo immaginarsi con

che sincerita sarebbe stata narrata una tale Storia da un tal uomo. Ma

il filo della tela di colui, che chiamo il Papato il cancro d'ltalia, gli fu

totto non gia dai clericali, ma anzi dallo stuolo degli studenti anticlericali,
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clio non perdonano al llonghi 1'csscrsi egli dichiarato contrario all'erezione

del monumcnto a Giordano Bruno in llainpo di Fiori a Hoina. La dimo-

strazione della scolaresca italianissima contro Bonghi fu oltrcinodo chias-

sosa e scandalosa; nc nacquero risse e corsero nientc meno che pugni e

schiaffi. Non valse a scdare il tumulto ncppure 1' intervento di altri pro-

fessori. Avra Ton. Bonghi alnieno imparato che non vale accarezzare la

Rivoluzione da un lato, per darle qualche benigno colpo di staffile dal-

1'altro? Xe duhitiamo; ma speriamo che la lezione possa servire ad altri

che come lui, vogliono tenere il piede in due staffe, e non riescono che

a 1'arsi cuculiare.

10. La Sotto commissione del hilancio per le fmanze si e nuovamente

riunita, e v' intervenne il ministro Magliani. Fu ripresa la discussione sul-

1'aumento del dazio degli zuccheri. II ministro Magliani propose che si ac-

cogliessero in parte i reclami dei raffinatori di zucchero e che si riducesse

1' aumento a 25 centesimi pegli zuccheri greggi. Ma la Sotto-commissione,

a maggioranza, voto il mantenimento dell' aumento del dazio quale fu

votato dalla Commissione il 25 novembre, portando gli zuccheri greggi a

lire 76,75. La relazione dell' on. Guicciardini fa notare che sda/iaronsi

32 mila quintali di zucchero in previsione della legge di catenaccio, e che

per altri 180 mila quintali si fa la questione se si dehbano considerare come

introdotti prima o dopo il catenaccio. Si avrebbe una maggiore introdu-

zione di 50 mila quintali di zucchero con un danno di ."> milioni per 1'erario.

- Nella riunione della Sotto-commissione pei bilanci della guerra e della

marina, si discusse 1'aumento di tre milioni per la manutenzione del naviglio.

Fu deliberate di ritenere tale aumento, come una maggiore spesa e non

una maggiore iscrizione sulla normale continuativa pei bilanci futuri, pre-

valendo pure il concetto di dare alle opere di riparazione delle navi assegni

stabili e sicuri, che non possano volgersi ad altri scopi. Da do si scnr;:c

che tutta la sapienza amministrativa dei nostri grandJ uomini di Stato non

si riduce che a creare nuove imposte e decretar catenacci.

A'. B. E corso un'errore a pag. 325 del presente quaderno neU'iiltima riga

della nota, dove invece di Ulisse Boario si deve leggere UKssc Bacci.
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i.

F-anno 1886, a/ado pel glornali una segretissima

lettera cipcola<re, -che -si aflermo al graade oriesi-te della mas-

sorteria dtaliana av.epe spedita alle logge della Penisola, iritorno

ai -modi pratici di ravvivare la guerra al cattolioismo e noi pure

facemmo pubblica, non senza chiose, nel primo quaderno di

genaaio <iel eguente 1887. II con*e qel geloso documento

fosse sottratto alle tenebre in cui doveva rimanere e si espo-

nesse alFocchio dei profani, non tocca a noi il ricercarlo : ma
il -fsit*o <& ^he qitella circofere si leese in uaolti igioraali nostrani

e forestieri, tie mai -ebbe antorevole mentita. Del resto, ancorch^

si ammettessero dubbii cir-ca 1'autenticita sua, non si potreb-

bero amraiettere oi-r-ca i fiai ,clie s\^la, le dottrine che inculca

e le pratiche ohe -suggerisce.

In essa, dopo dettosi essere di suprema importanza per la

setta il trionfo contro le religioni soprannaturali, e in ispecie

contro la piu tenaoe di esse che la cattolica
;

<e dopo af-

fermatosi che la soppressione degli Ordini religiosi, 1'inca-

meramento dei beni ecclesiastici e la distruzione del Potere

temporale costituiscono la base di granito del nioviniento mas-

sonico italiano, scusavasi il Governo se, nulla ostante la sua

buona volonta verso la propaganda settaria, i riguardi po-

litici interni ed esterni gl' imponevano di tener conto dei

pregiudizii inveterati delle popolazioni e delle gelosie dei ga-

binetti d' Europa, impegnati nel grandioso lavoro che & la

distruzione delle Potenze cattoliche, in quanto cattoliche.

Sei-ie XIII, vol. IX, faac. 904. 25 6 febbi-'ito J888.
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<
v>uimli si passava ad accennare, cosa per cosa, i me/./i, l<

i

arti, le astuzie, le porttdio pin srollerate, all'uopo di depravare
la giovontu, di pervt'rtitv la laniiglia, di avviliro il clcro, di

screditarlo e di staccarlo dall'obbedienza ai Yescovi ed al Papa.

Ma sopra tutto era inculcate si dimostrasse al popolo die la

inassoneria non combatte i cattolici, ma i clericali corruttori

del cattolicismo : frase rubata all'eloquenza di Ruggero Bon-

ghi, il quale poco prima, cio fu ai 3 di ottobre, nel suo di-

scorso di Treviso, avea cosi sfolgorato appunto i clericali m* i t-

tendo a capo di questi corruttori del cattolicismo nientemeno

che lo stesso Papa Leone XIII, ch'egli, con frase rubata al

dizionario garibaldino, onoro del titolo di canchero dell'Italia.
1

Governando Agostino Depretis, la setta, di malcuore si, ma

pur tollero che egli, nulla cedendo de' loro diritti alia Chii-sa

ed al Papa, si barcamenasse pero in modo, che fosse evitato

1 Di (jucsto suo plagio garibaldesco il Bonghi ha preteso fare ammenda

onorevole, diciotto mcsi dopo, in un articolo sul Giubi'eo del Papa, che si

legge nel I. quaderno del gennaio di quest'anno della \nnrti Anlologia. Ivi

lagnandosi che il Papa, invece di contentarsi del felicissimo state in cui lo

hanno posto le bombe del 20 settembre 1870, che gli pennetterehbe di di\ en-

tare il piu grande elettore d' Italia, non solo non accetti in pro suo questa ca-

rica invidiabile, ma vieti a' cittadini italiani, sin dove pno. di eleggere e <li

farsi eleggere , prosegue a dire: E finche il Papato procede cosi, certo e

un canchero dell'Italia, j)arola che m'e stata censurata ed e senza dubbio ir-

riverente (solo irrirerentv?} ma che e stata delta di esso non in assoluto, bensi

considerato in uno speciale, se non passeggero, indirizzo suo. Di fatto il Pa-

pato, che ritrae i cittadini da ogrii partecipazione alia vita pubblica, mena al

Regno il piii gran colpo che sia in poter suo di assestargli. Ne nega la le-

gittiniita sino nella radice; e forza, sin dove pun, quanti piii cittadini puo,

a ritenere per usurpatore e fondanientalinente ingiuslo il Governo piii Icf;it-

timo che abbiano avuto da secoli.

Ed ecco perche e in qual senso il Bonghi, cattolico li'tjiiliinista, come

ognun sa, fino alle midolla delle ossa, proferi allora e ripelc ora la scmplice

irriverenza. II Papa, aU'ermando il diritto suo e della Chiesa e propugnando
la santita del Decalogo, si inostra tanto clertcale e rivolnzionario, (juaiito Riii,

r-

gero Bonghi, negando tutto quello che il Papa alVernia e propugna, si inostra

cattolico e legiltimisla. Or leiiilliinisiiio e rivoluxione ftinnrt a' piigni Ira se, e

sono in \erita canchero I'lino |>cr laltra. < lirroscritta in (jiiesti termini, la ir-

riverenza divien cortesia, degna di essere da hii. gentiluorao si compito, of-

ferta in omaggio al Papa Leone XIII, cjuale anmiemla
'

oin>re\ole, pel
suo fe-

Giul)ileo.
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un inasprimento della ostilita in cui la Rivoluzione legale vi-

veva sempre colla fede degT Italian!. Diciamo che lo tollero di

malcuore, giacche negli ultimi tempi della sua dittatura, quando
sotto un pretesto, quando sotto un altro, si provo a strappargli

di mano atti anticlerical^ a cui si rifiuto di pienamente as-

sentire; e percio fu posto in uno stato di abbandonamento, che

somiglio ad una specie di scomunica minore della chiesa mas-

sonica.

Se non che le stragi africane porsero alle logge il destro

di flaccarne Fonnipotenza e di surrogargli Francesco Crispi,

il quale, lui morto, si trovo senza emoli nell' esercizio di una

dittatura che, dopo quella di Cammillo Cavour, nei fasti della

nuova Italia, e senza esempio. Ma non giunse ad ottenerla

intera ed assoluta, se non quando alia massoneria, che lo aveva

innalzato, ebbe dato il doppio pegno, di obbligarsi pubblica-

mente nella Camera a non mai trattare di riconciliazione col

Papa, e di aggravare, colla nuova legge abolitiva delle decime,

la Chiesa.

II.

Che Francesco Crispi sia nel Governo il mandatario della

setta massonica, per conseguire i suoi flni anticristiani e de-

magogici in Italia, non e un secreto per nessuno. Lo promulgo

gia a lettere di scatola il suo giornale, la Riforma, bandendo

aver lui il mandato di laicizzare il paese e di democratiz-

zare la Monarchia. Ma poscia lo ha ripubblicato rotondamente

la Tribuna, altro giornale massonico, diretto da un ebreo come

la Riforma, e lautamente, come la Riforma, salariato coi

fondi segreti del Ministero. Questa, nel numero dei 10 gennaio

teste decorso, ragionando nientemeno che della grandezza e

santita della massoneria, soggiungeva : In Italia, se non il

principe, abbiamo tra i reggitori dell'ordine (massonico) Til-

lustre uomo che e a capo del Governo; e il suo contegno negli

ultimi tempi fu invero rigorosamente infbrmato agli alti prin-

cipii della massoneria. E nessuno puo meglio di lui inspirarc
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l.i vtM-.-i missione, cbe la massoneria ha da compiere nel nostro

paese. Oggi, senza perder di vista i suoi alti fini umanitarii,

essa lia in questo pae'fee, ove la superstizione (la fede catto-

lica) vive ancora cosi rigogliosa, per 1' alimento che le viene

dal clero, una grande missione di redenzione morale (corrom-

iiimento delle menti e dei cuori) da condurre a compimento.

Essa deve strappare ogni giorno un proselite alia propaganda

vaticana (alia religione cattolica): essa deve dare un colpo

ogni giorno air ignoranza ascetica, che cerca frustrare i risul-

tajti della educazione laica (doe al catechismo che insegna il

Credo ed i Comandamenti di Dio), alia prepotenza del chie-

ricato che allo Stato laico cerca d'imporsi.

Ed il livido ebreo concludeva, dicendo che in Italia c in

Roma specialmente, ove il nemico massimo (il Papa) s'accampa,

piu flera e implacata e quotidiana deve esser la lotta per la

luce della massoneria. La quale luce scopre ora si manifesta-

inente la natura anticristiana e Tastio giudaico contro quanto
si attiene a Cristo, che piii e meglio non si potrebbe deside-

rare.

Ed i fatti accaduti recentemente non lasciano dubbio al-

cuno, che la massoneria pretenda dal Crispi 1'esecuzione sollecita

e vigorosa del programma, esposto nella sua circolare del 1886,

la quale si epiloga nella parola persecuzione al cattolicismo

in Italia.

Gia ne abbiamo i primi segni nella rimozione del sindaco

di Roma, causata dal grave delitto di avere reso omaggio di

cortesia al Papa, nella contingenza del suo Giubileo che il Re

aveva pure, in un suo pubblico telegramma al sindaco medesimo

diretto, denominata fausta: nella destituzione dall' ufflcio di

altri sindaci od impiegati, rei di avere firmata quella Petizione

nl Parlamento, per la liberta del Papato in Italia, che il nii-

nistro guardasigilli aveva dichiarata non criminabile e legale ;

owero di essere venuti pellegrini in Roma, ad onorarvi il

Ponteflce, conh'dati nell'augusta parola del Re, che aveva pro-

mcssu X/VV//Y/ rd oiiDi-iitii (ixj)it(i]ifa a tutti coloro che per cio

vi fossero venuti: neH'appello a tutti i partiti liberali, afflnche
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si stringano in falauge contro i lor concittadini cattolici, per

escluderli nelle elezioni dai consigli inunicipali: nelle prescrizioni

di visite all* 1 scuole paterne ed agFistituti liberi di educazione,

per cercarvi, nel rispetto che insegnano alia religione degFIta-

liani, un titolo di inimista alia patria; e nei divieti ai consigli

scolastici di passar buoni quei libri di premio, die trattano

di pieta cristiana, o in qualunque siasi modo illustrano il cat-

tolicisino: e, per tacer d'altro, nol furore veraraente diabolico,

col quale tutto il giornalismo settario e ruminante alia grep-

pia dei fondi segreti assale, vitupera, minaccia e bestemmia

col Papa la Chiesa, e quanto fra noi sa di italianamente cri-

stiano.

III.

Noi intendiamo assai bene che le foste del Giubileo del Santo

Padre Leone XIII, che si sono risolute e vengonsi risolvendo in

una inaspettatissima dimostrazione politico -religiosa del mondo

intero a favor del Papato e della dignita e liberta sua, abbian

colmata d
1

ira la setta, la quale si credeva di averrie abbattuta

la indistruttibile possanza ed avvilita per sempre la maesta.

Ma non intendiamo come, dal perseguitare il cattolicismo fra

noi, e dal perseguitarlo calpestando i piii ovvii principii del

liberalismo che la niassoneria ha pure incielati, abbia essa da

ripromettersi, o che il Papato scemi d'importanza, o che la

nazione italiana cessi di essere, non nella flnzione legale, ma
nella reale verita, quella che e sempre stata ed e tuttora verso

il Sommo Pontefice Romano.

Per quanto si dica, si stampi e si faccia, il Papato, nelle

condizioni odierne e secondo quello che si e veduto e toccato

con mano, per la ricorrenza del Giubileo di Leone XIII, non

solo e politicamente fortissimo, ma, da parte dell' Italia legale,

r piu intangibile, che non pretenda essere per lei il possesso

di Roma.

La Xouvelle Rente di Parigi, che niuno certo sospettera

di parziale verso il cattolicismo, nel suo quaderno dei 14 tra-
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scorso gennaio, mossa dallVviden/a di quosto latto, scrivcva:

Oggi, piu che pel passato, si sente che il Governo italiano

non puo assorbire a solo suo vantaggio il Papato. Per la uni-

vcrsale manifestazione della cristianita, venne ancora meglio

affennata la internazionalita della questione roinana. Ora Pau-

torita della Chiesa, accresciuta da per tutto con tante dimo-

strazioni, rafterma la potenza sovrana del Vaticano con tanta

fbrza, cho tornerebbe assai difficile anche ad un Crispi il pren-

dere aria di protettore di Leone XIII, oppure il trattarlo da

vinto. Quindi dalla guerra anticlericale, principiata in odio

al Papa colla destituzione del sindaco di Roma, sotto gli oc-

chi di tutti i Governi di Europa, rappresentati in quei giorni

presso il Santo" Padre da loro legati ordinarii e straordinarii,

inferiva che il Crispi pareva essersi applicato a dare una

novella sanzione ai legittimi lamenti del Sommo Ponteflce; e

adapprestare un argomento di piu a coloro, che negano il Papa

godere piena liberta nell'esercizio del Potere suo spirit uale.

IV.

Nelle quali giuste osservazioni del periodico repubblicano

di Parigi, si trovano per appunto le ragioni, che meglio pro-

vano ancora la inanita e insieme la stoltezza di qiiesta seitaria

levata di scudi in Italia, contro U cattolicisrno. Durando ad

esser le cose come sono, la insensata guerra offendera sempre

piu la coscienza pubblica, turbera la pace, violera la liberta

sacra e i diritti degritaliani; ma non potra alt<u'arc quclla che

in linguaggio diplomatico si chiama poxizi'im' del Papato in

Roma. La volonta insuperabile del mondo politico od in ispe-

ci<j (jiiolla degli Stati, co"
1

quali il Crovcruo italiano si tiene per

allcato, la rende intangibile; e questa concorde volonta e per

oi-a Tunica e solida guaivntigia di sicurezza, cho ricopi'f il

Papa nella sua Sf\le. Guarentigia, non gia costituita dalla fa-

inosa Icggc, che sempro si incttc in campo, cjuale palladio im-

mortal*} di liberta pel Papato; si betie dalle;bandiere delle Po-
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tenze europee, che tutelano moralmente il Vaticano e Paugusto

Ponteflce che dentro vi dimora : in quel modo stesso che Punica

guarentigia offerta presentemente dal Papa al mondo, ch'egli

si mantien libero, & la resistenza da lui opposta al Potere che

gli ha tolta la Sovranita, e la permanente protesta, ch
7

egli a

questo Potere non si sottomettera giammai: Caedi quam ce-

dere; ed e un giammai a cui il mondo crede dav.vero.

Or contro un tale stato di cose nulla puo la guerra anticle-

ricale, iniziata fra noi dalla setta governante. I punti essen-

ziali della cosi detta legge di guarentigie non e in mano sua

ne di abrogare, nfe di peggiorare ; per la semplice ragione che

i Potentati d'Europa non glielo consentirebbero giammai; es-

sendo verissimo che, mentre essi per un verso non approvano
o non riconoscono questa legge, per Paltro la tollerano come

un men male, aspettando che il tempo, sempre, come suol dirsi,

galantuomo, dia consiglio e provvedimento. Per lo che la con-

servazione dei punti primarii di tale legge e piu necessaria al

quieto vivere delP Italia legale, che non sia alia liberta papale.

Y.

Lo ha, con- termini addolciti, ma chiari, confessato il senatore

Jacini, nel suo recentissimo scritto intorno al principle di

neutralita internazionale, da applicarsi alia Santa Sede: Quan-

tunque noi, cosi egli, non abbiamo ancora stipulate verun for-

male impegno colle altre Potenze, per quel che concerne i di-

ritti della cattolicita verso la Santa Sede, non e forse vero che

con loro abbiam contratto un obbligo morale, inserendo nella

legge delle guarentige i primi articoli che toccano gl'interessi

loro? Se noi di fatto avessimo violate il minimo di questi di-

ritti, si crede per avventura che certi Governi stranieri, mas-

sime in alcuni momenti, non ne avrebbero afferrato il destro

per protestare e muoverci querela? Si crede per sorte che le

altre Potenze, comprese le piu amichevoli, non ci stiano sopra
coll'occhio e non ci facciano un sindacato, circa Posservanza
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dei primi arliroli ddlr-i l<-ggo d-llo giian-iitigi'.

noi abbiamo etfpropriata la Santa "Sefle <l<
i

i suoi S-tati? !

Posoia, libadeiido il ctoiodoviHla frt/xd i>oxi:.ir>m' picna sr-m-

<ii Tischi in cm r Italia 1^-ale -si ft wiessa, col vincolo p<-

toftnihfilo di cpiHla legg-o, TKWI interriazionalc, pcr-

won ricowescm^a faoii di paese, nom Tia/ional*-. i"i-dif' ha

un og^trto trascerrAente la na/ionalitfi feliana, no'n fonnaiit^

tin KXimtrat^o Wlaterwle, 'pevctjft Pipmfmta dalla partc Hie vi

rtoteresse inag^ioro, non -dbbligante Hii 1'ha tatta.

i-iva di ogui gnw^dica-^iixionej-echf
1 in conscpicn/.a 71011

Ti'ft-lia -e iiessnrio; rfbadeft^o, dicia^o, un tal cliiodo,

il Ja^iwi soggiunge: <

Appirnto il carattere iTKletoi-ininato di

qu<?St!0 v>hioo>k) pno apHre Ta-dito a pfetesti di q'aorolo d'opti

sorta, -e ^ww) in alctoii ca^i lutHi'i -dare per noi ori^inc a jtc-

ric61i. E ncyn penso ^r-essemii inga'nna-to qitando, ncll- inic an-

tecedent! scritture, ch'ramai (juosto imp \a
-no morale nna rnm~

Male in Matico, posta -da noi in iriro.

Finalmen-te, acciocche non resti dubbio intorno alia roalta

di tutto questo che ancora noi cattolici tante volte abbiaino-

detto e ridetto, il Senatore non esita ad asserire, die rultima

parola, in questa faccenda. e riservata ai Governi stranieri
;

che la questione della liberta del Papa e in mano loro nna

arma a due tagli; e dhe qiiesti Governi possono aspettare*^

essetrdo la legge delle guarentige uno spediente prorrixnrif>-

vero, ma tollerabile > e n-n'Ha pin.

Posto cio, la persecuzionc roligiosa, per odio del Papato*

nelle congiunture presenti, a qnanti hanno un briciolo di cer-

vello in capo sembrera il pin p;i/zo sproposito, nel qu.ile il

Govemo italiano potesse -caflore.

La pf^rsectmone awalorera -sempre pin, per via di fatto%

la giiislissiina lagnanza del Papa, dVegli e proprio in pot.'iv

<li nn nernico, sub hostili rtouiiiintione coaxffttfft'x; e consc-

guentemente il suo tato, al cospetto del mondo, non e IK'--

puo ossere accettabile e normale. Imperocche so la sua liben,;u

i Menu- intrrnationalc num. il<>i 10 Decembre 1887, pag. 632-33.



IN ITALIA 393

di Unto impaeciata dalla morale pvigkwia in cui 6 tenutos

lion patisco d.-unii peggiori,. cUV e- rflanifesiaiBeate davuto,. i>.
al buou volciv d>l Gove*Bi0 clfce- la ha nelie inani e si gloria

di avorgli guarentita liberta, ma soltanto. alia, forza altrui die

lo costringe a non togliergliene di piu, in quella gu-isa che la

catena costringe il mastino rabbioso a non naordwe clti non

-arriva a toccaro.

VI.

Di cli# la guerra aitf&cleriGale diventa un ultimo colpo che

1" Italia governante dara a quel castello di Spagna, che soao state

finora le sue vauterie di liberta massima e sconflnata concessa

in Roma al Papato. Mercecche si vedra che ha concesso e con-

cede quel tanto solo, che gli e stato e gli e impossibile di ne-

gare; ma vorrebbe pur negare, se da forza maggiore noa gli

fosse impedito.

E codesta si (lira mai, da chi abbia flor di senno> politica

savia, politica buona, politica utile al flne stesso, cui da di-

ciott'anni si mira; di persuader tutti cioe che il Papa dentro

Roma puo benissimo stare com1

e, per essere circondato da un

Potere, scrupoloso di rispettarne la inviolabile liberta?

Gia il battere e ribattere che al Papa la liberta 6 cotKtessa,

torna un dire che non Fha piu in proprio, e quindi sottosla

al capriccio di chi gliela concede o permette; e cio basta a

rendere insanabile il malfatto della espropriazione, giustiflcato

niucamente dalla ragion delle bombe. Ma il vantare questa

concessione, nell'atto stesso che si riduce al minimo del pos-

sibile, e un tal minimo gli si lascia per timore e con dispetto,

e nel rimanente si feriscono i suoi diritti, si tribolano i suoi

fedeli, si vilipende il suo grado e si discredita quanto gli ap-

partiene; equivale ad una pubblica dichiarazione che, non ap-

pena divenga fattibile, al Papa sara pur levato quel minimo,
il quale per mera necessita in presente non gli si puo tevare.

Tanto signiflca la nuova guerra anticlericale de' nostri

frammassoni contro il Papato. E poi pretenderanno, che i cat-
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tolici d'oiini JKU-SC non si richiamino, che i Governi non ac-

crescano i sospetti ed il Papa cessi di promulgare intollera-

bile e violenta 1' odierna sua eondizione ? Anzi vorranno per

giunta, che di questione romana non si parli piu, o se ne parli

come di cosa arcaica?

Disse molto bene Massimo d'Azeglio nel Senato di Torino,

che la questione romana era pei frammassoni una questione

d'odio. Or Podio accieca
;
ed e il caso di rammentare, che Quos

Dem rult perdere dementat. Gioveranno piu alTmgrandimento
del Papato gli errori, in cui questa sua guerra di odio fara

traboccare la setta, di quello che la simulata pace lasciatairli

godere per addietro sia giovata al consolidamento delF Italia

legale nella cittci dei Papi. E noi dimandiamo ai liberali piu

accorti, se il nostro non sia un ragionare conforme al pen-

sier loro.

Per fermo uno di costoro, e dei piu sagaci fra essi, mo-

strava di cosi pensarla, quando poco fa scriveva da Roma alia

Nazione dl Firenze: Gli spiriti sinceramente e seriamente

liberali non nascondono le preoccupazioni e le inquietudini cui

sono in preda, nel seguire il corso che a certe idee o a certi

sentimenti s'imprime dalFalto in Roma e in Italia. Senza ac-

corgersene, o volendolo, si spingo Topinione pubblica ad una

lotta acuta contro il Vaticano.... Col sistema che sembra si pre-

ferisca, non si vuole, ne si osa attaccare il Papato helle sue

trincee, e non si fa che eccitare e inasprire a nostro danno

un nemico, il quale (date le present! condizioni) puoessere che

abbia poco da guadagnare, ma certo non ha nulla da perdere
l

.

VII.

Ma se questa guerra d'odio prettamente settario e dannosa

alia causa del liboralismo per rispetto al Papato, non e meno

pregiudizievole alia causa che esso studiasi di far prevalere

nel paese. Una persecuzione che prende per divisa, come Pha

1 Num. dei 9 gennaio 4888.
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bandita il giornale di Francesco Crispi, la Riforma del 7 gen-

naio, il dilemma: con noi, contro il Yaticano; o col Ya-

ticano contro di noi; o anticlericali, per amor del progresso

civile e per Fesistenza della nazione; o clericali, contro il pro-

gresso e la patria; perche ogni patto, ogni accordo, ogni al-

leanza diviene un tradimento;
-- una persecuzione che in tal

forma s' intima agP Italian!, dopo trent'anni da che si grida

essersi insediato nella Penisola il regno della liberta e della

uguaglianza, appare una mostruosita cosi enorme, che man-

cano i vocaboli per denominarla,

II Yaticano gia si sa che signiflchi nel gergo massonico;

come si sa che significhino le voci di clericalismo e di-cleri-

cale. II Yaticano e il Papa, Successore di S. Pietro, Capo della

unica e vera Chiesa e Maestro della fede e della morale di

Gesu Cristo: il clericalismo non e altro che il cattolicismo, e

clericale e chiunque professa la fede e la legge di Gesu Cristo,

in comunione col suo Yicario nella terra, il Romano Ponte-

flce. Questo e il senso schietto delle parole, spogliate d'ogni

involucro d'ipocrisia settaria: e tanto e mettere il Yaticano

ed il clericalismo in opposizione col progresso civile e colla

patria, quanto mettervi la religione cattolica, ossia la religione

nazionale, la fede degli avi nostri, Panima e la vita di quella

civilta cristiana, che fece in passato dell' Italia la madre e la

altrice delle arti, delle lettere, delle scienze, della coltura di

ogni piu nobile disciplina.

Oh, che razza di gente e d'onde sbucata siete voi (chie-

dono giustamente ai frammassoni, motori ed autori deila per-

secuzione, gF Italiani), voi che ci venite ad imporre, o di essere

patriot! con voi, rinnegando il Dio della nostra patria, o di

adorare questo Dio, rinnegando in voi il patrio amore? Chi

siete voi, che ci minacciate il bando dalle leggi e Fostracismo

dai consigli municipal!, dagli ufflzii pubblici e dalle scuole, e

ci condannate per fellonia alia patria, se intendiamo restare

Italiani e cattolici col Papa e cordialmente fedeli a quella re-

ligione, che ha format! all' Italia un Tommaso d'Aquino, un

Dante Alighieri, un Torquato Tasso, un Cimabue, un Raffaello
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Sanzio, u n Hnuicllesco, 1111 Doiiatdlo, 1111 Michelangelo, un

Cristofbro Colombo, un Volta, ;ui Canova < oMito alti-i grand i

uomini, di csscr patria di ciascun d'i <|iiali si terrebbe on<>-

rata qualunquo piu illustre regione del mondo?

Vi vantate italiani tre volte e tre volte liberal!. Sarctc Italian!

di nascita: ma fuor di questo, non ne meritate il noun*, gian-hi'-

calpestate in fascio, quanto Tltalia ha di piu sacro, di pin splrn-

dido, di piii glorioso nella sua storia, ne
1

suoi monumenti, n'i

suoi padri, nelle sue tradizioni. Prima di tntto e sopra tutto

voi siete massoni: e come a tali, se corre sangue italiano nll

vene, spirito giudaico informa il cuore. In sostanza, pel vostro

odio alia nostra fede cristiana, pel vostro culto della cabala

talmndica e per la vostra servitii al ghetto, voi siete assai piu

ebrei che italiani, non aventi miglior patria che la loggi.-i, n' 1

Dio piu santo del vitello d'oro, portovi ad incensare dalla si-

nagoga. Questo voi siete, e non siete altro.

Per liberali poi, oh gonflatevene! ne siete proprio il fiore-

e la crema. Liberali si, ma a condizione che la liberta sia

monopolio della vostra setta: liberali si, ma a patto che niuno

abbia liberta di combatterla ed esautorarla : liberali si, ma

purche niuno si attenti di pensare contrariamente a
1

suoi dommi,

alle sue imposture. Voi del continuo imprecate ai santi ufflzii,

alle inquisizioni ed alle polizie dei tempi scorsi, perchfe spia-

vano e punivano, dite voi, il libero pensiero dei cittadini : <>

non trovanJo altro di meglio e piu degno di voi, avete dis-

s^polta la ridicola e lai^a memoria di un frate sfratato, di

Giordano Bruno, 1' avete divinizzata e or mettete sossopra il

paese, per giungere ad erigergli nna statua in fjoma, che

ssrva di protesta contro la tirannide del pensiero. E mentiv

cio fate, voi, tre volte liberali, spiate la mente di chi pensa

necessaria al bene ed alia sicurezza della patria la liberta del

Capo del cattolicismo, di chi, valendosi di un diritto costitu-

zionale, firma h-galissirne Petizioni per ottenerla, e di chi si

mostra al Papato ossequioso; e, senza nn riguardo al mondo^

lo punite colla destitu/ione dalle cariche, colla infamia e colla

fame: nfe paghi di questo, dichiarate guerra aperta a tutti
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quanti gT Italian! che non odiano con voi e come voi Cristo,

Chiesa e Pupa, e li bollate per traditori e parricidi. Oh, an-

date, che il vostro liberalismo non 6 superato se non dal vostro

patriottismo !

Tali sono le dimande e le risposte, che il buon senso po-

polare fa agli araldi e ai tirannelli delY anticlericalismo in

Italia. Rammenta il tempo in cui Francesco Crispi, nella Ca-

mera legislativa, sentenziava che un individuo, dicendosi

repubblicano o legittimista, o partigiano del Potere temporale

del Papa, non commette un atto, di cui un Governo potente

possa e debba aver paura *; e confronta questa sentenza col

furore, onde si sbalzano autocraticamente i sindaci dal seggio

municipale ed i maestri dalle cattedre, solo perche rei di avere,

sottoscrivendo una Petizione, che porta centinaia di migliaia

di firme, aderito ai partigiani del Potere temporale del Papa.

Quindi che altro puo concluderne, se non che il liberticida

anticlericalismo dei giorni presenti e frutto insieme d" odio e

di paura?

VIII.

Non ci appartiene il perorare in pro degF interessi politici del-

T. Italia legale. Tuttavia non possiamo ritjnerci dal notare, con

molti liberali scrittori di ogni parte della Penisola, il gran

detrimento che, dalla guerra anticlericale contro il Papa, ne

verra alia causa della tranquillita pubblica, senz' altro costrutto

che di avvantaggiare quella del disordine e della demagogia.

Non & gia piccolo il malcontento universale, per la sconsigiiata

impresa di Massaua, che rovina sempre piu le misere finan/*'

dello Stato, aggrava le popolazioni esauste dai balzelli, e niente

riporta di bene all'onor militare ed al commercio della na-

zione. Accrescerlo ora, col fomite di una persecuzione religiosa,

ripugnante a tutti i principii di liberta, predicati flnora dagli

apostoli della rigenerazione italica, coll' offesa delle coscienze c

'

i Att. uffic. an. 1875, pag. 3344.
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rolla division* 1

dogli aniini, in una malcria si intiatiimahile com' e

questa, 11011 e davvero accortezza da parte di chi attizza il

fuoco, 116 provvedimento utile alia pace degli spirit i.

Airgiungansi le incertezze degli avvenimenti d' Europa, i

tiinori incessanti di una guerra che involga 1' Italia pure ne'suoi

inoti, i niali umori di Potenze ostili ai maneggi diplomatic!

del Governo italiano, Tapprensione di calamita sociali
;
e si

vedra quanto sia per tornare giovevole a questa povera Italia

il fuoco di nuove discordie politico-religiose, le quali finiscano

di confondere le menti e di sollevare passioni le piu funeste

airordine civile.

Perocche non serve illudersi: la persecuzione religiosa

sempre si tira dietro le audacie della demagogia, la quale

trova appunto il suo conto neiravvilire e deprimere il-cardin<>

d
?

ogni ordine, che e F autorita. Ed anco i casi piu recenti lo

comprovano. Le dimostrazioni anticlencali di Genova si son

cominciate col grido di Abbasso il Papa .' e terminate coll'altro

di Abbasso la Monarchia! La scolaresca dell'Universita romana

comincio da prima le sue, con quello di Vira Giordano Briux,!

ma le termino coll'altro di Morte alRettore!

Ed e ben logico il nesso delle due grida. Chi vuole abbassata

1' autorita di Dio nella religione, deve molto piu volerla annif'ii-

tata nella umana societa. L' opera di laicizzare il paese colla

guerra a Dio nella Chiesa, non puo disgiungersi da quella di

rii'tiiocratizzare la Monarchia, colla guerra a Dio in chiun<|ii<>

lo rappresenta. Ond'e che T ultima e piu luculenta consegueu/a
della lotta anticlericale col Vaticano, non sara gia di scuotei-nc

la salda rocca, della quale puo dirsi, che Oppugnata forlior ;

ma di afflevolire viepiu il fondamento di un'altra, la quale non

ha davvero i fulcri divini che sorreggono quella del Vaticano.
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TRIPARTIZIONE DELLA RICCHEZZA PRODOTTA

Nolla divisione de
1

prodotti tra coloro, che concorsero a

formarli, e posta Tidea capitale della distribuzione della ric-

chezza. Ora cotesti concorrenti, come gia vedemmo, sono tre:

II proprietario che forni gli agenti naturali, il capitalista che

anticipo le spese necessarie; Foperaio che vi contribui la fatica.

Tra il proprietario adunque, il capitalista e Toperaio, la ricchezza

prodotta va ripartita; acciocche ricompensi, secondo giustizia,

Tintera opera della sua produzione. La parte di essa, che tocca

al primo, si noma Rendita; quella, che al secondo, si noma

Profitto; quella, che al terzo, si noma Solaria oppur Mercedc.

II prodotto della terra, scrive il Ricardo, ossia tutto cio che

dalla sua superflcie vien derivato, merce la combinata ap-

plicazione del lavoro, delle macchine e del capitale, si ripar-

tisce fra tre classi della societa, cioe i proprietarii del suolo.

i proprietarii doi valori o capitali richiesti a coltivarlo, e i la-

voranti, coirindustria de'quali.fu coltivato
1

.

Queste tre classi, possono talvolta ridursi a due, come quando
il proprietario fa anche da capitalista, o il capitalista da ope-

raio; e possono anche ridursi a una sola, come quando una

persona per esempio coltiva un campo che e suo e fa le spese,

richieste a tal uopo. Ma ci(j non toglie che le tre mentovate

funzioni di per se sieno diverse; e inducano diversita nel rela-

tivo compenso: di rendita, di profltto e di salario. No discor-

reremo percio partitamente.

1

Prindpii delV Economia politico,. Prefazione.
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I.

LA RKN'DITA.

Benche la voce rendita nel comune linguaggio soglia ado-

perarsi a signiflcare qualsiasi entrata annuale, die provenga

dagli averi d'un proprietario ;
nondimeno gli Economisti la re-

stringono a dinotare i soli proventi del suolo. Sotto tale ri-

guardo, il Ricardo la deflnisce cosi: La Rendita e quella

porzione del prodotto delle terre, che pagata al proprietario

per 1'uso delle originarie e indistruttibili for/ i ddl.-i natm-a. l

E, dopo avere avvertito che cosi intesa, non deve confondersi,

come spesso fa il volgo, colF iatera somma, che il fittaiuolo j>a;ia

al proprietario, e della quale una parte conrisponde al capi-

tale impiegato a migliorare il fondo; condiiuaie : Nel corso

<li quest' opera, quando io parlero di Rendita, desidero che que-

sta paroia sia presa nel senso di quella riiBitnerazione, che il

proprietario del suolo riceve, per coH-sentire che si faccia uso

delle primitive e indistruttiltili forze del terreno. 2

Questa definizione, quanto al concetto, e talora anclie quanto

allo parole, fe ripetuta dalla maggior parte degli Economisti,

sc^iiatain.'iite inglesi. Per citarne qwalcuno, il Mac Cullock

dice: Io considerero in qwesto esame la Rendita, come ri-

posta in quella parte della sornma lorcla, pagata per la terra,

in compenso dell' uso delle qualita naturali che vi sono ine-

renti, e che sarebbe pagata anche swpponendola nello stato

di natura, seza che vi fosse fatto alcun miglioramento. Tutto

quello c;he i proprietarii del suolo i-icavano di pin, e un pro-

fltto non una rendita. 8 E Io Stuart Mill : 11 terrene e il

principale fra gli agent i, che possono essere appropriati, e la

rimmji*>:isa pagata per Fuso di esso, chiamasi rendita. 4

1
Principn dell' Eeonomia politico,, cap. II.

s
Ivi.

3
Prini-ijtii di Kconomiii fxilitira, Libro H, Capo XVI.

4

h-in<'ij>ii di Eeonomia politico,, Capo V.
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A questo concetto della> reiaiditta il Rk-ardo appoggia la sua

teoriica, iMofno. aLTorrgine tMLai naiedesiiaibav nellai segwea-te- naa-

niei'a: QuaadO' gli itoffltiiui pffedon<t) s4aaza in IDE* paese mu3Xi>vo,

abbondiante- di ricche e^ uberiose- tern?-, urn pfccola porakm-e

delle qua-li ojccorre di cokivaire per Offctenserrve- la swssisteaza

degli atltita-Mi, e le- qtiali st posstM> eeJitivaFe- coi piecok)' capi-

tals di cut essi possoiiO. disporrey no4 vi sara aJjettaa readita;

niiw*- eoQsen-tiFa di pagarla,, per far uo di uaa terra,

a cut ce ne ha taate altrer n aoora oecupate- e poste

alia balia di chiu'Mpe vogl'ia inaprendeFue la co-lfcuira^. Se tutte

le terre fossero di egtiate fecond:ita ed egvtalmeMte illimitate,

nulla si potrebbe- riscuote?e per e^Btcederae 1'uso, fworch^ nel

case che presewtassero quakhe peculiare vantaggk> di localita.

In tanto dtinqvie se ne- paga una Fendita. in quanto cbe non

tutte le terre sono illimUatamente estese, rae u-n-ifort^i ia qua-

Hta, e in quanta cl-ier col crescere della pop^kzione, i terreni

di qualita secondaFia e sitaati meno vantag'giosamente si pon-

gono a colt nra. Allorche, progredita la soeie-tsa, le terre- di se-

condo grado si disodaor la rendita scrge ia queile di primo

grado, e sorge pei: u-na somiBa dipe-adeate dalla differenza che

passa tra la qualita delle due terre. 1 La eosa 6 chiara. II

proprietary di questa terra meno fertite-r dovedo fare mag-

giori spese per otten-ere lo stesso prodotto che ii proparietario

deila terra pia fertile, dovra> per rifarsi, yenderlo. a preazo piu

alto, e la popolazione non p6 fare- a meno di comprarto per

essere cresciuta di numero. Allora i possessor! delle prime
terre venderanno anch'essi al novo prezzo, e per conseguenza

avranno un di piu suite spese sostenute; e cotesto di piu co-

st it uisce la rendita.

II Rieardo aggiwnge che, a spiegare i tal modo la rendita,

iis'ppur e mestieri di ricorrere alia coltivazione de' terreni in-

feriori, ma basta I'impiego di nuovi capitali sulle terre, gia

coltivate, afflne di ottenerne piu abbondante prodotto. Cotesto

nnovo prodotto, non potendo agguagliare nella quantita il pre-

1
Principii di Economic politico, Capo II.

i-ie XIII, vol. IX, fuse. 904. 26 6 febbraio 188.
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mlonto, si dovra vendere a piu alto pro/./o. quindi (;ira

crescere anche il prezzo del primo. Siffatto accresrimonto di

prezzo costituira la rendita. Spesso, egli dice, ed ordinaria-

mente accade che prima di porsi a coltivare le terre di qua-
lita inferiori (egli le designa con numeri 2, .9, 4, 5), si possano

piu produttivamente impiegare de'capitali, nelle terre gia col-

tivate. Potrebbe avvenire che, raddoppiando il capitale da

prima impiegato nel numero primo (terre di prima f/fih'ta),

quantunque non si ottenga un prodotto doppio, per osempio

non cresca ancora esso di 100 misure, pure possa crescere

di 85, quantita superiore a cio che il medesimo capitale ng-

giunto sarebbe capace di rendere sulla terra di numero 3, (rinr

di terza qualita). In tal caso il capitale verra a preferon/a

impiegato sulla vecchia terra; e costituira ugualmente una

rendita pgiacche la Rendita e sempre la differenza che passa

tra i prodotti ottenuti da due eguali quantita di capitali e

lavoro... Anche in tal caso, come nel precedente (del ricorso

alia coltura di terre d'inferiore qualita) il capitale che fu ul-

timo ad impiegarsi non paga alcuna rendita.

Questa teorica fu salutata con somme lodi dalla massima

parte degli Economisti, come una scoverta di altissimo pregio

nella scienza economica r
. Ma' a noi sembra che essa, benche

possa considerarsi come una specolazione ingegnosa, e ben

lungi dall' essere vera o almeno plausibile. Primieramente essa

e fondata in ipotesi. Essa suppone che molti vengano a stan-

1 II Mac Cullock la crede esplicatrice vera dell'origine della rcndita,

ne attribuisca 1'invenzione, non al Ricardo, ina al Dottore Anderson. La MTH
teoria della rendita fu per la prima volta rivelata, in modo appagante, jmco

dopo la pubblicazione della ricchczza (Idle Xazioiii, <lal Dottore Giacomo An-

derson. Egli niostro con dotta e perspicace analisi che la rendita non er;i la

riconipensa dell'opera della natura, ne nna conseguenza dell'esser divenuto il

suolo di privata proprieta, ma die >i do\c\ a all'essere la terra di fertilita varia,

e alia circostanza deirimpossibilita di upplicarvi iiidefinitamente dei capitali.

yenza ottenerne, generalmente parlando, un prodotto sempre minore. K ve-

ramente il- tra tto che egli ne riporta, esprime con poca diU'eren/a di parole

uia con maggiore chiarcx/a (piello stcsso che dice il Ricardo. Ecco le parole

di esso Anderson : In ogni paese esistono terre dotate di diversa feraciti) ; e

qnindi avviene che il coltivatore delle terre piii fertili pud vendere al mercato
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ziare in un dato luogo al tempo stesso; che il luogo abbondi

di terre egualmente fertili; che accosto ad esse i nuovi venuti

prendano stanza, e non in altro sito piu elevato e piu difeso;

che da quelle comincino la coltura, piuttosto che da altre, meno

felici, ma piu vicine alFabitato; che tutti siano forniti di un ca-

pitale; che tutti o quasi tutti sieno disposti ad addirsi alFin-

dustria agricola, piuttosto che alia manifattrice o commerciale;

e cosi del resto. Non sappiamo se tutte queste supposizioni sieno

facili ad avverarsi, e se sieno applicabili a tutto il genere umano.

Secondariamente, la teorica verrebbe a spiegare come sia

sorta la rendita, non come avesse ragione di sorgere; vale a

dire ci spiegherebbe la sua origine storica, non la giuridica.

Questa anzi pericolerebbe ; perocche un socialista potrebbe dire

che se la rendita fu cagionata dalFaccrescimento della popola-

zione che rese necessaria la coltura di terre meno fertili; essa

dovrebbe volgersi a beneficio non del possessore del suolo,

ma della cresciuta popolazione. L"
1

origine giuridica della ren-

dita (e questa e quella che propriamente importa alia scienza)

non puo trovarsi altrove, che nel diritto di proprieta, di cui la

rendita e conseguenza. Se le forze naturali di una data terra

concorrono veramente, come di fatto coucorrono e precipua-

-mente, alia produzione, benche congiuntamente col capitale e

col lavoro; una parte de'prodotti e di natura sua dovuta al

padrone legittimo di quella terra. A cui appartiene la causa,

appartiene I'effetto.

il suo grano ad un prezzo piii basso di quello, voluto da coloro che coltivano

terre piu ingrate. Ma se il grano che germoglia in quelle terre piii fertili non

basta a soddisfare la domanda del mercato, il prezzo si alzera naturalmente

in modo da indennizzare le spese di coloro che coltivano terre piii povere. II

coltivatore percio delle terre piii fertili potra vendere il suo grano al prezzo
stesso che ne vogliono quelli, che occupano campi meno fecondi ;

e ricevere

quindi un di piii del valore intrinseco del grano che raccoglie. Molti deside-

reranno allora di possedere quelle fertili terre, paghi di dare un certo premio

per avere il privilegio esclusivo di coltivarle : premio che varia naturahnente

serondo la feracita maggiore o minore del suolo. Egli e quel premio che co-

stituisce quella, che ora chiamiamo Rendita. Principii d'Economia politica,

parte terz<, capo V. II perche non.pochi Economist! dicono che la rendita al

fin de' conti si riduce ad un monopolio. benche naturale.
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Di piii, una terra, se non e landa arenosa, reca al proprie-

tario non poche utilita negli stessi suoi frutti spontanei. II Hi-

ranlo nella sua teorica suppone che le terre, di cui primainpiite

si prenda possesso, sieno ricche ed ubertose. Se sono tali,

avranno alberi, che diano frutta ed accolgano uccelli; avraiuio

prati, che diano fieno da alimentarne il bestiame; avranno

boschi, che diano legna e selvaggina; avranno laghetti, che

diano pesci; avranno cave, che diano carbon fossile e pietre

da costruzione, e va dicendo. Or tutto questo ben di Dio,

antecedente ad ogni capitale e lavoro, non e gia per se st<

una rendita? Ove poi agli agenti, che gia operano natural-

mente, si aggiungano gli altri due elenienti di produzionf, il

capitale cioe ed il lavoro, la terra, dianzi detta, comincera a

dare frumento, a dar vino, a dar legumi, a dar orzo, a dar

canapa ed altre cose senza fine, in grande abbondanza. Certa-

mente una parte di tali prodotti dovra compensare il lavora-

tore e un'altra il capitalista ; ma, dopo tali compensi, una parte

netta ne restera sempre pel proprietario; e deve restarvi per

aver egli conferito il produttore precipuo, cioe le forze natu-

rali, in^renti al suolo.

Si obbiettera. Questa parte netta, che rimane, non e rendita
;

perche la rendita e quella retribuzione, che si paga al pro-

prietario per 1'uso conceduto della sua terra.

Ma chi ha detto a voi che la rendita sia tale? Forse pT-
che cosi la deflniscono il Ricardo, il Mac Cullock, il Mill e loro

seguaci ? Ma questo appunto e il difetto principale della teorica,

di fondarsi cioe in una definizione, nonche arbitraria, fallace.

Essa confonde la rendita, ossia cio che la terra rende, col /?//o,

ossia col prezzo che il proprietario riscuote da un uomo per la

locazione fettagli del proprio suolo. E tal contusione ha radico

piii alta, cioe il credere che la ricchezza risieda nel valorc di.

cambio e non nel valore di wso, per parlare il linguaggio di

Smith
;
ossia che consista nella permutabilita e non nella utilita

delle cose. Or noi fin dai primordii di questa trattazione abliiam

confutato sifFatta opinione.

Conseguenza di tutto questo nostro discorso e che la ddi-
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nizione ricardiana, tanto esaltata, sia da ripudiarsi, sostituendole

questa o altra somigliante : La Renditd $ quella ricchezza, o

parte di ricchezza,che rispondendoall'azionedelle forze natu-

rali inerenti nel suolo, spetta al proprietaries. Questa definiziono

si appoggia, lo concediamo, a due presupposti: ciofe clie la ric-

chezza sia posta nella soinma delle cose utili, e che le forze

naturali, in quanto incorporate in una data materia sieno ap-

propriabili. Ma ambedue questi veri furono gia da noi dimo-

strati. Per tal definizione poi vien rimosso quell' assurdo par-

lare, offensive del senso comune, cioe che le terre, per quanto

ricche ed ubertose, non dieno al proprietario alcuna rendita,

se non vengano in paragone con terre meno fertili: e che la

rendita sia effetto di monopolio ; parola abborrita, clie serve ai

socialisti di arma contro la proprieta, e che inutilmente si cerca

addolcire coll'epiteto di naturale.

La terra, quale che sia, da sempre una rendita
;

ossia

rende : molto, se ubertosa; poco, se meno feconda. Una terra,

del tutto infeconda e disutile, niuno vorrebbe appropriarsela.

Siffatta rendita si puo poi, se vuolsi, convertire in fitto, locando la

terra da cui proviene; e cotesto fltto ancor esso suole appel-

larsi rendita per metonimia; come si appella ricchezza il denaro,

non perchfe di per se sia tale, ma perche equivale a ricche//a

in virtu del cambio.

La teorica dunque del Ricardo, a nostro avviso, non regge,

ed 6 fonte di confusione e di errori.

If.

IL PROFITTO

II profitto e la parte de'prodotti, che spetta al capitalist,

cioe a colui che presto i mezzi necessarii per la lavorazione
;

come sarebbero gli attrezzi, le macchine, le anticipazioni pel

sostentamento degli operai e va dicendo. In sostanza anche

il capitalista potrebbe appellarsi proprietario, per esser sue le



KM; DELL'EOONOMIA

predeite cos.-'. MM agli Kconomisti e piaciuto di chiamarlo col

primo e non col secondo di tali noini, si per distingiierlo dal

posseditore del suolo, a cui viene in aiuto, e si pen-he quelle

cose da lui possedute costituiscono do che nomasi capitale. II

capitale, dice il Ricardo, e quella porzione di ricchezza d'un

paese, che e adoperata a produrre, e consiste in viveri, abiti,

stnimen ti, materie grezze, macchine, eccetera l
.

Se 6 giusto che il Proprietario riceva una rendita, sopra

gli agenti natural! da lui sopperiti; non e men giusto che il

Capitalist? riceva un proh'tto, sopra i mezzi da lui somministrati.

An/i ci ha Economist!, i quali credono che in tanto e legittima la

rcndUa, in quanto essa non sia altro che mero profitto; opinando

col Carey e col Bastiat che T utilita, venuta d.Mgli agent! na-

turali, sia sempre gratuita. Onde non trovano altro titolo nel

proprietario a una retribuzione, se non il servigio da lui prestato

a rendere co'suoi capital! possibile la produzione; il che, come

ognun vede, e un ridurlo a semplice capitalista. Distribuzione

della ricchezza, scrive il Boccardo, signiflca partecipazione di

tutti i produttori al valore del prodotto. Tutti i produttori, per

quanto innumerevoli, riassumonsi in due general! categoric, in

quelle cioe dei capitalisli e degli operai. I proprichu-ii degli

agenti natural!, adoperati nella produzione, non partecipano (in

quanto sono proprietarii) alia distribuzione, perche le utilita

sono gratuite. Si e solamente in qualche rara eccczione, cioe

nel caso di monopolio, che i proprietarii medesimi prelevano,

come tali, una porzione del prodotto, che allora chiamasi ren-

dita. La regola generale si e che i proprietarii non godono
tranne il frutto del lavoro, o presente od accumulate, col quale

cooperano alia produzione, sollecitando, usufruttuando le gra-

tuite forze della natura. Data dunque una ricchezza, il prezzo

di vendita della medesirna si distribuisce indue parti: Tuna

delle quali, il salario, va a rimunerare il laroro; V altra, il

IH-ofitlo, ricompensa il capitale
2

.

1

I'rhii-i/iii
dell' Kcnnninia politic;!, cap. V.

- Dizirnifirin, alia
parola

: Pro/illo.
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Questa sentenza, che in sostanza sopprime il proprietario e

conseguentemente la rendita, non puo accettarsi. Essa si fbnda

nella falsa idea, che non si diano agenti naturali appropria-

Mli; il che non e altro in fin de' conti che negare il diritto

di proprieta. E costo/o credono anzi di confutare con cio i so-

cialisti, mentre ne confortano i principii. I socialisti non si

confutano col concedere la loro tesi, ma coll' iinpugnarla, di-

mostrando che il diritto di proprieta e dalla natura, perche e

rampollo della ragione.

II sofisma, a cui ricorrono gli Economist! soprallodati, si e

che la natura da gratis le cose utili. Senza dubbio la natura

le da gratis, ma non per questo e tenuto a darle gratis chi se

ne trova in possesso, se non supponendo che egli non aveva

diritto di appropriarsele. Onde questo sofisma ricade nell'er-

rore, dianzi accennato, di negare il diritto di proprieta.

Ma poniamo da banda questa falsa opinione, gia da noi altrove

rifiutata, e torniamoal profitto; il quale e contraddistinto non,

solo dal salario, ma eziandio dalla rendita. Questa, come di-

cemmo, corrisponde agli agenti naturali appropriate e il salario

e la rimunerazione della fatica del lavoratore. II profitto sta

di mezzo ad entrambe; e risponde al capitale impiegato, accio

il lavoratore possa coll' opera sua volgere gli agenti naturali.a

dare il prodotto desiderate. Se si cerca la sua origine primor-

diale, essa non puo trovarsi altrove che nella rendita. La ragione

si e perche il profitto risulta dal capitale; e il capitale risulta

dal risparmio sopra cio, che gli agenti naturali produssero da

principio e poscia mediante il lavoro venne accresciuto.

I primi ad occupar terre ed animali poteron fare de'risparmii

sopra il loro giornaliero consume. In virtu di tali risparmii po-

terono applicarsi a formare o procacciarsi strumenti pel lavoro,

e dare sussistenza o compenso a chi volesse aiutarli nell'ese-

guirlo. Ecco gF inizii del capitale ;
ed ecco il giusto titolo ad un

profitto da cavarne, come frutto di cosa nostra o ereditata dai

nostri maggiori. Tutto jl resto e progressive svolgimento di

quegl' inizii, in virtu dell'ingegno e dell' incivilimento umano.

Questa origine del capitale ci sembra vederla insinuata dal
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MingheUi, la dove smvc: . Coo qual titolo st presenta LL ca-

pitalist;^ Per iatewrieF ci,. e tVuapo divisam chiaFaiaeBite la

uatura <> la oirigiae del capitate*. ImpercKx-lu'* la pitt parte- d*di

Ecoftomisti lo definiscoiw). un ia-voro accumulate;, e cosi rica-

dono involoataffhaiaente neU'errore che la sola causa dei pro-

dotti ski il lavoro. Ma noi,, che aB^mettiamo conie concausa

pepenne la natura, coile sue tbrze e i suoi nfrateriatt, dobbiiaBao

ripeterne la origine ancbe da essc; e per cowseguenza, a aostro

awiso, il capitale potrebbe definirsi: una sostanza o forza natu-

rale trasformata dall" opera dell' uomo e adoperata alia ripro-

duzione. PcM'tanto il diritto del capitalista parte si deduce dal

diritto dell' operaio,. parte ancor dal diritto del possidente
l

.

l)i che di bel nupvo si vede come, senza il diritto di propriety

edi eredita, tutta TEcoiioiBia politica cadrebbe per terra.

II profltto si divide in profltto lordo e profitto netto. II pro-

litto lordo 6 T iatera quota, che si riscuote sopra il nuovo pro-

dotto. II netto 6 quello che rimane, dopo dedotte lc spese,

relativamente alle anticipazioni fatte, e alTuso degli strumenti

e airint(U'esse del denaro iinpiegato. Quest" eccedenza e p-ro-

l)riamente quella, che costituisce il profitto; tl resto non e che

riinborso. Se il Capitalista non cavasse un profltto netto, inve-

stirebl>e in cedole di Banco i suoi capitali, invece di apphcarli

alUindustria. Che poi un tal profitto sia giustamente richiesto, e

evidente; perocehe il capitale benclie, in rigor di linguaggio, non

sia agente di produzione (gli agenti sono due: la natura e il la-

voro); nondiroeno ne e requisite e mezzo, e quindi iiK^ritevole

di retribuzione. Qual poi ne debba essere la misura e difficile

;i deterininarsi; variando necessariamente, secondo la varietti

de'luoghi, de" tempi, delle persoae, dell'esito felice o infelice

delTintrapresa. In generate sembra potersi dire che il profitto

netto dovrebbe almeno equiparare il guadagno che si ottT-

reblx\ ove ai capitali si desse altro impiego, egualmente facile

e sicuro. Esso puo crescere sopra cotesto ragguaglio: purche

il suo accrescimento non sia a scapito del salario, dovuto

1 IMIn Kronomia politica. lilt. V.
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agli opercti. Xoi crediamo -che in qualsiasi industria, secondo

date proporzion-i, profitto -salario -dovrefobero -dl per sc cre-

scere -simultaTieaweTite, -e non Timo , detrHwento de-lFaltro.

III.

IL SALA-RfO.

L'immensa .Tnaggioranza, ahtteno i Ire -quart i deWa popola-

ziorte, -non vive a-ltniawerntti ohe di -sa/lario. Bsso, come diceinTno,

la qiaota die tocca all'operaao, su i fratti d'd-la produzione, a

cui egli e cenoorso col proprio la^:

H:
<

o. Siftatta q-uota ha rice-

vuto il nome di salario, doe di paga onvenuta per presta-

zione di servizio, perchfe essa generalinente vren trasfoTmata

in retribuzione giornaliera, mediante contratto. Non potendo

Toperaio, generalmente povero, aspettare la vendita de' pro-

dotti, n6 sottoporsi ai rischi d'un'intrapresa; |>atteggia col pro-

prietario o col capitalists di ricevere un determinato cowipen-so,

ordinariam.ente in denaro, della t'atica die i'rwpieg'a nella pro-

duzione. Cio torna a pro' d'amendue i^ontraenti; dell* nno per

gli accennati vantaggi^ deiraltro per venire cosi ttljerato da

importune ingerenze, e *pe' mstggiori proventi che^era, giusti-

ficati dalle anticipaziofli che i'a, e dai pencoli-a oai si 'espone,

quanto airesito -deila meixre.

II salario, come -si vede, si rMwce ad mi baratto, pel quale

1'operaio da la fatica, il padrone (chia-Briamo oosi il proprie-

tario o il capita-lista) & la fterce^<% consezienti

Onde il salario suol anche nowiinarsi iprezzo di mano

e va -soggetto alle leg-gi, che re.golano le perinnta^ioni le

vemttte. E^o, conseguentemente, addwce trasfei^igwCTito di >do-

niinio. L'operaio acquista piefno diritto sul prezzo convenuto

del suo lavoro, e il padrone acquista pieno diritto -sopra il la-

voro pel quale ha contratto 1'obbMgo di sborsare 'q'Tiel prezzo.

II Proudhon sostiene che Toperaio, oltre il salario, ritenga.

sempre un diritto naturale su gli utili che poscia si ritrag-
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gono dal prodotto. Ma, se it salario e dato appimto conic

4'<jiiiYaleni<' della rata che spetterebbe all'operaio sopra . quegli

utili, come si pno pretendere che egli sopra di essi conservi

ulteriore diritto? Se cosi fosse, la iatica dell'operaio ven-ehbe

rimunerata due volte. Or vi seinbra egli giusto che si paghi

due volte la stessa cosa?

Sarebbe per veriUi curioso se, facendovi voi costruiiv una

rasa, i muratori, dopo di essere stati compensati dell'opera, vo-

lessero inoltre occuparne alcune stanze pel diritto natural*' dn

hanno sugli utili del prodotto! ovvero, se, per la stessa ration* %

il sarto dopo di essere stato pagato dell'abito che vi ha cucito

pn't.ciidesse d'indossarlo anch'egii qualche giorno della setti-

mana! Se Foperaio ha. venduta la sua fatica pel salario die ne

riscuote, il frutto di quella deve appartenere al compratore. Al-

triinenti anehe costui dovrebbe conservare un diritto naturale

sopra gli utili del salario. La pretensione dunque del Proudhon.

nonche ingiusta, e ridicola.

Piuttosto il punto veramente serio e quello, die riguarda

la quantita di salario, dovuta all'operaio; e di questa noi qui

brevemente diremo, lasciando indietro tutto le altre questioni

di minore importanza:

II lavoro, dice il Ricardo, come tutte le cose che si com-

prino o vendano, e la cui quantita possa crescere o scemare,

ha il suo prezzo naturale e il suo prezzo corrente. II pre//o

naturale del lavoro e quello, che e indispensabile perche tutti

generalrnente i lavoranti possano sussistere e perpetuare la

loro specie, senza accrescimeuto o diminuzione... II prezzo cor-

rente del lavoro, e quello, che realmente se ne paga, come

naturale effetto del rapporto tra la dimanda e 1'offerta; giac-

che il lavoro e piii caro quando scarseggiano le braccia, men

caro quando abbondano . L'Autore non si cura di cercare se

quando scende. il prezzo corrente piu giu del naturale, venga

offesa la moralita e la giustizia, ma si contenta di aggiungere:

Per quanto un tal prezzo corrente possa deviare dalla linea

del prezzo,naturale, verso di essa tuttavolta esso tendera, come
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avviene di qualsiasi altra merce r
. Sicchfe per lui il pre/./o

naturale costituisce non una norma del prezzo corrente; bensi

e solamente un punto, intorno a cui, quasi pendolo, esso oscilla.

Quest
1

idea del Ricardo e pin o meno accolta generalmente

dai posteriori Economist i. Ma a noi non garbeggia; e pero pro-

cureremo di migliorarla, ragiouando la cosa a modo nostro.

Senza dubbio il salario, ossia prezzo del lavoro, vuol divi-

ders! in naturale e corrente. Ma sebben questo secondo possa

definirsi : Quello che ha luogo di fatto, come risultato del rap-

porto tra la dimanda e Pofferta; il primo dee definirsi: Quello

che risponde alia natura del lavoro. Or qual 6 la natura del

lavoro? Quella di essere mezzo, dato da Dio, alPuomo accio

provegga alia propria conservazione, quanto airindividuo e

quanto alia specie. In sudore rultxx tvi rescerix pane 2
. I/uomo

avra il pane, merce- il sudor della fronte, ossia il lavoro. Per

pane s' intende tutto cio che e necessario al mantenimento della

vita quaggiu: vitto, vestito, alloggio; e per uomo, Pumana

coppia (maschio e femmina) propagabile nella famiglia. Tal fit

creato 1'uomo da Dio. Masculnm et feminam creavit eos;

benedixitque illis Dem et ait: crescite et mcUiplwamini
3

. II

lavoro adunque di natura sua importa per Poperaio facolta

di sopperire con esso al proprio mantenimento e a quello

della sua famigliuola. Se dunque egli lo impiega in pro del

padrone, convien che il padrone gli retribuisca P equivalents,

per serbare cosi reguaglianza nella permutazione de'servigi.

Possiamo dunque stabilire che il prezzo naturale del lavoro e

quello che, calcolato nelP uomo e nel tenue concorso della

donna (occupata quasi tutta nelle cure domestiche), basti al

mantenimento di entrambi, e di un tre figlio'letti; che tanti hi

ntcfUa possono calcolarsi, essendo chiarito dalP esperienza che

dei nati una meta incirca esce di vita prima di uscire di fan-

ciullezza. A cjiiesta stregua conviene che vada a conformarsi

il prezzo corrente, per non divenire immorale ed ingiusto. Se

1 Luogo sopraccitato.
- Gcm>*i, HI, 19.

3
Genesi, I, 27, 28.
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, (" devo [),T \vrita sM|-rarla

lanto mc.-rlio; Poporaio avra cosi il dcstro di vivere con

agiat.'/za e porre in serbo alcuna cosa, por gTinfortunii impre-

veduti. Ma se per contrario non giunge a toccarla senza col pa

d'ir<)pfraio, il salario non risponderk agT intendirnenti della

natura, nr serbera r uguaglianza richiesta dalla giusti/ia.

A siilatta sentenza, che fu sempre da noi tenuta, anche

priina di addirci ex professo agli studii economic!, godiamo

di veder concorde lo Steccanella, nella sua dottissima opera

sul Comunismo; dove, avendo prima discusse, intorno al sa-

lario, le opinioni de" principali Economist!, conchiude: Kcco

la difFerenza che passa tra la sentenza degli Economist! mo-

<lerni o la nostra. Per essi il prezzo equivalente al nec's-

sario e il prezzo mediano del lavoro, per noi e V infimo
;

e

percio sotto di esso sta F ingiustizia. Ammettiamo anche noi

con essi che 1' offerta e la dimanda influiscono sul prezzo d'l

medesiino
;
ma non possiamo ammettere che influiscono ]ier

modo, che divenga giusto cio che si dimostra ingiusto. E da

cio che si e ragionato si dimostra ingiusto, sia che si consi-

deri la qualit^ del servizio personale prestato dall'operaio, sia

che si giudichi daU'estimazione degli stessi economist!, sia che

si stimi dall'utile intrinseco del lavoro, che dev'essere ricom-

pensato. D'onde consegue che il principio regolatore della mr-
cede, contbrme alia giustizia, si e che la mercede ne

1

tempi

ordinarii equivalga per lo meno al necessario della vita ope-

raia. * Anche Tillustre fondatore deU'Economia politica, Adamo
Smith , sembra insegnare questa sentenza

; giacche scrive :

Haw! un certo segno, di sotto al quale sembra impossibile

di ridurre per alcun lungo tempo gli ordinarii salarii anche

delle specie piu basso di lavoro. Un uomo debbe sempre vivcrc

della sua opera, e i suoi salarii debbono almeno essere siiffi-

cionti a mantcnerlo. Essi debbono anche, ne'piu dei casi, essere

{jualche cosa di piu, altrimenti non gli sarebbe possibile alle-

vare una famiglia. E piu sotto: Sembra certo che afflne

1 Del Comunismo ecc. Parte seconda, cap. XV.
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d'allevare una famiglia, il lavoro del marito e della moglie

insiememente debba, anche nelle piii basse specie del comune

lavoro, essere capace a guadagnare qualche cosa di piu di cio

che 6 precisamente necessario per il loro proprio manteni-

mento l
.

Ma per mala ventura, quanto alia pratica, la bisogna in

generate corre altramente. Gli operai, nella gran loro maggio-

ranza, appena raccolgono dal lavoro quanto basta a non mo-

rire, piuttosto che a vivere. L'ingordigia di crudeli intrapren-

ditori, mentre procura tener alti i prezzi de' prodotti, si sforza

il piu che sappia a tener bassi i salarii. E questa una puru-
lenta piaga, che corrode ed uccide il civile consorzio. Essa giu-

stifica, i clamori del povero, e porge ai socialisti una terribile

arma contro lo sfoggio scandaloso del ricco. A medicar questa

piaga dovrebbero intendere e la cristiana carita de'privati e

le provvide cure de' Governi e gli studii solerti degli Eco-

nomisti. Se la pubblica Economia non sa trovarvi un rimedio,

e scienza vana.

1 Ricrrche sopra la natnra e le cause della Ricchezza ilelk nazioni, lib. I.

Cap. VIII.



UN MONUMENTO AL P. MALAGR1DA

ii.

Fortunosissimo fu il primo viaggio che, nel dicemlire dd 1 , !'..

il P. Malagrida intraprese alia volta di Lisbona; < gli Ibrni piu

d'una occasione di spiegare la sua virtu taumaturga. Appena

uscita dal porto di San-Luiz, la nave che portavalo, colpita da

un gagliardissimo pie di veil to, diede alia banda e in quasi per

istravolgersi ;
ma il capitano prosegui oltre impavido attra v. !><>

la burrasca, senza tampoco ammainar le vele per dare a questa

meno presa; con maraviglia grande di quei che dal lido ve-

dendo la sua temerita: Cotesto bravo, diceano, perche ha a

bordo il P. Malagrida, si crede padrone deH'Oceano; e nnii ha

torto. A questa prima burrasca succedette, in alto Oceano,

una lunga e non men pericolosa calma; durante la quale ve-

nendo a scarseggiar Tacqua, il capitano ne ando sremando

sempre piu la inisura ai passeggieri. Sflniti dalla sete, <>ssi !>-

bero ricorso al Malagrida; ed egli, fattosi condurre a voder

1' ultima botte che solo rimanea viva, le fece sopra un segno

di croce, e disse al capitano: Siatene pur largo, e non temrte:

la nostra provvigione e piu che bastevole. E di fatto non solo

basto per tutto il rimanente del viaggio, ma ne sopravan/o

ancora in gran copia.

Parecchi giorni appresso, una sformata tempesta smarcio

tutte le vele, ruppe il timone e 1'racassu i flanclii alia nave in

;_:iiisa ch<', iacendo acqua da piu parti, ella minacciava ogni

istante d'affondan*. In si gran frangente, il santo niissionario

fu ancor la salute di tutti i suoi compagni; perocche aveiidoli

esortati a votarsi alia Vergine SS., che si confesserelihero e

comimirherebbero a uno dei Santuarii di lei piu venerati, qualor

campassero; appena ebbero pronunciato il voto, il mare ad un
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tratto si queto, e permise al lacero navigiio. di proseguir oltre

il suo cainmino. E gia era giunt.o finalmente in vista di Li-

sbona sulle foce del Tago, e i marinai e i passeggieri salutavano

con grida di gioia il porto, quando in un subito queste can-

giaronsi in grida di spavento. II vascello che non avendo piu

buon timone, andava un po' alia yentura, avea investito in uno

di quegli scogii ciechi che rendono si pericolosa quella vasta

foce; e sdrucitosi il fianco cominciava a far acqua e sommer-

gersi rapidamente. E sarebbesi perduto senza riparo, se non

era il P. Malagrida ;
il quale, chiamato dalle grida e lagrime

dei miseri naufraghi, sali sul ponte colF imagine della SS. Ver-

gine e benedisse la nave. In quello stante, da se medesimo il

legno si sferra dallo scoglio, si rimette a galla, e come gover-

nato da una mano invisibile, corre a imboccare dirittamente

il porto ;
fra le acclamazioni e le salve del popolo di Lisbona,

accorso in sul lido e spettatore del prodigio, la cui fama empie
immantinente tutta la citta.

Regnava allora in Portogallo, da 44. anni, il piissimo e savio

Re, Giovanni V di Braganza. II quale, intesa la nuova dell'ar-

rivo del Malagrida, mandogli incontro una scialuppa e lo voile

a palazzo; e come sel vide innanzi, benche egii fosse da al-

quanti anni piu che mezzo paralitico e impotente della vita,

gli si inginocchio a' piedi, chiedendo la benedizione. II Padre,

tutto confuso, stava titubando; ma il buon Re, presagli la

mano, se la pose ei medesimo sulla fronte; indi, recitando il

Malagrida sopra di lui la preghiera rituale: Respice, quae-

sumus, Domine super liunc famulum tuwni regem: No, Padre

mio, Finterruppe Giovanni, non dite regem, ma dite pecca-
torem. Umilta veramente ammirabile in un.Sovrano, e indicio

dell'anima sua religiosissima.

Confortato da si amorevoli accoglienze, il Malagrida prese

subito ad espon^ >^l \Ionarc4. i motivi del suo viaggio in Eu-

ropa: esser egli venutp appunto per implqrure il favore e la

proteziouc di Sua Maestit. Fedelissima alle . pie'ibndazioni, da

se intraprese in America; per averno valida :<3il'esa'i!GOiitro i

potent! awersarii che cpla ; le contrastavanp; eil ottener facolta
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di intrapiviHliTiK' adtfiv fcirniH , Dilute ildlc aiumc, <

su said ia #, tal iin^dxJliba ro^ia wiiwiaifiofniea. II pro Ite

largamwKWte -epai <0sa, rij^mia4id0>lo 4d so fervefrte zek>

la ahrte eterwa di que
1

suoi iksmtjtHi -suuWiti. tatda, sal

dario, iT-addswrawfllo se av-f^so portafco seco -la sua

i> ine dpftfta Mattonami 4lik^ Miswflii
;
o avwhwe rif?pf09ta, chf la

a\^ea iasowuta -snilita IBAVO, ttiede H^riJpRi dhe fosse Iraeferita in

grand porapa ^1 'OolV^io 4i S. Am^cnaio 4ei PP. Gwrti. !Due gierrni

a-ppresso ebbe Insogo in^atti ->a pnoo<?6sk!me so'lemnwsima, con oiii

la iaaaagime iraia'aooilosa, jpfr.FHia-iwfW^e -da ua flcrttiglia -di n-avi-

celli iHabftdiera;ti .-a sga^la fa -dalla nave a-oc(*m(

pagTia
tta ^1 Kdo,

e -qttiwci .per le w*e !prwcq3a)M 'di Lteborm, tra, u-na foUa imiwnsa

di popoilo, fu pcurta-ta in ifcrkmfo -alia desa. II Re -^t-esso, da una

finesbra del wo ^ti\Mmo vd'te ppeitder parte al pio

c
1 il Malagrida -saggellio la divota fwn'/iorte con u-na

ima <pre&ica; colla '(jwale 'die prmcipio al *uo nwovo apostolato

di Lisbona.

Un anno <e nie^zo incirca -dovette il Malagrida, in qursta

priraa sua venuta, Irattenersi nella Taetropoli del Portogallo.

E non aocade il -dire quanti frirtti <di antme vi cogHesse col

suo -zelo, e come 'la venerazione di Santo, in che gia ra ])<-r

fafnia, Jgdi i -acopescesse per 'la presenza a mrHe doppi: lanio

piu-che i miracoli accompagTiava'no .aT>cor qui i suoipassi. Sin-

illu^tre tfra g>li ^altri, fu quello deir istantanea gna-

di una iflgHa -di DOTI Antonio d'Amaral SaTmento (gia

Governatore -delle -Indie orieTi'ta'H), per norne Rita, da una luuga

inalattia ohe aveala ornai fatta disperare dai medici, e trait a

alPor-lo -del sepolcro. La Tnadre della donzella -ebbe ricorso al

tiff/nto, come chiainavanlo; ed egli, visitata rinferma e fattosi

arrecare un pezzo di pane: Prendete, le disse, figlia mia, e

mangiate questo pane; poi vi alzerele e verrete al Collcgio a

ringraziare S. Francesco 'Saverio che sta per guarirvi. La

giovane mfatti, appena inangiato il -pane, sentissi tutta rivivcr*'

c ringauliardire; e quel di medesimo recossi a piedi al Collegi(i

a ringra/iare S. 'Francesco Saveiuo.

Tra i veneratori del Malagrida segnalossi la Regina re-
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gnante Maria Anna d'Austria, prindpessa di rara virtu. Sotto

la direzione di lui ella voile fare, con tutte le dame della Corte,

gli Esercizi di S. Ignazio; indi lo ritenne per suo maestro di

spirito. Poco appresso, il Re medesimo che, coll' inasprirsi dei

suoi malori. presentiva non lontana la flue, risolve di appa-

recchiarsi al gran passo con un ritiro spirituale di parecchi

giorni. Laonde, trasformata la reggia in convento, e depo.ste

le reali insegne appie delFImagine prodigiosa di Xostra Signora

delle Missioni, che fece portare dalla chiesa di S. Antonio nel

proprio oratorio e adornare di preziosissimi drappi, splendenti

d'oro e di gemme; tutto abbandonossi nelle mani del P. Ma-

lagrida, ascoltando con docilita mirabile le sue prediche, e a

lui lasciando intiero il governo della propria coscienza. E buon

per lui, che con disposizioni si belle pote affrontare indi a

non molto 1'ora estrema, assistito in questa dal Malagrida me-

desimo. La morte di Giovanni V accadde il .31 luglio del 1750,

festa appunto di S. Ignazio di Loyola ;
e Papa Benedetto XIV,

nel fame, il 23 settembre, in pien concistoro ai Cardinali la

mesta commemorazione, dopo commendate le qualita e virtu

insigni del Re Fedelissimo - 1

, soggiunse: Grande speranza do-

versi avere del suo feline passaggio al Cielo, perocche, se egli

pure avea per umana fralezza in alcuna cosa peccato, in sul-

1' ultimo del vivere nondimeno, 1'anima sua aveva affidata i:i-

teramente alle cure di un santo Religioso (il Malagrida)
2

.

Pel Portogallo e per le vastissime sue colonie delFAntico

e del Xuovo mondo, la morte di Giovanni V fu un gran di-

1 Giovanni V fu il primo Re di Portogallo che portasse il titolo di Maesta

Fedelissima; titolo concessogli da Benedetto XIV, col. a Bolla Maxima del 23

dicembre 1748.

2 Si quid humanitus deliqiiisset. tamen rum optima spe vitae meliorin ob/i**c.

propterea quod, sub exitum vitae, totum se penni.tis.set arbitrio sancti, cuiiisdam

Religiosi: quo nomine Mftlagridam tacite <li'xl(in<tli(tt. Cosi narra il P. GICLIO

COLIDAUA, nel Libro X! de' suoi j)reziosi ed eleganti Cointnfiilarii (inoditi , !)<

.v/^'.s- ac fiiionnn rebus. fiUis(/ne suoruin temporum usque ad occnsum Societatis

Jcs'i; citando 1'Allocuzione, quam Pontifex Rcnedictns de morte Toanitis V Eciiis

Lusitamae ad Cardinaks habuit, la quale inessa a stampa, correva a quei

giorni per le mani di tutti.

Serie XIII, vol. IX, fasc. 904. 27 8 febbraio 1888.
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sastro. Ella segno la line della <zrande//a portoghese; e il prin-

ripio di quella deradeuza latale, per cui, in mezzo a govern!

del toll o tirannici, a rivoluzioni di Corte e di piaz/a, a guerre

civili ed esterne, quella Monarchia gia si florida e possente,

e cotanto benemerita della civilta e della religione, si e ridotta

al misero stato di oggidi, spogliata delle sue piu ricche colon ie,

serva degl'Inglesi, e manomessa da Ebrei e da Massoni.

A Giovanni succedette immantinente il figlio Giuseppe I, in

ota allora di 35 anni, e gia da 22 anni sposo ad Anna Vittoria,

liglia di Filippo V e di Elisabetta Farnese: principe buono, ma
dehole di mente e di cuore, e quindi inetto a lottare contro

1'imperioso e astutissimo Ministro, il famoso Pombal, che non

tardo a farsi dominatore di lui assoluto, e tenendolo, per oltre

a 20 anni, quasi sotto perpetua tutela, spadroneggio a sua post a

per tutto il regno.

II Malagrida intanto, bramoso di ritornare alle sue care

Missioni del Brasile, in vantaggio delle quali avea gik ottenuto

dai Sovrani non solo poteri e privilegi amplissimi, ma anco

buone somme di danaro, sbrigossi il piii tosto che pote d'ogni

affare a Lisbona e s' accinse alia parten za. Nel prender con-

gedo dalla Regina madre, questa il prego che soprastesse alcun

altro tempo in Portogallo, per assistere anche lei al punto della

morte, che non poteva omai esser lontana. II Malagrida le ri-

spose in tuon sicuro: Non dubitasse; egli tornerebbe in tempo

per consolarla neir ultima malattia. - - E a tal patto soltanto,

ripiglio la Regina, io consento alia vostra dipartita. Pregate

per me.

Sul cadere del giugno del 1751, egli dunque salpo da Li-

sbona; non sulla nave mercantile che portava altri quattro

missionarii Gesuiti, ai quali egli avrebbe voluto farsi compagno,

ma, cosi ordinando la Regina, sul vascello reale che conduceva

in America il nuovo Governatore, Francesco Saverio d(^ Men-

doza Furtado, fratello del Pombal; di cui ci accadra fra poco
di riparlare. In sul metter vela, un valletto di Corte venne in

tutta fretta a portare al Malagrida una lettera autografa del

lie Giuseppe, clie nominavalo Regio Consigliere, nei dominii
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d'oltremare: insigne tostimonianza della stima ed amore, in

die il novello Re aveva il santo missionario.

II passaggio dell'Atlantico fu felicissimo; e il 26 luglio, il

Malagrida approdo a San-Luiz, con infinite giubilo e festa di

tutto quel popolo, beato di rivedere il grande apostolo. II nuovo

Governatore Mendoza (che non avea per anco gittato la ma-

schera) voile egli stesso, con tre altri grandi ufflciali dello

Stato, portare in trionfb dalla nave al collegio dei Gesuiti Tlma-

gine prodigiosa di Maria SS., die il Malagrida avea seco ri-

condotta; e rendere con solenne pompa alia Vergine le grazie

del lelice viaggio. Comiriciamento di ottimo augurio pel Mala-

grida; il quale coll'usato fervore tosto rimise mano alle sue

opere apostoliche, ivi nel Maranham e poscia al Gran Para;
e prese sopratutto ad incalzare e stabilire le pie e numerose

fondazioni Case d'esercizii, Seininarii pei Chierici, Conventi

di monache, Case di rifugio per le donne pentite, restaurazioni

di chiese ecc. in grazia delle quali avea fatto il viaggio di

Europa. E per due anni e mezzo egli continue) il suo apostolato

americano; cioe fino allo scorcio del 1753, quando una lettera

della Regina Marianna richiamollo d' improvviso a Lisbona.

Ella scriveagli di proprio pugno con caldissima istanza : ve-

nisse quanto prima a consolarla; veder ella con terrore ap-

pressarsi la morte a gran passi, ed aver sommo bisogno in

tal punto de' suoi consigli e conforti. II sant' uomo non ardi

scusarsene, meinore della promessa che avea fatto alPaugusta

Donna; e sui primi di gennaio del 1754 partitosi dal Maran-

ham, attraverso per la quarta volta con prospera corsa 1'Atlan-

tico, e sbarco a Lisbona sul cominciar del febbraio.

II Re Giuseppe andogli incontro fino alia nave, e baciogli

riverentemente la mano; indi il condusse di presente in pa-

lazzo alia Regina madre che lo accolse con incredibil giubilo,

e da quelFistante pose nelle sue mani tutto il governo del-

Tanima propria. II Malagrida ebbe pertanto quinci innanzi

liberissimo accesso alia reggia, dove mai non gli si tenea por-

tiera
;
e quasi ogni giorno, dal collegio di S. Antonio dove avea

preso stanza, recavasi presso la Regina, insaziabile di udirlo
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c di attiiig<T<' dal suo spirito 1<> relesti consola/ioni. Ora uiia

si irranili- intiinita non e a dire quanta autorita gli conciliassc,

non solo presso il popolo e i cortigiani, ina presso il Re me-

ilt-siino Giuseppe, osservantissimo della madre; se non cheeravi

in Corte un uomo che miravalo con occhi biechi, e geloso <l<
i

l

f'avore ch<> vi godea, prese fleramente a inimicarlo.

Era quosti Sebastiano Giuseppe de Carvalho e Mello, div<>-

nuto poscia conte di Oeyras, e piu tardi marchese di Pambal,

sotto il qual nome e rimasto celebre nella storia. Nato a Li-

sbona nel 1699, di nobil sangue ma in mediocre fortuna, gli

col suo ingegno e abilita, congiunta a somma audacia ed

astuzia, seppe elevarsi a grado a grado fino alle piu eminenti

dignita dello Stato. Fu da prima Inviato straordinario a Londra,

poi arnbasciatore a Vienna : onori che ottenne da Giovanni V,

per influenza dei Gesuiti, ai quali, siccome potentissimi in

Corte, il Carvalho si mostrava allora sommarnente devoto, e

per quella della Regina Marianna d' Austria che fu sempre sua

protettrice. Da Vienna, (dove avea, nel 1745, sposato in second^

nozze una figlia del nobilissimo conte Dauil) tomato a Lisbona,

ambi e brigo la carica vac-ante di segretario di Stato per gli

estcri; ma Giovanni V mai non sMndusse a concedergliela,

malgrado le replicate istanze della Regina e del P. Carbonc

gesuita, gran confidente del Re. lo conosco troppo bene, ri-

spondea sempre il Re, lo spirito turbolento, ipocrita e audao-

del Carvalho
;

ei discende da una famiglia che fu sempre pro-

clive alia vendetta, al furore e alia crudelta.

Ma, salito che fu al trono Giuseppe, quest! per ossequio

alia Regina madre di buon grado s'indusse a conferire al

Pombal Tambita carica di ministro segretario per gli esteri.

Ed egli, insinuatosi destramente nelle grazie del P. Giuseppe

Moreira, confessore del Re e della Regina consorte, sant'uomo

e dotto, ma semplice ed ingenuo ;
riusci per mezzo di lui e

colle proprie arti, ad acquistare a poco a poco sullo spirito

dol Monarca un prestigio meraviglioso che non tardo a dege-

nerare in despotica prcpotcti/a. Egli era in questo primo auge

di ibrtuna, quando il Malagrida sopravvenne, come dicemmo,
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<bl Urasile, chiamato dalla Regina madre. II Ministro ingelosi

subito di quest' uomo straordinario, che area fama di santo,

ed era in tanta venerazione presso tutti, popolo e Principi; e

vide in lui non solo un rivale pericoloso presso il Re, ma*un

ostacolo insuperabile ai sinistri ed empi disegni che gia covava

in petto.

Una circostanza fortuita concorse a viemaggiormente ina-

sprirlo. Nei primi giorni del suo ritorno a Lisbona, il Mala-

grida, uscendo dal visitar la Regina, scontrossi a caso per le

scale del palazzo col Pombal; ma, siccome nol conoscea di

persona, passo oltre. II Ministro, adontatosi, fermollo, e il do-

mando se nol conoscesse.

Non ho quest" onore, rispose il Padre Oh! come? voi

bazzicate in Corte e non conoscete il segretario di Stato?

Allora il Malagrida confuso, scusandosi nuovo del paese, gli

chiese con umilissimi termini perdono delFinvolontaria man-

<*anza. Ma poiche ora, continue, ho 1' onore di conoscere Yostra

Eccellenza e di parlarle, mi permetta una preghiera: questa

di ritirare dal Maranham il sig. Mendoza, suo fratello, pe-

rocche tanto e 1'odio che egli si e attirato pel suo mal governo,

che temo forte per lui qualche sciagura, se tosto non si sottrae

alia vendetta dei nemici.

Ci penseremo, rispose secco il Pombal; e voltogli le spalle.

Ma da quel punto, irritato sopratutto della franchezza, poco

diplomatica, a dir vero, di queste ultime parole, giuro in cuor

suo la rovina di cotesto audace Gesuita che osava dargli tai

consigli.

Frattanto la Regina madre cadde gravemente inferma
;
e

benche si riavesse un tratto, indi a poco ricadde e precipito

per tal modo che trovossi in breve condotta verso gli estremi.

II Malagrida accorso ad assisterla, entro senz' altro, come

Furgenza del caso richiedeva, a parlarle dell' eternita e con-

tbrtarla al gran passaggio. Ma i cortigiani presero, o simu-

larono di prendere in mala parte il suo zelo; e sotto pretesto

che egli spaventava 1' augusta inferma, sommossi dal Pombal,

congiurarono d'interdirgli quindi innanzi ogni accesso alia
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camera della UeiHna. La quale inlktti, pochi di appresso 1110-

riva (14 agosto 1754), sen/a aver piii potuto rivedere il Padre

deiraniina sua, tanto da lei desiderate, e diiamato per do lin

dal Brasile. Nell'istante che ella spiro, il Malagrida stava pre-

dicando in chiesa a Setubal, dov'erasi ritirato: quando, inter-

rotta in un subito la predica e sciogliendosi in lagrime, esclamo:

La nostra sovrana, la buona madre di noi tutti, ha or ora

resa 1'anima sua a Dio! Parole che destarono negli uditori

tanto maggior inaraviglia, per essersi la mattina di quel giorno

stesso ricevuti in Setubal avvisi dalla Corte, che la Regina

andava inigliorando: ma guari non ando il sopravvenire d'altri

avvisi, che le comprovarono meravigliosamente vere. Nel su<>

testamento la Regina avea lasciato al Malagrida la soinnia di

40,000 cruzados (circa 120,000 iranchi), per fondare un con-

vento di monache a Setubal: ultimo pegno della sua pieta e

del suo affetto pel sant' uomo : ma e assai dubbio che a lui

pervenisse mai nulla di quel pio e splendido legato.

La morte di Marianna d'Austria fu una irreparabil perdita

per tutti i Gesuiti del Portogallo e delle Missioni. Vero e che

cglino continuarono per alcun tempo a godere nella C'orte di

Lisbona il consueto credito, colle grazi<^ del Re e di tutta la

famiglia reale. Tre di essi aveano stanza in palazzo, come con-

fessori; ed erano il P. Giuseppe Moreira, confessore del Re <

della Regina ;
il P. Timoteo d'Oliveira, confessore <> prwettore

dell'Infanta D. Maria, Principessa (Teditaria
;
e il P. Giacinto

da C'osta, confessore dell' Infante 1). P<nlro, f'ratello del Re;

mentre altri due Padri, Giuseppe di Aranjues ed Emmanuele

de Campo, governavano 1<^ coscienzo degli altri due Infanti,

D. Emmanuele e D. Antonio, zii del Re. Inoltre a Roma, la

corte di Portogallo tenea per ambasciatore un Gesuita, il P. Ca-

bral
;
e stette in carica flno ai rovesci del 1757.

Quanto al P. Malagrida, oltre la venerazione in che era

presso tutti i Principi del sangue, egli godea specialmente rami-

cizia e protezione deirinfante 1). Pedro, suo devotissimo, e coo-

peratore generoso delle sue apostoliche imprese. Siccome una

delle piu vive brame dello zelante missionario era di stabilir<^
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presso a Lisbona una gran Casa di esercizii spiritual! ;
il Prin-

cipe gli offerse a tal uopo la propria borsa ed il terreno: ed

ogni cosa era gia pronta, a mezzo il 1755, per la fabbrica del

vasto e comodo ediiicio, ideato dal Malagrida ;
se non che il

ltd discgno ad un t rat to incaglio, avendo il Re, per secret! rag-

gin del Pombal, revocato il consenso che dianzi avea dato :

laonde il Padre dove contentarsi di prendere per allora a pi-

gione, in un sobborgo della citta, un piu niodesto casamento.

II Pombal di fbtto, a quei di (1754-55), teneva ancora in

sul volto la maschera, a riguardo dei Gesuiti; e 1'ipocrita sua

ilevozione giunse a tale, che vesti da gesuita il proprio secon-

dogenito, graziosissimo giovinetto, e in tale abito di apostolino
l

presentollo in corte al P. Moreira e al Re, che altamente se

ne compiacquero. Ma in secreto maturava i suoi torvi disegni,

e intanto andava avviluppando sempre piu stretto nelle proprie

reti il dabben Monarca
;

flnchfe giungesse Fora di rompere al-

1'aperto quella guerra mortalissima, di cui furon vittime tutti

i Gesuiti del Portogallo e delle colonie, e vittima sopra tutti il-

lustre il Malagrida.

Quali fossero i motivi della feroce nimista, concepita dal

Pombal contro i Padri, primi autori della sua grandezza, non
''

malagevole il divinare. Egii ambiva farsi onnipotente nel re-

gno ;
e voleva inoltre rigenerarlo a modo suo coi principii di

tjuelP empio filosofismo, ond" era imbevuto flno alle ossa. Ora

nei flgli d'lgnazio ei trovava per 1'uno e per Taltro disegno

una Ijarriera insuperabile. Bisognava dunque sterminarli. A

4iiesto movente capitale, altri se ne aggiunsero secondarii, che

forse affrettarono lo scoppio. In prima, appena morta la Re-

gina madre, essendosi egli impossessato di tutte le sue carte,

rinvenne tra queste parecchie lettere di Gesuiti missionarii del

Brasile, i quali, secondo la commessione espressa, datane loro

in sul partir da Lisbona dalla Regina medesima, la informa-

vano dei soprusi e disordini commessi cola, singolarmente in

fatto di religione, dai regii ministri e sopratutto dal Mendoza,

1 In Portogallo era costume di chiamare upostoli i Gesuiti : in omaggio
tli S. Francesco Saverio o de'suoi successori.
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fratello del Pombal
;

il quale con cio venue a scoprire il nri-

stero delle frequenti riprensioni e ordinanze che il Re, a e<c-

citarnento della madre, mandava a quegli ufticiali, ad insaputa

e dispetto di lui, Ministro }
. A questo si aggiunse rattan* gra-

vissimo delle nozze dell' Infanta 1). Maria, erede del trono: no/./c

ambite da molti Principi d' Europa, ma per ultimo ridotte a

disputarsi tra i due principal! pretendenti ;
Don Pedro fratdlo

del Re Giuseppe, e il Duca di Cumberland della real liuniglia

d' Inghilterra, di religione protestante. Stava per Don Pedro

il voto comune dei Portoghesi, siccome Principe cattolico,

della casa stessa di Braganza, nella quale volcano conservat a

la successione del regno ; pel Cumberland il Pombal, a cui nulla

caleva che il future Re fosse uno straniero e un Protestant* 1

,

se pure questa anzi non era una ragion di piu per favorirlo:

e favorillo ad ogni potere, adoperando presso il Re Giuseppe

tutte le arti per vincerne il partito. Ma il Re, dopo lungo ti-

tubare, delibero in fine di udire sopra cio Tavviso del P. Mo-

reira suo confessore : ed avendo questi risposto, doversi asso-

lutamente, per ogni ragione di coscienza, e d' interesse pub-

blico, escludere il Cumberland, siccome Protestante, si attenne

al suo avviso irrevocabilmente 2
. II Pombal ne arrabbio in se-

creto : ma non pote impedire altramente le nozze, le quali in-

flne vennero di fatto celebrate, tra D. Pedro e la sua nipote

D. Maria, colle debite dispense pontificie, il (> Giugno del 17<<>,

con infinito giubilo di tutto il regno.

L' ostilita del Pombal contro i Gesuiti e il Malagrida. da

queste e altre simili cagioni originata, non comincio tuttavia

a mostrarsi all'aperto, che nel 1750, dopo il gran terremoto;
3

1

COIIDAKA, Coiiuncnttifii citafi, Lilx'r f.\~.

2 II Maresciallo di BKI.I.K ISI.K lascio scrilto nel suo Testament poli/ii/nt-

j)ag. 108 : Li' Due (Ic ("tunlii-rlninl x'Mail /Idttc

'

<lc di'vcnir Koi (If Portniiril. Jc iif

donlf /tas i/n'/l //'//
n't! /v

;

/.'.v.v/, .v; If* Ji-xnili'x. ((tiifcxwiirx <!< la /tnnilli' roijnlc.

in'
ft'ij 1'iisii'nt o/i/to.'ic.s

. I oila Ir i-riinc (jit'on n'n jainais /HI Icur /i/inliin/HT.

:1 Racconta il CoBDARA nei Commenlarii sopra citati (Liln'r l.\ , die \lm-

signor Alessamlm Ratta', Uditore del Nunzio in Lisbona, essendo tomato dopo 3

terremoto a Roma, narrava a tutti: Di/fidli a/fniodnin ac periculoso loco res .!<-

siiitariini r.v.sv in Lnsitti/iin. llo* inter el CaiTalliuiH. reoni administrum



AL P. MALAGKIDA 425

il quale scoppiato con orribil violenza il 1 Xovembre del 1755

e ripetutosi con frequent! scosse per piu settiinane appresso,

minaccio di subbissare tutta Lisbona, e vi fece spaventose stragi

e rovine. In mezzo a quelFimmenso disastro, segnalossi mirabil-

mente dall'una parte il Pombal, per la prontezza ed energia del

savi suoi provvedimenti, lodata da tutti e premiata dal Re, poco

stante, coll'innalzarlo al grado di Primo Ministro
;
e dall'altra, la

carita e lo zelo dei Gesuiti e del fervente Malagrida in capo a

tutti, prima nel prestare ogni maniera di soccorso temporale
e spirituale alle migliaia di vittime, e poscia nell'eccitare colla

predicazione i superstiti a penitenza, affln di placare 1'ira di-

vina
;
tanto che lo stesso Re Giuseppe si tenne in dovere di

ringraziarne pubblicamente i Padri, e voile che a spese sue si

rifabbricasse loro la Casa Professa, crollata in parte nella gran

catastrofe, e decreto che quinci innanzi tutto il Portogallo ono-

rasse come suo special Patrono, S. Francesco Borgia, insigne

per la potenza contro i terremoti V
II Malagrida in quei di piu che mai meritossi il nome di

Apostolo di Lisbona. Continue ed affollatissimo era 1'accorrere

dei cittadini alia Casa di esercizii, da lui aperta, come dicemmo,

presso la citta
;
ed incredibili i frutti di anime che egli, mae-

riitm. dissidium ingi'iis intercedere, iw.crto exitu. Regem certare adhuc ancipitem

in nlrtiinque partem : at si superior fuisset, quod Superi avertant, Carvallius,

nti crat hominis ingenium, hand dubie JESUITAS EXTEHMI.XAXDOS: et facile in eo

confJictu superiorem fore, propterea quod Jesuitae hones tis tantum artibus se tue-

rt-ntur, ille contra nullatn non adliibitunts rideretiir machinam ad eos deprimen-

dos. Htifc ego difserentem, soggiunge il CORDARA, audivi non semel, quae tamen

vix (idem inrenicbant Romve, cum et hie lerjatione Regis Lusitainae adhuc fun-

yert'tur Jesuita Cabralius, et Ulyssipone antiqui Confessarii itidem Jesuitae mini

non /lossr (ipud Regem dicerentur, neque turn ullum extaret mutati Regis animi

indicium. At vera locutum Raltain plus nimio quae secuta sunt docuere etc.

i
S:tpplicationc^ pro loto regno decernuntur ; vota Regis et Senatus nomine

nuncupanliir : Sanctus Franciscus Borgias tnlius Lusitaniae Patronus adversus

terracmotus eligitur ; de his omnibus per litteras admoncntur urbium Antistites,

mugistratusqiie omnes.

Cosi leggiamo, sotto il di 13 novembre 1755, nelle Rerum Lusitanarum

Sphemerides, ab Olisiponensi Terraemntu ad Jesuitarum exptilsionem, ANTONIO

FifirEiHKDio Miixsanenfti scriptore et teste. Lisbona, 1762 Opuscolo raro,

pieno di preziose notizie, dal 1 Novembre 1755 fino al 3 Settembre 1760.
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stro valentissiino in tal geoere di predicazione, vi raccolsc. Ma

questo potente risvcgliarsi ddla fcdo o dclla piota cristiana nol

popolo troppo mal sapeva al miscrnkiitr Ministro; il quale

recavasi inoltre a personale ingiuria che si andasse predicando,

il gran flagello essere stato castigodei poccati di Lisbona, quasi

che sotto il suo Ministero i peccati di Lisbona si fossero mol-

tiplicati fuor di misura. Percio egli fece correre pel pubblico

certi opuscoli, sua dettatura o da lui ispirati, nei qnali col piv-

testo di calmare i terrori delle genti, s' insinuavano velenosc

dottrine
;

il terremoto essere mero effetto di cause naturali,

non gia flagello divino
;

i peccati non aver nulla che fare con

tali catastrofl
;

la penitenza a nulla giovare per cessarle; cd

altre simili filosofiche empieta.

II Malagrida levossi immantinente a combattere cosi I'nncstc

e ree massime, e compose un suo libretto, intitolato : GiutH-

zio della vera causa del Terremoto die soffri la citlii di Li~

sbona, il primo Novembre del 1755; nel quale con gagliarde

ragioni ed autoritii dimostrava, cotesti gran disastri essere ben si

prodotti dalle cause seconde, ma per volonta di Dio, al cui

cenno tutta la natura obbedisce
;
ed essere da lui mandati come

flagelli in castigo delle nostre iniquita ;
e percio doversi, allin

di allontanarli da noi, colla preghiera e con sincera conver-

sione placare la divina collera. Di quest 'operetta stampata e

diffusa a migliaia di esemplari, il Malagrida in persona ne piv-

sento copia al Re e a tutta la famigiia reale
;
anzi allo stesso

Pombal, il quale non e a dire quanto in cuor suo ne ini'u-

riasse J
.

Ma il peggio per lui si fu, quando il Re, profondamente com-

mosso dalla lettura dell'opuscolo, manifesto all'improvviso la ri-

soluzione di far egli medesimo colla Regina, cogl'Infanti e con

tutta la Corte, gli esercizii di S. Igriazio sotto la direzione d< i
l

1
II libretto del .Malagrida usci in luce a Lisbona, nel I7o0, con tuttt- le

lice-ize e approvazioni, ci\ili ed ecclesiastiche; e scgiiito a le^orsi per piii

anni appresso con gran frutto. Ma nel 1771, il Pombal rinsc'i (inabnente ad

estorcere dal Re un decreto, che ordinava, il Giudizio del P. Malagrida VP-*

nissj bruciato per man del boia.
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P. Malagrida, chiamato percio al Palazzo, die dovea per pa-

recchi giorni chiudersi ad ogni cura profana. II Ministro troppo

ben s'avvide che, se ei lasciava abbandonarsi per tal modp il

Re sotto la guida e il fascino del Padre, ella era finita per se

e per tutte le speranze e i disegni della sua ambizione. Ri-

solse adunque di romperla ad ogni costo e cli trarre omai il

dado decisivo. Architettata pertanto la favola di non so quali

trame, ordite segretamente dai Gesuiti e dal Malagrida stesso

coll'Infante Don Pedro e con tutta la fazione dei cosi detti da

lui Pedristi, per isbalzare il Re dal trono; assalse con essa e

fece per pin giorni al credulo e timido Giuseppe tal rumore

in capo, e misegli in cuore tale spavento, e al tempo stesso

ft sonare si alto la propria fedelta e devozione e zelo per la

sua persona e dignita reale, che il Re agitato, esterrefatto, co-

sternato, si gitto inflne tutto nelle sue braccia e gli diede piena

balia di provvedere.

Da quel di, il Pombal fu padrone del campo; e in nome

del Re, prese a fare egli stesso non pur da re, ma da tiranno

e despota assoluto in tutto il reame
;
cominciando e poi con-

tinuando per 20 anni quell' era funesta di oppressione e ter-

t-ore, che e la pagina piu nera della storia del Portogallo, e

non ha riscontro che colla famosa Terreur della rivoluzione

francese. T
.

II Malagrida fu naturalmente la prima vittima. II giorno

primo di novembre del 1756 (anniversario del Terremoto), gli fu

intimato 1'esilio a Setubal, citta 18 migiia lontana da Lisbona;

e F intimazione, per maggior onta, gli fu fatta mandare per

via del Xunzio Apostolico, Filippo Acciaioli, cui lo scaltro Pombal

avea saputo, tra con inganni e con minacce, rendere strumento

della propria vendetta.

Due anni ed oltre, il Malagrida sostenne in quell' esilio
;

donde non usci che per passare al carcere e indi al patibolo.

L' esilio tuttavia non fu per lui che un nuovo campo di apo-

stolato. In Setubal egli subito fondo due case d'esercizii, Tuna

1
Qunrantc nn.s avant Paris, Lisbonne ent TEUHEVR, dice egregiaraente

il FEVAL, a questo proposito. Jesxitcx! pag. 213 ^6. edizione).
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PIT gli uomini, 1'altra per le donne. II che risaputosi a Li-

sbona, fu tosto un grande accorrere di persone d'ogni class*
,

anco dell' alta nobilta e della Corte, ed ecclesiastic! e Religiosi,

a < -hinders! cola sotto la direzione del santo missionario in ri-

tiro spirituale.

A Setubal intanto egli riceveva, F un di dopo 1' altro, no-

velle sempre piu funeste, dei crudeli colpi onde il Pombal ve-

niva a mano a mano percotendo i Gesuiti; colpi forieri del-

T ultimo sterminio.

La notte del 20-21 Settembre del 1757, i tre Padri, confes-

sori in Corte, il Moreira, F Oliveira e il Da Costa, svegliati

all' improvviso, ebbero ordine di sgombrare immantinontc il

Palazzo l

;
con intimazione di non mettervi mai piu piede, n&

eglino ne verun altro Gesuita, sotto gravissime pene. Poco

appresso, molti personaggi, tra i piu cospicui amici e favorog-

giatori della Compagnia, ebbero il bando in lontane terre, quali

d* Africa, quali d* America. Frattanto dal Maragnone e dal

Brasile giungevano in Lisbona a piccole squadre i Gesuiti mis-

sionarii di cola, cacciati dal Governatore Mendoza, degno f'ra-

tello del Pombal, col quale ei divise Finfame gloria di rovinaiv

in poco d' ora tutte quelle gia florentissime Missioni. Ed il

Pombal in Portogallo e a Roma e per tutta Europa facea cor-

rere libelli virulentissimi contro la Compagnia, inventava le

famose Kelazioni della JRepubblica dei Gesuiti nel Paraguai,

e pubblicava la Dednrdo chronologica e altre scritture, pioiic

di si sformate menzogne e calunnie, che meritarono d'ess"iv

a Madrid, per sentenza del Re Cattolico Ferdinando VI e della

Santa Inquisizione, solennemente bruciate in piazza per mano
del carneflce.

Indi a poco, ecco scoppiare improvviso a tutti il fulmine

della visita del Cardinal Francesco Saldanha, nominate da !!<'-

Morrinini. 1It/'irintlini Coxtiitnt i-t Tl/iinoti-inn tilt Olira <!< .So-

dc'titc Jcs/i. </ni Itcf/'tni ct Priricipum a confMsionibuA rrnnt; intempesta nocte,

de Palatio expelti Rex iubet per Petrum Josephum BotelUum, uiiiii-sinnn <tl> lamin

.tiiitni. fn/aii.slo (ic rcjiailinn nnnlin (illnniti lnnninfs, nliii.t in Colli'i/inin S. .\n-

toii/i Maiini. (itiiis in profcsmm (loininn S. Roctii conductitiis ri.tii.s (Icjernnlnr.

Cosi le Ephemeridc.1 del FIGUKIUKIX), ;il <li *1 Setteinhre 17-')7.
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nedetto XIV, con Breve dell'aprile 1758, Visitatore e Rifor-

matore di tutti i Gesuiti del Portogallo e delle colonie. II

fulmine era stato provocato da Roma, per astute e secretissime

mene del Pombal, d' accordo coll' Almada (nuovo ambasciatore

presso la S. Sede, succeduto al gesuita Cabral) e con alcuni

Prelati ostili alia Compagnia, i quali ottennero, o piuttosto

strapparono, dal Ponteflce, allora gia in lotta coll' ultima

infermita (mori il 2 maggio seguente) 1' infausto Breve
;
non

per altro fine che d
j
infamare i Gesuiti di Portogallo, e to-

glier loro presso il popolo ogni stima e venerazione, prima
di dar loro F ultimo bando. Infatti, appena il Cardinal Saldanha,

tutto cosa del Pombal, ebbe promulgate in Lisbona il famoso

Editto del 15 maggio 1758; nel quale, due settimane appena

dopo entrato in carica (2 maggio), senza aver fatto altramente

ne visite, ne esami, ne processi di sorta, ne udite ragioni o

difese in contrario; e calpestando le ingiunzioni stesse del

Breve e molto piu le Istruzioni segrete aggiuntevi provvida-

mente dal Papa ;
affermava senza niuna prova e condannava

come rei di trafflchi illeciti tutti quanti i Gesuiti del Porto-

gallo, del Brasile e delle altre colonie: quasi ottenuto con sol

tanto lo scopo intiero della sua missione, non brigossi piu oltre

ne di riforma ne di visita ne di altro : laonde venne chiamato

dai corttgiani stessi Diffamatore, non Riformatore della Com-

pagnia di Gesu T
.

II Malagrida non manco in tal occasione di alzare dal suo

esilio la voce contro le calunnie, onde venivano in quell' Editto

oppress! i suoi fratelli, e singolarmente i missionarii del Brasile;

e scrisse sopra cio una lunga lettera al nuovo Pontefice Cle-

mente XIII: al quale piu tardi fu inviata altresi dal P. Antonio

Moreira una gagliarda confutazione delle calunnie medesime
;

1 Vedi fra gli altri, il CARAYO.V, Documents ineditx concernanl la Compagnie
dc Jesus. Vol. IX, Poitiers, 1865' : Lex yjmo/i.s da Marquis de Pombal etc.

pag. 43: ossia Giornale 17-'> 1-1777 del P. ANSELMO ECKAHT, gia missionario

al Maragnone, poi prigioniero del Pombal per 18 anni nella Torre di S. Giu-

liano. Questo Giornale, scritto originalmente in latino, e gia pubblicato da

(IHISTOFORO DF MURR, e tin tesoro di notizie autentiche e minute, che rivelano

con placida, ma spaventosa, schiettezza gli orrori di quel tempo.
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ma tutto imlarno, pd precipitaiv die fcccro gli avvruiiuenti.

E a quoi di stessi, un colpo ancor piu torribile e fuix'sto

riusciva il Poinbal a ferine contro la Compagnia, per rnano dH

Cardinale Patriarca di Lisbona, Emmanuele de Atalaya. Cio

fii un Mandaniento, pubblicato il 7 giugno 175S, che toglieva

ai Gesuiti ogni facolta di confessare e predicare in tutto quanto
il Patriarcato. II P. Malagrida non pu6 dirsi quanto rimanesse

costernato a tal percossa. Egli celebrava nella chiesa del Col-

legio di Setubal la festa di S. Antonio di Padova (!'* giugno),

festa solennissima in tutto il Portogallo, quando pervenne cola

il decreto del Patriarca: e dovette ad un tratto romper* a

mezzo la festa, licenziando i numerosi fedeli, desolati insiemr

6 scandolezzati di cosi inaspettata proibizione. Ma scrisse su-

bito al P. Giacomo de Camera a Lisbona, scongiurandolo di

recarsi dal Patriarca, suo parente, e indurlo ad ogni inodo a

revocar quel divieto, si funesto al ben delle anime. E il P. de

Camera adempife immantinente IMncarico
;
ma trovo rinfelicc

Prelato presso all'agonia ;
sicche a lui, gesuita, tocco ainmi-

nistrargli in quell'estremo 1'assoluzione. II Patriarca, appona
sottoscritto il fatal decreto (e prima di sottoscriverlo avea lot-

tato per ben cinque ore col Pombal, cedendo infine non a lie

sue ragioni, ma alle crudeli minacce fattegli di cacciarlo dalla

sede, di rovinarne la famiglia, e peggio), era stato soprap-

preso da si profondo accoramento, che ne ammalo e in pochi

giorni trovossi agli estremi. Prima di morire nondimeno (mori

11 9 luglio 1758), pianse amaramente il suo fallo, e detto un

Atto solenne in forma autentici, in cui protestava: i Gesuiti

essere del tutto innocenti, e il Mandamento essere stato a lui

^stbrto da mera violenza l
. Ma il Pombal guardossi bene dal

pubblicare la protesta; e collocato subito, per decreto regio,

nella sede Patriarcale vacante il Cardinal Saldanha, proseg'iii

piu risoluto e flero che mai la sua guerra contro i Gesuiti.

1 CAIIAVOX, \o]. citato, p;ig. 40.



LA MOSTRA VATICANA
f Continuazione dell'articolo inserito nel quaderno antecedents .

LA CORTE PONTIFICIA

NelFannoverare che facemmo nelFarticolo precedente sotto

la rubrica L'omaggio del Palrizialo roma/to e dt'Ua <!<'

Poidificia i ricchi doni del nobili romani e di quelli che

sostengono onorati incarichi nella Corte del Papa, demmo so-

lamente un cenno degli oggetti gia messi in mostra
;

chfe degli

altri non ancora esposti non potevamo avere contezza. Ora ci

e grato annunziare ai nostri lettori che altri doni, teste so-

praggiunti, vengono a mano a mano a schierarsi innanzi a' no-

stri sguardi; e de'quali darem loro notizia.

Rev.mi Vescovi assistenti al Soglio Ponlificio. Fra tutti

i doni merita la precedenza quello de' Rev.mi Vescovi assi-

stenti al Soglio Pontificio
;
ed e un tritlico rappresentante la

nuova abside del Laterano. Chi ha veduto quell'abside sfol-

gorante di ori, di musaici, di marmi preziosi, di bellissimi af-

freschi, di tribune ed orchestre di elegante struttura, e di quan-

t'altro abbellisce e decora quel grandiose monumento della

muniflcenza di Leone XIII, puo far seco ragione della bel-

lezza di cotesto trittico*, tanto solo ch' egli sappia esser quello

una perfetta copia del suo originale.

Anlicamera ponlificia
- - II suo regalo 6 una gaia scri-

vania d'argento appannato, modellata sullo stile del seicento.

La signoreggia la croce, al cui pi siede un leone, simbolo di

Colui che per la croce regna e trionfa, come regna tra le belve

il re delle foreste. Di sotto a quella accerchiasi a guisa di con-

chiglia sorretta da quattro grifi la tazza che contiene i due

vaselli per Finchiostro e il polverino, tutta in giro adorna di

simboli e di emblemi.
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-i (!cll<> Ccrimnnic c Ma : :.i<'ri )><n>lifirii. I primi

offrirono, direm cosi, il distintivo o remblcina del loro uffi/io,

ed e una bugia in argento maestrevolmente cosellata secondo

il gusto e lo stile del cinquecento. I secondi presentarono a

Sua Santita un'elegantissima cesta d'argento, lavorata con arte

flnissima a punta di cesello, e illegiadrita di fioraini e viticci

d'oro, che con graziosi avvolgimenti corronla tutt'intorno. Essa

contiene una tazza di cristallo fregiata di flnissimi smalti, dal

cui seno lievasi un bel mazzo di fiori artificial! a divisa di sva-

riati colori.

/ PemioiHili del poiit.ificio Mn//s/i>ro delle Finanze. Chi

non ha visto e ammirato nella Mostra quel grande orologio

capricciosamente messo a fregi e rabeschi di metallo intarsiato

in tartaruga, sullo stile del cinquecento ? Fu modellato su quello

di Luigi XVI, con questo sol divario, che al regio stemnia

venne sostituito il pontificate, tutto tempestato di diamanti, con

qu.'ittro .-ingeli di metallo dorato sorreggenti gli emblemi dHl.-t

passion e.

Sediarii e Palafrenieri. Anche i piu modosti tamigli

dolla Corte pontificia non si rimasero daH'oftrire al Papa per

uso domestico un servizio di tavola in argento ;
cotalchfe ove

facciasi il novero di tutti i doni della famiglia pontificia, da noi

pin sopra e ne' precedenti quaderni descritti, si parra chiaro

nvor la medesima molto contribuito ad accrescere lo splendore

di questa solenne testimonianza d'affetto, data dall'orbe cattolico

al gran Padre di tutta la cristianita.

Lo Scalco del Papa. Lasciamma av.visatamente in ul-

tima linea chi per Taltezza e import-mza del suo ufficio me-

rit ;iva in qucsta nostra rassegna sopra inolti la precedenza.

M;i c'indusse a cio fare il desiderio di chiudere degnamente

quest'enumerazione con presentare ai nostri lettori un dono, o

din-in meglio, un'accolta di doni, che destassero nell'animo loro

iii;iggior m.-iraviglia c vMmprimossero piu durcvol*' i-icordo. A

tal effetto ci baster^i ricordar loro i doni del Comm. Sterljini,

Scctlco di Sua Santitk
;

il quale oftri al Pontefico oltre a un an-

tico bassorilievo assai progevole, parecchi quadri, vcri
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vori di classic! pittori. L'uno de'quali vuolsi che sia del Sarto,

un'altro del Caracci, e un trittico di antico ma sconosciuto

autore.

Tipografia Vatlea no. --
L'elegantissimo Messale, con cui

Sua Santita celebro sulF altare della Confessione in S. Pietro

la sua Messa Giubilare e opera e dono della Tipografla vati-

cana
;
la quale studiossi di superare in questo lavoro se stessa,

si notevole e in esso la nitidezza dei tipi, V eleganza delle in-

cisioni e la vaghezza degli ornati, per nulla dire della legatura

in copertina di pelle bianca decorata di fregi d'oro su fondo di

velluto, e dello stemma pontiflcio che nel mezzo vi campeggia.

ASSOCIAZIOXI ROMANE

La p)-iinaria Associazione Cattoliea di caritn reciprocain

Hoiiirt c il Circolo della Sacra Famiglia. Di queste due be-

neflche societa e dono il trono, su cui il Sommo Pontefice si

assise il di dell' inaugurazione della Mostra vaticana. II bal-

dacchino nella sua maestosa semplicita assai bello, e di vel-

luto chermisino, bandato tutfintorno di auree fogiie d' alloro

ricamate a tutto rilievo, con la fronte coronata di frange lar-

ghe e a lancia e degli stemmi papali in oro. II seggio e gran-

dioso e degno della Maesta sovrana del Papa. L'alta spalliera

e bellamente incorniciata, e termina in una mezza luna inci-

mierata a sommo dell'arco dalFarma pontificia e ornata di bei

fogliami e scherzi e capricci. La rinflancano pilastrini di squi-

sito disegno, da' quali spiccansi i due bracciuoli, che con dolce

e morbida curvatura ripiegansi in capo a due angioletti di

forme svelte, leggiadre e ben dintornate, che vi fanno Fufficio

di cariatidi. II dosso e il sedile sono vestiti dell' istesso drappo
dd baldacchino

;
e tutto il seggio e messo a bellissimi intagli e

lustra di flnissima pelle d'oro. II baldacchino fu dono della prima

Associazione, e il seggio della seconda.

7 Coiixif/Iic/'t della Banca Romana. Un grandioso stipo

antico, che puo in pari tempo servire di scrittoio, e uno dei

piu belli ornamenti della gran sala, ove sono accolti i doni di

Serie XIII, vol. IX, fasc. 904. 28 8 febbraio 1888.
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Roma. Esso e di forma rettangolare, di lucidVI tano, sorrdto

da sei piedi; su quali suiana una larga tavola sormontata da

un armadio a due spartimenti composti, ciascuno, di quattro

file di Ibrzieruzzi ornati al di i'uori di uccelli e di fiori i'o^-

giati con pietre dure. Tra P uno e 1'altro compartimento va-

neggiano nel bel mezzo due nicchie sovrapposte, e sorrette da

colonnini di lapsilazzoli, con dentro a ciascuna una statiu.-tta

di metallo dorato. Su per tutte le meinbrature dello stipo ha

spicchi, rombi, scudi e quadratelli, in cui sono incastonato

pietre dure e marmi
p^reziosi.

Tale 6 il ricco e leggiadro pre-

sente offerto al Papa dai Consiglieri della Banca Romana.

La Direzione della Squilla ha offerto a Sua Santita un

Album contenente cento ventimila firme dei cattolici italiani; i

quali solennemente protestano contro le blasfemie e le eresie

della stampa liberalesca. II volume e splendidamente rilegato,

con la copertina fregiata agli angoli da quattro medaglioni di

bronzo dorato e dallo stemma papale nel centro, vagamente
incorniciato e adorno di fogliami ed emblemi in bronzo ed in

avorio. Esso posa sovra un leggio sorretto da un belPangio-

letto dalle guance paffutelle, dal petto toroso, dalle membra

massicciozze, una copia di que' che uscivano dal grazioso pen-

nello dell'Urbinate o dallo scalpello di Michelangelo. II piede

del leggio e anch'esso artistico, contornato da tre figure di fa-

volosi uccelli addossati a un plinto, su cui poggia P angelo, <
i

<l

e terminato da tre zampe artigliate di leone.

PIE UNIONI.

Le Figlie di Maria. In opera di quadri a ricamo non

v'ha per ventura in tutta la Mostra un che pareggi quello che

venne lavorato dalle sorelle Piovano di Torino, e offerto a Sua

Santita dalla pia Unione delle figlie di Maria, perche serva di

paliotto all
1

altare della sua privata cappella. Lostupendo quadro

rettangolare rappresenta 1' ultima Cena di N. S. dipinta dal

Vinci, e di cui ritrae a punto piano in seta con perfetta so-

miglianza le figure di Gesii C. e degli Apostoli suoi in quelle
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espressive e acconce attitudini e sembianze, in die il gran

pit tore le atteggio ed arieggiolle. II ricamo e ornato di una

cornice a soprarriccio d'oro di squisito disegno, da cui lembi

inferiori partono quinci e quindi festoncini di flori ricamati in

s"ta e sostenuti da quattro angioletti a tutto rilievo, che sono

an amore a vederli. si dolci, avvenevoli, rifloriti di bell'incar-

nazione hanno i sembianti e ben rispondente e graziosa la

persona! Cotesto prezioso lavoro 6 chiuso in un'ampia e mae-

stosa cornice di metallo dorato; ed 6 pertanto tutfacconcio ad

ornare bellamente la fronte di un altare.

/ Terziarii di S. Francesco. Nel mezzo della piu lunga e

splendida galleria della mostra italiana grandeggia la statua

ili S. Francesco d'Assisi in candidissimo marmo di Carrara,

offerta al Santo Padre da quell' insigne Societa. sparsa in tutto

il mondo, e di cui F istesso Leone XIII, <'a gran pezza ascritto

tra'suoi membri, oggi il piu chiaro ornamento, il protettore

e il Padre. La statna fu scolpita dalla figlia del celebre Duprfe

sul modello di quella che immortalo il nome di suo padre, il

piu valente scultore de"* giorni nostri; e ne ritrae si al vivo e

al yero le ineffabili bellezze, che tra il modello e la copia non

sapresti scorger divario d'alcuna sorta. S. Francesco vi e rap-

pivsentato in atto e in sembiante d
1

uomo meditabondo e tutto

a^sorto nel pensiero del suo Dio che a s6 stesso lo rapisce. Le

mani cancellate sul petto, la fronte dimessa, gli occhi flssi al

suolo, T aria umile e in un sublime del volto, la testa scolpita

con certi accennamenti di muscoli, che rivelano Papplicazione

di una mente tutta ingolfata nella contemplazione, in una pa-

rola, Tespressione del sembiante e Tatteggiamento della persona

non potevano ritrarre con piu verita Tanima contemplativa

e seraflca di S. Francesco. La ruvida tonaca che indossa, 6

panneggiata si al naturale, che ti pare non ricavata dairistesso

blocco di marmo, ma sovrapposta alia statua e acconciatale

addosso con bello andare di pieghe rilevate e rientranti.

Un altro capolavoro, pero di genere assai diverso, 6 pari-

mente dono dei Terziarii di S. Francesco, venuto dall'isola di

Malta, ciofe, una navicella in argento maestrevolmente lavorata
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afiligrana; la quale pel suo artistico pregio venne collocata

riella sezione del <loni principeschi.

L' ITALIA SETTENTRIONALE

(Continuazione della partc inseritane nel quaderno 903).

Mondovi, Ivrea, Alessandria, Torlona, Alba, Cuneo, Fos-

sano, Guastalla e Casale Monferrato fecero a prova a chi me-

glio sapesse attestare al Santo Padre la propria devozione, tanti

sono i doni di sacri calici, di pissidi, e d'indumenti sacerdotali,

la piu parte condotti a opera di flnissimi ricami, di che la loro

mostra pompeggia! Fisso specialmente la nostra attenziom-

1'offerta d'Alessandria, che e un gruppo in bronzo dorato rap-

presentante Alessandro III, che pone la sua mano in capo a

una regina, figura dell'Italia, in atto di proteggerla; un gioiHlo

di pianeta ricamata in oro e in seta, con una stola fregiata

di medaglioni rappresentanti sacre imagini a finissimi ricami,

dono di Mons. Vescovo d
3
Alessandria

;
un inginocchiatoio d'e-

bano con due cuscini a rilievi d'oro, nell'im de'quali <' >gn
i -

giamente ricamato lo stemma gontilizio del papa, nell' altro

la dedica delle Dame Alessandrine
;
una grandiosa custodia

contenente un assortimento di sei calici e altrettante patene

con belFarte disposte, dono di Mondovi
;
un'altra gran custodia

con dentrovi dodici pissidi e una stola ingemmata, bel present c

d'lvrea; un bellissimo quadro in ricamo di notevole grande//.a.

rappresentante in rilievo una gran cesta di fiori a varie foggie

e tinte, su quali aleggiano due vaghissimi augelletti del Bra-

sile, dai variopinti e splendidi mantelli, lavoro su cartoncino

Bristol assai aggraziato e gentile, mandate da Tortona
;
e da

ultimo una pianeta ingemmata di rubini, smeraldi, diamanti'

ametiste e zaflfiri, dono di Fossano.

La VaUellina. Chi esce dalle gallerie sullo spianato del

cortile della pigna, vede tutto in giro alia colonna monumen-

tale, che in mezzo vi torreggia, molti gruppi di campane, al

maggior de' quali appressandosi, legge sovra un cartellino -

Dono della Valtellina. Le campane sono cinque, digr.-ulanti
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in grandezza a ragione del diverse suono che debbono ren-

dere per fare coi loro rintocchi gradevole armonia. Esse sono

inoltre di bellissimo getto e vagaraente arabescate in giro e

di sterami e di epigrafi adorne.

Crema e Cremona. Tra gli oggetti di culto inviati da

queste due illustri citta e diocesi lornbarde ci parvero squisito

lavoro una stola ricamata in seta e oro a rose e spighe leg-

giadramente intrecciate; una mitra drt.ppata d'argento e in-

gioiellata, nel cui mezzo lustra una grande ametista, 1'una e

1'altra dono di Cremona; il flnissimo merletto di un camice; il

gentile ricamo in oro a rilievo sovra un cuscino di velluto cher-

misino e due vasi etruschi, offerti dalla citta di Crema.

Adria, Feltre e Chioggia. La prima e la seconda ci spie-

gano d'innanzi non pochi arredi e vasi sacri, piii o men pre-

gevoli per la materia o per Tarte; e la terza dolcemente ci

sorride con un gioiello di barca d'argento, guernita de' suoi

navali attrezzi e montata da graziose figurine, parimente in

argento, rappresentanti il Divin Salvatore che siede al ti-

mone e gli apostoli che dan mano ai remi e ne governano le

vele. La mistica barca, figura della Chiesa, solca snella e leg-

gera gli arruffati marosi, ond'e combattuta
;

i quali sono an-

ch'essi in argento e lavorati con si bell'artificio che la somi-

glianza non potrebbe essere piii perfetta.

Varazze nel Genovesato l
. Questo borgo della Liguria,

assai celebre per le navali costruzioni, non lo e meno per la

sua devozione al Santo Padre, a cui ha regalato un palischermo
a remi e a vela, costrutto di sceltissimo legname dal Maestro

costruttore de' battelli Pietro Baglietto. La svelta e leggiadra

1 Avvertiamo una volta per sempre i nostri gentilissimi lettori che nel no-

vero delle citta e diocesi intencliarno comprendere tutte le terre, le borgate,

i castelli, i casali, le parrocchie in esse contenute, e delle quali ci e impos-
sibil cosa fare speciale menzione, avvegnache tutte abbiano piii o meno con-

tribuito con 1'obolo, e spesso ancora con 1'opera loro, a rendere doviziosa e

splendida 1' ofierta dolle diocesi al Papa. Avemino gia bastante briga e fac-

ccnda a nicnzionare in generate le diocesi; le quali sono tante. che anclic ^u

(juelle dovcniino trascorrere a volo. Che sarebbe di noi se avessimo preso ad

annoverare per minuto tutte le borgate e le parrocchie die ebbero parte in
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iKivio'lla .' lunga cinque metri in chiglia, e larga circa un

metro e mezzo al centro. Venne imboscata di bianco legno; la-

sciata di mogano; e lungo le corsie, le griglie e le panchine
listata di mogano e di noce nera. E abbellita di guernimenti in

legno dorato e in metallo argentato o dorato, attrezzata di

quanto & d'uopo a navigare, e sormontata da un tendalc

a baldacchino steso da poppa a prua. Sulla polena siede la

dorata flgura del leone, che tiene tra le due zampe il globo,

simbolo dell'universale e spirituale dominio del Papa su tutto

il mondo ;. e a poppa e sculto 'il Triregno con le chiavi, su cui

ondeggti ai venti il pontificio vessillo. Nella fascia dei due

bordi leggonsi, a lettere d' oro, le seguenti epigrafi : Vicit

leo detribu luda, e, Conteres naves tharsis. Di si bella e gentil

costruzione navale spetta a M. r Avventi il merito dell' inven-

zione, al signor Baglietto 1' onore dell' esecuzione, al R. P.

Guardiano dei Cappuccini quello della direzione e sorveglianza

dell'opera, e a tutti i terrazzani la lode d'avere alia medesima

contribuito con 1'obolo o con 1'opera loro.

Reggio Emilia, Carpi e Parma. La mostra reggiana e

ben fornita di quadri di buon pennello, di vasi sacri, d'indu-

menti sacerdotali e di altri oggetti pregevoli per materia o per

lavoro; tra quali flssa Fattenzione de
1

riguardanti un ricchis-

simo anello, in cni sono incastonati nove brillanti di bell'acqua,

dono della nobil Donna Teresa Bonora, vedova Rota; una stola

fregiata nelle due bande di sei medaglioni a sovrapposte di

seta e oro, dentro a' quali campeggiano a bei ricami le ima-

gini del Salvatore, della Madonna, dei Principi degli Apostoli

e della croce; e un'altra stola che fa parimente bella comparsa
tra i sacri arredi della Mostra Parmense, perche ornata an-

qupsta grandiosa manifestazione a favore della Santa Sede? Ci si perdonino

adnnqne le omissioni e cessino i lamenti. Tiittavolta a mag^ior soddisfazione

dellc person? iuteressate in questo aflare, ci studiereino di supplirc in nna

cdizionc separata a quelle involontarie omissioni o di emendare qnelle inc-

sattezze in rhe per avventura fossimo trascorsi,; tanto piii che il non a\i-n i

noi a mano alouna guida, o alcun catalogo de' doni in quel mare mar/num
della Mostra, e spesso ancora la mancanza di nna targhetta che ne indicasse

la proVenienxa, dovea essero natnralinente per noi ragione di qualche ahhaglio.
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ch'essa di simboli e figure egregiamente ricamate in oro, in

argento e in seta, per tacere di altri guernimenti di merlature,

pizzi, trine, frangie e ricami d'ogni fatta die adornano gli

apparati della medesima e delle altre due citta piu innanzi

nominate. E dono parimente di Parma un superbo Ostensorio,

egregiamente cesellato e smaltato di pietre preziose.

Bobbio, Firenzuola, e Borgo S. Donnino. -- Chi avesse

tempo ed agio da descrivere i non pochi e preziosi oggetti di

culto offerti da queste citta avrebbe ben materia da ragionarne.

A noi pero, che siamo costretti di passare a volo suir immenso

campo della Mostra vaticana, e assai additare ai nostri lettori

un grandiose quadro deirimmacolata
;
un Ostensorio ingem-

mato, dono del Comitato diocesano di Piacenza e
-

Borgo S. Don-

nino, un diadema parimente ingioiellato per coronare un' ima-

gine della Vergine, dono di Firenzuola
;
e una Mitra ricca di

gemme e di ricami in oro, offerta dalFIstituto Apostolico de'Mis-

sionarii per gli emigranti italiani in America.

Fwrara. Chi contempla la mostra ferrarese, afflsa neces-

sariamente lo sguardo in un magnifico arazzo in seta, che pende
nel mezzo di varii arredi e vasi sacri. Campeggiano in quello tre

medaglioni ricamati a pun to piano con estrema finezza, tanto che

non si dispaiono punto da un dipinto o da una miniatura. II

medagiione di mezzo rappresenta Tarma pontificia; e i laterali,

due grandiosi monumenti, forse la cattedrale e il palazzo di

citta ! Rendono bella e gaia la mostra ferrarese ricchi mer-

letti, quadri di buon pennello, un elegante stipo filettato d'oro

e soppannato di raso celeste e un gran seggiolone foderato di

velluto cremisino con la spalliera e i bracciuoli dorati e ornati

di parecchi smalti. Facciamo special menzione di questo seggio,

perche e lavoro di un cieco
;
e quindi tal che merita sovra ogni

altro ammirazione e lode.

L' ITALIA CENTRALE.

(Continuazione della parte inseritane nel Quaderno 903).

Seravezza e Massa Carrara. I Proprietarii delle Cave di

Seravezza mandarono in dono al Papa una scelta collezione
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di minerali, tra quali ha boi campioni di cristallo di roc'.-a, di

galena argontifera, di quarzo, di bianco statuario di qualita

suporiore a ogni altra del mondo, di brecce a svariati colori,

di calcari, di schisti, e via discorrendo. Questa bella raccolta,

dono di moltissimi proprietarii, e dovuta spccialmente allo zolo

del Sac. D. Fortunate Raffaelli che n'ebbe il pensiero, ne fe' la

dodica e ne euro la raccolta e la spedizione.

Dai cittadini di Massa Carrara venne inviata al Papa una

gran tazza di marmo bianco indanaiato di rosso, un marmo-

reo crocifisso, un tavolino di lucid'agata sorretto da un pie di

marmo bianco di nuova e graziosa foggia con lo stemma pa-

pale a rilievo, e flnalmente uno scelto campionario di marmi

delle loro rinomatissime cave.

Volterra. Non vi puo avere tra i visitatori della Moxlra

chi percorrendo la gran galleria dei doni dell'Alta Italia e

dell' Italia centrale non si arresti a vagheggiare con piacere

quell'urna di candidissimo alabastro, che posa sovra un alto

cippo dell'istessa vena, ed e sculta con tanta grazia e mor-

bidezza di curve, nettezza di contorni, leggiadria di simboliche

figure e di fiori, che e una vaghezza a vederla. Aggiranla d' in-

torno un grazioso festoncino e svolazzanti angioletti, dei quali

chi regge il festone, chi la tiaria pontin'cia, quegli porta in

mano una palma, questi recasi alb bocca la tromba per di-

vulgare in tutto il mondo le glorie del Papato. A pie dell'urna e

assiso in atto meditabondo un genio con accanto uno stemnri,

forse Tarma di Volterra! La bocca dell'urna e cinta di una

ghirlanda di fiori a tutto rilievo, dal cui mezzo spiccasi la croce,

con a pie il busto di Leone XIII. L' urna testo descritta, e dono

di Volterra, come si coglie dall'epigrafe latina scolpita presso

la base.

Pistoia, Fiesole, San Miniato, Sovana e Piligliano.
- - Tra

i varii doni di queste citta e diocesi, quasi tutti appartenenti

al culto, ammirammo due stupendi candelabri in ferro battuto

con basamento di ghisa, sorretti ciascuno da tre angioli di belle

forme, e ornati di fogliami, rabeschi e capricci di squisito di-

scgno e lavoro, dono de'Pistoiesi; un bel quadro simbolico
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presentante Gregorio VII tra la flgura della giustizia, a cui

stringe amichevolmente la mano, e quella delFiniquita che bieca e

atterrita cade al suolo, offerta di Sovana e Pitigliano; un Osten-

sorio di leggiadrissima foggia, regalo dei Sanminiatesi; un bu-

sto di Leone XIII in candido marmo di Carrara, e delicatissimi

lavori in paglia, dono dei Fiesolani.

Montepulciano e Peseta. Da Montepulciano, patria del

Bellarmino e di Angelo Poliziano, vennero parecchi sacri in-

dumenti, un bel quadro a olio valutato a dieci mila lire e do-

nato dalla Marchesa Ridolfi vedova Bucelli, che lo avea ca-

rissimo, perche dipinto dal suo marito; e da ultimo, un trofeo

di cera vergine e di miele, regalato dal Rev. Can. Arturo

Rossi. II trofeo fe composto di molti vaselli e di pezzi a varie

e capricciose foggie, con sopravi testi scrittui'ali molto bene

appropriati, e in cima alia piramide una statuetta del Santo

Padre. Da Pescia poi venne inviato un inginocchiatoio di gra-

ziosa foggia e bellissimi ornati d' intaglio.

Pisa e Arezzo. Accanto alia vetrina, che chiude parecchi

arredi sacri e vaghi merletti, lavoro e dono delle signore Pi-

sane, sorge un bel trofeo di gross! cerei artisticamente^miniati,

bel saggio delle Cererie di Pisa: e nella mostra aretina flgurano

parecchi sacri indumenti, rami di flori in argento, terraglie

inverniciate di graziosa foggia, una gran tazza di marmo bianco

screziato di rosso, e 1'asta del labaro pontiflcio in argento con

in cima la croce greca in argento dorato.

Bologna. Quest' illustre citta, sede del Comitato promo-
tore delle feste giubilari e punto di partenza del movimento

mondiale, ch' incentrasi in Vaticano, oltre allo stupendo altare,

offerto dal detto Comitato al Papa a nome di tutti gli altri

Comitati nazionali e stranieri, voile con altri doni ancora te-

stimoniare al Vicario di Gesu Cristo il suo ardentissimo amore.

Questi sono arredi e vasi sacri, tra quali merita special men-

zione un grande e splendido Ostensorio, modellato sullo stile

del secolo XIV e sul tipo dei piii antichi modelli di oriflceria

bolognese. II cerchio, o Taureola d'oro della raggiera, flammeg-

gia di rose di rubini con in mezzo a ciascuna rosa un brillante;

e i suoi raggi e la croce sfolgorano anch'essi di brillanti e di
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altiv gtMiimi' ili bellissim'acqua, II fusto lievasi a modi torre

osagona a piii ordini di piccolo gallerie gotiche, lustranti di Ji-

nissimi smalti e ornate di statuette d'oro, rappresentanti i santi

Vescovi di Bologna; e a pie della torricella seggono quattro

nngioMti d'argento con Tali d'oro. II pie dell'Ostensorio > an-

ch'esso rairabilmente cesellato e messo a delicatissimi smalti.

Bel dono 6 altresi un grande arazzo maestrevolmente ri-

camato; e carissimo sopra ogni altro per 1'affetto un astuccio

contenente le medaglie d'argento degli Alunni del Seminario;

i quali per amore del Papa spogliaronsi di buon grado della

pifi onorih'ca e cara memoria che si avessero dei loro letterarii

progress!.

Imola. Nella mostra imolese primeggia per artistico piv-

gio un seggiolone a bracciuoli d'ebano e palissandro con fregi

metallic! sullo stile del cinquecento, squisito lavoro d' intaglio.

premiato con medaglia d'oro nella Mostra di belle arti in Ra-

venna 1'anno 1875. La spalliera del seggiolone e incimierata

da uno scudo araldico incoronato, con ai lati due lestoni per

cimasa, ed e fiancheggiata da due pilastrini di ionico stile. II

sedile e di un velluto vermiglion chiuso, corso nella sua fascia

in giro da vaghissimi intagli; e i bracciuoli sono sorrotti da.

ippogrifl e bellamente incorniciati. Tutto il seggiolone pro-

h'la,to di ottone dorato, intarsiatovi con tanta maestria da pa-

rervi dipinto; e ne' quattro specchi della spalliera campeggiano
altri intarsii a figurette, a fiorami, a bizzarrie d'ogni fatta. A
un si bel lavoro d' intaglio e di tarsia venne accoppiato un

altro non men pregevole in ceramica, ed e un vaso della fab-

brica imolese, gia premiato nella Mostra di Torino. In opera

poi di ricami avvi merletti assai delicati, una pianeta di la-

metta d'argento rabescata e inflorata d'oro, opera pregevolis-

sima del seicento, e altri sacri indumenti abbelliti di l>elle trine,

frange e merlature. Arrogi parecchi vasi sacri d'argento con

fregi d'oro e di gemme, una collezione di monete indiane, e

lavori letterarii e poesie e quanto seppe suggerire ai cattolici

imolesi la loro divozione verso la Romana Sede.

Faeiiza. Una citta, come Faenza, che ha una pagina si glo-

riosa nella storia dell' arte ceramica dovea addimostrarsi degna
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del suo passato; e tal infatti ella diessi a vedore in quesfoc-

casione. I due lavori in inaiolica, clie tra gli altri doni primeg-

giano nella sua Mostra, vengono ammirati ed applauditi da

quanti si conoscono di quest' arte. L'uno e il busto del Papa
a mezzo rilievo, maravigliosamente ritratto al naturale in un

gran medagiione, modellato sullo stile dei fratelli della Robbia

nella rinomata fabbrica dei Conti Ferniani dal valente Collina

Graziani, celebre statuario in plastica. Cotesto lavoro assai lo-

dato in varie mostre, e dono di S. Ecc. M 1
'. Cantagalli, Yescovo

di Faenza. L' altro e un quadro parimente in maiolica, che

rappresenta in pittura S. Pietro Martire; lavoro anch' esso di

molto pregio, offerto dalle Confraternite della Citta. Accanto

ai detti quadri fa pur bella comparsa un altro di ben diverse

genere, ma non pero meno commendevole di quelli pel sommo
studio e la flnezza d' arte con cui venne operate, ed e un quadro
a bellissimi ricami in oro e in seta, opera e dono delle Terziarie

Francescane, come pure una stola cremisina arricciata in oro

a divisa di spighe, fogliami e vasi di fiori, e tutta grandinata

nolle croci e nelle corone dello stemma papale di perle, zaffiri,

rubini e brillanti, lavoro e dono delle monache di Fognano,

diocesi di Faenza. Nulla poi diremo delF Album di scelte prose

f poesie offerte al Santo Padre dal Seminario della citta e

diocesi faentina; poiche tutti sanno con quantoamore ivi sempre

fossero e sieno tuttora coltivate le lettere italiane e latine,

grazie al sapere e allo zelo di parecchi letterati che vi flori-

rono, massime di M 1

. Cantagalli, prima professore nel Semi-

nario e poi Yescovo nella sua patria, e sempre appassionato

cultore e protettore de'buoni studii.

KftrciDia. La storica citta, che chiude nel suo seno tanti

e cosi illustri monumenti religiosi, non potea rimanersene in-

differente in faccia a cotesto bel trionfo della Chiesa e del Pa-

pato. Ella per Fopposto affrettossi a offrire il suo tribute di

affetto al Papa ; ne in questo voile essere seconda a verun'altra

citta di Romagna. In fatti i suoi doni non sono pochi, ne di

picciol pregio: belle pianete egregiamente ricamate, una mitra

a soprarriccio d" oro con castoni di gioie, parecchi vasi sacri
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d'ariivnto e oro maesirevolmente lavoraii, e altri ogpMti di

culto che lunga cosa sarebj^e enumerare.

/V//V/, (\-si'nfi, Berthinrn. San Xr/io/rro. I doni di queste

citta e diocesi, sono molti, di pregio, e quasi tutti app:irteneiiti al

culto; de' quali peraltro non facciamo espressa menzione per

non aver sempre a ribadire le stesse cose. Solamente noteremo

che tra i doni d'Imola flgura un piccolo trono in legno bel-

lamente intagliato e sormontato da una corona reale, e tra

quelli di Bertinoro una tiara pontificia d'argento dorato.

Montalto, Pesaro e Fa no. Per la stessa ragione non ci

arresteremo a contemplare gli arredi e i vasi sacri offerti da

queste citta sorelle. Tuttavolta passandoinnanzi alia loro mostra,

siamo costretti a far sosta innanzi a un grandiose ritratto del

Papa, dono del Comitato fanese e opera del valente pennello

del signor Pierpaoli di Fano, gia noto per altri pregevoli di-

pinti, parecchi de' quali adornano al prescntc alrune chiese

delle mission! cinesi. II ritratto di Sua Santita e una pittura

accarezzata con grande amore, in cui il volto di Leone XIII

e arieggiato.a quel sorriso che tempera in lui la gravita del

sembiante, la fronte spianata con dolce serenita e sovrana

grandezza, la persona con dignita assettata sovra un seggiolone,

e il panneggiamento tratteggiato con bella discipline dipieglie

e assai ben lumeggiato.

Sinigallia, Ancona, Fermo, Loreto, Recanali e Ax<-<>H, tutta

la Marca insomnia ha pagato con molti arredi, vasi sacri e

altri oggetti di culto al Pontefice il suo tributo
;
tra quali am-

mirammo un magniflco faldistorio, in cui i cuscini di velluto

cremisino pompeggiano di bellissimi ricami in oro rilievo, non

che un drappo intessuto di flori artificial! a divisa'di varii color i,

e che ti rende imagine della florita aiuola di un giardino, nel

cui mezzo campeggia il nome di Leone XIII, formato di iinte

mammole arieggianti assai bene le vere. L' uno e 1'altro 6 dono

della citta e diocesi ascolana.

Macerata, Tolentino e Jesi gareggiano insieme in offerire

al Papa dovizia di apparati, di biancheria di chiesa, di vasi sacri

e anche di stoffe per ospizii di carita.

Cagli, Fossombrone, Gubbio, Cervia, Nocera, Maielica,
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fft. ("htfjoli, Moiildlto, (hhno e Fabfiano, ci schierano a

prova innanzi agli occhi dovizia di sacre suppellettili. Tali sono

Ira le altre un paliotto assai appariscente pel suo bellissirno

arricciato in oro, dono di Matelica; una ricchissima stola, offerta

di Amelia^ un calice prezioso e un vaghissimo ricamo in seta

rafflgurante un leone che atterra un'idra col motto vicit leo,

presente di Cagli: un superbo velo omerale ricamato in seta e

oro dalle Clarisse e dalle loro alunne dell' educandato di Fi-

lottrano, nella diocesi di Osimo; flnissimi merletti, scelti cam-

pioni d' ogni sorta di carta, e un cuscino allegorico, su cui

veggonsi ritratte in graziosi simboli e figure, stupendamente

ricamate, le geste principal! del regnante Pontefice, dono di

Fabflano; e da ultimo pregevoli lavori in ceramica di Gubbio.

.i.s.s/.v/ e Spello Delia gloriosa patria di San Francesco

rammenteremo soltanto fra gli altri doni un Trittico di molto

pregio, un bel leggio coperto di finissimi ricami in seta e un

vaso con rami di fiori in argento: e di Spello ci bastera ad-

ditare ai nostri lettori un magnifico saggio di Cromofotografia

del valente artista G. Carloforti, ed 6 una copia del Trittico

di Niccolo Alunno esistente nelia Cattedrale di Assisi e rap-

presentante lo sposalizio della Yergine dipinto dal Pintoricchio.

La riproduzione di quella celebre pittura e siffatta, che Focchio

non saprebbe discernere la copia dall' originale. Vi si veggono
non solo riprodotte tutte le bellezze dell' antico dipinto, ma

perfinoi guasti cagionati in esso dal tempo; onde sembra im-

possibil cosa poter divisare a occhio la copia dall' originale.

Oft'icio. Bolxena, Cot-iteto, Chiusi e Pienza non si distin-

guono dalle altre citta quanto alia natura degli oggetti offerti

al S. Padre se non in questo, che Orvieto tra le altre cose pre-

sentogli antichi vasi etruschi
;
Corneto una gran tazza e tre

magnifici vasi, perfettamente modellati sul tipo degli etruschi,

de'quali quel di mezzo e di notevole grandezza ;
e Bolsena un

quadro in gesso inverniciato di gran formato. rappresentante

il noto miracolo, di cui da sei secoli suona si alta la fama in

tutto il mondo cristiano.

Perugia, Spolefo e Nocera. L'antica Sede di Leone XIII

ha festeggiato le nozze d'oro di S. S. con Finvio di pregevo-
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lissimi quadri ;
alcuni do' quali sembrnno della f'amosa scuola

del IVrugino, come quello della \ 'ei-gine Patrona di Perugia.

A quest i altri pur m> .-iggiunse in seta a ricami, e sacri vasi

e indumenti sacerdotal! e biancheria di chiesa, e fin anco scattole

ecofanet.ti messi a bei lavori di tarsia e d' intaglio. Non guari

diversi da questi sono i doni di Spoleto e di Nocera; la prinia

delle quali altresi mando al Papa un grandioso Ostensorio.

Todi, ('(tincrhto, Segni, Tosccwella, Midi, Vil^rho,("iriln-

C(ixlellana*Sutri, (hie < (rallw, Alba no, Tiroli. /<'/Y/.SYY///. YVv-

rarfna, Sezze e Piperno, ItiiHilritnxoiic, Vcroli, firititrccrliia*

fecero del loro megiio per attestare al Santo Padre la loro

devozione coll' inviargli molti regali, e la piu parte apparte-

nenti al Culto; tra quali ci parvero degni di speciale men-

zione un piviale di broccato antico, dono di Uieti; un reliquiario

foggiato a tempio gotico, mandato da Todi; un altro d'argento

a foggia di croce e di bello stile, inviato dalle Benedettinc di

Camerino
;
una statuetta d'argento dorato rartigurante S. Rosa

di Viterbo, dono di questa citta e diocesi; una tavola d'alab;i-

stro tiburtino sorretta da un trespolo ornato di graziosi balau-

stri e di emblemi pontiflcii a rilievo, mandata con altri doni

al Papa dalla cittk di Tivoli
;
e un crocifiisso in avorio di ricco

e sfoggiato guernimento. La croce e tutta profllata di coralli,

con a capo a' suoi bracci gruppi di seraflni in avorio e a
pii'

due angeli parimente in avorio, genuflessi sovra ammont;itc

scaglie di madreperla, imitanti nella foggia e nel colore le nubi.

Cotesto crociflsso e dono dell'Orfanotroflo Antonelli di Terra-

cina
;
e tanto basti aver detto deH'omaggio dell'Italia centralo.

Ai doni delle cittk e diocesi delFUmbria e delle Marche, piu

sopra raentovati, aggiunger dobbiamo per corona le offerte

collettive deU'Episcopato di queste due province dell'Italia ecu

trale, cio:\ due preziosi calici, 1' un d'oro mirabilmente cesel-

lato, 1'altro d'argento, ma impreziosito di topazii, di turchim*

o di altre gemme. Quello e dono ddl'Episcopato MarclH^ggiano

e <{uesto dell' Episcopate delPUmbria, Tun e 1'altro pegno no-

bilissimo dell'amore e dell'unione di que' zelantissimi e vera-

mente apostolici Pastori coll'Augusto Capo della Chiesa,

(Continua)
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LV.

ARMODIO MAESTRO

In fondo a questa smania di mandare innanzi Armodio co-

vava una specie di disegno tacito, di preparare cioe il terreno

a portarlo a maggiori onoranze nelle prossime elezioni. Si

promettevano in lui un Venerabile di stocco, da sostituire al

presente Venerabile, che era un buon uomo, ma di bambagia ;

il quale, come moltissimi suoi simili, aveva lasciato andare le

flnanze della loggia come le finalize del Regno d' Italia. Si

sperava che Armodio, colla borsa ben fornita e colla splendida

parola, avrebbe dato vita e lustro alia loggia, e forse anche

avrebbe applicato qualche cerotto alia piaga della mala am-

ministrazione. Ma per abilitarlo alia dignita, era d'uopo insi-

gnirlo prima almeno del grado di maestro \ Gli amici suoi si

destreggiarono con tanto zelo, che il giorno in cui il signor

Abramo Como 33 .*.
, pregato e supplicato, si reco alia loggia

dei Ferrato, ogni cosa era airordine per conferire ad Armodio

la Maestranza.

Trattanto Armodio beccava qua e la qualche, notizia del

terzo grado nei varii cerimoniali. Tutti eran pieni di grama-

glie nere, di cataletti, di ossa di morti. Ci rise sopra : E tin

cimitero da cui si esce vivo. Si accorse subito che i manuali

dei riti, tutti ad una voce magnificavano questo grado come

di sovrana importanza. II rituale napolitano afferma: Egli e

al terzo grado simbolico, o Maestro libero Muratore, che 1' ini-

ziato comincia a conoscere il posto che gli e destinato di oc-

1 Statuti generali, art. 47.'
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cupaiv nella iinmeiisa catena degli osseri. E poco priina avea

letto che r.Vrte muratoria si compie perfottamente al coni'e-

rimento del torzo grado, con altri panegirici sfolgoranti '.

Si ricordo allora che qualcosa di somigiiante gli era aj-

parso negli Statuti general! della Framniassoneria, regalatiuli

da Romano Romani. E cercatili, gli cadde sott'occhio una Cir-

colare segretissima del Gr/. Or/. allora sedente in Firen/e,

nella quale si diceva: Rammentatevi che il grado di Maestro

crea il perfetto Massone, e che questo grado e dostinato ad

essere il piu eleyato dell'Ordine 2
. Voile correre alquanto

i rituali francesi, e trovolli conformi agi'italiani, nel magni-

ficare la Maestranza, come 1'apice della Massoneria, in cui si

passa dalla ubbidienza al comando. Anzi questi sonavano a

doppio. Pel F/. Ragon il terzo grado e niente meno che il

couronnement de toute initiation, e altre mirabilia. Sul

fine poi delle sue smargiassate, si vanta di avere talmente dira-

date le tenebre del segreto di questo grado, che chi non arriva

ad afferrarlo, non e neppure capace di cavarne profltto
3
. Ar-

modio torno ad afflssarvisi, tenendo a guida 1'idea del Gno-

sticismo, e vi riscontro per tutto insegnamenti gnostici, cioe

empii e nefandi, sebbene sotto un velo ragnato. Per quanto cgli.

come dottore in medicina, fosse rotto alle espressioni della

scienza del bene e del male, pure quelle metafore e quegli etjiii-

voci offendevano Fanimo suo naturalmente onesto. Crith'i da se

i rituali, e scotendosi tutto, disse: Se questa robaccia \i e.

la pigliero colle molle, e via.

In que' giorni, a distrarlo arrivavano a Geneva il sor Abraino

e Clarice, ch'egli era andato a levare di Padova. per condurli

in casa sua. I Como trovarono in casa Ferrato, coin'era gin-

sto, le piu liete accoglienze innnaginabili. I due vecclii si at'-

fiatarono in breve mirabilmente, si affratellarono, si

1
Lar:>ri, err. Tcrzo grmlo... o di Lib.- . Mnr.\ Mat's'm. Napoli. li]>.

Straila

Speriin/.clla '.>'>, I<S7(>, |>ag. 48, e pag. i, 5 e passim. II mipnlitann ha c<-

piato quelle parole dal Hajinn. c forsc tutti c due cnplano da 1111 riliulc piu

antico, come sorio ]>oi ricopiati dai rituali di Torino c di Fireuzo.

8
Sliiluti (ji'.irrdli <MT. cdix. rom. 1874, pag. 2H2.

(In lirndr tic Mtiilrc.
jt|).

I. :{>, :^3, .'li, .'ii.
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Tun colPaltro* sMmmedesimarono: erano due antichi ceppi di

frammassoni II Como si compiacque delFospitale albergo, e

s' invaghi di restarvi, piu che da prima non aveva divisato. A
quanti gradi poi di beatitudine salisse la Clarice presso il suo

Armodio, piu facile pensarlo che dirlo. II grazioso dottore

le era sempre d'intorno, come un'ape presso un flore; dove

che ella col padre suo avesse a muoversi, Armodio era gia

sulle ali per accompagnarli ;
e la vettura si trovava collo staf-

fbne calato, a pie della scala.

II sor Abramo, invitato dal Venerabile della loggia, non si

contese, e udito che in onor suo si terrebbe una tornata straor-

dinaria, promise che vi si recherebbe come Visitatore. E questo

il titolo di qualunque massone, che si affacci ad una loggia

essendo forestiere alia valle dove si apre la loggia stessa. Vi

ando coi Ferrato, padre e flglio, a bella posta un po" tardetto,

per dar comodo ai FF.*. di accoglierlo cogli onori dovuti. Eran

gia aperti i lavori, quando il visitatore giunse nella Via smar-

rita ossia anticamera. Fece quivi agiatamente, aiutato dai FF.\

serventi, il suo assetto inassonico: giacche ambiva di fare la

prima apparizione in tutto lo splendore del suo grado; giubba

cittadina di rispetto, guanti bianchi, cappello a staio calcato in

capo. Cinse il grembiule di maestro, giusta il prescritto dal Con-

vento di Losanna *, cioe un cenciolino di grembiale di pelle

bianca, a pettiera calata, bordato di rosso, con due lettere M.*. B.\

(Mac Benac) ricamate nel mezzo. Altro principale distintivo fu

la fascia di seta nera marezzata, fllettata d'oro, ricamata di un

triangolo pur d'oro, con entro la cifra 33/. e pressovi una spada

argentata. Si pose la fascia ad armacollo, in guisa che cadesse

dalla sinistra al fianco destro, ove flniva in punta, adorna di

frange e d'una rosetta rossa e verde. Un servente gl'infilo il

gioietto a picchiapetto, pendente da un nastro bianco. II preteso

gioiello consiste in imo scudetto che rappresenta un'aquila a

1 Sessione VI. Chi voiesse vedere gli Atti di questo Convento o congresso

mondiale, li trovera per disteso nella Magonnerie pratique etc. publiee par un

Profane, Parigi, Baltenweck 1886, to. 2, pag. 239 e segg. E difficile trovare

un libro piii dotto e nieglio fondato in document! certi.

Sei-ie XIII, vol. IX, fasc. 904. 29 10 felbraio 188S.
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due testo, con becco dorato, e con Ira gli .-irtigli uiia spada

d'oro. Solo il corpo del rnisterioso animale <"> d'argento; e per

piii profoiido inistero tra le due teste si v<>d<> 1111 triangolo ro-

vcsciato... Sono un dio a rovescio, disse un giorno il diavolo.

II vecchio giudeo, cosi rinfronzolito come una sposa us* -it a

ddlo scatolino, sebbene grasso e bottacciuolo e con un grugno
di mela ruggine, si guatava intorno a guisa d'un gallinaccio

che fa la ruota. Pari a lui nelle gale non c'era niuno nella

Via smarrita. Perche i pochi Trentatrfe della loggia e delle altre

officine di Genova, gik erano entrati prima di lui. Restavano

solo altri visitatori, arrival! tardi, non erano pochi. Insieme

col Coino aspettavano che in loggia fossero esauriti gli a//<iri

di famiglia, che sono le questioni di quattrini, di debiti, e via

viar riguardanti solo la loggia. E poiche erano venuti. .-r

far onore ai Ferrato, si vedeva tra loro un.dimeniodi ciai-pc

c di collane, .di cappelli e di mantiglie di varii gradi, ,e di

ciondoli appesi al collo: rosette, doppii triangoli, chiavicinc,

pugnali, e soli e lime e stelle, e uccelli e rami d' acacia: una

flera insomma di giocattoli da bambini, con cui si baloccano

i frammassoni, in attesa dei patrii cavalierati, che tra loro si

scodellano come tagliatelli di famiglia, quando arrivano a glier-

mire il mestolo.

Tutta questa brava gente, avvocati, medici, irnpiegati co-

in unali, maestrucoli, uscieri, pasticcieri, materassai, essendo

Chi Sereniss/., chi Potentiss/. r chi Sovraniss/., e chi altri issimL

avcvano diritto a svariate accoglienze individual!. Ma visto che

a inoltiplicare le processioni si andova nell'un via uno, conv<Mi-

nero tra loro di entrare nel Tempio tutti di brigata, accudati al

pezzo piu grosso, come permette il Codicc massonico, artic. 514.

Pert*) il F/. Copritore esterno, quando vide il F.\ Como in tutto

punto di presen tarsi alFassemblea, gli proii'<Ts di inlrodurlo.

Ma il Como, con cortesia inassonica, rinunzio al dirilto, dx 1

come a Trentatre gli competeva, di entrare in loggia a qiia-

lunque momento gli piacesse; ed attese che i congregati, dopo

letta la tavola di disegno (processo verbale della tornata an-

tecedente), mandassero neiranticamera il F.*. Tegolatore ad esa-
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minare i Visitatori. La e una taccola irta di formalita noiose.

Dovrebbe ciascuno presentare i suoi diplomi, dare la parola

semestrale, scrivere il proprio nome, ecc. ecc. Ma il valente

Tegolatore, tegolo quanti erano nella Via smarrita con una

sola girata d'occhi, in barba a tutti i rituali, e.torno dentro

riferire che vi erano varii FF/. graduati delle logge della

Valle di Geneva, gia conosciuti, e alia loro testa un F/. Vi-

aitatore, della valle di Padova; e che esso Tegolatore aveva

riconosciuto in lui un sublime massone di nome Abramo Como,

Illustre Sovrano Grande Ispettore Generale.

A questo annunzio, il presidente salumaio si riscosse, si

brandi, e con sussiego mando tre FF/. dei piu alti gradi alia

Via smarrita, per tener compagnia al dignitario sublime, come

prescrive il codice all'articolo 503. Intanto disponeva, che tutti

i
v/. presenti, armati delle innocenti spade e delle stelle stea-

riche si allineassero in due file nella corsia di mezzo; ed egli,

preceduto dal F/. Araldo e dal F/. Portastendardo, a bandiera

spiegata, brandendo con una mano la spada fiammante e

colFaltra il mazzuolo, si avanzo siuo alia soglia del Tempio che

fu aperta e spalancata. II sublime massone ebreo affacciandosi,

vide che la loggia era tapezzata di nero, e adorne le pareti

di ossami di morto e di lagrime di carta bianca, piangenti a

tre, a quattro, a cinque unite insieme. Le stelle splendevano

a tr,e a tre in varii punti: ma il sole che suole splendere nel

trasparente, era eclissato. Dovette riconoscere che la Loggia non

era piu una Loggia, ma una Camera di mezzo ; che il Venera-

bile, non era piu un Yenerabile, ma un Rispettabilissimo maestro
>;

*e i FF/. non erano piu FF/. ma tutti quanti Venerabili maestri-,

senza contare i FF/. Sorveglianti che di botto eransi trasfor-

mati in VenerabilissimL Scoperse insomnia che si teneva Loggia
di Maestri, e pero non vi entravano n Apprendisti n6 Com-

pagni, ma solo FF/. di terzo grado o di gradi superior! '.

A tal vista si arresto un momento, e prima d' inoltrarsi

sotto la volta di acciaio, che i Venerabiliss/. FF/. Sorveglianti

1 Cosi nei Rituali italiani e stranieri, passim.
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o gli altri Yen/. FF/. avevano formato colle spade di lattn,

immagino, acume d'un sublime massone! immagino che vi si

tenesse qualche ricezione di Maestro. Pero, mentre il Rispet-

tabilissimo lo complimentava secondo che esige il cerimonialc,

egli lo richiese di chi si avesse a ricevere.

II vostro genero, rispose il Rispettabiliss/. salumaio, lieto

di aver custodito il segreto per fare questa celia.

Armodio Ferrato?

Si, il nostro F/. Compagno Armodio Ferrato.

Quanto cammino ha fatto egli in poco tempo! sclamo,

maravigliato, il sublime sor Abramo.

L'abbiamo un po
1

spinto nella carriera degli onori, ri-

piglio il Rispettabilissimo, in riguardo vostro, Illustre Sovrano

Grande Ispettore Generate.

E il sublime ebreo, ringalluzzito : Troppa grazia! Ve ne

sono obbligato davvero.

Ed ora voi stesso avrete il piacere di promuoverlo: Il-

lustre Sovrano; eccovi il mazzuolo.

E in cio dire porselo con garbo. II sor Abramo, come 111.*.

Sovr.*. Gr.v Ispett.*. Gen/., aveva diritto di prendere egli il

simbolo del eomando e della distruzione; essendo il presidente

della loggia un massone che non si levava piu alto che al

grado diciottesimo, di ROsacroce ]
. Del resto e un complimento

usato tra gli stessi sublimi massoni coi visitatori di raro me-

rito. Noi vediamo infatti, che nel Convento Universale, tenuto

a Losanna nel 1875, di soli Trentatre uniti in Concistoro, o

Consiglio supremo, essendosi presentato come visitatore Till.

Sovrano ecc. ebreo Cremieux, gli fu offerto il mazzuolo: onore

che egli non accetto. 2 L' ebreo Como invece accetto con pia-

cere, per conferire da se la Maestranza al futuro genero.

Entro adunque nella sala, seguito dal codazzo dei FF/. trovati

nella Via smarrita, preceduto dalla bandiera, col corteggio

del Rispettabilissimo e delle Luci della loggia, e dei FF/. por-

1 Statuti general}, art. 503, 504.
* Convent Unicersel, err. Seduta X. Vedi gli Atti nella Ma^onn prat, so-

prucitati.
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tatori di stelle; e si mise sotto la volta d'acciaio. Incedeva

a passo grave e solenne, in tutta la pompa de' suoi ciondoli,

collo scettro di legno in mano, e colla tuba calcata in capo :

giacche tra gli altri privilegi attribuitigli da gli Statuti, il su-

blime massone ha quello pure di comportarsi da Till.-, corn.-.

E cosi fu a sedersi in trono, a farvi da Rispettabilissimo.

A seguire esattainente i rituali, il presidente Rispettabiliss.-.

deve ordinare gli applausi, e il Visitatore forestiere porge i

suoi ringraziamenti. Ma se questo e un sublime, la loggia non

ileve roprirli, cioe non deve rispondervi. Chi sa perche? Forse

lel prelodato privilegio, che si comuuica agli uditori. II

F.\ Abraino non falli alle convenienze massoniche, e dispen-

sando il Rispettabiliss/. salumaio, che gli sedeva a destra, dall'in-

tbrmarlo dei precedent! lavori della loggia, lece che si intro-

ducesse colle solite scede il candidate da ammettere alle prove.

Armodio inf'atti era gia pronto, nella Camera di riflessione, e

di nuovo ridotto all'assetto di uno straccione, come quando era

stato ricevuto Apprendista.

Intanto che il F/. Cerimoniere e il F.\ Esperto andavano

in cerca del F/. Compagno Armodio da promuovere, altri ac-

conciavano la sala per le pruove. A farla breve, per non no-

iare il prossimo, diremo che si spengono tutte le candele, ec-

cetto quelle del Rispettabilissimo Maestro, che deve leggere il

Rituale. In quel mezzo buio, si ediflca nel centre della sala la

cosi detta Camera di mezzo; ed e uno spazio quadrilungo

recinto di banchette, tranne che da un lato, e, dove si puo, vi

si tirano intorno delle cortine. In questa pretesa Camera si col-

loca un cataletto, con entrovi 1'ultiino dei fratelli promossi a

Maestro. Egli una comparsa rnuta, deve solo fare il morto.

Xella Camera di mezzo di Genova, come in molte altre valli

d' Italia, il morto non ha il commodo del cataletto, e si con-

tenta di un matterassetto disteso sul pavimento, e vi giace

coperto con una coltre mortuaria
;

la quale coltre non var-

rebbe nulla, se non vi si ricamasse da piedi un compasso, e

tla capo una squadra, e per giunta non portasse sul mezzo

un ramoscello d' acacia.
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Disposto il palco alle scenate, si fece venire Armodio, one

dovette presentarsi col grembiule di F/. Compagno, ma senza

scarpe, e spogliato dei mfftalli, nudo il petto e lo braccia, con

una piccola squadra appesa al braccio destro. Lo trascinava,

et quidem a ritroso, per una corda avvoltagli a mezza vita,

il poco cerimonioso F.\ Cerimoniere. Questi picchio da Com-

pagno. E qui la scena da Don Chisciotte, di indegnarsi il Ri-

spettabilissimo Maestro, perche un Compagno ardisce turbare

il dolore dei Yenerabili Maestri. Giacche e da sapere, che Tas-

semblea della Camera di mezzo piange a cald'occhi e a spron

battuti la uccisione di un illustre Maestro, un certo Hiram,

essere puramente mitologico, e di cosi fresca data, che si sup-

pone contemporaneo di Salomone. La tragicomedia della ini-

ziazione consiste in questo, che il Rispettabilissimo sospetta non

forse il F.\ Compagno, presentatosi per 1'aumento di paga, sia

un complice degli assassini di Hiram. Percio lo fiscaleggia, lo

sborbotta, lo maltratta, gli fa strappare dal F.\ Terribile il

grembiule di Compagno, gli fa contemplare il cadavere del-

Fassassinato (il
flnto morto) ;

e in fine non iscoprendo verun

indizio di complicita, si risolve, col consenso dei Ven/. Mae-

stri, di ammetterlo alle prove.

La gran prova si riduce 'ad un viaggio intorno alia Camera

di mezzo. Mentre il postulante, girando, volta le spalle al morto,

questi cheton chetone risuscita, e se la batte : e il Rispetta-

bilissimo fa introdurre il neoflto nella Camera. II giuramento,

che gli fa prestare, ribatte presso a poco con quello delFAp-

prcndista. Ve n'ha tuttavia dei lunghissimi in certi rituali, e

con un appendice, per cui il future Maestro si obbliga di non

sedurre le mogli, le flgliuole, le sorelle di Maestri Massoni. E
ci ricorda avere letto un certo processo, nell

5

Umanitario, gior-

nale a' suoi di secretissimo, contro un Fratello, che aveva

avuto la debolezza di fallire air ultima clausola del giuro ;
e

venue punito, se ben ci sovviene, colFestremo supplizio, il dis-

cacciamento dall' Ordine. Ci6 avveniva sotto gli auspicii del

Gr.\ Or.*, di Palermo, nella valle deirOreto, quando i GO/. GO/,

pnllulavano da per tutto come i fun^hi velenosi.
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prima o dopo il giuramento, secondo logge, ha luogo

un' altra prova, che per Armodio doveva riuscire crudele. E sono

le inevitabili tiritere di dottrine moral! e religiose, che a gara gli

recitano il Rispettabilissimo e il F/. Oratore. Qui e il luogo pro-

prio de'parlari furbeschi, degli equivoci edelle allegoric oscene,

sebbene velate, qui e il luogo delle infernali ribellioni contro Dio

e il suo Cristo l
. Yero e che in questo particolare e una babele:

si varia dai microscopic! rituali di Torino, Firenze, Geneva,

con massonica perfldia mutilati recentemente, che sulle dot-

trine conservano un silenzio arpocratico, sino ai prolissi, lo-

quaci e furibondi dell'Italia Meridionale, e agli oltramontani,

dei quali e un bel tipo il Rituale citato dal Taxil, vigente in

Francia. Ivi si tento di accitmulare nel grado di Maestro le

infamie e le bestemmie, che altri riservano piii specialmente

ai gradi superiori, di Rosacroce e di Kadosch. Per giunta

alle empieta il candidate Maestro deve sopportare la pesan-

tissima storiata delle avventure deHiinmaginario Maestro Hi-

ram, fatta come i corni a pistone, che si allungano e si ac-

corciano al bisogno. Alcuni v'innestano per giunta gli amori

di Salomone e Balkis regina di Saba, altri/ li sopprimono.

Ma qui la buona fortuna soccorse Armodio in guisa ina-

spettata. Perche rill/. Sovr/. Gr/. Ispettor Generale Abramo

Como non era uomo di preterire una sillaba del rituale: ma...

anche Napoleone aveva scordato qualcosa a Waterloo
;

e il

Como aveva scordato gli occhiali. Non aveva dimenticato nulla

degli abiti, fregi, gioidli della sua sublime dignita, e poi in

quella inezia spregevole che sono le barelle, la memoria gli

aveva fatto cecca : ed egli fu costretto a compicciare il ro-

manzo a mente, incespicando spesso, e lasciandone quattro

1 Vedi Chfimhre du milieu nel Dictionnaire Mafonniqiie, editd da un fer-

ventissiiuo F.-., ma poco prudente, a Parigi nell'anno di Vera Luce 5825, cioe

nel 1825. L'autore e probabilraente il F.-. Brianchon libraio. Del resto basta

vedere la canzone di tal titolo, infamissima, nei canzonieri ad uso dei mas-

soni. Chi preferisse uno studio erudite, consult! la Ma?onnerie pratique, par
un Profane, Parigi 1885-86, to. 1, pag. 137 e segg., ricchissima di citazioni di

rituali e di altri libri niassonici.
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quinti per via. Di che Armodio rimase defraudato di inolti e-

gregi fatti di Hiram, e di moltissimi fattacci di quegli amabili

galeotti che furono Jubelas, Jubelos e Jubelum, e secondo il

Rituale fiorentino, piu dottamente : Mohabon, Sterkin e Oter-

fut .

Malgrado questa deplorabile lacuna nel cerimoniale, Ar~

modio consegui il titolo, e gli amplessi con cui il Rispettabi-

lissimo ebreo si avviticchio al novello Maestro come la vite al-

Tolmo (e di rito), e con questo gli applausi delle batterie, !

urla della brigata, e quanto altro gli prometteva il rituale.

LVI.

MAESTRANZA E QUATTRINI

Non e a dire se il Como tornasse a casa Ferrato, lieto della

giornata, che gli assicurava un genero Maestro massone. E
tanto piu ne andava in solluchero, quanto che la felice av-

ventura gli era caduta in capo, inaspettata. Egli ebbe intorno

a se un nugolo di FF/. di tutte le officine di Geneva, Rosacroci

e Kadosch quanti ce n'era
;
e si puo dire che quivi giornalisti

e capocci di societa popolari, e arma tori, in grande numero

sono figli della Vedova, tranne gli onesti. Da tutte le bocche

udivasi magnificare il futuro genero, come giovane cui sorri-

deva un avvenire splendido in massoneria; ed alcuni profe-

tavangli, senza peritare, che per Armodio si passerebbe sopra

tutti gli Statuti e Rituali elevandolo agli alti gradi, per averlo

quanto prima Venerabile della loggia. A che il vecchio, levato

in galloria, rispondeva: Non per nulla gli ho cinto la fascia

di Maestro, e gli ho detto : lo vi decoro della fascia, la qualo

vi da il dritto d'ora innanzi di presiedere al lavori di loggia -.

E ve ne siamo obbligati, ma converra che airuopo voi

1 Lavori al terzo grado simltoli>:o ox.sia di-l Maestro Libero-Mitratore, Fi-^

renze, tip. nazionale del G. -

. ().., I8fi9, a pag. 8. Questa stamperia st,na

in piazza S. Biagio, n. 3. p. p.
2 Ritua'e di Firenze, poc'an/i citato, a pag. 10.
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d prestiate il vostro favore e qui, e al Grand'Oriente di Roma.

Voi, come Trentatre, siete udito...

Cosa ch" io possa, fate assegnamento sopra Abramo

omo. -

Ma tramezzo questo tramestio di visite, Armodio e suo

padre non furono tardi ai loro veri interessi. Avevano minu-

tato 1'istromento dotale e le altre scritture legal! per lo spo-

salizio. II contratto era esteso colle clausole gia fermate nel

compromesso fatto a Colonia, nella prima chiesta: dote di otto-

centomila lire come dono del tutore
; spillatico e corredo corri-

spondenti ;
da non toccarsi pero ne capitali ne frutti, essendo

questi e quelli accumulati e riserbati per 1'apertura della suc-

sione del Como, tranne una somma anticipata per le feste nu-

ziali; e fln dal giorno presente, ipoteca di tutto sui fondi rurali

che il Como possedeva nel Padovano. Corrispondente ipoteca

promettevano di accendere i Ferrato, a favor di Clarice, appena

(e fosse tardi!) riscotessero la dote di Clarice.

Non pote Abramo Como rifiutarsi di sottoscrivere il trat-

tato: era in essere il compromesso da lui flrmato. Ma i testi-

monii, die erano tutti massoni graduati, e portati a favorire

Armodio, facevano osservare, che la clausola di non percepire

frutti era oltremodo gravosa. Rispondeva a suo discarico il

Como, che essa era gia stata accettata da Armodio, e si trin-

cerava sul punto, che il danaro lasciatogli in mano, non che

disagiare gli sposi, si rnoltiplicherebbe in loro favore, essendo

la Clarice T unica erede del patrimonio Como. I Ferrato vi si

acconciavano in apparenza: ma uno degli astanti, prima im-

becherato da Armodio, usci ftiori dicendo: E giusto, giustis-

simo: tuttavia Pequita sembra esigere che della -vostra buona

volonta, di cui nessuno dubita, voi facciate qualche carta

autentica... con cio non si intenderebbe che voi vi legaste le

mani si da non potere nel testamento usare generosita coi

vostri cari, sopra tutto colla vostra degna compagna...
- cotesto poi no, interruppe il Como. Alia mia signora

moglie ho troppo dato... (e stava per dire: E troppo ella ha

preso): la legittima, e li.



458 MASSONK E MASSONA

- Quando 6 cosi, ripiglio 1* intorcessore, quale difticolta po-

tete avere di introdurre nel contralto, die in componso del

frutti negati, vi obbligate di lasciare la nipote vostra erede

universale, salve, si capisce, salve le larghezze che vi sembn--

ranno opportune?

Abramo ne convenne. II paragrafo fu introdotto, avendone

subito distesa la minuta il notaio. E i Ferrato rimasero assi-

curati e premuniti contro qualsiasi gherminella potesse loro

tramarsi dalla israelita, di cui Armodio aveva il piu sinistro

concetto.

Dopo di che si dette fuoco alle feste delle impromesse. Furono

splendide, ma senza sfoggi. I regali di Armodio riuscirono degni

della sua fortuna e del suo amore per Clarice. Mancarono i

doni della signora Medea, la quale avrebbe volentieri mandato

una presa di arsenico a tutti quanti. Ma essa i maneggi di

Geneva ignorava altamente
;
e non iscrivendo essa una sillaba

al marito, della stessa moneta era ripagata. II dono piu bra-

mato da Clarice sarebbe stato, che Armodio, essendo abba-

stanza andato innanzi nella Massoneria, e cavatosi questo ca-

priccio, tornasse ora a piu serii pensieri, e attendesse alia sua

iniziaziorie cristiana. Ma egli non sembrava anche disposto a

ritornare sui suoi passi.

Clarice ne die avviso a D. Romano, in Roma, supplicandolo

che la soccorresse a questo difficile frangente, con qualche au-

torevole paternale al fldanzato; o alia peggio dei peggi prov-

vedesse alacremente alle dispense, per non trovarsi poi al pun to

di dovere indugiare lo sposalizio per difetto delle carte. Questo

ella scriveva, perchfe Armodio aveva fissato col signor Abramo

il giorno della solennitk a tre mesi dalla stipulazione del con-

tratto matrimoniale : spazio appena sufficiente agii acconcimi

della abitazione degli sposi in Genova, e al corredo da prop;i-

rare in Padova; al tutto poi insufh'ciente, se Armodio tra le

cento brighe di collocare la sua fortuna, ridotta in cartelle al

portatore, intendeva di ultimare anche la sua conversione

religiosa.

II vecchio Abramo intanto, inebbriato di rallegramenti dei
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massoni, di complimenti e di carezze dei signori Ferrate, si

disponeva di tornare a Padova. Lo accompagno Armodio, sotto

pretesto di riverire la signora Medea, della quale non sapeva

i guai ;
almeno non sapevali sino ai termini gravissimi a cui

erano giunti. II vero motive della sua gita era di godersi fino

allo sgocciolo la conversazione di Clarice, ed ottenere ppi ef-

flcacemente, che quivi s' inscrivesse 1'ipoteca in favor suo.

Abramo faceva ormai tutti i voleri e i piaceri di Armodio, che

colle belle belline gii aveva preso animo addosso, senza che

quegli se ne risentisse. Si piego adunque alFaccompagnatura

e all
1

iscrizione. E Armodio trasse un gran respiro.

Non mai forse in vita sua Febreo aveva operate con piii

ouesta e cortesia: poiche in sostanza restituiva a Clarice tutto

il mal tolto, per quanto gli era possibile. E vero pero che egli

operava sotto il pungolo incessante di Armodio, che non gli

dava pace ne tregua, e per 1' influsso della massoneria geno-

vese, che tutta si era dichiarata in i'avore dei Ferrato. Egli

fu tanto o prudente o dispettoso colla inflda mogliera, che dei

negoziati conchiusi e fermati con atti legali non le disse verbo.

Perche Clarice sapesse tacere, bastolle essere accennata. Ar-

modio solamente in questa dimora a Padova ebbe la chiave

della inaspettata correntezza di Abramo, quando cioe udi e vide

la proibnda rottura tra lui e la donna. Perche ne per lettera

ne a voce Clarice non gli aveva mai palesato tutta la gravita

del male: ella ne sentiva una insuperabile vergogna. Ma Ar-

modio se ne rallegro, perche quanto piu la megera era dica-

duta dalle grazie del marito, tanto meno era acconcia a nuocere

a lui e alia Clarice.

Troppo volentieri egli sarebbesi trattenuto dell'altro, se

ayesse solo ascoltato il cuore. Ma scorgendo a molti segni, che

la presenza sua riusciva un pruno nell'occhio alia signora

Medea, penso di sbrigarsi, per non venire a qualche bisticcio

con lei. Importavagli di non partire a lie rotte. Fece adunque
valere il pretesto, che lo chiamavano a Genova interessi ur-

genti. Si accommiato da lei cortesemente, che in cuor suo le

rispondeva: A flaccacollo! Con Clarice, naturalmente, fu
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Topposto. Raffermo il giorno preflsso alle nozze. Qua n to al h;it-

tesimo, confesso candidamente che non era anche in accon-

cio. --
bone, o niente, diceva e<rli.

- E chi ti toglie di fare e far bene?

Non .ho tempo.

Ma che tempo o non tempo? dai un guizzo a Roma,
Favvocato Komani, che ora e prete, ti accomoda in quattro B

quattr'otto.

Come lo sai?

Me lo scrive lui.

Ben bene, rispondigli che dentro tre mesi qualcosa nasce.

Ma che per ogni caso ci tenga pronte le dispense.
-

A questo modo Armodio lascio a bocca dolce la fidanzata,

e con buona venia di tutti prese il convoglio per Geneva, dove

nuovi garbugli e legami gli apparecchiavano i Fratelli.
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La Rassegna degl' interessi femminili. Roma.

Sotto questo titolo si pubblica qui in Roma, da poco oltre un

anno, un periodico destinato principalmente a uso del sesso fem-

minile. Come stia questa Rassegna ad abbonate, non lo sap-

piamo ;
ma atteso il numero, oramai non piccolo in certe classi,

di donne informate alle idee moderne; e considerata la natura

del titolo, scelto benissimo per adescare la curiosita, sia vana

sia legittima, di una donna qualsiasi ;
e aggiuntavi per ultimo

1'attrattiva di un' elegante copertina, onde la Rassegna puo

comparire sul tavolino d'un salotto qualunque: fatto ragione

di tutto questo, non recherebbe maraviglia se questo periodico

avesse tante associate da mantenersi in vita senza stento.

Anzi, chi pensa alia leggerezza onde molti uomini cattolici

leggono e tengono in mostra libri, periodici e giornali anti-

eristiani ed immorali, campandoli col loro obolo e aiutandone

la diffusione col loro esempio, non sarebbe neppure da mara-

vigliare se queU'esempio di ignoranza e d" indifferenza fosse

imitato, a riguardo della Rassegna, da qualche donna cattolica

ugualmente pia e ugualmente inconsiderata.

Qui sentiamo di esserci levato contro un pecchiaio. Vorra

essere un grido d' indegnazione, intonato a due cori, quinci



KI VISTA

dalle scrittrici, quindi dalle lettrici della Rat-segno, :0 che? La

dei nostri interessi va forse aunoverata fra i periodic!

irreligiosi ed immorali? E una calunnia! Mano alle carte, cioe

a quei tre fascicoli del 15 Ottobre, 15 Xovembre e 15 Dicem-

bre 1887 che avete davanti a. vol. Vi si legge egli una sola

parola a vilipendio del cristianesimo e delle sue istituzioni?

Anzi ve ne sono, piu qua piii la, espressamente in sua lode.

Leggete, per esempio, a pag. 617: L' istituto della Pro-

paganda nel mondo cattolico e grinnumerevoli istituti evan-

iivlici nel mondo protestante dovrebbero trovare attivi ed ener-

gici imitatori in tutti coloro che sono amanti della estesa ri-

generazione e della moralita della donna. Come vedete, la

nostra stima pel Cristianesimo e tanta, che non mette diffe-

renza neanche fra le istituzioni della vera Chiesa e quelle delle

sette protestanti. Altrove (p. 700) la Rassegna reca con piacere

la notizia della decorazione decretata dal governo francese alia

signora Vignal, in religione Suor Giulia dell' Ordine di S. Vin-

cenzo de' Paoli: e non si compiace punto meno di questa notizia,

chediquella immediatamente seguente, del matrimon'io (Vamore

mntratto-dal giovane principe Sayn di Wittgenstein con una

cameriera trovata in un mflfe, con quello che poi ne segui: e

pure capirete cue una tal notizia, per le speranze quantunque

vaghe che desta, tocca da vicino gl' interessi femminili almeno

delle cameriere.

Non vi basta? A pag. 763 la Rassegna annovera fra le

grandi donne italiane la Contessa Matilde e S. Caterina da

Sit >na, onorandole della compagnia, non che di altre, di'Eleo-

nora Fonseca Pimente)' e di Luigia Sanfelice due martiri del

inartirologio, di che e superbo il nostro risorgimento.

Suvvia, si giudichi so non e ispirata da una musa cristiana

la seguente stanza con che si chiude la l^ella canzone della

Fanny Salazaro, pubblicata dalla Rassegna.

Ma no! Tussiilua fiiiniina del dolorc

Purifica, non strugge: Tddio 1'accende.

K nunc industre artefice le impuro
Masse dell'oro lowlier s;i nel fuoco,
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Iddio nellc svcnture

Cosi 1'aniina prova

Dopo la colpa, e la redime. lo chino

Adorando la fronte; e pieta spero

E un istante di pace e di conforto,

cari miei perduti,

I'ria di venirvi accanto

A dormire con voi nel camposanto.

Si pu6 scrivere con sensi piu intimi di religions?

A tutto questo e a quanto altro vi si potrebbe aggiungere

di somigliante, rispondiamo, essere cosa ben naturale che un

periodico, fatto per un pubblico femminile, non osteggi aperta-

mente la religione; poiche a questa il cuore della donna serba pur

sempre affetto e propeiisione. Una donna che si professi sfronta-

tamente empia ed incredula, e finora, grazie a Dio, almeno in

Italia, un mostro raro, e ispira avversione come donna di cuore

guasto e mancante del piu nobile fra i sentimenti. La corrut-

trice setta massonica e i suoi servitori, consapevoli ed incon-

sapevoli, lavorano di lena per condurre anche il mondo fem-

minile a queU'estremo di una bestiale incredulita: ma se in

quest'opera satanica e loro di mestieri il procedere ipocrita-

mente eziandio cogli uomini, dal poco all'assai, cio e vie piu

necessario allorch^ si volgono alle donne
;
ne ad altro mirano

quei loro guazzabugli d' indistinta ammirazione per le cose cat-

toliche e per le protestanti, per le eroine cristiane e per le

amazoni della rivoluzione, pei maravigliosi istituti della carita

cristiana, e per le oramai smascherate commedie della filan-

tropia massonica. Basterebbe questo mescuglio, in cui il so-

prannaturale si profana ragguagliandolo indegnamente al na-

turale, per isvelare lo spirito di cosiffatti scritti. Ma non occorre

neppur tanto a chi scorre gli articoli, a cui quelle pagine d'am-

bigua ascetica sono destinate a servire di passaporto.

t^uegli articoli sono per la.maggior parte sottoscritti da

uomini; e da essi impariamo a conoscere lo spirito e i veri

intendimenti della Rassegna, come pure in che cosa consistano

([\\egYinteressi femminiU, di cui essa intende di farsi promo-
trice. Perocche in questo pollaio avviene appunto il contrario
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di qiiollo eho dovrohhi' rssore, cioe cho i galli siano i piu can-

t duoli; ondeche mentre le scrittrici, sia prudenza o sia incon-

sapevolezza doll' opera a cui danno mano, si restringono a

inagnificare i trionfl scientific! delle medichesse, avvocatesse,

professoresse dei due mondi, a registrare i matnmomi d'am&re,

a ritrarre bozzetti dal mondo muliebre, e a spargere la Ras-

segna di fiori ascetici
; gli scrittori invece entrano in politica,

in filosofia, in rivelazioni intorno allo scopo a cui mira la

Rassegna; e in quest'ultime specialmente un tal Massimo Col-

lalto dice cose tanto audaci, che le stesse scrittrici, al leggerle,

dovrebbero farsene le croci o per davvero o almeno per ri-

putazione.

Difatti, chi svolge la Rassegna all'intento di sincerarsi in-

torno allo scopo che ella si propone, gli dee parere che a non

altro essa rniri principalmente, se non a promuovere in Italia

un' istruzione piu ampia pel sesso femminile, e segnatamente

1'accesso aperto per le donne agli studii superior! e agli ufflcii,

anche pubblici, a cui quelli sono ordinati. A mostrare questo

v.mtaggio, accessibile e dovuto alle donne italiane, e ad in-

vogliarnele, la Fanny Salazaro pubblica nella Rassegna una

serie d' articoli, nei quali si fa vedere come quel disegno si

vada gia incarnando nelle varie nazioni civili d'oltremonte e

d'oltremare: e la Cronaca della Rassegna non comunica altre

notizie piu sollecitamente alle sue lettrici, che quelle riguar-

danti le lauree e le palme dei concorsi, ottenute da qualche

donna nei paesi dove e dato loro di aspirarvi.

Ora flnch6 si sostiene in genere richiedersi dalla condi-

zione dei nostri tempi per le donne un'istruzione piu univer-

versaleggiata, e per quelle di condizione civile un' istruzione

piu accurata che in altri tempi non si soleva, non si trovera

di leggieri chi vi contraddica. Ne' tempi, in cui gli uomini del

rnondo non sapevano scrivere, lasciando questo mestiere ai chie-

rici ed ai monaci che mai non 1'abbandonarono, poteva stare

.che le loro donne non sapessero leggero, lasciando quo-

st'abilita alle monache e alle loro alunne. Oggi che il mondo

-costringi
1

ogni cittadino ad imparare di lettere, come facevano
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i monaci e i cherici flu dal medio evo, sta bene die anche la

donna popolana sappia leggere e scrivere quanto occorre pel

governo della famiglia, secondo gli usi della nostra societa-

Ne si riprendera 1'aggiungere a questo insegnamento quello

di altre materie utili alia vita, purche sia moderate e coi do-

vuti avvedimenti.

Similmente Fesempio di tutte le eta ci mostra, potersi una

donna in circostanze speciali applicare alle lettere e alle scienze,

senza biasimo, anzi con lode. La Chiesa stessa, non che ripu-

tare a difetto di S. Caterina Vergine e Martire la sua valentia

nelle scienze filosofiche e il disputare che ella faceva coi fi-

losofi dell'eta su-i, gliene fa un titolo di lode.

Ma tutfaltra cosa da cotesta e il pretendere che le fan-

ciulle si abbiano a poter mettere generalmente per la via de-

gli studii del pari che i giovani, e lo spingervele e adescar-

vele, mirando ad ottenere che il numero gia soverchio degli

studenti si raddoppii con altrettante studentesse, e queste, com-

piuti gli studii, prendano ad esercitare la medjcina, Favvoca-

tura e, se piace a Dio, le cariche civili
;
e perche non anche

le militari come le negre del Dahomey \ Le scrittrici che si

beano di tali sogni non sospettano al certo il mistero d'iniquita

che vi si cela di sotto
;
e tutto a danni del sesso, di cui credono

promuovere i vani interessi. La e sempre la medesima ten-

tazione : Mangiate dell' albero della scienza e sarete come

Dei e sempre la medesima vanita, che addenta il frutto e reca

la morte a se, alia famiglia, al genere umano.

Ognuno sa i bei frutti che ha recato ad un popolo di gio-

vani italiane il pallio loro aperto al pubblico insegnamento.

Migliaia di fanciulle vi si sono gettate, abbandonando il lavoro

delle mani, per conquistare una patente di maestra, e comin-

dare poi la gara intorno alle cattedre, cento volte meno nu-

merose che le aspiranti ad esse. Un paio d'anni or sono si

cito una scuola, a condizioni di non istraordinario vantaggio,

ad ottener la quale stendevano la mano oltre a quattrocento

di quelle sciagurate illuse! E tuttavia non si sa chi piu com-

piangere, se le respinte, inette al lavoro delle mani, rattenutene

Serie XIII, vol. IX, fagc. 904. 30 10 febbraio 1888.
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dalla vci-piii'iia, vonntc a rarico ddla lainiiilia, diffidate di

uscirne ne per impiego ne per collocamento
;

ovvero le ben

volute dalla fortuna scolastica, sbalzate da un capo all' altro

dell' Italia, sole, senza Fappoggio del genitori, col divieto di

contrarre matrimonio, esposte a mille pericoli di naufragio.

Oh aggiungete a questa via d'infelicita e di perdizione quel-

Taltra ancor piu larga degli studii superior! e delle professioni

a cui quelli avrebbero da metter capo! Movete ogni pietra

perche al popolo di giovani spostati, cio tali a cui manca un

impiego, rispondente alia loro istruzione piu forbita e alle loro

pretese, si venga ad aggiungere un popolo ugualmente nu-

meroso di giovani spostate\ e rappresentatevi quello che d'\c

seguirne. Alia perflne un dottore laureato in legge o in mo-

il icina potra rassegnarsi, in mancanza d' altro impiego, a fare

da scrivano in un municipio o da ragazzo in una farmacia;

e di tali ne abbiamo conosciuti : ma i piu, forza & che vadano

a ingrossare Fesercito de' famelici ambiziosi, a cui non rimane

speranza se non nello sfacelo della societa da loro odiata come

ingiusta in tutto il suo ordinamento. E il popolo delle giovani

Apostate a che dovra appigliarsi? In Russia il nichilismo riceve

ai;i da questa classe le sue Furie piu indragate. Altrove la

massoneria vi esercita gia a salva mano la sua tratta di schiave

mopse. E vero che anche i fondi delle Logge sono limitati, onde

esse preferiscono delle sorelle veramente generate e che non

abbisognino di essere campate dai fratelli. Che resta dunque
a fare a quel popolo dMnfelici illuse, invitate per ischerno ad

una tavola che gia non basta ad un terzo dei convitati? Qual e

la fine probabile di una giovane pasciuta di illusioni vanitose,

vulnerata gia nel sentimento della verecondia, stretta dal bi-

sogno e gittata sopra una strada? E s'hanno a trovar domic

che si persuadono di promuovere gl'interessi femminili col-

Tadescare quante piu possono delle loro simili ad un trancllo

che le mena all' infelicita ed al vizio? Per credere che esse in

cio non sappiano quel che fanno, conviene supporre in loro

una leggerezza di mente e una impreveggenza non comune al

certo nelle. donne quando si tratta degT interessi loro e del loro
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st-sso. In sostanza, volere un popolo di giovani univorsaliste,

prescindendo da quello che gia di-verrebbero alF Universita, e

volere un popolo di giovani infelici e perdute, e lavorare al

corrompimento non di pochi individui ma di tutto il ceto fem-

minile nella sua parte migliore per doti d'ingegno.

Ne questo reo intento si smentisce per riguardo a quella

classe meno numerosa di giovani, le quali si suppone che tro-

verebbero da esercitare 1' impiego, a cui le resero abili i loro

studii. La Rassegna sospira i tempi in cui ogni donna dotata

di bastevole ingegno esercitera la medicina, 1'avvocatura e cosi

via discorrendo: e non vede che un tal ordine di cose e in-

compatibile colla destinazione naturale della donna, che e di

esser madre. Non occorre di essere ne medico ne filosofo per

sapere che quell'ufficio non si compie in un giorno, ma fisi-

camente impone alia madre una servitu di molti mesi, e mo-

ralmente la lega ai teneri flgliuoli per piu anni. Trasmettiamo

per brevita altre considerazioni e donjandiamo soltanto: Si

concepisce egli che un medico o un avvocato potessero sod-

disfare alia loro clientela e mantenere un posto flsso, colle

interruzioni e cblle occupazioni che la natura e il dovere im-

pongono ad una madre ? Potrebbe egli, compiendo il suo ufflcio,

prestare ai suoi figliuoletti le cure che loro presta la madre?

Or come potrebbe la madre bastare essa ai due ufficii? No, la

maternita e le occupazioni maschili sono incompatibili: o al-

r\ina o alle altre la donna deve rinunziare. Quel che ne segue,

lo sanno e Fhanno calcolato prima di noi, non gia le ingenue

srrittrici della Raxxegna, ma coloro a cui esse fanno bonamonte

da portavoce, gli araldi cioe
. deiremancipazione della donna,

del libero amore, e d'altre piu recondite infamie, in cui si com-

pie rabbrutimento del sesso debole, la dissoluzione della. famiglia

umana, la fine dell'umana sch.iatta nel brago della disonesta.

Le lettrici della Rassegna sanno ora a che tenda di fatto

<iiiel movimento per Fistruzione professionals delle. donne,

tanto caldeggiata nelle pagine di quel periodico. Per la Ras-

M'yatt pero questa non e che una questione speciale. Cio che

ella chiede in genere e che 'si studia di persuadere, si e. che
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la donna, siccome in tutta la sua condizione sociale, cosi se-

gnatamente per riguardo all'istruzione sia pareggiata airuomo.

Intorno a cio le lettrici si divideranno forse in due contrarie

opinioni. Le une, persuase che alia fin fine Pingegno femmi-

nile s'6 mostrato in molti casi non inferiore a quello degli uo-

mini, e sdegnandosi che questi ultimi riguardino generalmente

la donna come posta in un grado inferiore di forza intellet-

tuale, gusteranno che si venga al cimento dei fatti, impro-
mettendosene un trionfo pel loro sesso. Altre, piu pratiche e

piii discrete, mirando all'indole propria della donna e alle condi-

zioni in che la natura la colloca, e agli ufficii che le impone per

tutto il corso della sua vita, giudicheranno inutile per la maggior

parte di loro, anzi sconveniente, un' istruzione che non prenda

norma da quei particolari rispetti. Ma ne le une n& le altre

indovinerebbero alle mille quale sia Y intendimento della Ras~

segna nel rivendicare al sesso femminile quel diritto. Per buona

sorte non occorre che, dicendolo noi, ci esponiamo alia taccia

di malignita sofistica; poiche qui possiamo recare le impru-
denti dichiarazioni della stessa Rassegna, meno circospetta,

come dicemmo, quando parla per bocca d'uomini. Sono essi

quei che si lasciano sfuggire delle espressioni inconsiderate,

come non se ne veggono mai negli articoli delle scrittrici.

Che bisogno aveva per esempio Massimo Collalto di scrivere

in tono di rammarico (p. 607): <c Lo spirito del popolo italiano

e ancor compreso del pensiero religioso, e S. Paolo disse:

L' uomo & capo della donna! Onde nei costumi italiani non si e-

pur anco fatto strada la necessita del divorzio e di tutte le

altre riforme sociali della vita libera: il popolo italiano, dicia-

molo pure, e ancor troppo nuovo alia liberta. Quel dispetto

contro lo spirito religioso del popolo italiano, quell' occhiata

torta a S. Paolo, il quale non dovrebbe contar piu, quei voti

pel divorzio e per la vita libera, diciamolo pure, parlano un

po' troppo chiaro. Peggio poi quando il medesimo Collalto scrive

(p.603): Ludovico Dolce... preludia 1'idea di Dumas nella Deni.w

a proposito della verginita, che esso sostiene dover essere uno

stato morale piu che fisico: giustissimo concetto, che pur non
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e entrato nello spirito moderno. A buon intenditor poche

parole: e se e tale la lettrice di qiiella pagina, ne ad esserlo

si richiede qui grande acume, e se ha sentimento di cristiano

pudore, le dovrebbe bastare per gittar lungi da se in un colla

Denise, uno scritto che loda una massima cosi velenosa. NV1

fatto sta che la Rassegna nei suoi articoli maschili, non sembra

paventare gran fatto il disgusto di lettrici gelose della loro

dignita, poichfe ammannisce loro tali pagine, come ve n'ha nel-

1'articolo La donna nell' aritmetica morale, coi suoi ragguagli

e colle sue reticenze; e in piii altri passi, che non soltanto

una madre non lascerebbe mai leggere alia sua figliuola, ma
n& in un circolo di madri si leggerebbero senza qualche

rossore.

Ma ritqrniamo ai nostri sentieri e ascoltiamo dal Collalto,

poiche egli ha la schiettezza di palesarcelo, di che foggia sia

quell' istruzione piu accurata, che alle donne rivendica la Ras-

segna. L'istruzione che noi domandiamo per la donna, dice

in sentenza il Collalto, & quella che si richiede per togliere di

mezzo gl' inconvenient! cagionati dalla sua presente ignoranza.

I quali inconvenient! sono due in ispecial modo. La man-

canza d' istruzione ingenera nella donna il pregiudizio, che ella

debba vivere lontano dall' uomo, cio che mentre rende lei vana

e 1'uomo inurbano, la pone nello stato di non poter conoscere

gli uomini, prima di conoscere quell' uno al quale e legata.

Questo & il primo inconveniente. Troppo diversa, dice il Collalto

spiegando il suo pensiero, troppo diversa al presente 1'edu-

cazione morale che s'impartisce ai due sessi . I giovani, usciti

appena dalla puerizia, imparano il mal costume e ne corrono

tutte le vie flno all' eta in cui si fermano alle porte del ma-

trimonio. La fanciulla, per lo contrario, si alleva, per quanto

e possibile, nella piii assoluta ignoranza del vizio: donde con-

segue che, giunto per lei il tempo di affidare ad un uomo il

suo affetto e le sorti di t utta la sua vita, ne reputi degno chi

sa meglio fare intorno a lei il vagheggino, non sospettando

essa neppure che sotto a quelle belle apparenze possa nascon-

dersi uno scapestrato, se non disposto a tradirla, incapace di
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adattarsi alia delicatezza del suoi sentimenti. Conviene dunquc
finirla con questa tirannica <<! ingiusta ignoranza imposta alle

lanciulle. E d'uopo che si facciano loro conoscere p<-r t<>mpo

gli uomini coi loro vizii, come colle loro virtu; e per cono-

scerli li trattino alia dimestica.

Oh via, compisca la Rassegna, il suo discorso; chfe al punto
a cui 1'ha condotto, e impossibile il tornare indietro ed 6 inu-

tile il fermarsi. Qual genere d' istruzione le stia princip,-il-

mente a cuore di vedere diffuse nella gioventu femminile, si

raccoglieva gia abbastanza da altri suoi tratti : come Ik a

pag. 659, dove fa premura, perchA nelHstruzione delle scuole

femminili in genere s'introduca lo studio della Storia Natu

rale, presa in senso lato, vale a dire i principii e non 1<> \;i-

rietft e i fatti di tutte quelle scienze, che ponendoci sotto gli

occhi la scena del mondo, il procedimento ed il meccanismo

del nostro corpo, rispondono a quell' imprescindibile precetto

del tempio di Delfo : Conosci te stesso. Chi tiene dietro al-

Topera satanica di pervertimento, con che si lavora oggi a

corrompere il popolo, sa qual sia il significato < Fuso di quel

motto: Conosci te stexxo. Esso 6 scritto sulla prima pagina ill

tntti i libri, dai quali 1'incauta gioventu va ad attingere co-

gnizioni precoci a stimolo e sfogo delle passioni. II medosimo

motto non lascia mai d'iscriversi sullVntrata di quegli stonui-

cosi musei, dove il pubblico 6 ammesso indistintamente a ve-

dere in elfigie, nonche i soggetti piu riservat i di lisiologia, di

ginecologia, d'ostetricia, di teratologia, ma, commiste ad cssi.

le .immagini di lubriche divinita pagane e persino, convertite

in ispettacolo indecente, le barbaric della Sacra In([iii8i/ione.

Tanto vale per costoro il Conosci fc xlaxwl E vero che sulla

porta di quei veri tempi! d'immoralita suoi essore scritta pure

la dichiarazione he non si ammettono fancii'lli. Ma, a quanto

pare, la Rasseg-na, vi vorrebbe. ammesse anzi ancora !< lan-

<'iulle, in ossequio aH'oracolo di Delfo, o, per dir meglio, alia

Dea di Pafo.

A questo modo d' intendere 1'istruz.ione teorica della gio-

vontu ('(.'inminile fa riscontro la conoscenza pratica del mondo
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e dei suoi vizii, riehiesta dalla Rassegna per le giovani, come

or ora sentivamo da lei stessa. Cio vuol dire in pratica non

avervi per poco libri piu utili e piii necessarii, da metterli le

madri nelle mani delle loro figliuftle, che le cronache bige in

cui certi giornali libertini raccolgono tutte le novelle scan-

dalose delle citta : non compagnie piu istruttive di quelle, in

cui i giovinastri piu sboccati mostrano alia luee i disordini se-

iireti proprii e altrui. in che altro consiste o per qual al-

tra via puo acquistarsi quella conoscenza del mondo di cui

parla la Rassegna ? Che se in quelle letture, in quelle con-

versazioni, in quella conoscenza svanira la verecondia e nau-

fraghera Tonesta di novecento novantanove fra le mille anime

esposte a tal saggio ;
se il conoscere il male e 1'aggirarvisi in

mezzo sara, di regola ordinaria, il primo passo a desiderarlo e

a volerlo, di cio i nuovi paladini degl'mteressi femminili non

si sgomentano : anzi, poiche non possiamo supporli quei sem-

pliciani che non sono, quello e proprio il fine a cui inirano. Si

vogliono adoperati con tutta la gioventu feraminile i mezzi

stessi che ogni seduttore adopera quando vuole corrompere
un'anima innocente : e possiamo dubitare che si miri con que-

sta nuova pedagogia all' universale sterminio deir innocenza

verginale ?

Ma ascoltiamo ancora la Rassegna per riguardo al secondo

inconveniente, a cui deve riparare ristruzione femminile da

lei promossa. La mancanza d' istruzione (cosi a pag. 735) pone
la donna in una regione diversa dal marito, e la rende meno

atta ad educare i suoi figli. La lettrice forse credera non

volersi dire qui altro, se non che la consorte d'un uomo istruito,

se non e anch'essa letterata, si differenziera troppo da lui nei

gusti, nei concetti, in tutto
;
sicche ne essa potra essere soddi-

fatta di lui ne egli di lei; il che e mostrato falsissimo dall'c-

sperienza quotidiana. Ma la Rassegna non vuol dir questo,

almeno principalmente. II nodo principale sta altrove. L'uomo

educato nelle scuole al lume della scienza, dimentica presto

la sua religione. Xon cosi la donna: airammo debole, alFedu-

cazione incerta, ai sogni un po
3
mistici della donna ahbisogna
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una fede. . . Questa condizione di cose pu6 originare dei dissidi

ii'lla famiglia. Kgli impossibile che 1'uomo orientato all'av-

venire e la donna orientata al passato non vengano nella vita

indivisa in urto fra di loro. Non occorre altro: le lettrici

hanno capito. In molti uomini oggidi languisce o e spenta

per effetto dell'istruzione anticristiana, la fede, che si conserva

invece tuttora in moltissime donne. E vero che i mariti, il

piu delle volte indifferenti, lasciano che le mogli cristiane

credano quel che vogliano ;
ed e noto altresi che le buone

mogli imparano d'ordinario assai presto a mantenere i loro

sentimenti e compiere i loro doveri di religione, senza urtare

i mariti. Ma cio non basta, secondo la Rassegna. L'occasione

di dissidii si vuole togliere dalla radice facendo che la donna

si orienti come il marito, passando per un'istruzione che

faccia perdere la fede.anche a lei. Quando il padre e la madre

di famiglia saranno increduli tutti e due ugualmente, non ci

sara piu pericolo in casa di dissidii per causa di religione.

E chiaro?

Insomnia svellere dal cuore della donna, flno dalla sua

giovinezza, i sentimenti in cui 6 riposta tutta la sua gran-

dezza e tutto il suo conforto, i sentimenti cioe del pudore e

della fede; ecco in chiari termini lo scopo al cui consegui-

mento mira la Rassegna sotto il titolo di promuoverne Tistru-

zione. Dopo cio ella ha un bel tramischiare a tali rivelazioni

le lodi delle Sante, e le canzoni ascetiche, e i ricordi delle

Monache decorate: ha un bell'atteggiarsi a sdegnata contro la

let t ura dei romanzi immorali, e a zelante pel ravvedimento

delle cadute o pel sostegno delle pericolanti: ha un. bel ma-

gnificare gli esempii di beneflcenza fllantropica o F eroismo

delle 24 donne partite volontariamente per Massaua (e spe-

riamo bene-cheTion sieno di quelle educate alia massima della

Dertise commentata dalla Rassegna). Tutti questi fronzoli, di-

ciamo, non valgono a coprire gli empii e sozzi intendimenti

rivelati in altre pagine meno circospette. La Rassegna degli

interessi femminili potrk trovare delle lettrici favorevoli fra

le donne a cui le idee moderne hanno gi& bacato il cuore, o

accresciuta a piu doppii la naturale leggerezza della testa : ma
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di donne in cui il divino soffio della religione cristiaDa man-

tiene caldo 1'affetto aH'onesta e vivo il lume della ragione ir-

radiata dalla fede, non se ne trovera una, glielo promettiamo,

che la sopporti in casa non che tra le mani delle figliuole,

flnche le pagine non ne sieno rinettate da somiglianti im-

bratti. Si studii pure la Rassegna di dare a intendere che

gode i favori della Regina Margherita. Noi non ce ne per-

suaderemo mai. Si potra gradire la copertina elegante, il ti-

tolo attraente, gTinchini prodigati, le buone intenzioni sup-

poste; ma la subdola guerra mossa alia virtu femminile e alia

fede, non si favorira mai da chi ha in pregio e possiede Tuna

cosa e Faltra.

*

II.

L'Era novella, Memorie Contemporanee per V. MORTILLARO.

Palermo Uff. Tip. D. Punio e Figlio Piazza Magione, 35. 1888.

Rinvigorito di forze , per dirlo colle sue stesse parole, ecco

di nuovo sulla breccia 1'illustre Marchese Mortillaro. E non

par vero, com'egli di ottanfanni e di mezzo a sventure acer-

bissime conservi tanta vigoria di mente e tanta forza d'animo,

quanta se ne vede e s'ammira in questo suo nuovo lavoro.

A noi per altro che lo conosciamo e ci stimiamo onorati di ap-

partenere alia schiera dei suoi vecchi amici, questa sua doppia

forza morale e intellettuale non ci arreca maraviglia, perche,

avendo a lungo lisa to familiarmente con lui, sappiamo il grande

amore che egli sente per la verita, per Fequita e per la vera

liberta. Ond'egli dice bene ed e nel vero quando scrive: E

con grande amore che io imprendo questa nuova fatica, con-

vinto della massima del grande Agostino, che dove ci e amore,

la non si sente fatica, e se la si sente, la fatica stessa si ama.

In eo ubi amatiir, aut non laboratur, aid labor amatur.

II libro e diviso in cinquantadue capitoli, nei quali son giu-

dicati gli avvenimenti principali di cui fu teatro F Europa nel

breve giro dell'anno 1887. E diciamo giudicati, perche il ch. Mor-

tillaro in questa, come nelle altre undici opere precedent}, non

fa propriamente una storia de'fatti, ma bensi dagli avveni-
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HK'iiti trar in.-ilrria <li ronsidrra/ioni moral! <> filosofiche, le <|iiali

dall'ima parie allestano 1'elevate/za dellu sua mente e la retti-

l inline dei suoi giudizii, e dall'altra riinportorrito suo coraggio in

dit'esa della verita e 1'indomato affetto verso la vera Cliioa di J)io.

Dopo un rapido sguardo (cap. 1) sulle cose accadute nel-

Faiino 1886, sparito, dic'egli, carico di miseria e di frivolezze,

lasciando un passato irreparabile, e un avvenire problematico
e inisterioso ,

il Mortillaro esordisce il suo lavoro col biasi-

inare (cap. 11) la commemorazione del 1^ gennaio fatta in

Palermo con turbulento risveglio dei superstiti del 1848; coin-

ineinorazione che il ch. A. chiama 11011 meno illogica di quella

<li Mentana : perche qual cosa piu illogica che commemorare,

in piena rivoluzione unitaria e mazziniana, una rivoluzione essen-

zialmente autonoma, separatista e monarchica? Delia quale, ag-

giunge egli, il p. Luigi Tosti, giudicando con soverchia parzialita,

diceva nella sua Storia delta lega lombarda stampata nel 18(10

<< che niun popolo ha potuto commettere ai suoi annali un mar-

tirio piu prolungato.... nessuno ha potuto additare ai poster! un.

Golgota che piu somigli a quello del Nazzareno. Dalla rap-

presentazione fatta in Palermo della Mandragola del Macchia-

vdli, 1'A. trae (cap. Ill) argomento per deplorare gli scandal!

dei teatri, e la debolezza di un Governo che autorizzo la rap-

presentazione di una commedia si lubrica ed oscena, che con-

venne avvertire in Palermo le signore che il 3 febbraio andas-

sero al teatro in maschera per non vedersi nel loro viso il ros-

sore della pudicizia offesa al lezzo deiroscenita piu ributtante.

Dalla statistica dei delitti commessi dai minorenni il Mortil-

laro e naturalmente condotto a dire (cap. IV) del monopolio

esercitato dal Governo italiano suir istruzione e sulla educa-

zione. E qui ben volentieri vorremmo citare 1' intiero capitolo,

se uon eel vietasse la brevita in cui ci e necessario contenerci
;

tanto ci e parso assennato nei giudizii e franco nello svelare le

schifose piaghe che ammorbano 1' istruzione e F educazione

della nostni gioveutu. Uguale senno e franchezza trovera pure

il lettore nei capitoli che seguono sulla Irreligioxita, sulla Be-

ntficenza a suon di It -OH dx*., sul Carnovale in quaresiiaa e

sulla Iticoluzione.
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Piaccia ora ai nostri lettori di udire come 1' imperterrito

scienziato e statista palermitano deflnisce (cap. IX) il risana-

mento della sua natia citta, con tanto ardore richiesto dai ri-

voluzionarii e con tanta furia decretato dairoligarchia gover-

nante. II progetto di risanamento di Palermo e meritevole

di far condannare al manicomio, senza eccezione, molti di co-

loro che vi hanno preso parte. E come no? Per risanare la

citta convien distruggerne capricciosamente una buona parte,

mettere a suolo chiese, palazzi, far linee rette, nuove strade,

divorar milioni che accresceranno a dismisura la felice ere-

dita che gli attuali municipii lascieranno ai posteri impossi-

bilitati a rialzare T enorme peso di debiti sotto i quali sara

sepolta la citta delle barricate, la terra delle initiative, la

stolta congrega di aberrazione.

Sono cose da deplorare o da piangere quelle altresi, che

1' A. fa rilevare nei capitoli X, XI e XII intorno alia Sicurez-z<t

Pubblica, alia, Milizia, all'Industria Siciliana. Quanto alia prima

egli dice che manca di unita; ed e vero. Suddivisa a provincia,

a circondario, a comune, e mancante percio di unita d'azione,

di universalita, di sorveglianza. Da un punto all'altro si cambia

di giurisdizione, e la forza pubblica non puo esercitare bene

a tempo il suo mandate Ogni prefetto nuovo porta le sue

nuove idee, mette in opera programmi che distruggono quelli

del proprio predecessore, che il seguente mette da parte come

assurdi Tu.tti esercitano uffizii di polizia senza sapere checosa

essa sia
; sindaci, aggiunti, giudici di pace, ufficiali di gendar-

meria, carabinieri, agenti, guardie di quest lira, guardie cam-

pestri, guardie doganali, guardie forestall, e perflno, aggiun-

giamo noi, le guardie municipali. Tutti costoro concorrono

alia ricerca degF inquisiti, ogni corpo avendo gelosia dell'altro.

Eppure se ci e cosa cosi mal sicura in Italia e la sicurezza

pubblica. Delle Millsie ci asterremo di dire; e quanto all'/n-

dxslria Siciliana ci limiteremo a soscrivere le parole onde il

ch. A. eonchiude la lagrimosa istoria. II regno delle Due Si-

cilie, cosi egli, era la terra promessa dell'Europa. La rendita

pubblica sino al 121. Pane e lavoro per tutti; neppure per

sogno Temigrazione : mentre in quesfanrto sorpassera il mi-
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Hone! E dalla Sicilia passando all'Italia unilicata, aggiungc:

Pel sistema dello stolto servilismo 1' Italia e ammiserita da

tlisastrosi trattati di commercio. Sette anni fa T Austria -Tn-

gheria importava in Italia 181 milioni; e poi? poi 221. I pro-

dotti italiani ivi esportati arrivarono a 200 milioni; e poi? E

poi discesero a 100 milioni! La nuova tariffa doganale au-

inento immediatamente il dazio sui cereali; mise un dazio di

25 lire a quintale alle uve fresche
;
ai legumi e alle frutta un

dazio di L. 12,50. II dazio deH'olio da L. 6 s'e portato a L. 20.

Per ogni bue pagavansi L. 10; oggi 37,50. Bisogna riconoscviv

die il bene economico dell'Italia e stato sacriflcato per venti-

sette anni ai riguardi politici! Ci si smentisca....

Seguendo 1'ordine dei tempi il ch. A. viene a parlare di

cose non men di queste dolorose e tristi; perche, diciamolo

franeamente, lo storico o il cronista che sia, d' Italia non ha a

narrare altro che sventure, miserie, frenesie, delitti, ed umi-

liazioni rese piu acerbe dalla mala signoria che la opprime e

dall'orgia insultante di una setta che sta in cima a tutto. Fra

le pubbliche sventure sono da annoverare il Cholera di Ca-

tania (cap. XIII), i Terreuwti della Liguria (cap. XIX), la fu-

nesta impresa d'Africa e 1'eccidio di Dogali (cap. XV e XVI).

Fra le miserie, noteremo i Provvedimenti eroici (cap. XVIII)

del vecchio e nuovo ministero, per cui oltre a ottanta mi-

lioni annui di nuove imposte furono votati dal Parlamento;

gli abusi che il Governo italiano va facendo di un supposto regio

patronato (cap. XX) sino ad arrogarsi un diritto di vigilanza

ed ispezione sulla Chiesa, e un'insolente ingerenza sulla costi-

tuzione interna di essa. Dopo le miserie vengono le frenesie,

e prima tra queste la pretesa di una Conciliazione (cap. XIII)

per cui, a detta di certa gente a Dio spiacente ed ai nemici

suoi la Chiesa dovrebbe riconoscere i sacrileghi fatti com-

piuti, le enormi rapine, le fraudolenti appropriazioni.

La brevita intanto della rassegna ci obbliga ad abbando-

nare il pensiero di continuare sino alia ftne Tesame di questo

importantissimo recente lavoro dell'egregio scienziato e sto-

rico sicilianO. Chi per altro fosse vago di leggerlo, non ha che

a domandarlo al ch. A., e siam certi che leggendolo vi trovera
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quella dolce soddisfazione che ogni onesto uomo, per non dire

ogni buon cristiano prova, quando gli capita oggigiorno per

le mani un libro dove la veritk e difesa con coraggio, i diritti

conculcati sono strenuamente vendicati, il vizio infamato, la ri-

voluzione smascherata, la vera Chiesa esaltata, il nome santo

di Dio benedetto. Diremo soltanto che V Era Novella del

ch. Mortillaro e un libro prezioso, perche dalla prima airultima

parola non vi s' incontra ne debolezza di cuore, ne equivoci, ne

facili condiscendenze, ne granelli d'incenso bruciato agFidoli

dominanti, ma sempre la verita, la schiettezza, la fede in Dio,

1'amore alia Chiesa e al Romano Pontefice, il vero e disinte-

ressato amor di patria. Guardisi come chiuda il suo libro, e

i lettori giudicheranno di qua! tempra uomo egli sia, e se noi

abbiamo esagerato attribuendogli le nostre lodi. lo odio 1'er-

rore, perche esso e essenzialmente omicida, diceva Tillustre

Moigno. E nTe sempre sott'occhi T insegnamento divino ove

si dice: Pro iuxtitia agonizare pro anima tua, et usque ad

mortem certa pro h'.xlitiii, et Dens expugnabit pro te ini-

micos /"ox. Ma io son pieno d'affetto e di tenerezza per le in-

telligenze guaste e ne sento somma compassione, le piango di

tutto cuore e vorrei che si rischiarassero e si salvassero. lo

poi sono di coloro che non credono alFattuale liberta, anzi in

generale alia vantata liberta. Ne io soltanto: lo stesso rivolti-

zionario Marat ebbe a dire del suo discepolo Chalier: Chalier

est un imbecille qui croit a la liberty. E F italianissimo pre-

sidente dei ministri del Governo italiano non seppe nascondere

che la liberta e una menzogna, perche la liberty, ha egli scritto,

n'a jamah existe a aucune poque, chez aucun peuple, dans

aucune sociMe. Per fare cose belle, grandi ed utili in terra,

non e a sperare sul fantasma ipocrito della liberta; conviene

invece aver Tocchio dell'intelletto agli splendori della patria

superna. E per trovare quindi un conforto nei mali di questa

vita fa di bisogno volgersi al paradiso. Non v' e fatica cosi

dura, non poverta cosi estrema, non malattia cosi dolorosa,

non tribolazioni cosi acerbe che Fidea del paradiso non renda

tollerabiii. La stessa morte non si presenta terribile a chi spera

la vita eternal
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Frammento della tavola degli Atti Arvalici dell'anno li. i. \ fasti Sarri

e Civili, trovati negli anni 1867-1869, nolla vigna del Sig. Pietro Cccca-

relli. 3. Restaurazione del Culto Religiose, operata dall'imperatore AUI:II-

sto.

1.

Fnunmentu della larula
di'i/lt

Alii Arcalwi dell'annn 14.

11 (lollegio Arvalieo facea ineidere sullc pietre gli Atti, doe, quel die

si facea per celchrarc 1'annna Festa, i sacrificii durante 1'anno offerti per

1'imperatore ed i meiiibri della famiglia regnante, i sacrilicii piacnlari, la

nominazione dei nuovi Sacerdoti. Sino ad Antonino IMo gli Atti furono in-

cisi sulle pietre incastrate sulle pareti del tempio ; ma, veneudo meno lo

spa/io, furono costretti gli Arvali di nsjire degli spazii vuoti nclle t;ivole

piu antiche, e poi anche del luogo, attorno alVnedes deae Ditu; nel HOSCM

Sacro.

(^onsiderando le formolc, adoperate ne^li Atti del (]ollegio, possono as-

se'}?narsi quest! period! : dairirnperatore Augusto sino a Domiziano: da Do-

miziano ad Klagahalo : da questo ultimo sino a Tiordiano. I'otrelihero to-

gliersi come tavole di confronto, quelle dell' anno 81, sotto Tito, e del-

T.iuuo 87, sotto Homi/iano. Xella prima si legge una breve doscrizione dei

trc giorni della Kesta Arvalioa ; nell'altra la descrizionc e piu lunga, ed

il formulario, (juivi usato, si <' mantenuto negli aim! seguenti, sino ad

Elagabalo, sotto il cui impero gli Atti sono scritti con nno stile alquantn

(lilfiiso. Torclicromo
<jui solamente del primo c dcll'iiltiino (rammento di

I ul la la serie delle tavole Arvalichc, trovate, parte nel luogo stesso in cui

sono state collovate, parte in altri luoglii di Moma, dove, in diversi tempi,

dopo Tabolizione del Collegio, furono disperse.

11 primo 1'rammento appartiene all' anno 14 di (lesu (Iristo, di ISoma

"("
; 1'ultimo airannn \\ di (1. (]., di H. 004. Noi assegniamo, cdine

limitc di qno^ti monuinenti, 1'anno iii. 11 primo frammeuto nclla serie

degli Atti <' (ju('sto :
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1 Isdem cttnsiilibiis quo<]

-2 Cn. Cornelius Cx. F. LEXTULUS AUGUR, M.-vcister ix LOCUM . . .

3 farfim, ml FRATRES ARVALES RETTULIT : ARBOREM

i in him d,ue DIAE VETUSTATE CECIDISSE, Quid De Ea Re Fieri

Placeret, De Ea Re Ita Censuerunt:

5 cum tirbon VETUSTATE IN LUGO DEAE DIAE GECIDISSET, UT

it in liti-o AD SACRIFICIUM COXSUMERETUR, XEVE QUID

T //(//I/ EXPORTARETUK.

8 adfuermil L. DOMITIUS Cx. F. AHEXORARBUS, L. CALPURXIUS

'. Pino />oxTiFEx, PAULLUS FABIUS Q. F. MAXtMus.
"'

10 /SDEM COS. PRIDIE EIDUS >L\IAS IX REGIA

1 1 Cn. Cornelius Cx. f. LEXTULUS AUGUR MAGi'ster ix LOCUM L.

12 Aemili PAULLI DRUSUM CAE"SAREM Ti. F. AUGUSTI x.

13 fratrcm ARVALEM GOOPTAVIT ET AD SACRA VOCAVIT.

14 adfuerunt Cx. POMPEIUS 0- F., L. DOMITIUS AHEXOBARBUS,

IT) L. Culpurnius Piso pox'Tipex, T. OUIXCTIUS CRISPIXUS

16 Valerianux ; PER TABELLAS GOOPTARUXT

17 /wi/HTator Cnesar AUGUSTUS, Ti. CAESAR AUGUSTI F., GERMAXICUS

18 Caesar Ti.
/'.,

PAULLUS FABIUS' MAXIMUS.

10 isdem CO/I.SW/IBUS xvm K. JAXUARIAS ix REGIA

20 Cn. Cornelius Cx. F. LEXTULUS AUGUR MAGister ix LOCUM Cx.

21 Pompeii Q. /'.
. . POMPEIUM AUGUREM ET ix LOCUM iMperatoris

<)r) fnoviii'!* \I-I-I-CTI E-DiTOfC AnvvttreLOeutll* AUGUSTI FRATRES AR\ALLb

23 cooptarit et AD SACRA VOCAVIT

24 adfuerunt DnisiiK CAESAR Ti. F., L. Piso POXTIFEX, T. QUIXGTIUS

25 . Criapinus Yalerianus, M. CORXUTUS
;
PER TABELLAS COOPTAVIT,

2li Ti. Caesar divi Aug. f. AUGUSTUS 1
.

Questo monumento e giustainente assegnato all'anno di G. C. 14, di

Roma 767, e la ragione e questa : Ai 14 Majrgio (v. 10, pridie eidus M<i-

ias), e nominato 1'imperatore Augusto, (v. 12 e 17); ma non e chiamato

ilirns ; cid che non sarebbe stato omesso, ove Augusto fosse gia morto.

Ai 15 Decembre (v. 19. XVIII k. Januarias), in luogo dell'Imperatore un

altro fu annoverato nel Collegio Arvalico (v. 20-23). Grimperatori furono

Sacerdoti in questo Collegio, cominciando da Augusto; all'imperatore de-

funto succedcva, nel Sacerdozio, il nuovo impcratore, ove non fosse stato

meinbro del Sodalizio, come in effetto era Tiberio (v. 17); per la qual

oosa, in vece di Tiberio, il Maestro del Collegio sostitui ad Augusto de-

funto un altro, il cui nome e stato raso (v. 22). Socondo Svetonio, la

1
HE.XZEX, Actn F. A., pp. XXIX-XXX, Berolini, I87i.
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inortc di Augusto iivvcnnc, dmthux >V.r//.v, I'mn/n-io el Appiilein

ili'i-hnn tjnnrti) K<il<'ii<l<tx Si'plcmtirix, Imrn ilh'i nonn '. I dun consoli qui 110-

ininjiti scgnano 1'anno di (losu Cristo 14, di Homa 707 2
; a questo anno,

dunque, uppartiene il frammento della nostra tavola Arvalica.

Cio messo, osservando al v. [O^pridie e'ulus Muias (14 Maggio) e al v. 19,

XVIII K. lanuarias (15 Deccinbre) le due date, agevolmente si ricavera, rlic

1' .-1111111.1 festa Arvalica in questo monuinento non e stata notala ; iui|ic-

rocche, al 14 Maggio segue immediatamcnte il 15 Decembre, e 1' armn.i

festa si celebrava il 17, 10, 20 Maggio, ovvero il 27, 29, 30 dello stesso

uiese. L'indizionc della testa forse lie pure si leggeva. Se la festa non

e stata notata, solo per congettura possiaino dire che sara stata celebrata;

ed invero, probabile e che pur qualche cos;i si facesse, stante che nel nostro

monuinento si parla del Bosco Sacro e della dea Dia, ed era prnprio di

ogni Collegio fare un' annua festa in onore della Divinita patrona. Ma nou

possiamo in alcun modo dire, se sieno stati tre giorni di festa, ovvero imo

solo; ne pure sappiamo se in questo giorno si facessero i'tre sacrificii crucnli.

e gl'incruenti d' incenso e vino, e il resto delle cerernonie, come vediamo

descritto negli anni nieno rimoti.

Ora a noi semhra piii probabile, che tutto questo nou si facesse. Vediarno

intanto se possiaino ricavarne qualche indizio, percorrendo i inonumenti per-

venuti sino a noi. Del frammento dell' anno 21 non possiamo tenere alcun

conto, perche pochissime parole restano, ed i supplement! che si son fatti, e

quelli che abbiamo anche noi tentati sono molto incerti. Nel frammento

dell' anno 27 resta in un verso in /iico DEAE DIAE, e noi seguente <l<-iit>

DIAE wiMOLAf^, e puo darsi che si tratti del sacrificio dell' Ayna opima^

offerto alia dea Dia nell' annua festa, la quale, nel suddetto anno, r.-ulova

il 19 di Maggio. Nel frammento della tavola dell' anno 38 leggiamo no-

tata 1'indizione dei tre giorni di festa; tuttavia, solo il secondo giorno,

29 maggio, e poi a pena accennato. Essendo questo frammento molto im-

jwrtante nel tema che abbiamo tra mano, e bene che qui sia citato :

a d. IIII K. IVNIAS

TIIHI-HS SlntiHits Corvinvs PROMAGISTEK COLLEGI FMATIIV/// Ai-raHum

nomine in luco deae Di\E VACC.AM IMMOI.AVIT

<'i><lein<ine
die C. C.AESAH AVGVSTVS GKRMANICVS mauhler rollt-;iii

fratrurn Arvalinu CV.M APPIO SILANO FLAMMING ilcut- Dint- n<i-

IKUII opimam unnntla\ir ET SIGXVM MISIT OVADHIC./S ! dt-xul-

toribw.

ad/'uerunt l^inllux Fabius Perxu:\f> CN. no.Minvs AHENOHAKHVS, ri'liif.

1 In Aug., C. .

* V. KI.EIX, Fasti Consnlnres, p. 20.
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So nel citato monumento si leggesse solamente il sacrifizio AelVAgna

opima, diremmo che, volendo accennare 1' annua festa, il Collegio avesse

fatto notare il sacrifizio piii solenne, ed il resto, al meno gli altri due

sacrificii cruenti, sia stato fatto, e non registrato negli Atti. Ma esseiido

notato il sacrificio della Yucca Honoraria, il quale si facea nell'istessa ora

del giorno festivo e nelT istesso luogo in cui si offriva il sacrificio piaculare,

pare che questo ultimo non sia stato offerto nel giorno della festa del-

1'anno 38. Nell' anno 59 si vede notata 1' indizione e descritta la festa,

come sul nostro frammento, tranne qualche piccola aggiunta ;
ma si legge

di piu, per la prima volta, il sacrificio piaculare, dicendo il monumento,
come il Maestro del Collegio FRATRUM ARVALIUM NOMINE AD ARAM IMMO-

LAVIT DEAE Dioe porcas piaculaRES ii DEINDE VACCAM. E verso questo anno

si comincio a notare sulle pietre il sacrificio piaculare, ob ferri inlationem

et elatimem, cioe, il sacrifizio che dovea farsi per potere adoperare il ferro,

sia nel Bosco Sacro, sia nell' incisione delle pietre ;
uno prima di comin-

ciare il lavoro, ob ferri inhitioiwm ; 1' altro dopo averlo terminato, ob ferri

elationem. Adunque, questi riti mano mano saranno stati introdotti. Ed

osserviamo ancora, come nell' anno 38, i sacrificii cruenti matutini sono

fatti dal Promaestro, e quello dell' Agna opima dal Maestro, laddove nel-

1'anno 59 sono tutti offerti dal Maestro, doe da uno solo, come di poi

fu sempre pratisato.

Quanto abbiamo sin qui esposto, sembra essere confermato dal primo

decreto, che si legge sul monumento gia citato, nel quale abbiamo : Cum
arbor velustute in luco dene Dim cecidisset, ut in luco 'i sacrificium consu-

meretur, neve quid Hani e.rportaretur. Ma nell' anno 38, il giorno 18 di

aprile, il Promaestro Tauro Statilio Corvino ob ramiim reinstate delapsum

in luco de.ae Dine sacrifichtm piaculare fecit ramumque exportari iitssit. Ed

in uno degli ultimi mesi dell' istesso anno il Promaestro, fratrum arva-

lium nomine, fa 1' istesso sacrificio, come anche negli anni seguenti, a ca-

gione di alberi e di rami caduti per vecchiezza. 11 die suppone che non

ancora certe leggi v&erano nel Collegio, le quali poi si andarono facendo,

ed il sodalizio riordinando. E bene ancor notare in questo decreto il modo

solenne nella relazione fatta dal Maestro del Collegio, e nella formola che

adopera; la quale, negli anni seguenti, non piu si tenne; e a pena qualche

cosa di simile si vede, nell' anno 105, dove buona parte del decreto non

e sul marmo, ma nel supplemento. Adunque, nell' anno 14 di (i. C. e "67

di Komu, il Collegio era ancora nei suoi cominciamenti.

Un altro indizio ricaviamo dal luogo dove, secondo il nostro monument o,

si adunarono i Sacerdoti Arvali per la creazione dei nuovi Fratelli, in

luogo dei gia trapassati. Tenuoro, a questo scopo, due adunanze, 1' una

il 14 di Maggio, 1'altra il 15 Decembro, nella Regia; ma poi, negli anni

seguenti, andarono sempre cangiando, sino a che non fu scelto un luogo

Serie XIII, vol. IX, fasc. M4. 31 11 ftbbraio 1888.



dotonuinalo, (luxe si adunavano pel suddettn scnpn, come
ipii apprcsso e

ootato.

IN RKI.IA (a. 11 his)

IN AEDE IOVIS STATORIS (a. 38)

IN AEDE DIVI IVLI (a. 69)

IN AKDE CONT,ORDIAE (a. 78)

IN PRONAO AEDIS CONCORD1AE (a. 91 Sgg.)

Nei frammenti delle tavolc degli anni 21 e 43, per la rottura del

inarmo, 1' indicazione del luogo e perita. Quanto al luogo degli altri con-

vegni, tcnuti ad altro scopo da questi sacerdoti, osserviamo una simile

incostanza
; qui solamente notercmo, dove convenivano per 1' indizione

della festa. Sappiamo dagli Atti che, 1'anno 59, fu fatta, in I'millii'ii; negli

anni precedenti non e rimasta la nota del luogo per la frattura del marmo :

nell'a-nno 63 e seguenti, in aede Concordiae: all' anno 87 abbiamo : in

jtronao apdis Concordiae, quae est iuxta awlem iliri Vc-.v/ww/i/, e cosi negli

anni seguenti, non si fecero altri cangiamenti, e resto il vestilwlo del

tempio della Concordia, per tutta la durata del Collegio, il luogo della

ronsueta indizione.

Adunque, la lieyia fu 1' edifizio prescelto per la nominazione dei Saccr-

doli, nell' anno li di G. C. Di questo edifizio convicn qui almeno ricordaiv

rio che narra Dione, cioe, come morto Lepido e creato Pontefice Massimo

Augusto, questi non consent! ad abitare nella casa del Pontefice Massimo,

c-j-' ol-/.iy.v riva diiucffiety I'/apiv, aX/a
/yu'pc;

Tt T-^C eautci, crt Ttv

ev X2vco Travtw? cixsfv ^r( v, etJr^catwc'Sv. Tr/'v UE'VTOI TOU

5ixr,'?e<7iv auTolv -/fv, 1,1V, 27. Noto gia il Canina * come la casa del re

dei sacrificii e hen di versa dalla Hegia di Numa, e p* die cio abbia detto

uotando questo luogo di Dione, nel quale manifestamente 1' un coll' altro

edifizio e confuso. I/ istesso ha osservato il ch. Jordan 2 avvertendo che la

ctKiot. TCU (SxfftAs'w? t'.'v
tp'.")v

stava sulla sunnna sacra via ; laddove la

rasa del Pontefice Massimo, cioe, la Regia era posta sull' infiina sacra via

al confine del Foro. Questa e la casa ceduta da Augusto alle Vestali, e

no accenna Dione la ragione: erMd-fi byo-.oiycc. TXI? cr/.r'aeffiv autoJv rlv,

particolarita notata dagli antichi topgrali, e chiaramcnte confermata dalle

1 Indicazione, lopografica di Roma Antica, Kegione VIII, p. 322 sg.

2 Bullettino ilell' istituto Arch. Germ. fasc. 2 p. 109 sg. a. 1886.
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recenti scoperte,
1
la quale conviene alia Regia Pontificis, e per nulla alia

casa del re dei sacrificii. Augusto, nell' anno 742 dichiarato 'Pontelice

Massimo, e per questa sua nuova dignita dovendo avere una casa pubblica,

on TCV ap/ie'p&>v v x.oivw TTSCVTW; et/.tv e'^pviv,
come qui dice Dione,

amo meglio dichiarar pubblica, parte della sua casa, che accettar quella

ristatirata da Cn. Domizio Calvino; Dione, XLVIII, 42. Tuttavia, la Regia

Pontificis, avvegnaehe concessa alle Vestali, resto luogo di adnnanza pel

Collegio dei Pontefici, i quali da Augusto e dai suoi successori non furono

ordinariamente presieduti, ma si bene da un Promagister che ne facea le

veci, in quella guisa che nel Collegio Arvalico il Promagister molto fre-

queutemente aveva la presidenza in luogo del Magister del detto Collegio.

Quanto qui affermiamo si ricava da Plinio iuniore 2
,

il quale parlando di

Domiziano nella supposta reita di Cornelia, superiora delle Vestali, dice di

questo imperatore : Qnum Corneliam Vestalium Maximum defodere vivam

concupisset, ut qui illmtrari saeculinn sittim eiusmodi exempk arbitrarettir,

pontificis maximi hire, sen potius immanitate tyranni, licentia domini, rcliques

pontifices non in REGIAM, sed in Aihanam villain convocavit. Era, adunque,

ai tempi di Domiziano il luogo di convegno pel Collegio dei Pontefici de-

terminate nella Regia Pontificis. Or questo dovette provenire dalle condi-

zioni della cessione, da Augusto fatta alle Vestali : e chiaramente a noi

sembra provarsi dal nostro monumento Arvalico, sul quale nell' anno 767

(14 di G. C.) per ben due volte si determine la Regia Pontifais, come

luogo di convegno per la creazione dei nuovi Sacerdoti, e non gia quella

parte delle proprie case, che Augusto avea reso di pubblico diritto,

pipes n rr,; kyj~c\>.... ior,y.c<7uoav. Se cosi fu fatto nell' anno 767 col

collegio degli Arvali, con mi/lior ragione possiamo dire che sia stato fatto

col collegio dei Pontefici, i quali come prima dell' anno 74-2 quivi si adu-

navano, cosi anche di poi negli anni seguenti, secondo il passo di Plinio

teste citato. Leggendo nell' anno 38 indicate un altro luogo per 1' elezione

dei nuovi sacerdoti, cioe, 1' aedes lovis Statoris, e nell' anno 69 ancor un

altro diverse dal precedente, 1' aedes Divi Julii, par che possa con qualche

probabilita dirsi, che il luogo del convegno nell' anno 14- sia stato destinato

per concessione di Augusto, od in memoria di lui che avea ricostituito il

sacerdozio Arvalico; ma che poi, negli anni seguenti, il Collegio dei Pontefici

rivendicasse il diritto esclusivo in suo favore. Cosi che 1' adunanza nella

Regia, nel Decembre dell' anno
, suddetto, sara stata 1' ultima, dopo la

niorte di Augusto, tra quelle che quivi tennero gli Arvali. Citiamo qui

alcuni versi di Ovidio, nei quali leggiamo descritti alcuni degli edifizii dei

quali sinora abbiamo ragionato.

1 H. JORDAN, Gli edifizii antichi fra il tempio di Faustina e I'a trio di Vesta,

pp. 99-111, loc. cit.

2
IV, 11, ad Minucianum.
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titii'C est a sai-ris HIKU- rin niinit'ii

Hie locus esf Yestae, qui l*allada servat el igin-m ;

hie full antiqui REGTA parva Numac.

Inde petem dextram, porta est, ait, ista Valntl :

Ilii' STATOR ;
hoc pnmum romlitn Honiu loco est '.

Vedendo, adunque, come il nostro Collegio sccglie or 1'uno, or 1'altro

luogo, sino a che non fu determinate il vestibolo del tempio della Con-

rordia, ricaviamo che nell'anno 14 di G. C., esso era nei cominciamenti della

sua restaurazione. Aggiungiamo che il suflragio, nella creazione dei nuovi

Sacerdoti, per tabellas, solamente in questa tavola si legge ; negli anni se-

gueuti solo i Sacerdoti, present! al convegno, danno il loro voto
;

e cio

Jincor dimostra che tutto non era ben fisso e determinate.

II.

fasti Sacri e Civili, scoperti negli anni 1867-1869,

nella vigna del Signor Pietro Ceccarelli.

I frammenti dei Fasti Sacri furono trovati negli anni 1867, 1868, 1860

negli Scavi della vigna del Signor Pietro Ceccarelli, alia prope aedificium

rotundum, come dice il Dott. Henzen, alia inter sepulcra in colle sita, lit-

teris pulchris et magnis aetatis Augu&ti, similibus scripturae fastorum Maffe-

ianorum, qui inter annos 746 et 757 M. c. exarati sunt. Cf. Mommsen, Cor-

jnix Insc. Lot., I, p. i94. Accenniamo qui qucsti monumenti, perche ci

jiuidano a determiuar meglio quel che nbbiamo cercato sotto il titolo pre-

Nei fasti Amiternini trouamo notato al mese di ottobre, 5-12.

LUDI DIVO AUGUSTO ET

FoRT[unael REDUCI

C.OMMITTfimtur].

Nei fasti Anziatini all'istesso mese di ottobre, 3-12, doe, coll'aggiunta

di due giorni, sono notati gli stessi giuochi ;
ed e anche registrata la

somma di danaro che vi si dovea spendere.

Trisl. lib. IH, eleg. T, \v. *8-3
;

cf. Fa*H, VI, v. 263.
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LlliI DIVO AUGUSTO ET

FoRTlJXAE REDUCI COM-

MITTl'XTUR H~S X

Hitornato Augusto in Iloma, dopo averc ordinato lo stato delle coso

Holla Sicilia, nclla Grecia, nell'Asia, nella Siria, molti onori gli furono of-

f'erti dal Senate c dal popolo Homano; ma egli accetto solameiite, che fosse de-

tlicata un' ara alia Fortuna, e nel giorno commemorativo del suo ritorno

in Homa fossero celebrate le fcrie, ed Augustali si chiamassero. E quan-

tunque i giuochi fin dal primo anno in cui 1'u 1'ara dedicata si celebras-

sero, tuttavia per legge furono dichiarati annui nel 7G7 u. c., doe, 14

di Gesii Crislo. Of. Tacito, .-Inn. I, 15 *. Questi ludi al divo Augusto ed

i-dla Forluna reduce non sono notati al mese di ottobre nei Fasti degli Ar-

vali; e percio i Fasti sono stati incisi prima dell' a. 767.

Migliore argomento ricaviamo da cio che e notato in tre giorni del mese

tli Settembre nei Fasti Arvalici.

(Sept. 2) E NP FKRIAE EX s. c. IMP. CAESARIS Honoris Causa

QUOD EO DIE VICIT ACTIUM.

(Sept. 3) F NP FKRIAE ET SUPPLICATIOXES

Al) OMXIA Pl'LVIXARIA

Quod EO oie CAESAR AUGUSTUS ix SICILIA VICIT

(Sept. 23) li NP MEHKATUS. Fcriac EX s. c. ouod EO oie operator

CAESAR Aucustus poxiifcx w\xiinm XATUS EST. -.

Dal modo col quale vediarno chiamato Augusto imperator Caesar

{"2 Sept.) Caesar Aur/i/stus (3 Sept.) impei'ator Caesar Augustus pon-

tifex maximus (23 Sept.) chiaro apparisce che non puo essere il mese

1 ROSIXI. Antiq. Rom., Kalendarium, p. 291, ed. Water; MOMMSEN, Cor.

Inscr. Lai. I, p. 403 e 404. Toccando Dione, LIV, all' an. 743 u. c., dei

ludi nel natalixio di Augusto, dice cosi : K?i TOUTS y.-'v, xat'TOt tj.rt 'br&iaSi
:

v,

ev Traatv o>r etTTctv rote l-ivi 7:pr; Ttvjc TcT>v a.zi oroiTriyouvTOiv fyt'yvcTC.

rex (Je <5vi A-jycuffTa'/ta, a vat' viv ayerat, TOTS
rp'.")Tcv

iv. dcyt*att:$

TAffS"/i. ed. H. Stephani, 1592, p. 624. II luogo di Tacito, da noi notato

nel testo, dice : tribuni plebei petivere, nt proprio sttmptu ederent ludof, qul de

nomine Augitsti. fastis addili, Augustales vorarentur ; sed decreta pecunia ex ae-

rario Mo.r celtbratio annua ad Praelorem translate, cui inter cives et pe-

rrririno* iiirifidictin erenisset.

2 MOMMSEX Ephemeris epiyraphica ,
1872 p. 23 sgg. ; HE.XZEN, Ada F. A.

|). CCXXXVI sgg.
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ili Seltembre dell' anno 707: essendo egli morto nel mcse di Agosto di

anno, e non leggendosi la voce, rfw*, quest! Kiisti devono essere anteriori

;d 707. Dall'appellazione, pontiff.!- ma-rimus, conosciamo chc sono stati in-

cisi dopo 1'anno 742. I due termini estrcmi sono, dunqiie, 742 e 707.

Dell'iscrizione di quest! Fasti, scritta con grandi lettere, e rimasto que-

sto frammcnto :

. Ml' MAO KRAT AMVAL

Le due prime lettere si hanno da leggere /Ml*. Pre/iosissimo e qucslo

frammento, come si vedra da cio che qui aggiungererno. Da questa epi-

grafe sappiamo, che un Maestro del Collegio avea fatto incidere i Fasti nel

Bosco Sacro, vi avea fatto in principio notare il suo nome, ed era fregiatn

del titolo d' /MP[cratorl. Per dcterminare il nome di questo Maestro del

Oollegio non abbiamo altro, se non il titolo suddetto; il quale, come noto

il Dott. Henzen, non dinota un imperatore che governasse 1'impero. I.'ar-

gomento ce lo fornisce il D. r Moinmsen nelle seguenti parole : Xi-qut: .!//-

(fusti neque Tiberii notmn in IMP. nudum desinerc poln/t. Xuinini rertr
1'i/ii-

desqiie inter honores Aiiyusti et Tiberii, imperatoriinn raro ultimo lo<-o follomnf,

neque iteratwnis indicalionem omittere solcnt {
. E, dunque, questa voce qui

usata, come titolo militare ed onorario. Cercare chi ne fosse stato insi-

gnito, prima dell' anno 742, non e neccssario
; perche quanto spetta ;il

nostro Collegio non puo attribuirsi ad un'epoca piu lontana, cioe, prima

che Augusto fosse stato dichiarato Pontefice Massimo, il che avvenne, se-

condo il calendario prenestino, ai 6 di marzo del suddetto anno. Deve an-

che escludersi 1'anno 767, perche il nostro IMPERATOR era maestro del Colle-

gio, ed in questo anno vediamo Cornelio Lentulo Maestro, nel primo 1'ram-

mento degli Atti. Ne puo cercarsi uell'anno 708 e sgg. ; perche i nostri Fasti

furono scolpiti, comeiteste'abbiamo provato, viventc Augusto, il quale mori

nel mcse di Agosto dell' anno 707. Resta, dunque, Fintcrvallo 742-766. In

questi ventiquattro anni il titolo d'imperatore non solea darsi, se non ai

membri della famiglia irnperiale; silTattamente che non fu concesso a Licinio

Crasso, console nel 724, benche gli si acccrdassc di trionfare nel 720 dei

Daci e dei Tiastarni, secondo Dione 2
, da cui abbiamo:. vat

yy.[-
vai .

y.y.i vr/.-f-
'p.y., cvy c~t r^ Kat^apt, y.'u.y.

p.y-5t xat ~.c -;-
?.u7:ypxTO:-3; cvovi., ^; y-

Kxtaao [j.s\o; y.-j-.:> -^viZc,-:, LI, 2">. Che se cosi vediamo praticarsi

1

Epheineris epif/rapliica, [Hit, p. .'}.'{.

* V. BORGHESI, Opere IV, p. 52 nota n. 3. Nelle tavole trionfali Capitoline
si legge, i:x TIIRAECIA ET <;KTKIS, cosi che Crasso trionfo dei Traci e dei Geti.

Ma attendendo nieglio^al^testo^di Dione par che di tutti questi popoli ahliia

veramenle trionfato. Cf.^ed. II. Slephani,
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nell'anno 726, con miglior ragione puo dirsi che nei nostri ventiquattro

anni non altrimcnti si facesse. Questo stesso e confermato dall' autorita di

Tacito, parlando dell'onore dcll'appellazione, IMPERATOR, da Tiberio con-

cessa a Bleso, zio di Seiano; e sara bene citare le parole del nostro sto-

rico : Tiberinft..,, id quoque Blaeso tribuit, lit imperator a leyionibus saluttt-

retur ; prisco erya diices honore, qui bene yesta rcpttblica yaudio et impetii

victoris exercitus conrlamabantiir : erantqiie plures simul imperatores, nee su-

per cetcrorum aequnlitatem : concessit qiiibusdam et Augustus id vocabitlmii ;

ac tune Tiberius Blaeso postremum
l

. Da queste parole apprendiamo, come

questo titolo fosse raro, si fattamente che unico puo dirsi sotto Tiberio,

per rispetto alle persone private ;
e nei ventiquattro anni suddetti sap-

piaino, che una sola volta sia stato a Germanico concesso. Per la qual

cosa, conoscendo dal primo frammento degli Atti Arvalici dell' anno 767

-(14 di G. C.) Germanico cssere stato Fratello Arvale, con grande proba-

bilita possiarno supplire cosi il frammento dell'epigrafe,

Gerntaniciis /MPerator MAGister FUATrum ABVALiurn

Notando il Conte Borghesi, come il titolo di console solea portarsi non

dopo, ma solo durante la carica, nel tempo clella repubblica e sui comin-

^iamenti dell'impero, cita queste iscrizioni dei triumviri, le quali si leg-

gono sulle loro medaglie ANTOMLS IMPERATOR AUGUR CAESAR IMPE-

HATOR PONTIFEX -- LEPious IMPERATOR. E 1' istesso notiamo sui nummi

^lei Consolari del tempo dei triumviri, come, P. VEXTIDIUS POXTIFEX I.MPK-

RATOR C. SOSIITS IMPERATOR -- L. PLANCUS IMPERATOR ITERUM.

Abbiamo notate queste epigrafi, perche ciascuno vegga la somiglianza

grandissima tra queste e la nostra. Adunque, se Augusto dopo 1' anno

725, costituito 1'impero, non solea concedere questo titolu, se non a quei

che erano della famiglia imperiale, e di Germanico si sa che, durante la

-vita di Augusto, ebbe questo onore, Germanico sara I'IMPERATOR MAGISTER

FRATRUM ARVALIUM, il quale, nell'anno del suo magistero, ha fatto inci-

dere i Fasti Sacri, dei quali sono pcrvcnuti sino a noi i frammenti sco-

perti presso il tempio della dea Dia, negli anni 1867-68-69.

Ora insegna il conte Borghesi, parlando dell' epigrafe di NOMO, che il

titolo di Console si suppone, quando ci e il titolo di Imperatore ;
im-

perocche e gia stato osservato, die' egli, che Sesto Pompeo fu 1' ultimo che

si domandasse imperatore senza essere stato console. Dopo che ai 16 di

aprile dell' anno 725 fu conferito questo titolo ad Augusto, come

dimostrazione di supremo potere, non si permise piu che ai soli vittoriosi

consolari, ed a questi ancora assai raramente 2
. Sappiamo che a Licinio

1 .Inn. Ill, 74.

2
Opere, Censori Romani, t. IV, p. 52, nota 3.
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Crasso, console dell' anno T'Ji, hcnclic ii\\ si concnlessr ili trionfarc nc|

720 dci Traci o deiGoti,
'

tuttavia, come- abbiamo notalo colic parole dl

liionc, I.I,
W

2.~>, non gli I'n dalo ili logliero il titolo d'lmporatoro. Adunqur,
sara stato couccsso, nel tempo di cui ragioniamo, solo ai congiiinli dclla

lamiglia impcriale, c probahilmonte dopo csscrc stati consoli. Gcrtnaiiico

fu console insiemc col collega Kouteio nell' anno 705 (12 di G. C.). 11 so-

condo suo consolato e doR'anno 771 (18 di G. C.). Germanico, adimqiic,

pel inerito acquistato nolle guerre della Gennania, ottenne ncll'anno 70,">

il consolato e gli omanienti trionfali (Velleio lib. II, citato dal Muratori -

1;

ed in qucsta occasionc (juel die non cousegui Licinio Crasso nell' anno 720,

si ebbe Gcnnanico, come mcnibro della casa regnante, cioe il titolo d'lm-

peratore.

ha quant o abbiaino detto si ricava, che i Fasti Sacri dei Fratelli Ar-

vali non sono stati incisi prima doll' anno 765, ne dopo 1'anno 706. Per

la qual cosa, la prima tavola degli Atti, stampata sin da principle in

queste carte, o e la prima di tutta la serie, o al piii la terza. E noi pin

per la prima opinione propendiamo, che per la seconda; considorando,

come le cose del Collogio, mano mano, si vanno riordinando e costituendo ;

c come i Fasti Civili precodono i Fasti Sacri, cosi questi gli Atti del Col-

legio, avvegnache con piii corto intervallo. I Fasti Civili, come i Fasti

Sacri, sono stati trovati negli anni 1807-1869; notano i (Consoli ordinarii

c i Consoli sufletti; i due Pretori, 1' Urbanus ed il Ptragrittus. Dalla dk
versita dei caratteri si ricava che, mano mano, secondo il correre dc^li

anni, sono stati iiicisi. Ciascuna delle prime tre tavole comprendc i uomi

dei ma^istrati, durante il pcriodo di otto anui
;

e la prima comincia col-

1' anno 752 u. c.
;
ma non puo vedersi dai trammenti pervcnuti sino a

noi, se in tutta la serie ci sia stata un'altra tavola, la quale precedesse-

(juolla die comincia col suddetto anno 752.

A noi sembra probabile che non manchi da principio un'intera tavola,

perche dovrobbe comprendere otto anni, e ci menerebbe all' anno 744. Da.

quanto qui appresso diremo non par probabile die le prime cure o sollccitudini

di Augusto, creato Poutefice Massimo, fossoro la rostaura/ionc del Collogin

degli Arvali. Potrebbe, adnnqiio, ben csscre die 1'anno 752 fosse il priiau

anno dei Fasti Civili, iiicisi p;
i r uso di questo Clollegio; e cosi abbiaino

un nuovo argomento, che in quosti tempi, dei qnali ragioniamo, ci tro-

viamo nei cominciamenti della restaurazione del Sodalixio.

1 KX TIIRAKCIA KT GETKis, Act. triumph. Capitol, (a. 767 varroiiutiio}, Cor-

pus Ins. Lat. p. 4(il.

2 V. MTRATOHI, Aiiiinli d' Italia, a. XII e XIII. Per la seconda volta eblwv

(iennanico il titolo d' imperatorc da Tiberio, come si ricava dalle parole di

Tacito : Exercitum rednxit. nnmrnqne irnperatoris, auclore Tiberio, ac-^epit^

Arm. F, .'18.
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III.

Restuurazione del culto Relifjioso, operata dull' imperalare Augusta.

Coi Fasti Civili del nostro Collegio siaiuo pcrvenuti all'anno 752 u. c. r

;iwicimindoci ancor piu all' a. 742, nel qualo Augusto fu create Ponteficc

Mft&ijMo, dopo la inortc di Lepido, come abbiamo da SvetODio : Postquam
vero Pontificatwn, iiuein nunquam, vivo Lepidit, auferre Mtttuwerat, niortuo

demum susrepit. Siegue poi a descrivere le riforme, operate da Ottaviano,

tjuanto al culto religiose: Quidquid fat idicornin librarian Graeci Latinique

generis, iiullis vel parinn idoneis auctoribus rulao ferehantitr, supra duo millin

vontractu inidique cremai'it, ac solos retimiit Sybillinos
'

. Quel che segue piu

particolarmente tocca il nostro tema, ed e questo: Sacerdotum et nuine-

ri/m et dignUetetn, sed et commoda auxit; praecipue Vestalii/m Yir;iinum

Xnnnulla etiam c.r anliquis coeremoniis pauUatim abolita restituit; ut snliftix

nufiuriuin, dlnie finwin him, sacrum lupen-ale, ludos saeculares et cotnpitali-

tios rompitaliliis Lares ornare bis anno instituit, vernis floribus et aesth'is.

l)i Augusto accenna ancora Svetonio, al capo XXIX, nuovi edificii sacri,

il tempio di Marte nel Foro, il tempio di Apollo sul Palatino, il teinpio

di Giove in Campidoglio. Altri, in gran numero, sono ricordati sul mo-

uumento Ancirano, tavola IV -. E non solo dei nuovi tempii, ma an-

t-ora dei ristaurati, i quali erano abbandonati e cadenti, fa anche menzione

Svetonio, al capo XXX: uedes sacras vetitstate collapsas, ant incendio absum-

tas re
fecit, e piu copiosamente le tavole Ancirane gia citate, dove Augusto,

tra le altre sue opere, nota: octoginta templa Deuin in urbe... refed. Quest!

sacri edificii appartengono all' interne della citta di Roma, in urbe refeti;

rertamente non pochi furono edificati, ovvcro risarciti negb' anni pre-

I'edcnti il 712 u. c., altri dopo. Per la qual eosa, la restaurazione del

culto nei dintorni di Roma venne piu tardi ; e gli Arvali aveano i loro

edificii J'uori le mura. Se in questo ebbe anche luogo la munificenza im-

periale, come a uoi sernbra probabilissimo, 1'anno die piii gli conviene e

il 752 (2 av. G. C.), nel quale ebbe Augusto i fasci con sola ri per la de-

rima terza ed ultima volta, die tolse, come dice Svetonio, ut (Mum et

Luciuin filiox ainpUfafiuto praedilus mnyistratu, suo quemque tyrocinio dedu-

ceret in forum
:i

. Xell' anno 742 ci era ancor molto da fare nell'interno

di Roma, serondo i vasti disegni di Augusto. Par dunque probabile che

1
In. Aug. XXXI.

* Ed. Jacobi GROXOVII.
3 In Avgmtum, XXVI

; Tacito narra che il popolo dicesse nella morte di

Augusto : Numerus etiam consulatuurn celebrabatur, quo Valerium Corvum et C.

Marinm .<simnl aeqnaverat, Ann. I, 9.
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possediamo la priina patina dei Fasti Civili degli Arvali c clic il

-ia stato ristaurato, esscndo consoli

IMP. CAKSAH DIVI F. C. N. AUGUSTUS xm

M. PLAUTIUS M. p. A. N. SILVV.M s

Ma quello che a noi qui import;!, pel tcma die ahhiamo tra mano, 6

la (rase seguente: nonmdla elium ex antiquix coeremoniis pnullnliiii nli/ililn

rt'Klihiil. E quantunque Svetonio non faccia parola del oostro Collcgio, tut-

tavia, possiamo dire che vi faccia allusione. Prirna di Augusto non semhra

che sia stato interamente aholito, perche leggiamo nel primo monumento

degli Atti dell' anno 14 di G. C.
,
che vi era, tra il quinto e il sesto miglio.

sulla via Campana, un Bosco, sacro alia dea Dia, ncl quale per vecchiezza

catloano gli alberi, cum arbor vetustate in luco dcae Dine rcridixsel. Xulladi-

meno, ove se ne couservasse qualche memoria, le cerernonie e i riti di

questo culto doveano essere o decadute o dimenticate. Del tempo drlh

Hepuhhlica si ha solo qualche cenno in Varrone, nei libri clella Lingua

latina, V, 85, pubblicati tra 1'anno 708 e 711, e due moncte, ima della

gente Postumia, GohEN, XXXV, 10, 1'altra della gente Mussidia, COHEX,

XXIX, 2; le quali portano le corone di spighe, e la seconda ha pure la

protoine di Cerere, e potrebbero accennare al nostro Colle^io. Pertanto,

convien dire, che questa spiegazione di Mons. della Torre, sostenuta come

certa dal conte Borghesi
4

e ben lungi dalla certezza; c giustamenle im-

pure una sillaba e stata detta dal p. Eckhel su questi due rovesci; die

queste corone di spighe potrebbero bene essere rappresentatc per altri mo-

tivi, ed altro indicare che il Sacerdozio Arvalico. Alia ragione addotta dal-

1'illustre Borghesi, alia p. 377, non esservi, cioe, cosa piu comune sui

nummi, che il vedervi rappresentati i simboli dei diversi sacerdozii, di cui

erano onorati coloro che li faceano imprimere, possiamo risponderc nil

D. Ilenzen : nee satis credttrile est, sacerdotium en artatr /mri/ni illuslre iln

in ii a i mix
rignjficori, itt Pontifieatuin et Augurabun *. II che va detto per

dimostrare, che i due nummi citati non possono togliersi come monument i

Arvalici, se non con grande esitazione e dubbiezza.

II silenzio degli scrittori antichi e indizio della decadenza di queslo

T.ollegio: al meno questa ragione ci sembra dcgna di essere prescelta. Del-

1' epoca imperiale non mancano scriltori pagani e cristiani, i quali ne

facciano menzione
;
e se piu spesso non se ne parla, cid dipende, a nostro

avviso, dal non essere stato il nostro del numero dei quattro SUIHIHU Col-

legia, come li ha chiamati Svetonio
;

cosi che converrebbe piuttosto cer-

care, perche tra questi sommi Collegi non fosse stato annovcrato 1'Arva-

1

Opere I, p. 376, Paris, 1862.
9 Ada F. A., p. II, nota 3.
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lico. Tacito negli Annali, III, 64, narra, come per 1'infcrma Livia, madre

di Tibcrio, xuppliciu diix liidique mayni ab Senatu decernuntur, qi/os PONTI-

FICES ET AUGURES ET QUINDECIMVIRI SEPTEMVIRIS simul e.t SODALIBUS AUGU-

STALIBUS ederent. In questo passo sono messi insieme i quattro Sommi Col-

legi, cioe, i Pontefici, i quali avcano come stemma Sacerdotale il simpulo;

gli Auguri, il lituo
;

i quindecimviri Sawis faciundis, il tripode ;
i Set-

temviri epuloni, la patera, la quale accenna alle libazioni che faceano nei

banchetti sacri *. A quest! quattro Collegi fu aggiunto il quinto, nell'anno

775 u. c. (22 di G. .),
il Collegio dei Sodali Augustali, i quali aveano

per insegna il bucranio, cioe, un teschio di bue. I quattro Collegi rap-

presentavano il culto pubblico. Gli Arvali, avvegnache presi tra la classe

scolta, erano privati Sacerdoti, intesi a far prosperare 1'agricoltura. La ra-

gione che mosse il Scnato a scegliere in questa occasione i Sacerdoti Au-

gustali, e accennata da Tacito, in questi termini : ideo Augustales adiectos,

quid proprium eius domus sacerdotiuin esset, pro qua vota persolvefentur .

Un altro luogo di Svctonio merita di essere qui ricordato, e si legge nella

vita di Augusto, cap. XC1II : Peregrinarum coeremoniarum sicut veteres ac

praeceptas reverentistsime coluit, Uu ceteras contemptui habuit. Namque Athenis

initialns, rum potted pro tribunali de privilege Sacerdotum Atticae Cereris

cui/nosceret, et quaedam secretiora proponerentur, dimisso consilio et corona

circumslantium, solus aiidiit disceptantes. Se la voce, praeceptas, val quanto

dire, quas ipse praecepisset, il senso sarebbe, che Augusto ebbe in gran-

dissima riverenza le antiche ceremonie del culto Romano, da lui rcstau-

rate, le straniere e non prescritte ebbe in discredito. Le frasi, peregrina-

nnn coeremoniarum e la seguente, ceteras contemptui habuit, non pare

potersi intendere dei niimi stranieri, perche questo senso e escluso e dalle

parole qui citate e da quel che segue nel test.o
;
ma si bene del rito, se-

condo il quale doveano onorarsi, cioe, del rito Romano. Or questo appunto

concorda con cio che dice Dionigi, XI, /A i Y.&.I d rtva xara y o-/iuat<r-

/.;vaa Tcf5f,ctav .vj^rixr'v. Un chiaro esempio di quel che'diciamo si legge

nolle nostre tavole Arvaliche, la, dove si tratta dell'indizione della Festa

aunua alia dea Dia : In pronao aedis Concordiae fratres Arvates sacrijiciinn

deae Diae indirerunt, ibique Ti. Lirinitix Cassitts Cassianus, promagister, ina-

nibux luiitix, vehito cupite, sub dio, rulntine contra orientem, sacrificium deae

ciini Collegia twin indixit. Quod bonum funstum feli.r fortunatum salu-

uc sit impernfori Caesar i, ed il resto che segue nel nostro quaderno

n. 890. Tutto questo, uon la sola frase, velato capite, e secondo il rito

Romano. II far sacri ficio a capo scoperto era solamcnte proprio dei Quin-

'iri sacris faciundis, ai quali da un oracolo era stato prescritto, che

1
BORGHESI, Operc; \. p. 3'jO segg. Paris, 1862. Vedi quivi la nota del dotto

EDO xi.CAN EDO xi
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dovossoro sacriliran 1

, urtn-i-n rilu, i-npile tiperlu '. NV> solo ncH'imli/iono, HIM

iincora in tutto 1' andamento dolla Kcsta, da noi descritta nol quadonm
S'.)2, si vrdo seguito, in generale, non il greco, HIM il roinano cerciiio-

niale.

Augusto, come puo agcvolmente dimostrursi, spccialmente dai carmi

di Yirgilio, intendeva rilcvarc la dccuduta agricoltura, e percio si rivolse-

a restaurare qucsto Collegio, il qualc avea per iscopo, nel culto religioso,

H! I'nujfs ferant arva, come scrissc Varronc. Intorno a questa materia

abbiamo un celebre testo di Pliuio, II. N. XVIII, 2, dove parla degli an-

tichi sacerdoti, presso i Ilomani, e degli antichi sacrificii, gli uui instil nit i

da Uornolo, gli altri da Numa; c delle Deita allora venerate dai Uomani,

I'ochissime erano certamente, e ben lungi si tenea quella turba di uuini,

la qualc vcunc crescendo, mano mano, coll' introdu/ione dei costumi dc-li

Klleui. Citeremo questo passo, tutto che lunghetto, perche ci aiutera a

chiarire un punto importante. Arvorum Sacerdotes Romulus in pi'hiiix hi-

stiluit seque (liKxIeciiiiinu Fntlrein n/i/it'llaint. inter ilia* .\n-n Lnun-iilm HM-V

Irice sua yenilos, spicea corona (HIM villa alba <'<inlii/itr<'lur suci-nlnlio ei
j>i'<>

religiosissinw insiyni data, (juac prinn apud Romanox full roroii'i, lin<>x<iu^

is nan nisi vita (tnitur el exules eliam captosque comilalur... Xuimt imtiituit

deos [riiye colcre et mola sals'i supplicare al<]i>, ut awtor cxl lli'in:n<i, /'<ir

lorrcre, quoniam tostinn cibo xalnlirius esset, id win auxin conwutiis, slatucmin

non case pururn (id rent divlnain nisi toxtuin lion enim deos tiiin- iiiii.rnnif-

noverant, Seiamque a serendo, Seyestam a seyelibus tip/H'llitlnint, <initrinn *i-

mulacra in circo videnius, tertiain ex his nominare xul> let-In rellalo ctit

ac ne deyiistabant <]uidfiii mums [runes aul rina unleijuani. stii-enlitles primilia*

libassent. Da questa lunga cita/ione si ricava, come 1' istituzionc di Roinola

e di Numa era religiosamentc osservata nel nostro (lollegio, il quale, cmno

jibbiamo notato, favoriva i disegni di Augusto nella ristaurazione die MII-

tlava meditando, cd era 1'antica origiuaria instituzione, come pcnsavauo
i Komani del secolo Augusteo, e la loro opinione e qui esposta da Plinio.

Abbiamo i Sacerdotes arvorum, come nelle nostre tavole, i quali eraua

dodici, c si chiamavano Fratelll, nutrili tutti dalla stessa madrc. Not a in

quest:i favola 1' allusione alia terra, Altrice del popolo, rapprescntato in

quei dodici sacerdoti. L'insegna del sacerdozio e la corona di spigbe. NA

dagli antichi discordano i riti nel sacrificio: fruge colere mnla siilsit

aupplicare far torrere La inolu era composta di sale e di f'arro abbrusto-

lito, che si spargeva sulla vittima; ond'e che leggiamo nelle tavole Arvulidir

iinmolare mola cuUroque, coltello die usavano i sacerdoti per tagliare IP

sotole della vittirna, c gettarlc ad ardere sull'ara. La moui fu chiamata

<la Virgilio, salsue frunes, Aen. II, 132; e cosi pure e detta da Arnobio,

III, 24; VI, 1; VII, 20. La voce, immnlare, dei nostri mouumenti significa.

1 C. L. VISCONTI, Butt. Com. a. 1886, p. 233.
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offerire in sacrificio, indicando il modo, col quale i pagani lo faceano. De-

gno anche di osservazione e nelle parole citate, come i numi molteplici

sono la derivazione delle urnane indigenze, come altrove con Plinio al>-

biamo detto *, e si ricava pure da S. Agostino, il quale questo principio

lungamente confuta nella dottrina di Varrone sulle deita. E la prima in-

digenza della natura corporea e il sostentamento della vita
; poco o nulla

sentendo i gentili, come appare dai monumenti, le necessita dello spirito.

Da ultimo, si noti la Seia e la Segesta di Plinio *. Se fosse stata, nei comin-

ciamenti del Collegio, venerata questa dea col titolo di DIA (Altrice, AHQ),
come al tempo di Plinio, nel quale era fiorente il consorzio degli Arvali,

egli non avrebbe lasciato di notarlo, essendo, sotto 1' uno e 1'altro titolo,

F istesso nume. Pochissime nei cominciamenti del culto Romano erano le

divinita; e di Seia e Segesta si vedeauo, al tempo di Plinio, i simulacri

oel Girco, come egli dice : Quarum simulacra in circo videmns, accenuando

come i giuochi ebbero origine dalle feste religiose ;
ed abbiamo gia veduto

tra gli altri edifizii degli Arvali anche il Circo presso il Bosco Sacro. La

Seia e la Segesta non si legge nelle antiche epigrafi, la DIA solamente nelle

tavole Arvaliche.

Se dunque sotto il titolo AHQ non fu la patrona del Collegio venerata

in origine, in quale eta sara stata introdotta questa nuova denominazione ?

A questo non sappiamo altrimenti rispondere, se non supponendo, o che

do sia accaduto ai tempi di Augusto, quando fu ristaurato il Collegio,

ovvero al tempo in cui furono introdotti in Roma i misteri di Cerere, sacra

Demetros, come leggiamo in qualche iscrizione gia da noi citata nella prece-

dente Archeologia. Ed allora dei due nomi coi quali solea nei misteri Eleusini

chiamarsi quella deita, AYJW e Any-YiTYic,, quest' ultimo fu adoperato nei

misteri di Cerere, 1' altro esclusivamente nel Collegio Arvalico
;

nel quale,

secondo il rito, ed anche secondo il gusto del' antica teologia Romana,
venne del tutto escluso il concetto della favola di Cerere e Proserpina.

Conchiudendo adunque questo punto, diciamo, che qualunque sia stata

la deita, alia quale il Collegio fu consacrato nei suoi primi cominciaineuti,

o Marte o qualsiasi altro nume, ovvero piii insieme, molto probabile a

noi sembra che non sia stata la dea Dia, AHQ Altrice; non solo perche

nel carme Arvalico non e nominata, e Plinio ne pure ne parla nel luogo

appimto in cui tratta degli Arvali, dove pure tocca d' una identica ori-

ginaria deita, che chiama SEGESTA
;
ma ancora perche la voce DIA e

e non di origine latina.

1 CIVILTA CATTOLICA, serie XIII, vol. VIII, quad. 898, p. 482.
* V. S. AGOSTIXO, De Civ. IV, 9.
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Roma, 8 feltbraio 1888.

I.

COSE ROMANE

\. Ricevimenti di pellegrini in Vaticano 2. L'Esposizione e seinpre nuovi

doni 3. La sottoscrizione per le vittime di Francesco Crispi 4. II 1'apa

e 1'America 5. La morte di D. Bosco 6. La prima pietra della chiesa

di S. Patrizio Apostolo dell'Irlanda.

1. Continuano le manifestazioni di affctto o di ossequio che il mondo

intcro per istinto di fede e di cuore ha voluto rendere al Sanlo Padre

nella fausta circostanza del suo Giubileo sacerdotale. E noi siamo ben lieti

di registrarle in questa nostra rassegna non solamente per debito di cro-

nisti, ma per soddisfazione e gradimento di quanti cercano di trovare

qualche conforto alle presenti tribolazioni nello slaucio, onde i cattolici di

tutto il mondo rendono omaggio al Vicario di Colui che disse un giorno

ai suoi disccpoli c nella persona di questi anche a noi: M>!>inl/> fiilucw, ho

rinlo il mondo.

Cominciamo dai pellegrinaggi.

II giorno 25 del passato gennaio il S. Padre ammetteva in udienza

solenne il pellegrinaggio brasiliano presieduto da S. E. Mons. Ponce de

Leon, Vescovo di Goyaz e da due deputati al Parlamento. AfFettuosa e

patcrna fu 1'accoglienza fatta dal Papa a questi pii e devoti figli dell'Im-

pero brasiliano, e vivissimo 1'interesse che esterno per lo stato religiose

di quel vasto Iinpero. S. S. incaricava inoltre il conte Araguaya, segre-

tario della Legazione del Brasile, che assisteva all'udienza, di trasmettere

la sua Apostolica Benedizione all' Imperatore e all' Imperatriee del Brasile

che si trovano preseutemente a Cannes.

Nc men solenne, aftettuoso e paterno fu il ricevimento pel pellcgri-

naggio degli Stati Uniti d' America. A capo di esso era Mons. Patrizio Ryan
Arcivescovo di Filadelfia, insieme a Mons. Stefano Byan, Vescovo di Buf-

falo e al signer ()' Connel, rettorc del Collegio Americano, i quali avevano

1'onore di presentare al S. Padre i loro connazionali. Facevano parte di

questo pellegrinaggio akani Prelati, varii ecclesiastici e piu ceutinaia di

illustri signori e signorc. Tre societa cattoliche erano principalmentc rap-
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presentatc in questo pellegrinaggio, la Xaricr I'nion di Nuova York, la

Holy Xame Society e la N. Vincenzo (lei Paoli. Queste societa facevano,

per mezzo dei loro deputati, umiliare al S. Padre 1'obolo pel suo Giubileo

Sacerdotale in altrettanti cheques. II S. Padre accoglieva questi amatis-

simisuoi figli coi segni della maggiore benevolenza, ed ammettendo tulti

al bacio del piede c della Sacra destra, li confortava dell'Apostolica Bene-

dizione, facendo loro dono di una medaglia chiusa in un astuccio, a ricordo

della loro venuta a Roma. Aggiungiamo che in questa occasione una

deputazione di alti dignitarii American! presentarono al S. Padre il dono

del Presidente degli Stati Uniti d' America, Signor Cleveland.

II giorno 29. festa del gran Vescovo di Ginevra S. Francesco di

Sales, il S. Padre ammetteva in udienza i pellegrini della libera El-

vezia nelle Logge Vaticane del secondo piano sul cortile di S. Da-

maso. Alle 9 l
!
2 ant. tutti i pellegrini, in numero di circa 700, erano

raccolti nel luogo indicate aspettando la venuta del S. Padre. Sua Santita,

accornpagnata dalla sua Corte, usciva dai suoi appartamenti alle 10,

e, passando per la sala Clementina, si portava nella nuova Loggia,

delta dal pittore che la decoro, Loggia Mantovani, dove si assise sopra

una poltrona rialzata di parecchi gradini. Al suo entrare, un coro, for-

mato da un gruppo di pellegrini, intono, dal fondo della Loggia, un bel-

lissimo inno al Papa. Mons. Mermillod Vescovo di Losanna e Ginevra,

Mons. Egzer, Vescovo di S. Gallo, Mons. Mola Delegate Apostolico del Ti-

cino e il Conte De Courten Comandante della Guardia Svizzera Pontificia

stavano innanzi a tutti accanto al trono. Non appcna il coro cesso dal

canto, Monsignor Mermillod, fattosi alia destra del trono, lesse con quel

modo vivace e brillante, che e una dote dell' illustre Prelate, un elo-

quente indirizzo tutto caldo di afTetto alia Chiesa, al Vicario di G. C.

alia sua cara Svizzera. Come il venerando Presule di Losanna P Ginevra

ebbe terminuto di parlare, il S. Padre, levatosi in piedi pronuncio in fran-

cese e con accento commosso, un discorso che avra avuto, non ne dubi-

tiamo, un'eco potente nel cuore di tutta la Svizzera. Quando il S. Padre

ebbe cessato di parlare ed impartiva la benedizione apostolica, i pellegrini,

e ve n'erano tra questi, 'che rappresentavano alcuni governi cantonali, co-

minciarono a sfilare ai piedi del trono
;

e Sua Santita colla sua consueta

paterna benevolenza ebbe per tutti una parola affettuosa, che essi serbe-

ranno in cuore come una cara memoria, e che, tornati alle Alpi native,

ripeteranno ai loro fratelli.

11 1 di febbraio, giorno sacro a S. Hrigida, una delle patrone dell'Ir-

landa, il S. Padre riceveva in solenne udienza, nelle seconde Logge vati-

cane, il pellegrinaggio nazionale Irlandese presieduto da Mons. Walsh

Arcivescovo di Dublino e Primate d'Irlanda. Arcivescovi, Vescovi, sacer-

doti e secolari d'ambo i sessi erano present! a questo ricevimento, rap-

presentando non solo i figli di quella cattolica nazione, ma anche i ve-
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nuti dalla (Iran Hrettagna, dall'Auslralia, dal Canada, dalle Indie Oc-

cidental!, da ogni terra inline, ove la (ode eattolica venne jMtrtata

o sostenuta dai discendenti di S. Patrizio. 11 iSommo Pontefiee seduto in

trouo e con altorno 1'Arcivescovo di Dublino, gli Arcivescovi di Kiladollia,

di Eteso c inolti altri Vescovi si d' Irlauda corne dell'America e dell'Au-

stralia ascolto 1'aflettuoso indirizzo letto dal Primate d' Irlanda, al quale

rispose con im discorso latino, dopo il quale, impartita 1'Apostolica Itene-

di/ione, aininetteva al bacio del piede, primieramcnte il Comitato na/ii>-

n.de dflla Chiesa irlandese e poi oltre a trecento pellegrini irlaudesi.

E qui torna in acconcio il dire quanto sia impossible di fare una sta-

tistica esatta dei peregrini giunti a Homa per le feste giubilari, priina

perche niolti sono arrivati alia spicciolata ed albergarono in case private,

poi perche non si sa da qual giorno cominciare la statistics. Tuttavia un

conto approssimativo e stato fatto, sccondo il quale i pellegrini ricevnti

in udien/a dal Papa sia in adunanze solenni, come privatamente, sarebbero

non ineno di 70 mila cioe: 30 mila italiani, 7 mila francesi, ."> mila te-

deschi, 2 mila inglesi, 1000 ungberesi, 3 mila spagnuoli, 1 migliaio e piu

belgi, 300 irlandesi, e il rimanente di varie nazionalita. I Cardinal! am-

messi in udienza privata furono 32; tra Patriarchi, Arcivescovi, e \C-

scovi di varii riti 480, e piu di 500 altri dignitarii ecclesiastic!. 11 Papa ha

ricevuto in udienze private moltissimi rappresentanti della stampa catto-

lica d'ogni paese, segnatamente d' Italia, Francia, Spagna, Austria, (ier-

rnania, Svizzera, Belgio, Olanda.

2. L'Esposizione Vaticana, die si apre ai visitatori due volte la set-

tiniana, manda tali e tanti splendori, che gli stessi guli del lil>eralismo

non possono fare a meno di rimanerne ammirati. Non c'e che la giudaica

Riforma, che ha avuto il triste e facile coraggio di mctterla in ridicolo.

Fra i doni principeschi pervenuti ed offerti in qusti ultimi giorni al Santo

Padre degna di osservazione e la croce pettorale che il 1'rincipe 1). laime

ha presentato al S. Padre a nome dei suoi genitori Don Carlos e Donna Mar-

gherita Duchi di Madrid. E un prezioso ed artistico gioiello, lavoro del

Marchesini. La sezione spagnuola si e accresciuta pei bellissiini doni delle

Diocesi d'Avila, portati in lioma dairArcidiacono di quella cattedrale il

pio e dotto Mons. D. Luis Gonzalez. Notevolissirno tra questi doni e un gran

quadro dipinto ad olio dal valente pittore spagnuolo signor Cutanda, rajn

presentante 1'estasi di S. Teresa di Gesu nell'Abside di ({iiella
cattedrale.

llellissimo pure un grande reliquiario di stile del trecento in metallo dorato e

argento, e un ricco calice di argento dorato e a smalti. Cosi questa Mo-

xlnt di (litiii al S. 1'adre va diventando, ogni di meglio, spleridida, ricca ed

nniversale, vuoi per la qualita, vuoi per la proveuicnza degli oggctti e

per la nazionalita delle persone che li donano.

3. L'egregio (lrr'n'i-<> A'fliwno/^ di Torino ha teste aperta una sotto-

.scri/ione nazionale in difesa e sostegno dei cittadini italiani pimiti dal Crispi
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per avere finnata la Petizione al Parlamento per la pacificazione religiosa

if Italia. II pensiero nou poteva essere piu nobile e piu generoso, e noi ci

associamo tli gran cuore a tutti i buoni e coraggiosi cattolici italiani che

in tempi <li tanta slealta e contraddizione han dato il loro nome alia Sotto-

xcrizione. OlTrire infatti alle vittime del dispotismo ministeriale il tributo

della propria ammirazione, e potendolo anche quello della propria borsa, e

atto degno di un cristiaiKt che sente la grandezza della fedc da lui pro-

fessata. In atto cosi geiieroso sia seguito da quanti son veri cattolici in

Italia, e allora la Petizione avra il doppio valore, di essere un richiamo al

Parlamento contro fingiustizia e la prepotenza, ed una affermazione dei

proprii diritti. Intanto facciamo le nostre congratulazioni coll'egregio no-

stro confratello dell'iniziativa da lui presa.

i. Abbiamo di sopra accennato al ricevimento in Vaticano di una de-

putazione dell' America del Nord. In questa occasione venne presen-

tato al Santo Padre il dono del Presidente della Repubblica, signor

Grovier Cleveland, consistente in un esemplare in pergamena superbamente

rilegato, della Costituzione americana. Insieme a questo dono veniva pure

presentata al Santo Padre una lettera nella quale il Cardinale Gibbons,

esprimeva i voti personali e gli augurii del Presidente degli Stati Uniti

verso il Santo Padre. 11 quale vivamente commosso per tutte queste te-

st imonianze di venerazione e di affetto, teneva alia deputazione questo

discorso :

?son posso omettere, in questa fausta occasione, di esprimere il gran

piacere che sento nel ricevere il dono del Presidente degli Stati-Uniti, e

di manifestare la soddisfazione che provo nel vedermi rimesso un esemplare
della vostra Costituzione. In questa circostanza del mio Giubileo sacerdo-

tale, mi sono venuti doni dalf Ungheria, dalf Austria, dalla Germania,

dalla Francia, dalla Spagna, dalf Inghilterra, dalf Italia; ma il dono del

Presidente del vostro grande paese mi e riuscito oltremodo gradito.

Come ha detto f Arcivescovo di Filadelfia, nel vostro paese si gode
della liberta nel vero senso della parola, garantita come e da questa co-

st it uzione di cui mi avete presentato un esemplare. Presso di voi la religione

e libera di estendere sempre piu f impero del cristianesimo, e la Chiesa

di sviluppare la sua benefica azione.

Come Capo della Chiesa, debbo a tutte le parti del mondo il mio

amore e le mie sollecitudini, ma io porto all' America un all'etto tutto

particolare. Per questo ho dato al progetto di fondare uii' Universita cat-

tolica a Washington, la mia approvazione, e spero che, sotto la prudente
direzione dei vescovi degli Stati-Uniti, non tardera a sorgere e a produrre
molto l)ene. II vostro paese ha innanzi a se un avvenire pieno di speranze;
il vostro Governo e forte, ed il carattere del vostro Presidente mi suscita

la piu alta ammirazione. Quindi e the il suo dono mi desta si grande piacere

che mi tocca vivamente il cuore, e mi forza, con un impulso ben grato,

Serie XIII, vol. IX, fasc. 904. 32 11 febbraio 1888.
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;i manilestarvi i miei proiondi sentiment! di ricorioscenza c di stima. lo

ringrazio voi ed il vostro Presidcnte per la parte che prendete in questo

avvenimento felicissiino del mio Giubileo; e do a voi, al vostro Presidente

ed al vostro paese la Benedizione Apostolica che mi domandate.

5. La morte di Don Bosco, avvenuta il 1 di febbraio e un lutto per

lu Chiesa e per ruinanita. In pieno secolo XIX, in mezzo alle convulsion!

dei popoli ed ai rivolgimenti politici, egli seppe con 1'autorita della parola <

dell'esempio suscitare una corrente mirabile di carita ed attirare a si' di

spiriti piu ribelli alle serene dolcezze della fede cristiana.

Don Bosco e morto per consunzione nell'eta di 72 anni e 5 mesi. La ma-

lattia, che da circa due anni andavalo stremando di forze, gli lascio sino

all'estreina ora tutta la lucidita della mente e la serenita dello spirito. II

giorno 20 gennaio, dopo un rnese di alternativa tra miglioramento e peg-

gioramento del male, egli accenno visibilmente al suo prossimo tramonto.

L'illustre vescovo Salesiano suo discepolo, Mons. Cagliero, prefetto dcllc

Mission! della Patagonia, alcuni giorni avanti avea interrogato Don Bosco

so poteva partire per Boma a trattare gl' interessi delle sue mission!. -

Si, rispondevagli il sant' uorno, ma partirete dopo.
- -

Dopo la festa del

nostro patrono San Francesco di Sales? No, dopo. E quel dopo volrva

dire tutto.

Tutta la stampa, eccetto la Gazzetta del Popolo, 1'organo massimo del-

1'idra massonica, che non si e avvisata del luttuoso avvenimento, ha de-

plorato unanime la perdita di questo atleta della fede e della carita ci ba-

stino per ora questi pochi cenni, riserbandoci in altra occasione di parlan-

piii
in pjirticolare delle eroiche virtu e dell'opere insigni di quest' uoino

veramente apostolico c gran benefattore dcll'umanita.

Sia pace alia sua grand' anima !

(i. Fra le tante altre solenni e universal! manifestazioni di stima e di

venerazione verso il S. Padre, alle quali ha dato luogo il suo Giubileo

sacerdotale, e di cui si tratta piit in particolare negli articoli della Muxlnt

Valicana, convicne che facciamo sj)eciale men/ioue nella nostra cronaca del-

1' erezione in Roma di una chiesa, da lui e da altri desideratissima,

quella cioe che portera il nome di S. Patri/io, il sommo e caro Apostolo

dell' Irlanda. Ouesta nuova chiesa, non occorre quasi il dirlo, sara oll'crla

al Papa dal popolo irbmdese, il quale, nel vedere in Leone XIII il suo piu

fido e disinteressato protettore, ha voltito commemorarne il Giubileo con

un monumento imperituro e veramente degno del Sovrano Pontcfice. Questa

cbiesa sorgera nell'area entro i confmi dcll'antica villa Ludovisi, poco lungi

dalla porta Salaria, dove si veneravano i sepolcri di due Pontefici, con-

Icinporanei di S. Patrizio, cioe S. Bonilazio I (418-22) e S. Celestino I

(122-32), quel medesimo die consacro Vescovo ed Apostolo del popolo

Irlandese il glorioso S. Patrizio, nell'anno 432. Questo rendera anche piu

segnalato il nuovo tempio, per la cui erezione, unitamente ad un
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nazionale dei PP. Agostiniani Irlandesi, i fondi verranno somministrati

dall'obolo dei cattolici d'Irlanda.

La posa della prima pietra di questo sacro edifizio fu fatta il giorno 1 feb-

braio con solenne poinpa e con grande concorso di cattolici irlandesi vo-

nuti a Roma in occasions del pellegrinaggio, di cui abbiamo di sopra

parlato.

II.

COJE ITALIANS

1. Giosue Carducci e i chiassi dell'Universita Romana 2. Ruggiero Bonghi

fischiato dagli student! 3. L'eco di questi fischi a Bologna, a Torino e

altrove i. La legge sulle Banche fieramente oppugnata e perche 5. Un

fenomeno nuovo osservato alia Camera elettiva 6. La tornata del 27

\. L'aspettazione artificiale che precedette la conferenza dantesca di

Giosue Carducci nell'aula magna dell'Universita romana, e le dimostrazioni

die le tennero dietro sulla pubblica strada, indicano tre cose: la prima, che

la dittatura letteraria che la cricca bolognese avea attribuito al cantore

di Satana, ha fatto il suo tempo. Adriano Lemmi, il Gran maestro della

Massoneria italiana, ebbe un bel fare a baciare in fronte il Carducci, avanti

di sedere a scranna; il bacio massonico non riusci a salvarlo dalle petu-

lanze degli studenti. II Carducci duuque puo ritenersi come sciupato; la

generazione nuova gli si ribella. La seconda cosa che i chiassi di quel giorno

meltono in chiaro e, che la studentesca vassi atteggiando in Italia a quarto

potere dello Stato. Sobillata infatti dalla Massoneria essa ha gia tramutati

gli Atenei in palestre politiche, e di qual politica ! e chi non si piega ai suoi

voleri, se sfugge ai pugni e alle bastonate, non isfuggira ai fischi. La vi-

pera comincia a inordere il ciarlatano. Ed eccoci alia terza cosa che queste

manifestazioni di studenti ci fanno manifesta: il prineipio d'autorita per una

gran purte dell'odierna gioventii e una chimera; perche il Governo, volere

o non volere, e costretto oggimai di venire con essa a patti per evitare

scandali maggiori.

'2. Ma se Giosue Carducci fu acclamato, come un tempo si acdamavano

le ballerine, e fu gran merce se gl'ironici suoi ammiratori nello slancio del

loro entusiasmo non gli misero la febbre addosso per la indignazione ; lo scan-

^aloso tumult o col quale fu impedito a Ruggiero Bonghi di dire, in quella

stessa aula, la prolusione al suo corso di storia moderna, prova che in Itah'a le

hene(iehe nurc <li liherta si convertivauo presto nel piu stupido dispotismo

che sia niai stato r.l monao. Di questo tumulto narrammo i particolari nel

precedente quaderno, ove tra le altre cose facevamo osservare quanto fossero

ben meritate dal sofista napoletano le indecenze della scolaresca universitaria

<li Roma. Ma i ineriti del Bonghi, per quanto grandi e palesi, non iscusano
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j:l'iml)orl)i laureaudi ddl'Ateneo romano. Certoil Bnnulii li;i pagaln amara~

inentc il fio di quelle incomprensibili lettere da lui scritte su pei ginrnali. a

dimostrare clic nou era opportune 1'innalzamento di quella talc slatua in

(lainpo di Fiori; ma i giovani che si abbandonarono all'indegna orgia. pi-r

impedirgli la lettura del suo sproloquio, meriterebbero di essere {Mincll.it i

dall'albo universitario e mandati a Massaua per imparare la civilta dagli

Abissini.

3. I fischi dell'Univcrsita ebbero sventuratamente un'eco a Bolivia,

a Torino e altrove; perche la gioventii universitaria, a questi luini di luna,

si crede essere solidaria in tutto, anche nei chiassi, e quel che I'una fa e

1'altre fanno alia guisa delle pecorelle di Dante. A Torino p. e. gli student i si

riunirono alle ore 2 nel cortile e nell'aula massima dell'Universita, di mi

avcvano sfondata la porta, e, dopo avere tumultuosamentc discusso, delibe-

rarono d'inviare ai colleghi di Roma un telegramma. Gli student! avovaiid

ottenuto dai professori che sospendessero le lezioni, e quindi, finit;i 1'adu-

nanza, mossero in massa a chiamar quelli che si trovavano in diversi iiltri

Istituti universitarii. La turba era grossa di mimero: si urlava: ;l//Ws<

liongki! Viva Giordano Bruno! ecc. Dopo esserc passati all'lstituto biolo-

gico, si recarono al Museo industriale, ed anche qui obbligarono i profes-

sori a smettere dalle lezioni e i giovani ad uscire. Qui per altro non si

lirnitaroiio a ehiamare i colleghi, ma ruppero anche i vetri. Finita la di-

mostrazione al Museo, si recarono al Valentino, dov'e la Scuola d'applira-

zione per gl'ingegneri e ripeterono le grida di: AhlxiMo lionijlii! .IW/'/x.sn

Coppino I Viva Giordano Kruno ! Ma la questura, visto che la dimostrazione

degenerava in orgia da piazzaiuoli, mise fuori carabinieri e poliziotti, e in

poco d'ora il baccano cesso, e gli studenti, che pareano minacciare il liui-

mondo, mogi mogi ripresero la via delle loro case.

4. 11 21 gennaio cominciava in tutti gli ufficii della Camera la discussione

sul disegno di legge pel riordinamento delle Banche. II disegno presentato

dal Ministero incontro le piu vive opposizioni, cotalche si contano sulle

i deputati che gli sieno favorevoli. Non poteva accaderc altrimenli,

dita giacche la legge con la quale si vorrebbero riordinare gl'istitnti di

emissione, non risponde ad alcuno dei presenti bisogni. In fondo vi e una

questione che non si ha il coraggio di art'rontare, ma e la vera. L' Italia,

per certo, ha abolito il corso forzoso : di nome pero, non di latto. 1 GOO milioni

d'oro che si procurarono all
1

estero pagandoli a ben caro prezzo, o emi-

grarono, ovvero stanno chiusi nolle casse del Tesoro e delle Banche; quindi

manca tutta la circolazione, quella che i borsisti chiamano media rirco-

lante. Ora pretendcre, come proporrebbe il disegno di legge, di non sup-

plire a questa mancanza in alcun modo e assurdo: equivarrebbe a voler

produrre una crisi spaventevole. E indubitato per altro che la ciroilazione

cartacea non rappresenta punto uno stato di floridezza
;
sarebbe assai me-

glio non averla; ma quando la valuta metallica manca, non v'e die la
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carta che possa fame le veci; e tanta carta quanta e necessaria per lo

sviluppo normale dei traffici. Dunque delle due cose 1'una: o il Ministero

consentira all'aumento del capitale delle Banche minori, o il disegno ne

andra in fumo.

5. Dalle cose economiche passando ora alle parlamentari, diremo che

dalla ripresa dei lavori parlamentari alia Camera italiana s'e potuto notare

un fenomeno abbastanza strano, ed e questo che mentre tutti i deputati', o

almeno la gran maggioranza di essi, sono in apparenza ministerial}
;
non

v'e poi disegno di legge presentato dal Governo, o candidate sostenuto dal

gabiuetto, che non incontri serie opposizioni, o non abbia a sostenere gra-

vissime lotte da parte della Camera. Cio, se noi vediamo nulla, e piii che

sufficiente per farsi uu concetto dclla presente condizione parlamentare. 11

malumore, di fatto, serpeggia sommessamente fra i settori della Camera,

si moltiplicano ogni giorno le censure e i biasirni severi, che ripetonsi a

bassa voce; preferendosi di cospirare in segreto. E che la guerra non si

muova all' aperto, ne puo esser cagione, o il timore di possibili elezioni

generali, o perche uon si trovino persone capaci di rannodare intorno a

se le file disordinizzate dell' opposizione. Alle quali circostanze dell' al-

trui incapacita, piu assai che ai proprii meriti e qualita d' uomo politico, ya

principalmente debitore il Crispi della sua prevalenza. Diremo di piu, che

appunto la mancanza di queste doti nel Crispi, contribuisce nou poco a

mantenere la tregua temporanea di cui egli ha profittato per accentrare,

quanto e possibile, il potere nelle sue mani. E in effetto persuasione di

molti che il governo del Crispi, piu che per gli assalti degli avversarii,

cadru pel vizii suoi, cioe pei suoi gravi difetti e le sue intemperanze po-

litiche.

6. Una prova di quanto stiamo ora dicendo, ce 1' ha somministrata la

seduta del giorno 26 genuaio alia Camera italiana, la quale riusci piii

animata e piu numerosa delle precedent}; numerosa, intendiamoci, per
modo di dire, ed avuto riguardo alle abitudini delta Camera, giacche dei

cinquecento deputati che la compongono non presero parte alia votazione

che un dugentoventicinque. Si trattava di discutere ed approvare la legge

cosi detta degli Zuccheri, legge, che, come e noto, e gia in vigore da

qualche tempo. II deputato Lucca mosse aspre censure al ministro delle

Finanze, per la ritardata applicazioue del catenaccio, la quale ebbe per
frutto una perdita ingcnte dell' erario, ed un grosso guadagno per gli

speculated, tutto poi a scapito dei consumatori. Nella votazione si ebbero

135 voti favorevoli e 90 contrarii, i quali 90 voti, riunitisi contro uria

legge che e gia di fatto in vigore, produssero qualche impressione e pro-
vocarono alia fine della tornata animati commenti. Quest i per altro possono

compeudiarsi in un solo, che in una Camera cioe, come 1' odierna tutta

favorevole in apparenza al Governo, sono da aspettarsi fatti di questo ge-

nere frequenti e impreveduti.
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III.

COSE STRANIERK

AFRICA 1. Induzioni e chiacchiere 2. Cause che hanno arrestata la

rnarcia degli Abissini 3. Posizione delle forze nemiche 4. II tempo
incalza 5. La commemorazione dei caduti di Dogali 6. L'occupazione
di Saati.

.

\. E ora piu chc un mese che arrivava al Cornando generale del corpo

di spedizionc la notizia di un grande concentrarnento di forze abissine, e

che codeste forze, divise in tre grosse colonne, marciavano a grandi gior-

nate sopra Massaua. Calcolando la rapidith dclle mossc, si fissava gia, ap-

prossimativamente, il giorno in cui sarebhc avvenuto il primo sconlro,

il quale, considerate il numero ed il modo di combattere dalle orde

del Negus, conveniva agl' italiani che avvenisse dentro il raggio d'azionr

del campo trincerato attorno a Massaua. Se non che, a un tratto giun-

gevuno due notizie che modificavano sostanzialtnente tutte le previsioni e

sconvol-jevano tutti i disegni del supremo duce dclle soldatesche italiane: il

nemico eioe ha cessato di marciare; il Negus si e fermato presso Adua.

chinmando a se i suoi Has, tra i quali Alula che ha stabilito 51 suo quar-

tiere generale neh"Asmara, i cui avamposti si spingono sino a Ghinda,

aspetta, per avventarsi contro gl' italiani, che il grosso dell'esercitd del

suo re si sia avvicinato a lui. Per altro diverse e contradittorie soiio le

spicgazioni date dai giornali a questo fatto. He Giovanni, han (lotto al-

cuni s' e fermato per compiere solenni funzioni religiose, alia vigilia della

guerra. Altri invece hanno asserito che re Giovanni e stato consigliato ila

ufticiali europei, al suo servizio, di non fare il giuoco degl' italiani, gettan-

dosi alia cieca sotto le bocche dei loro cannoni. Ouesto pure, continuano

a dire costoro, e stato il parere dei rnonaci cofti del Cairo, i quali lianno

infonnato il Negus che gl' italiani lo aspettano in posizioni fonnidabilinente

fortificate ed armatc; ed il loro piu ardente desiderio e di vederlo ar-

rivare, perche sicuri in tal modo d'infliggergli uno scacco irrep.irabile. E
v' e stato finalmente chi ha scritto die il nosfont c<ii:.i(mi>, giomale fran-

cese avverso all' Italia, die si pubhlica nel Cairo, e lo struiuento d'infor-

ma/ione del Negus, il quale dalla sua lettura apprende tutte le mossc

degli italiani, la quantita delle loro forze, la grandezza dei loro prop.ir.t-

tivi, e il sommo piacere che avrebbero di vedergli commcttere Tcrron 1 di

.issiilirli nei loro trinceramenti. Tutte queste cose si spacciavano come

certe, come fatti reali, mentre non crano che induzioni piu o meno ra-

gionevoli, e qualche volta anche invenzioni per dar pabolo alia curiosita

degl'idioti e dei gonzi in servigio dei (juali scrivono. II peggio e che la

fantasia dei giornalisti italiani, poco o uulla inlbrmati della googralia
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africana, s' e spinta di questi giorni sino a sognarc un servizio regolare

di staffette tra il Cairo e 1'Abissinia, per mezzo delle quali si facevano

arrivare in meno di otto giorni le notizie piu imporlanti a re Giovanni,

come se, lungo gli immensi spazii che separano il Cairo dalla capitale del

Negus, non ci fossero monti, fiuini ed ostacoli d'ogni genere; e se in tutta

quella sterminata distanza fosse stabilito un servizio regolare per simili

comunicazioui.

2. Coinimquc sia, ora si sa, presso a poco e con qualche fondamento,

la causa vera che ha arrestato le grandi masse abissine nella loro marcia

sopra Massaua. Codesta causa e riposta nella minaccia dei inahdisti d'in-

vadere 1'Abissinia per Calabat. I dervish, lo san tutti, sono numerosi e

guerrieri formidabili, e gli abissini, comecche numerosi ancor essi e ag-

guerriti, non osano sprezzarli, com'hanuo sempre fatti gli egiziani. Ora

potrebbe il Negus impegnarsi in un grande conflitto cogli italiani presso

le rive del Mar Rosso, quando i suoi Stati sono esposti ad una invasione

dalla parte del Sudan? Da cio adunque la sospensione della marcia, prima,

e la convocazione di un grande consiglio di guerra dopo, con 1'intervento

di tutti i grandi capi o ras come li chiamano in Abissinia. In efletto, se-

condo alcuni telegrammi, che noi abbiamo ragione di non credere apocrifi,

un nuovo disegno di guerra sarebbe stato adottato dal Negus : disegno nel

quale prevarrebbe il concetto di frouteggiare anzitutto i Sudanesi e lasciar

che gl' Italiani sciupino le loro forze negli stenti e nelle malattie, conse-

guenze inevitabili di un clima divoratore. Come ben vedono i nostri let-

tori, gl' italiani sono, per cosi dire, favoriti da un'alleanza senza saperlo,

senza volerlo e senza aver nulla fatto per procurarsela. E certo una po-

tentc diversione questa che, in ogni caso, obblighera le forze abissine a

dividers*, e a non far gravitare sopra Massaua che una parte soltanto del grande

loro peso. II Governo italiano deve esso rallegrarsi ovvero rattristarsi

di questo stato di cose? La risposta non e facile, tutto dipendendo dal

modo con cui gli piacera considerare la cosa e dal corso che prcnderanno

gli avvcnimeuti. Certo e che a prima vista non puo fare a meno di pro-

vare un amaro disinganno, nel vcdere iallilo o rimandato alle calende

greche 1'appagamento delle speranze che esso aveva concepito di com-

piere, comecchessia, una qualche azione di guerra per cui apparecchiare
il Governo ha speso piu di un anno e non si sa quanti milioni di lire.

Pero sta di fatto che la rioccupazione di quei punti, dai quali gli italiani

dovettero, 1'anno scorso, ritirarsi sopraffatti dal numero, ora possono farla

senza timore, ma non senza grandi sacrifizii di uomini e di quattrini.

3. Intanto che le truppc itah'ane si apparecchiavano ad occupare Saati,

il Negus trasportava il suo camj. o da Adifaras presso Adua a una giornata

o poeo piu di Gundet, capoluogo della provincia omonima, a circa 5fi K.

al Nord di Adua, nelle vicinanze della quale e il piccolo villaggio di Gudda-

Guddi ovo, nel 1875 avvcnne la terribile strage degli egiziani capitanati da
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uii lorn principc. Le truppe r;iccolte in quest o campo ii;il Negus snno

niiinerosissime, altri dicono 200 mila, altri 150 mila. Non sono sprovvisli,

IK'- hanno paura; e se non accennano ancora ad alcun movimento ostile c.uli

e, probnbilinentc perche vogliono proprio vedere gli italiani a Saati, per

iseenderc ad assalirli.

8. In quella che re Giovanni stavasi a campo in Gundet, il terribile prc-

done Dcbeb si avviava colla sua banda verso Malay Kevo, Akrur, e Dig^a,

posi/ioni lontane circa 100 K. da Massaua, con intendimento, e stato dot to,

di prestar mano forte ai capi di quelle tribu, tanto ben disposte a scuo-

tere il giogo degli Abissini. Cbi da infatti una semplice occhiata alia c;irt;i

d' Africa, non durera fatica a vedere quale importanza militare abbiano

quelle posizioni. Esse giacciono nella parte piu elevata della regione mon-

tuosa, compresa tra Asmara e Senafe, ossia tra i punti ovc vuolsi sieno

concentrate due poderose masse di soldati abissini. Halay trovasi a !>.">< >0

metri sul livello del mare, mentre 1'altezza di Asmara e di Senefe ra-

giunge appena i 2300 metri. Ma indipendentemente dalla sua rilevaiito

altitudine, la posizione di Halay e inilitarmenle di grande valore,

perche batte la strada che viene da Adigrat e nei pressi di Sena It-

segue la valle dell'IIaddas sino ad Ua-a, via questa percorsa da Krapf e

Heke nel 1862 e da Munzinger nel 1867. Digsa giace a 2400 metri sul

livello del mare, ed e pure posizione importantissima perche a cavaliere di

una delle strade che vengono da Adua e conducono ad Asmara. Le posi-

zioni di Halay e Digsa, se venissero occupate come conviene da un buon

nerbo di truppe, guernite di numerose e potenti artiglierie, rendorrhbero

impossibile ad una colonna abissina che si trovasse a Senafe di congiungersi

per la via piii corta, con quella concentrata ad Asmara. Questa colonna

per portarsi infatti ad Asmara dovrebbe fare un giro lungo e vizioso: re-

trocedere cioe sino a Gunaguna, per seguire poi la strada di Nigdio, dura

ecc.; via percorsa dall'Abbadic nell'anno 1844. Le posizioni fmalmente di

Kevo e di Akrur, le piu prossime a Massaua, sono anch'esse militarmente

buone ed allacciate ad Halay e Digsa e tra loro da strade e sentieri.

4. (Juali che sieno pero i disegni del Negus, una cosa e certa che per

gl' italiani il tempo incalza, e che ogni indugio e lentezza, oltrecche damn*

materie ad apprensioni nel paese, riescono dannose all'impresa che si vuol

compiere in Africa. E dapprima, checche dicano in contrario i giornali

officiosi, lo stato sanitario deU'esercito di spedizione non e florido; dalle

relazioni ufficiali ricaviamo che negli ospedali giacciono infermi da 400 e

ph'i soldati, senza contare quelli che, per una ragione o per un'altra, ma

sempre per
1

indisposizioni fisiche, non sono adatti al servizio giornalicro.

.Xon andiamo dunque errati affermando che oltre a 500 sono gli amma-

lati, e che questa cifra, che non ha nulla per ora di inquietante, potra

divcntare doppia e anche tripla col sopravvenire della stagione calda, tanto

miciilhile in quei paesi. Ben e vero che roll' occupazione di Saati si ha
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oggi una posizione die, per la sua elevatezza, offre ai poveri soldati un

sito men disagiato e un acre piii respirabile; ma nou tutte le truppe pos-

sono godere di questo beneficio, perche i bisogni delta guerra e i pericoli

dai quali gl'italiani son minacciati, esigono che i punti fortificati sieno

custoditi, e quest! punti son quelli precisamente dove da marzo in poi la

vita comiucia a farsi intollerabile, ed i poveri soldati non trovaiio requie

ne giorno ne notte. A questi inconvenienti ci e forse chi pensa, ma

come fare? I/errore ha pure la sua logica, e la logica dell'errore di questa

malaugurata impresa d'Africa consiste in cio, che dal Mar Hosso 1'esercito

italiano non puo uscire seiiza che il Governo si veda fatto bersaglio allc

inaledizioui del paese, e questo uon veda gli stranieri farsi beffa di

tutto e di tutti. A questi danni e pericoli si aggiunga renormita delle

spese, necessarie per condurre r impresa e si avra un tal cumulo d'imbarazzi,

che, Dio non voglia, possono mettere il Governo italiano a cimenti molto piu

gravi che non sieno quelli di una guerra in Europa. Perocche in Europa

troverebbe forse I' appoggio delle alleanze gia strette, se mai dovesse essere

nella dura necessita di scendere in campo a rispiugere le offese; in Africa

no davvero, perche la spedizione africana, oltrecche non entra negli

obbiettivi della triplice alleanza, fu e prima e dopo giudicata da tutti

un vero capriccio di chi allora stava al goveruo della cosa pubblica. A questo

proposito converrebbe che il Governo italiano tenesse presente 1'opera del ce-

lebre Munzinger Oslraj'rikaniske Studien, ristampata a Hasilea nel 18815, ovee

tracciata a grand! tratti la politica che sola puo condurre a qualche risultato

duraturo: e sarebbe abbandono di Massaua e del Mar Hosso, limitazionc della

azione italiana sulla costa, spedizione all' interno del paese, espansiouc pru-

dente e lenta, evitando un'azione puramente militare, che preparerebbe serii e

nuovi guai all'Italia. Ma per cotesto ci vorrcbbe un Governo onesto e cristiano.

.">. 11 26 gennaio, primo anniversario dell'eccidio di Dogali, venne fatta

sul campo medesimo, che fu teatro del sanguiuoso combattimento, una

modesta commemorazione dei valorosi inutilmente sacrificati in quel fatto

d'anne. In questa come in tant'altre occasion!, la religione, colle sue me-

ste e commoventi cerimonie, avra dato una soave ed eloquente espres-

sione ad un sentimento che e certo neH'animo di tutti ma che non trova

forme piu proprie e piu elevate dei sacri riti. II patriottismo vero, il va-

lore reale, ogni sentimento, nobile e grande ha bisogno infatti di rifug-

girsi all' ombra della religioue, perche ella sola nobilita ed avvalora gli

affetti del cuore umano. Questo primo auniversario ci porta a fare una

considerazione, ed e che il 20 gennaio, alia distanza di un anno, accam-

pauo le truppe italiane in posizioni fortificate. Esse hanno alle loro spalle

dei numerosi rinforzi, dispongono di sufficienti mezzi di oflesa ed hanno

maggior cognizione del paese in cui si trovano, non che dell'indolc c delle

disposizioni dei loro abitanti. E cio non ostante, esse avanzano peritose e

guardinghe ;
ad ogni passo innalzano nuovi forti e nuove trincee, e giunto
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;i Saati, si arrestano, sehliene si siano potnli accertare die gli Aliissini

sono ancor hen lontani da qnel luogo. Ora in taccia a questo studio, Id

resto molto opportuno, di prudonze c di preraiizioni, come dovra giudi-

carsi la condotta tonuta nel gennaio del INS" dal (lomando di qud pre-

sidio, allora assai pin inodesto, e piu ancora da dii, lontano da qnei luoghi

ed ignaro tlelle loro condizioni, inviava ordini, die doveva parere, come tu

di fatto, stolta temcrit.ii rescguire? Al'ora, sen/a HIM base sicnra di ope-

ra/ioni, sen/a inezzi <li comunica/cioni, con pora cognizione dei luoghi c nes-

suna quasi del nemico, si mandava ima colonna di cinqueceuto uomini

per vie inesplorate, affidata a guide irnmcritevoli d'ogni fiducia, con iscarsi

inezzi di difesa e d'offcsa e senza la piu lontana possibility di venire sw-

corsa, nel caso si fosse trovata esposta ad un assalto nemico. (Ircdiamo

quindi che la piii opportuna commemorazione del primo luttuoso anniver-

sario di Dogali avrcbbe dovuto essere nn riconoscimento franco e leale ile-

gli errori commessi, in quell'mfausta giornata.

6. La mattina del giorno 1 febbraio, verso le ore sette, le truppe

italiane che erano ajrli avamposti, levati
j{li accainpainenti, si mdleaiio in

marcia e vi attendavano. 11 tempo era bello, la tcmperatura piuttosl.)

iriite, la strada buona. La marcia fu compiuta regolarmente e in bell'or-

dinc. Un gran numero di camelli e di muli caricbi di salmerie tenovano

dietro alle tnippe.

Lo stesso giorno, il generale San Marzano, accompagnato dal sno slato

maggiore e da una parte del quartiere generate, si mctteva [tnre in moto,

per raggiungere gli avamposti, che senza indugio si accinsero a preparare

gli alloggi sopra una collina in vicinanza di Dogali. II rimanente del qnar-

tiere generale partiva 1' indomani. Saati non e un paese, ne tampoco un

villaggio, e nemmeno tin gruppo di capanne abitate stabilrnente. Vi esi-

stevano e vero alcune baracche, che servivauo di ricovero a uu distacca-

mento di basci-buzuch, incaricati fino da un anno fa di vigilare sulle

carovane e di scortarle a Massaua, se in arrivo, e sino ad Ailet, se in

partenza, ma anche quelle baracche vennero distrutte da un incendio per

mano degli esploratori abissini. II luogo che prende il nome di Saati e un

punto di passaggio, per le carovane che vengono dall' Asmara in Massaua per

f'arvi acqua che vi si trova abbondante
pii'i

che in qualnnque altro luogo

di quella bassa zona. Saati ricorda la brillante difesa operatavi da un

battaglione italiano, al comando del maggiore Borctti, contro numerose

tonne abissine, che il 25 gennaio 1887 assalivano le posizioni occupate

dagli italiani, e non rinscivano ad impadronirsene.



CONTEMPORANEA 507

IV.

PRL'SSIA Xostra CorrispondenzaJ . J.I timori di guerra. 2. II Reichstag,

1'accrescimento della forza arinata, la legge c-ontro i socialist!, i diritti di

importazione sulle granaglie. 3. La Germania e il Papa. 4. Notizie

diverse.

1. L'anno 1887 e incominciato e fmilo senza tiiuori di guerre e di

conflagrazioni europoe. Ncl mcsc di febbraio e dopo, d'altro non si par-

lava che degli annaiueiiti della Francia e dei disegni del generate Roulauger
d'assalire la Germania. Negli ultiiiii mesi dell' anno, il uiontlo, per lo menu

quello dei giornali, rimbombo di notizie strepitose circa gli arinamenti della

Russia e le truppe, ch'essa sta ummassando sui confine austro-germanico.

L'Austria, soprattutto, trovossi indotta a premiere provvedimenti di pre-

cauzione e a inunire i proprii coufmi. Nouostante la rigida stagione, pareva
di essere alia vigilia di una guerra tremenda. La stampa russa, specie

V Invalid^ rispondendo alle accuse della stampa germanica e dell'austriaca,

affermava essere state Gcrmania cd Austria le prime ad accumulare forze

considerevoli sui Joro confini, c a costringere per tal modo la Russia ad

alcuni aumenti nel suo esercito. A cbi, pertanto, credere? Un foglio uf-

ficioso, la Xationrih-fituny, spiego che i rumori di guerra erano stati a bella

posta sparsi per costringere 1' Austria a mettere i proprii armamenti a b'-

vello di quelli de' suoi viciui. L'opinioue prevalente per altro fu che le

miiiacce di guerra tendessero al fine di far accettare dal Reichstag la

nuova legge militare. Ouesta legge, iiifutti, e talmente formidabile da far

parere giustificato un simigliante stratagemma ; imperocche il popolo ger-

inanico non accettera che con estrema ripugnanza i nuovi aggravii da cssa

imposti, e che souo cosi esorbitauti, che solo necessita politiche straordi-

narie varrebbero a giustificarli. I motivi, coi quah' il Governo 1'accompagna,
sono espb'citi su questo puuto. A causa della sua postura geografica,

pud T Tmpero germauico t rovarsi costrctto a difeudersi al tempo stesso sui

due opposti confini. Ora, siccome coutemporaneamente si alferma la solidita

dell'alleanza con 1' Austria, cosi e chiaro che non puo trattarsi che d'una

guerra contro la Kraucia e Russia ad un tempo. Cio val quanto confessare

die ramicizia, rintimita tradi/ionale con la Russia e divenuta assai va-

cillaute, se non nulla. K questo il significato politico degli aumenti for-

midabili, che deve fornire al uostro esercito la nuova legge militare. Si e

parlato dell'invio, fattodairimperatore Guglielmo (
del generale de Schweinitz

a I'ietroburgo, dov'ei sarebbe riuscito a dissipare ogni malinteso; e si e

aggiunto che Timperatore Francesco Giuseppe avrebbe, alia sua volta,

mandate un Arciduca alia corte dello (]zar.

In sostanza, il popolo nou crede gran latto alia guerra, quantunque
ne abbia un' immeiisa panra. K cosa probabile, se non certa, che essa non
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iscoppiora nella prossima primavora, inn oho sara ritardata di qualoho ;mno

ancora. La Russia oorro ;i gran pass! vorso il I'allimonto. nr frnva l,i via

;i cnllocaro il bonohe iiiiniino improstito. La Francia, dal canto sun, \;i

osaurendo gl' irnmeusi suoi mezzi r il considercvole suo credito sotlo 1111

Governo oltro ogui rrodcre dilapidatoro. In inassiina parte, le popnlazioni

non vogliono la guerra, e i Governi sono costretti a tenor conto dollo loro

disposi/ioni, nonostante le mene degli cnergumeni e di coloro, che eredono

trovare il proprio vantaggio nel suscitare lotto intorna/ionali.

II lt('ichs
r

in:.ei<i<>r ha pubblicati i fainosi document! stall falsificati nol-

rintondirnonto d' ingaunare lo Czar e spin^orlo alia guorra. Bisojrna ]ro-

prio dire che sono piuttosto magri, e ccrto insufficienti a ra^^inn^cre il

fine aviito in inira. Consistono essi in alcunc lettcre del principo l-Vrdi-

nando di Uul^aria alia contossa di Fiandra, nata principessa di llobon-

xollorn, in uno scritto non firmato, avente 1'aria di provoniro da nn'ain-

basciata i-onnanica, e in una nota parimente non sottoscritta. 11 tcsto di

questi document! sembra voler indicare chc la Germania, pur most rainlosi

in apparonza ostile al principc Ferdinando, in realta poi lo protci^-crdtlio.

E bisognerebbe credere che lo Czar e i suoi ministri fossero ben semplici

per risentire 1' influenza di document! di simil genore. Piuttosto che una

faccenda soria, sono essi una spiritosa invenzione, unicamente intesa a di-

vertire la gento : quindi e chc noi persistiamo nel credere che la paro non

corra gravi pericoli di esser turbata.

Si e qui notato che 1'opinione pubblica in Fraucia non si e puiito

commossa dell'eventualita d'una guerra tra la Russia e le potenzo iror-

maniche. Indubitatamente, la grandissima rnaggioraza del popolo trances ,

non che 51 suo Governo, non fanno il menomo assegnamento sull'alleanza

russa e snll'esito probabile di una guerra intrapresa su questa base. La

Francia sa benissimo che la posta e troppo grossa per esser giocata cosi

alia leggiera.

-2. Sono stati sottoposti al Reichstag i disegni di legge concernenti

1'aumento della forza armata, i diritti sullo granaglio, o I'aggravamonto

della legge contro i socialist!. Fino ad ora il servizio militaro compron-
deva tre anni sotto le bandiero, quattro anni nella risorva, cinque anni

nella Landwehr e dioci anni nol Landxtnrm\ durava, per consoguenza, dal

20 al 40 anno. Giova, innanzi tutto, notare <'he il Lnndstnrm ora cliia-

mato soltanto in parte, anche durante 1' ultima guerra con la Francia, per

la quale la Germania aveva messi in piedi circa i, 200, (XX) noniini, seb-

bene il sistema attuale non fosse ancora applicato che ad una parte della

Germania. Secondo il disogno presente, il servizio rirnarra lo strsso sotto

le bandiere e nella risorva, ma si formera una prima categoria di Linxlwehr

con gli uomini deU'eta dai 27 ai 32 anni, e mia soconda catogorij con

quelli dai 32 ai 39. 11 Landxturtn comprondora parimonte due categorio,

la prima dello quali sara formata di tutti gli uomini dai 20 ai 39 anni,
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HIP non hanno sorvito sotto lo bandiere, ma si sono soltanto esercitati

per lo spa/io di 20 settimane, e la seconda comprendera gli uomini dai

3'.) a' 45 anni, che ban gia prestato servizio.

Con 1'attuale sistema, la Germania possiede un esercito di 468,400

soldati e 19,294 uftiziali sotto le bandiere, e di 820,000 sul piede di

guerra. Per rinforzare questo esercito, vi sono disponibili 320,000 uomini,

piu 331 >, 0<M> stati esercitati per soli sei mesi. Le truppe di guarnigione

ammoiitano a 450,000 uomini. Tutto compreso si arriva a uu 1,800,000

uomini. Secondo il nuovo disegno, questa cifra verrebbe portata a tre mi-

lioni. E un numero formidabile, inaudito, come ibrmidabile, inaudito e

I'obbligo di seguire 1'esercito per la durata di 25 anni. II disegno e mosso

dairaumento delle forze armate 'della Russia e della Francia: poi vi si

dice die a cagione della sua postura geografica, 1' Impero e esposto al

pericolo d'essere assalito su due confini da eserciti poderosi. Di fronte a

questa minaccia, manca la guarentigia per 1'esistenza e per lo svolgimento

della Germania; la sua sicurezza dipende dalla sua forza, e per cio questa

dev'essere maggiore di quello che presentemente non sia . Quanto alle

spese, il disegno addirittura soggiuuge che formeranno oggetto di ulte-

rior! comunieazioni al Heicbstag.

II disegno e stato dalla Germania tutta accolto con una costernazione

per cosi dire, rassegnata. Esso le vien presentato come un'arra di sicu-

rezza e di pace, ma non v'ha chi non senta e chi non sappia che i grossi

eserciti generano infallibilmente le grandi guerre. II parlare che si fa dei

inotivi di guerre, sui confini russo e francese ad un tempo, costituisce di

per se una confessione della instabilita delle nostre alleanze. >"oi non siamo

piu amici della Russia, e 1'alleanza con 1' Austria e 1' Italia non presenta

solidita bast ante per essere una guarentigia di sicurezza. Percio la grande

Germauia novella va armaudosi in guisa piu formidabile, che non facesse

un tempo la piccola Prussia. E questo il lato penoso, e anco inquietante

di un simile disegno, caratteristico pei nostri giorni. II Reichstag, ben

comprendendo la gravita delle presenti condizioni, ha rinviato il disegno

a una Commissione, dopoche parecchi oratori avevano fatto intendere che

la Germania era pronta a tutti i sacrifizii richiesti dalla difesa di sua in-

dipendenza.

II disegno presentato dal Governo tendeva a portare i diritti sui ce-

reali a 6 marcbi il quinlale; ma grazie all'intervento del sig. Windthorst,

il Reichstag non e arrivato che a 5 marchi. Se non che, il diritto attuale

e di per se bastante ad escludere quasi aftatto dal mercato germanico la

scgale e il grano di Russia, ond'e che 1'agricoltura, e con lei tutti i van-

taggi material! della Russia, sono gravemente compromessi da sifFatta es-

clusione. Oltremodo istruttiva e tornata la discussione di quest' aumento

di diritti. 11 sig. Boeckel soprattutto ha diniostrato in modo incontra-

stabile che il prezzo del grano e, a nostri giorni, piuttosto una faccenda
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di borsa die il risultato della produzione. Alia llorsa si stabilisce il prezzo

|>cr via di speculazioni su qualita die non esistono. V'ha
piii d'uno spe-

culatore in grande, il quale non ha inai comprato ne venduto un sold

ipiinlalc di grano vero: il chc non togb'e ch'ei vada proijressivamente ar-

ricchendosi, rovinando gli altri.

Con un terzo discgno il Governo doinanda la proroga per cinque anni

della legge contro i socialisti, non die parecchi aggravamenti della le^e

stessa, notantemente la facolta di privare della nazionalita i socialisti ed

espellerli dalla Germania, come appunlo fu fatto pei preti cattolici.

Questi ultimi sono stati ospitalmente ricevuti in tutti i paesi: ma avverra

egli lo stesso pei socialisti e per gli anarchic!, allorquando e cosa provatn

die la Germania ne fornisce di perieolosissimi? In America, di selle anar-

chic! impiccati, cinque erauo Tedeschi. Nel Belgw, in Svizzera e altrovr

sono tedeschi coloro, die attizzano il movimento aiiarchico e socialista.

Se la Germania espelle uomini, che a lei sembrano perieolosi, gli altri

Stati non hanno 1'obbligo di ricevere ospiti cotanto incomodi; sono an/i

in diritto di respin-;erli di subito in Germania. In questo caso, no! saremo

costretti a tenere in casa nostra geute iuasprita da una insolita pcrsecu-

zione. Cosa dolorosa a dirsi; la Germania possiede il partito socialista piu

numeroso, meglio organizzato, c diretto da! cap! e teorici piu esperti.

Tutti gli anni il Governo pone in cliiara luce, nella sua rela/ione, 1'inef-

ficacia della applicazione della leggc contro 5 socialisti, por interirne con

logica un po' storta la necessita del suo prolungamento. I portavoce del

Goveruo sono costretti a riconoscere die il socialismo, dacdie e sottoposto

a una legge d'eccezioue, non ha I'.itto die crescere in estensioue ed in

lor/.a. E coututtocio si cliiede 1'agffavaiaento di una legge, die partorisce

(ifletti si disastrosi! Verrebbe quasi la voglia di mettcre in dubbio la sa-

viezza degli statist! .

i{. 11 S. Padre ricevetle il 12 dicembre in udienza particolare il sig.

\\indlhorst, dot tore in teologia c p.irroco della diocesi di I'.iiu innali; e

cio grazie airinlervento di Sua Kminen/a il Cardinalo liainpolla, il quale

udendo aver die fare con un nipote del celebre capo del Centro germa-

nico, gli manifesto la sua since ra anmiirazione j>er i merit i acquistati da

suo zio nel difenderc la Chicsa. Sua Saritita accolse il sig. \\indthorst

w)ii bonta particolare, e gli parlo dell'egregio suo zio, capo riconosciulo

del Centro, invitandolo a ripctergli le sue proprie parole. I'oscia il Papa
manifesto la liducia die il sig. \Vindthorst persevercrchhe in combat tere

sul posto dalla Provviden/a assc^natogli per difendere la Chiesa di Dio e

i <liritti della S. Sede apostolica. Sua Santita pose fine al suo discorso

coU'esprimere la speran/a che Dio vorra conservarc per lungo tempo an-

cctra al (Centro 1' illustre suo c;i|o, e comparlirgli, come per il passato, il

coraggio e la perseveranza, die si richiedono a svenlare tulte le trame

dei nemici.
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Le feste per il giubileo di Leone XIII furono non soltanto splendi-

dissime in Gerniania, ma riuscirono altresi vere t'este popolari e dimostra-

zioni in favore del potere temporale. Giustizia vuole die qui si ricordi

come fosse la Gerniania, che, nel Congresso cattolico tenuto nel 1868 a

Bamberga, prese 1' iniziativa della celebrazione del Giubileo sacerdotale di

Pio IX, non che degli altri Giubilei, che illustrarouo il regno del glorioso

predecessore di Leone XIII. Fu pur la Germania quella, che li festeggio

nel modo piii splendido, e che col suo esempio trasse dietro a se gli altri

popoli cat t~ lid. E questa la ragione, per cui oggi il Giubileo di Leone

XIII supera in isplendore e magnificenza tutte le altre feste di simil genere.

Sarebbe impresa quasi impossibile il volere, anche in succinto, tracciarc

una descrizione di cio, che in tale occasione si e fatto in Germania. Tutti

i Prindpi di essa, con alia testa rimperatore, han presa parte nelle di-

mostrazioni cattoliclie, offrendo cougratulazioni e donativi al S. Padre. L'in-

viato speciale dell' Imperatore, conte di Biihl, e uno dei Grandi del Regno,

membro ereditario della Camera srlta della Prussia, dove ha sempre difeso

con non minor vigore che sapienza la causa della Chiesa, cui con tutta

1'anima appartiene. II Re di Wurtemberg, protestante, ha disegnato da

se stesso il Crocifisso fatto da lui eseguire pel S. Padre. II Re di Sassonia

ha fatto riprodurre dal Sig Reher, direttore dell' Accademia di belle art!

<Ii Lipsia, la celebre Bib!in pauperurn esistente nella biblioteca universitaria

di quella citta. Questa Bibbia consta, come e noto, d'una serie d'immagini

destinata ad istruire, avanti 1' invenzione della stampa, gl'illetterati nella

Storia Santa. Quanto agli altri doni della Germania alia Mostra del Va-

ticano, possono dirsi addirittura ricehissimi, se tengasi couto dei mezzi dei

cattolici, gia in gran parte esauriti, per cagione di altre considerevoli

gravezze.

In un gran numero di citta, come Aquisgrana, Colonia, Coblenza,

Miinster, Wurzburgo ec., il giubileo pontificale fu festeggiato con pubbliche

processioni, con luminarie e con imbandieramento delle case. In tutte le

citta, oltre alle funzioni solemn in chiesa, si ebbero numerose riunioni la

sera. Piu d'un eloquente oratore celebro la grandezza della Chiesa e i

meriti del Sovrano Pontefice, facendo risaltare la devozione della Germania

cattolica verso la S. Sede. Dappertutto, poi, non si manco di rivendicare

il potere temporale come una necessita e come un diritto per la Chiesa

e per 1' Europa.
II sig. Windthorst presedette a due dimostrazioni assai significative.

In Annover, sua residenza ordinaria, egli pronunzio dinanzi a 4,000 per-

sone un discorso, nel quale presento Leone XIII come il paciere fra i Go-

verni e le diverse classi sociali; poi dichiaro che i cattolici non debbono

cessare dal rivendicare il potere temporale, e che, per parte sua, non

lascera mai di far cio finche lo scopo sia pienamente raggiunto. In Am-

burgo, svolse gli stessi principii alia presenza di 6,000 persone. Ambedue
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Ic assemblee present deiiliera/ioni in ronseuuen/a; e quella d'Amlturgo,

pin s|)cci;iliii('iit(',
arrolse con vivi applausi le pintle il'incoraggiamento ;t

lei rivolte dal si:;-, \\iiull Imrsl in proposito della meditata costiuzione d'una

gran ehiesa <lnlir;it;i alia SS. Yergine sotto 1' invnrazione ili Marix xli'llit

essentlo Amburgn il pin gran porto dclla (iermaiiia. II risiilt;ito piu im-

portante del giubileo sarii, certamente, quello di lavorire < rendere vicpiu

spin-alo il movimento in lavore deirindipendenza loinporalo del supremo
Pontificato.

Oltro ai mmmrosi jirnppi di pellegrmi partiti diiranti i mcsi <li dicrmlire

c di gennaio, vi saranuo due randi pclle^riiiai;!;! na/ionali di (Icriuania

a Hoina: 1'uno ciitro la seconda mcta di (ehhraio, e Tallro cnlro la sc-

conda meta del ma^io.
i. La malattia del Principe iinpcrialc

'

slat;i orcasionc di until c e

molte dimostrazinni religiose. Tutti i Vescovi della Prussia e deH'Alsazia

Lorena haiiuo invitato i f'edeli a pregare pel suo ristalnliinento in salute,

e alcune preghiere le hanno anche prestritte direttameiile. Vi sono slati

parecrhi pello:;rina^i e allri esercizii di pieta. Ad Aquisgrana ."),()(
M) per-

sone hau fatto a piodi il pellegripaggio a .Moresuet, distaiite una (piindicina

di chiloinetri dalla citta, e vi han fatto Tollerta di due cori del peso com-

plessivo di ">" lihhre. Stando alle ultime notizie, sjireldtent aiimentate le

probnbilita di una perfetta guarigione. Parecchie piaghe, risultanti da pic-

c,oli asccssi nella gola, si sono gia cicatrizzate, segno evidente die il inalorn

non e di natura caucerosa.

I)' online espresso del Granduca, il ininistero Itadcse ha sottopostn al

Landtag nn disegno di legge, die pennette all'antorita ecdesiastica di ro-

golare Teducazione del giovine clero in inodo piu soddisfacente die
jtel

passato; e soppresso il tribunale ecdesiastico, e al (loverno e data ta-

colta di tollerare dei Heligiosi nel miuistero spirit nale. Son quest e, e vero,

concessioni di gran Innga insuificienti, ina, in sostanza, costituiscono un

iiiiglioraniento alle condi/ioni attuali. Al Cioverno sarebbe stalo diliicile di

spingersi piu oltre in faccia a un'assemblea liberale. Xelle ultime elo/ioni

jtarziali del granducato di Hadcn, il partito del Centre ha pefdnto parecdii

seggi: sono da incolpare di do i dissensi dei capi, le inleinpestive esi-

genze di alcuni di essi, e la diserzione di due nomini di gran talento, i

prol'essori Jiissing e Haiunstark, i quali da t|iialdie anno in qua non si ri-

stanno dal comliallere il llentro in quel paese, stalo per tropjto lun^o

tempo in balia del liberalismo religioso praticato da inons. \\Cssenlieri;,

lanioso coadiutore del Vescovo di Costa n/a.



DI UNA IPOTESI

PER RISOLVERE LA QUESTIONE PAPALE

I.

Mentre il radicalismo massonico fa sapere ogni giorno, a

chi vuole ed a chi non vuol saperlo, che la Questione del Pa-

pato e da diciott' anni bell' e risoluta, coll' annessione di Roma
all' italico Regno; il senatore Stefano Jacini, antico ministro ed

uno fra i piu intelligent! politici della vecchia scuOla cavou-

riana, esce in campo con un nuovo suo scritto, il quale, non

solamente prova che la detta Questione rimane tuttora da ri-

solversi, ma propone un mezzo termine che gli parrebbe il

piu acconcio a ben risolverla. Da prima lo ha pubblicato con

un titolo, in un periodico di lingua francese l

;
e poi, per ren-

derne piu agevole la diffusione, lo ha separatamente ripubbli-

cato, con un altro titolo, in lingua italiana 2
.

Trattandosi di persona cosi competente, com'e il senatore

Jacini, a giudicare, se non le cose sacre del Papato, certo le

cose liberali dell'Italia, ed avuto riguardo alia forma rispettosa,

con cui delle cose del Papato scrive e ad una cotale franchezza,

con cui scrive di quelle dell' Italia; parecchi diarii, devoti, quali

alle cose dell' uno e quali alle cose dell'altra, se ne sono com-

mossi e ne hanno in vario ed opposto senso ragionato. Sembra

quindi utile anche a noi ragionarne, non foss" altro per con-

1 Le principe de la neutralisation Internationale applique au Saint-Siege.

REV;E INTERNATIONALE 10 di-cembre 1887.
* La Questione del Papato e I' Italia, studio di

Stefajio
Jacini senatore del

Regno, sul principio della neutralita intcrnazionale da applicarsi alia Santa Sede.

Milano 1888.

Serie XIH, vol. IX, fasc. 905. 33 20 felbraio 1883.
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li'rm;uv viopiu alcinic vcril;i, !< quali non par voro Hi*' diano

si poco nell' occhio a tanti, che pur diiniau/.i agli occhi I
i

lianiio sempre fulgide e chiare.

Non N'MiMido conto <Ii gr;ivi n-ori storici iritornn a Pio IX

ed a Leone XIII, nei quali il Senatore, con troppa Imona f<
i

<lr.

e caduto, n6 di falsi o gratuiti presupposti che pianta per po-

stulati, ne di teoriche insussistenti, sopra cui fonda raziocinii

speciosi; errori, presupposti e teoriche piu o meno comuni alia

scuola liberale, di cui egli e parte; osserveremo invece i punti,

in cui dal volgo di questa scuola egli si discosta, e meritano

di essere notati, quali preliminari o prolessi del mezzo termine,

che poi egli offre come conseguenza risolutiva della Questione.

II.

II primo e che la Questione del Papato ne implica due, le

quali non vanno confuse. Ecco le parole sue: In Italia si

dovrebbe cessare di confondere la Questione di Roma, <ihe ha

un carattere esclusivamente nazionale, non che quella delle

relazioni fra la Santa Sede ed il Regno, che riguarda unica-

mente il diritto pubblico interne italiano, colla Questione del

Papato, che e, questa si, essenzialmente internazionale, ed ap-

partiene quindi.al dominio del diritto delle genti. Tutti gli

scrittori, laici ed ecclesiastici, che si ostinarono a mescolarle,

colla pretesa di poterle risolvere insieme, non fecero altro che

rendere il nodo piu inestricabile.

Da cio si vede che il senatore Jacini non e della turba di

coloro che, fra noi, alia Questione papale negano ogni carattere

di internet zionalila, e pensano che V Italia legale, nazional-

mente e tutto da se, abbia o possa aver potere di risolverla.

No, incalza egli: La Questione del Papato essendo internazio-

nale, si dovrebbe ammettere, che essa richiede una soluzione

a parte, conforme alia propria essenza, una soluzione che FItalia,

da sola, non 6 al caso di dare. E questa e verita lampante,

che non si sa proprio come da uomini di buon giudizio possa

mettersi in controversia.
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Ognuno che abbia senno concederk ancora al Senatore, che

per se non si ha da confondere la Questione delle relazioni

fra la Santa Sede ed il Regno d' Italia, in quanto eStato par-

ticolare, con quella del Papato; e che tale Questione, in quanto

e cosi ristretta, non esce per se dal giro del diritto pubblico

interno. Xessuno pero, che col senno abbia conoscimento in-

trinseco delle cose, gli passera buono che esclusivamente in-

terna e nazionale sia pure la Questione di Roma, rispetto al

Papato. Imperocch il Papato essendo necessariamente Ro-

mano, vale a dire il Papa essendo Capo della Chiesa cattolica,

perche Vescovo di Roma e successore di S. Pietro nella sede

romana, e questa sede avendo, come lo riconosce il Jacini, un

carattere internazionale, o meglio universale, ne viene per con-

seguente che, posto F ordine della cristianita com'e, la condi-

zione temporale e politica della sua esistenza non puo dipendere

ne dagli interessi, ne dal libito di un'unico e singolare Stato,

quale in ogni caso e 1' Italia.

Ond'e che se il nodo della Questione papale riesce inestri-

cabile, cio non accade perche gli scrittori laici ed ecclesia-

stici si ostinano a mescolarla colla Questione di Roma: bensi

perche le due Question! sono intimamente unite e non sepa-

rabili
;
Funiversalita di quella di Roma, sgorgando dalla uni-

versalita di quella del Papato. Quindi non chi ammette per

uno cio che di diritto e di fatto 6 uno, ma chi vuole scindere

quest' unita rende inestricabile il nodo del problema ;
al quale

puo applicarsi la sentenza, detta da Cristo, a proposito delle

nozze: Quod Deus coniunxit, homo non separet; correndo spi-

rituali relazioni di connubio tra il Vescovo e la sua chiesa.

Adunque giacch il senatore Jacini apre Focchio a quella <
ivi-

denza, che gli mostra internazionale la Questione del Papato,

finisca di aprirlo anche a quella che mostra internazionalo la

Questione di Roma, e 1' una con F altra legata. Non si con-

tenti di una mezza verita, ma F accolga tutta intera qual essa

e, e la pigli per fondamento delle sue argomehtazioni. Senza

cio, queste, al primo sofflo, come castelli in aria crolleranno.
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III.

II secondo punto nel quale il Senatore si diparte dalla plebe

dci politieanti, 6 un allargamento o corollario del primo, e in

(jiu'sti termini lo espone: Nella Questione del Papato, non

dovrebbe dimenticarsi che esiste anche un terzo interessato, il

quale ha molta importanza e sa farla valere, conn- lVs]>rri*'n/a

lo dimostra. Questo interessato, sebbene non sia niente aflat to

competente, ne per regolare le relazioni fra il Capo della Chit-sa

e 1' Italia, n& per disporre a suo piacimento di un solo pollice

di territorio che non gli appartiene (tale principio elementare

di diritto naturale non ha bisogno di essere provato) possible

nondimeno, nessuno potrebbe negarlo, la piii piena compete! i /a

nel regolamento diffinitivo delle relazioni fra il Capo della

Chiesa e il mondo cattolico; 1'interessato di cui si tratta non

essendo altri che il mondo cattolico stesso.

Costi eziandio bisogna evitare gli equivoci ed intenderci. Per

isciogliere il nodo, tre parti, al dire del Jacini, debbono di ne-

cessita intervenire, giacche tutte e tre interessate: il Papa,

1'Italia ed il mondo cattolico; e bene sta, purche si dividano

gl' interessi giuridici del Papa e del mondo cattolico, pro-

venienti dal diritto, dagl' interessi etici delF Italia legale,

derivanti dal dovere. Ma, da quello che il Jacini medesimo

ha ragionato piu innanzi nel suo scritto, si deduce che ogli

per mondo cattolico prende un' autorita, pari se non su])--

riore al Papa, composta dell' Episcopato, del clero e del flore

dei laici di tutto il cattolicismo; la quale, secondo lui, per poco
detta la legge allo stesso Papa e gl'impedisce di accomodarsi

coll' Italia, in quella guisa che all'italianita di lui forse arri-

derebbe. Chi legge tutto intero 1'opuscolo del Senatore, questo

concetto si forma del mondo cattolico, che egli nella Questione

interza col Papato e coll' Italia.

Or codesta e una flnzione, una chimera, anzi un assurdo,

non men teologico che storico. Nella Chiesa la legge s'impone
dal Capo ai sudditi, non s'impone dai sudditi al Capo: questo
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ordina e prescrive, e gli altri obbediscono. II mondo cattolico

ideato dal Jacini e uno di quegl'ircocervi, i quali non possono

ora sorgere nella fantasia, se non di uomini avvezzi a vivere

in una societa, nella quale il pubhlico Potere e come una pi-

ramide capovolta, avente il vertice nel luogodella base, e la

base in quello del vertice. Cristo. fondatore della Chiesa, al solo

Metro disse il Pasce oves e il Pasce agnos', e per questo il solo

Metro regge la Chiesa e la governa. Nella divina societa della

Chiesa, vertice e base della piramide stanno al posto: sopra

la base sta sempre il vertice; e pero sempre immutabilmente

Vero e, che ubi Petrus ibi Ecclesia: tutto il corpo della pira-

mide non e altrove, che sotto il vertice.

Escluso pertanto il signiflcato fittizio, succede il reale: ed

quello di congregazione di credenti, in comunione col Papa.

TaPe il mondo cattolico, che abbraccia tutti questi credenti

sparsi per 1'orbe: ed abbraccia pure gli Stati detti cattolici,

perchfe non professano religione diversa dalla cattolica
;
ed inoltre

abbraccia altresi gli acattolici, formati da numero grande di

cittadini o sudditi cattolici, i quali nell'esercizio della fede loro

debbon essere tutelati. In questo senso, e certissimo che tutti

i fedeli del clero e del laicato hanno sommo interesse nella

risoluzione del nodo papale, come lo hanno gli Stati, molti dei

quali sono stretti da speciali accordi politico-religiosi colla Santa

Sede, e non sono ne possono essere indifferenti alia sua con-

dizione politica e temporale. Ed a noi gode 1'animo che il Se-

natore riconosca a questo mondo, che comprende ancora Tltalia

reale, se non la legale, la piu piena competenza nel rego-

lamento diftinitivo delle relazioni, fra il Capo della Chiesa

e se stesso.

Vero e che egli ha gran cura di tracciare il confine di tal

competenza, mettendovi a Dio termine un principle elemen-

tare di diritto naturale
;

il qual e, che questo mondo catto-

lico non piio disporre a suo piacimento di un solo pollice di

territorio che non gli appartiene. Scusi Tonorevole Senatore:

ma questa cosi esplicita restrizione ci sembra offensiva, poiche

presuppone che il mondo cattolico, o ignori il quinto precetto
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del decalogo, o lo disprozzi; dovecho al contrario '
il solo mondo

che ben lo conosce e meglio lo osserva.

Ma troppo sappiamo il perch6 di questa restrizione. II Ja-

cini nega al mondo cattolico la competenza di rivendicare pel

Papa un solo pollice di quel territorio, che il Papa dice suo.

Egli fa male a negargliela, e fa peggio a negargliela nel nome

del diritto naturale. In riga di questo diritto il pit' elemc/t/ftrc,

tutto il territorio che il Papa dice suo, e il mondo cattolico

gli riconosce per suo, e o non e suo? Ecco un quesito sem-

plicissimo. L'ltalia legale, che ne lo ha esproprialo (il voca-

bolo e del Jacini) per appr&priarselo, ha si o no avuto il na-

turale diritto di cio fare? II liberalismo dice che si; ma il mondo

cattolico dice che no: e fra i piu limpidi argomenti che pone

avanti, e persino quello del Governo italiano medesimo: il quale,

prima di espropriare colla forza Roma al Papa, solennemente

e formalmente dichiaro al mondo cattolico e non cattolico, che

questa cosi fatta espropriazione, secondo il diritto naturale delle

genti, era indegna pur anco dei Sultani barbareschi. Ed il se-

natore Jacini sa tutto questo meglio di noi; come sa pure quanto

gli sarebbe impossibile provare, che il diritto delle genti mi-

lita a favore dell'Italia, espropriatrice del territorio del Papa,

e contro il Papa, espropriato del suo territorio dall'Italia.

Adunque giacchfe egli fa 1'atto virtuoso di confessare in parte

per giusto quello che 6 giusto, ammettendo il diritto e 1'inte-

resse del mondo cattolico ad intervenire nel risolvimento della

Questione papale, coroni Popera e confessi in tutto il giusto per

giusto; ed ammetta eziandio il diritto e Finteresse che ha questo

mondo di volere che niuno, nemmeno 1'Italia legale, disponga

a suo piacimento di un solo pollice di territorio che appartiene

al Papa. Questo e, non violare, ma osservare a rigore il prin-

cipio piu elementare di diritto naturale. Ne egli faccia a se

il torto di costituirsi propugnatore di due diritti naturali, 1'uno

da incielare, quando giova alia causa propria, 1'altro da calpe-

stare, quando nuoce. Xon dubitiamo che li detesti ed abborrisca

nella pratica della vita privata; ma il sostenerli in quella della

vita pubblica, e un cadere nella mostruosita dei due pesi e delle
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due misure, che Massimo d'Azeglio e Gammillo di Cavour, par-

landosi in confldenza, dicevano madre della politica da balossi.

IV.

II terzo pimto, nel qualo il Senatore si allontana dal gregge

volgare, e cosi da lui espresso: Bisogna che la liberta della

Santa Sede, la quale e una necessita pel mondo cattolico, sca-

turisca da un'applicazione del diritto delle genti. Egli e cio che

in passato si otteneva, per mezzo di una Sovranita territorial,

ed e cio che dovrebbe ottenersi ancora, dopo soppressa quella

forma speciale di guarentigia, con un'altra forma egualmente

ispirata al diritto delle genti.

E cosa da rallegrarsene, che il Jacini promulghi con tanta

chiarezza la liberta del Papa necessaria al mondo cattolico, e

necessaria per necessita di tale natura che, siccome bene uni-

versale, debba far parte del diritto delle genti. Si puo dire

che tutto il nodo della Questione papale e qui.

Sino al 1870, questa necessaria liberta ebbe per guarentigia

una Sovranita effettiva e dieci volte secolare, tutelata dal di-

ritto sacro della Chiesa, dal diritto pubblico europeo e dal di-

ritto delle genti. Questo diritto fu leso, perche T Italia legale

pretese aver bisogno di appropriarsi il territorio di quella So-

vranita, come pretese averlo gia Acab di appropriarsi la vigna di

Naboth; e cosi la guarentigia della liberta pel Papa venne meno,

ad unico profitto dell' Italia legale e a danno grande ed offesa

comune, si del Papato e si pure del mondo cattolico. II signer

Jacini non puo concedere che una tanto necessaria liberta resti

senza proporzionata guarentigia; quindi, nel modo che la gua-

rentigia tolta scaturiva ancora dal diritto delle genti, cosi dal

diritto medesimo vuole che scaturisca quella che si ha da so-

stituirle. E questo ritorno del Senatore al diritto delle genti e

gia un bel passo nella buona via, a capo della quale s' ha da

trovare Vunicuique suum della giustizia; purche non ci tragga

in mezzo un nuovo diritto delle genti, diverse dall'antico.

- Ma, soggiungono i liberali del gregge volgare, il Papa
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ha la nostra leggv <l<
i lle guarentige: essa basta ed egli se ne

contend. L' Italia non puo andar piu la.

V'ingannate, ripiglia il Jacini. Bisogna che la posizione

del Papa cessi di dipendere dalla esecuzione di una legge ita-

liana, variabile e revocabile da un momento alFaltro, seconda

gli umori della maggioranza parlamentare di un solo paese,

Bisogna cheil Sovrano Ponteflce non abbia piu alcun motive

di proclamare, coma ha fatto nella lettera al cardinal Ram-

polla: Nel presente stato di cose, noi siamo piuttosto in balia

altrui che nella nostra. E invero, o un Potere estraneo, che

puo, quando e come a lui piaccia, secondo i mutamenti dcgli

uomini e delle circostanze, modificare le condizioni stesse della

nostra vita pontiflcale.

L'onorevole Senatore merita sicuramente lode, pel coraggio

onde, benche con artiflciose cautele ed istudiatissime restrizioni,.

si scosta in questi punti dai politici della sua scuola, e so-

stiene la internazionaUta della Questione papale; le ragioni

del mondo cattolico, che non si risolva contro il suo diritto;

la necessita che il Papa sia assolutamente libero, nell'esercizio,

dell'universale suo ministero; e la insufficienza della legge delle

guarentige, nelFassicurare il diritto del mondo cattolico e la

necessaria liberta del Papato.

Avvegnachfe sotto la sua penna queste veritk compariscano,

soltanto dimezzate, pure la sostanza ne sgorga quanto basta,

per fare che egli sia inscritto nel numero di coloro che le con-

fessano ed affermano.

V.

Tutto cio premesso, ecco i tre capi che il Jacini, per amore

di logica e di giustizia, pianta quali conclusion! flnali delle sue

asserzioni, e preliminari immediati deiripotesi ch'egli offre, a

risolvere la Questione Papale.

In che consiste il diritto del mondo cattolico, nella Que-

stione del Papato ? Agli occhi dei fedeli, il Capo della religions

comune deve : 1 godere gli onori sovrani, essendo egli vera-
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hiente, agli occhi loro, un Sovrano spirituale : 2 essere inve-

stito della libertci piu assoluta nell'esercizio della sua autorita:

3 essere posto in misura di comunicare, senza alcun incaglio

ne restrizione, coi credenti del due emisferi e coi rispettivi loro

Governi.

II diritto del mondo cattolico non oltrepassa quest! limiti.

Si abbia ben chiaro nella mente questo punto. II luogo della

residenza del Papa, sempreche abbia una residenza conveniente,

la forma della guarentigia sotto la quale le tre indicate con-

dizioni si adempiano, semprechfe siano adempiute realmente e

in un modo flsso e permanente, non sono altro, se non acces-

sorii, che non riguardano punto il mondo cattolico .

Con buona pace delFillustre Senatore, dopo le premesse e-

sposte, non erano da aspettarsi cosi povere conseguenze; vero

ridiculus mus, uscito dalla partoriente montagna.

Prima di tutto, & singolare stranezza che, nel risolvere la

Questione, egli guardi, non i diritti del Papa, che e Tinteres-

sato principalissimo, ma quelli unicamente del mondo catto-

lico. E pure dovrebbe essere convinto che supremo giudice,

nella Questione della sua liberta, fe il Papa; ed il mondo cat-

tolico non si terra giammai per soddisfatto, insino a che il

Papa non accetti per buona e per giusta la soluzione.

Ma si passi pur sopra la strana omissione, e si stia nella

cerchia del solo diritto del mondo cattolico. E falso che il di-

ritto di questo si riduca a chiedere pel Sommo Ponteflce gli

onori, e non la realta di Sovrano. Gli onori danno le appa-
renze della Sovranita, non danno la cosa

;
la quale consiste in

cio, che chi la possiede sia del tutto compos sui, in balia di

se, non soggetto ad alcuno: insomnia, come ben dice il Jacini,

goda la liberta piii assoluta . Or questo non e possibile, ove

Hon fe Sovranita e/fettira, avente per oggetto insieme e gua-

entigia, un territorio liberamente proprio, non sottoposto ad

Itri. La Sovranita onoriflca conferisce un privilegio, non con-

ferisce un diritto. II Sovrano senza territorio proprio, sara ono-

fato fin che aggrada, ma vivra e ricevera onori sovran i in

territorio non suo. e quindi non sara mai a pieno indipendente.
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La Sovranita, come rumana personalita, sussiste in

bili; o e, o non e: non puo per metk essere e per

essere. il Papa e di fatto Sovrario vero e reale
;
ed e libero

assolutamente: o non e; ed allora, contuttochfc onorato pin <!><

i Re e gl'Imperatori, e soggetto, e dipendente.

Dunque la prima delle condizioni, dal Jacini stabilite per

fondamento dell'ipotesi da erigervi sopra, non corrisponde alia

seconda, che e la piu capitale, anzi la distrugge: dacche i meri

onori della Sovranita non investono chi li gode di una li-

bertk la piu assoluta
, qual e quella che lo stesso Jacini mo-

stra necessaria al Papato, per fare che la Questione sia defi-

nita. Conseguentemente, mancando questa, ogni ipotesi che sia

per proporsi restera, a guisa di un castello di Spagna, cam-

pata in aria.

VI.

Oltre ci6, le condizioni da lui flssate si appoggiano ad

un'altra falsita madornale. Egli reputa un accessorlo il luogo

di residenza del Papa, e nega che questo accessorio riguardi

punto il mondo cattolico. Ma che dobbiamo noi pensare del

suo buon criterio ? egli conosce quello di cui scrive pel pub-

blico; e allora con che animo sproposita in tal modo? non

lo conosce
;
e allora perchS egli, uomo si grave, mettersi al

cimento di esser deriso da un fanciullo ben instrutto nel ca-

techismo ?

Piu sopra abbiamo notato, che il Papa e Capo della Chios;i,

perche successore di S. Pietro nella sede romana
;

e la vera

Chiesa di Gesii Cristo cattolica ed apostolica e tale, per esser

romana, cioe incardinata in Pietro, vivente sempre nel Ve-

scovo di Roma. Luogo di residenza del Papa e quindi, non la

sede di altri Vescovi, ma la sua propria, detta Santa per anto-

nomasia, che e quella di Roma, la quale, nei versi di Dante,

S. Pietro chiama

il luogo mio,

II luogo mio, il luogo mio '

i Parad. XXVII, 22.
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Ora che il Papa stabilmente risieda in Roma, e Roma sia

costituita in modor che possa rimanere perpetua sede del Papa,

e cosa che in supremo grado importa al morido cattolico
;

il

quale, come ha ogni diritto che il Vescovo di Roma sia rico-

nosciuto suo Capo, cosi ha ogni diritto che la sede di lui, Roma,
sia riconosciuta sua Capitale. Di fatto il Roma caput mundi

da vend secoli in qua & sulla bocca di tutti : perche ? Non

perche in Roma imperi piii il Cesare politico, ma perche in

Roma ha seggio e ministero il Vescovo della sua Chiesa, che,

come si legge in fronte al Laterano, e Omnium Ecclesiarum

orbis Mater el Caput.

Ed al senatore Jacini basta il cuore di asserire, che il

punto di questa residenza, pel mondo cattolico, e un accessorio

estraneo al suo diritto ? Che egli lo dica tale, per 1' Italia dei

massoni e de'giudei, si capisce: ma che tale egli lo dica pel

mondo cattolico, e un errore, scusato soltanto da una inescusabile

ignoranza del catechismo, e aggiungiamo altresi della storia.

La quale mostra, che ogni qual volta i Papi furon costretti ad

esulare per lungo tempo da Roma, la cristianita ebbe a pa-

tirne effetti calamitosissimi
;
ed il ritorno loro alia propria sede

fu arra o frutto di pubblica pace. Per non mentovarne altri

piu antichi, lo provano i due esempii della cosi detta cattivita

di Avignone, da Clemente V a Gregorio XI, benche i Papi vi

risiedessero Sovrani, in territorio proprio; e della cattivita na-

poleonica di Pio VII.

II Jacini afferma che a risolvere la Questione interna-

zionale del Papa, F intervento del terzo interessato, che e il

mondo cattolico, per 1'organo delle grandi Potenze, e naturale

e necessario. E, politicamente parlando, afferma il certo. Ma
vuole egli che quest' orgrano politico del mondo cattolico sia

disposto a tenere per accessoria la sede del Papa in Roma, e

la conseguente giuridica qualita che ha Roma, di Capitale del

cattolicismo?

Egli e uomo di eta, e deve assai ben rammentare come

F ultima volta che il Papa esulo, per breve tempo, da Roma,
e fu cadente il 1848 allorche Pio IX, cacciatone dalla dema-
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gogia, si ritiro in Gaeta, le grandi Potenze, non escluse le

acattoliche, subito stabilirono die fosse aiutato a rientrarvi
>

e se la forza del diritto non giovava, si ricorresse al diritto

della Ibrza: ed Austria e Spagna e Francia mossero le arini.

Che piu? Si sa ora da tutti, che nel piu recente Congressa

europeo, tenutosi in Berlino T anno 1878, quando il rappro-

sontante dell
1

Italia legale dimando per grazia, che, in Gambia

dei vantaggi concessi agli altri Stati, si concedesse al suo il

riconoscimento formale del possesso della Roma dei Papi, n&

meno gli fu consentito di svolgere la sua dimanda; ma ebbe

chiusa la bocca dalla minaccia, che senz'altro si scioglierelil-^

il Congresso.

Dal che si scorge quanto poco, nulla ostante il fatto <lol-

Toccupazione di Roma, le Potenze sieno disposte a ritenere pep

accessorio alia Questione del Papa il punto della sua sede, che

il senatore Jacini stima indifferente al mondo cattolico e adia-

foro pel suo diritto. Che se le Potenze, il cui intervento per

risolvere il nodo e detto dal Jacini naturale e necessario, nor*

separano, com' egli desidererebbe, la Questione del Papa dalla

Questione di Roma, e debbon volere il Papa sovranamente

libero in Roma
;
e se da questo intreccio il nodo si rende per

lui inestricabile, non ne sono gia causa gli scrittori eccle^

siastici e laici, che si ostinano a mescolarle; ma ne e causa

la sostanza delle cose, che tal e e non e altrimenti mutabile,

Ed ecco, per questo verso ancora, scalzato quello che avrebbe

ad essere fulcro deir ipotesi da lui ideata. La quale gia si

vede quanto frivola debba riuscire, postoche non ha presa, n&

sul terreno della logica, ne su quello del diritto; ed e archU

tettata sopra un fbndo di contraddizioni.

VII.

Prima che, in un altro articolo, procediamo ad esporre

tale ipotesi, puo cercirsi come mai Fonorevole Senatore, per

una parte abbia animosamente confessate verita si sgradite alia

sua scuola, e per 1'altra si sia impigliato poi in questo spU
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naio di lallacie, che annullano tutto il valore delle sue con-

fession i.

A parer nostro, da due capi e cio provenuto. Anzi tutto

egli si e messo a scrivere, col fine preconcetto di dare tanto

torto alia ragione e tanta ragione al torto, che si arrivasse a

salvare, come suol dirsi, capra e cavoli; facendo godere tutti

i vantaggi della ragione al torto, e sminuendo al possibile i

danni del torto alia ragione.

Al suo ingenito senso di onesta ripugnava negare roton-

damente in globo, come fanno tanti altri liberal!, il diritto del

Papa e del cattolicismo. Ma sopra il diritto del Papa e del

cattolicismo, gli stava a cuore, che 1'Italia legale bene alloggi

nella Roma del Papa, e vi sia coll" onore e colla tranquillita di

un possesso, legittimato anche agli occhi del cattolicismo. Per

questo gli 6 convenuto dare con una mano e togliere coU'altfa;

e per via di mezze verita e di mezze falsita, di guardinghe
concession! e di arditi rifiuti, porre in ultimo a fondamento

dell' edifizio suo Passurdo teologico, 1'assurdo storico, 1'assurdo

giuridico e 1'assurdo dialettico.

I/altro capo deriva dalla disgrazia, comune a quasi tutti

i politici liberali de' nostri tempi, di considerare la Chiesa come

una societa puramente umana, e di trattarla al piu nella ma-

niera con cui si trattano gli Stati civili, secondo il grado di

loro potenza; non dando ai suoi diritti alcun peso, fuorche

quello dell' opportunity e dell' interesse transitorio. Sopra il

basso limo della terra non sanno alzarsi di una spanna. Punto

non veggono il divino, che e nelForigine della Chiesa di Cristo-

Dio, nello scopo della sua esistenza, nei mezzi che pratica a

conseguirlo, nelF indefettibile santita della sua dottrina, nel-

.1' efflcacia della sua operazione e nello svolgimento suo por-

tentoso, attraverso i secoli mondani. Videntes non vident.

Questa cecita d'ogni lume di fede soprannaturale annebbia

il loro stesso intelletto naturale, cosi che nulla comprendono
della storia, e sono incapaci di scoprire le leggi della Provvi-

denza ne' suoi avvenimenti. La superna predestinazione di

Roma a centro perpetuo del Regno di Cristo nell' universe, gia
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vaticinata e descritta dai Profeti, essi riducono ad un torna-

conto politico della loro babele; in quella guisa che F odierno

t'breo riduce la vita dei popoli ad un impinguamento del suo

marsupio. Dante Alighieri insegna loro, con tutti i sapienti,

che, a voter dir lo vero, Roma e 1'Imperio suo, il piii vasto

del mondo, furono da Dio stabiliti per lo loco santo, in sede

al Successor del Maggior Piero : cioe furono preordinati al

Papato ed alia Chiesa : si che religiosamente il Vicario di Cristo

succedesse, in questa raetropoli dell' orbe antico, ai Cesari
;
e

quanto essi, colla legge e colla spada, lure et gladio, domina-

vano, divenisse cristianamente roniano, Ibrmandosi cosi 1' Im-

perium sine fine, previsto dal poeta.

Eglino invece si arrogano di rompere 1'eterno disegno, e di

poter mutare.la sede del cristianesimo in centro di uu lorpo-

vero Regno che, nato ieri, non e sicuro di sussister domani:

al quale intento si studiano di esautorarvi per senipre il Maggior
Piero. Ne credono che Dia questa volta, come in passato, abbia

a disfare con un sofflo 1' opera loro e rifare la sua; giacche

si persuadono d'aver flaccata la sua onnipotenza, contrappo-

nendogli la loro civilta.

Questo difetto di criterio cristiano, generale nei politici della

scuola cui il Jacini appartiene, e di cui mostra patire ancor

esso non poco, gli ha tolto il lurne necessario per ben ragionare

di una Questione, a risolver la quale, non basta il sentimento

umano della onesta, disgiunto dal sovrumano presidio della fede.
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XVII.

// sito di Betulia.

Gran controversia fu gia per Faddietro, ed e ancora oggidi:

Qual fosse il vero sito di Betulia? E le varie opinion!, tra

antiche e moderne, sono andate discordando tra loro in cosi

strana guisa, che han fatto passeggiare la patria di Giuditta

poco meno che per tutta la Palestina, quanto ella e lunga da

mezzodi a settentrione. Dalla qual discordanza il Renan e altri

soflsti suoi pari han voluto trarre argomento: che dunque Be-

tulia non fu mai al mondo, che il suo nome e un mero simbolo,

e che tutta la storia di Giuditta e un pretto romanzo. Argo-
mento bislacco! col quale si proverebbe egualmente che Troia

(per esempio) mai non esistette
;
essendosi tra i dotti disputato

flno a ieri, cioe flno alle recenti scoperte dello Schliemann, qual

fosse il sito preciso della famosa citta di Priamo. Che se do-

vessero rimandarsi al paese dei sogni tutte le citta e i luoghi,

mentovati nella Bibbia (e il somigliante dicasi delle antiche

storie profane), e non potuti per anco riscontrare per Fappunto
e in modo sicuro coi nomi e sitiodierni; si verrebbe di colpo

a spopolare un troppo ampio tratto della geografla biblica, co-

munemente ammessa: con qual vantaggio della vera storia e

della sana critica, Iddio vel dica.

Quanto alia nostra Betulia, la descrizione particolareggiata

che di lei e del circostante paese presenta il sacro Autore, non

lascia luogo al menomo appiglio da crederla citta fantastica.

Anzi la sua postura e cosi ben deflnita, che quantunque alcune

* Vedi Quaderno 894, pagg. 642-658 del Volume VII.
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fat t '//>, per dir cosi, della Betulia ivi dosrritta si adattino non

male ancln' ;id altiv citta <> luoglii ddla I'alrstina ccntrale

(donde si spioga in parte la divcrsita dcllc opinion!); il loro

complesso nondimeno e tale, che egli fa gran meraviglia a ve-

dere come certi autori abbian potato andare divagando cosi

lung! dal vero. Eppur tant' e. Alcuni posero Betulia nel mczzodi

della Palestina, ossia nella Giudea: e chi la colloco nella tribu

di Simeone, presso a Gaza, come il Calmet; o la identiflco colla

Bethul nominata nel Libro di Giosue (XIX.4); chi la flsso nella

tribu di Giuda, come S. Isidoro di Siviglia; o la confuse colla

stessa Gerusalemme, comeCedreno; ovvero (e fu opinione vol-

gare nel medio evo) la imagine al sud-est di Betlemme, al

Monte del Franchi, il Gebel el Furaidis degli Arabi odierni,

rispondente all'antica Herodium
'; oppure con ser Mariano da

Siena la ravviso nel castello Gottofredi (cosi chiamato da Gof-

fredo di Buglione) che sorgeva sulla via da Ramie a Gerusa-

lemme. 2 Altri invece trasportarono Betulia al settentrione della

Palestina, nel cuor della Galilea; e la posero a quattro, o sei

miglia al nord di Tiberiade, e piu oltre eziandio, come a $a-

phet che ne dista un 12 miglia; ovvero tra Tiberiade e Sci-

topoli, sopra alcuno dei monti che in quella regione s'innalzano.

Ma coteste sono opinioni viete, e cosi flacche a reggersi al

primo cimento d'esame, che a noi basta 1'averle qui storica-

mente accennate, non valendo il pregio delFopera Pindugiarsi

1 Chiamasi Monte dm Franchi, per un'antica tradizione, che ivi i Franchi

seguitassero a fare lunga difesa contro i Saraceni, dopo la caduta di fierusa-

lemine. II nome datogli dai paesani di Gebel el Furaidis, cioo Monto del piccolo

Paradiso, forse non e che una corruzione dell'antico nome Ilerodium, dorivalo

da Erode il Grande, che ivi faltbricossi nn palazzo estivo e la propria tonilia.

Vedi il COXDEH, Tent Work in Palestine (London, 188'i
, pag. l'>2; THOMSON,

Southern Palestine etc. (London, 1881) pag. .'W7.

2 Ser Mariano da Siena visito per ben tre volte la Palestina, nella prirna

nicta del secolo XV. Or nel suo Vitiyyin in Terra Santa, I'arin;'. Fiaccadori.

lxi.{ cosi egli narra a proposito di Bettdia : Fuinmo a uno castello ({iiindici

miglia di Inngi da Rama (Ramie), pur dei Sarrain ;
chiamasi Gottofredi, j)er-

che esso il fece... Passarnmo dinanzi alia porta in una grande pianura piena
di grosse pietre... /// qnento campo mozzo (ii'iditta il capo o.7 Oloferne capilano
di Nabucodonosor.
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a confutarle. Bensi degne d'attenzione e di studio sono le opi-

nion! dei inoderni esploratori e viaggiatori; le quali tutte s'ac-

cordano a cercar Betulia, come esige il sacro testo, in sui conflni

della bassa Galilea colla Samaria; e non divarian tra loro che

di poco, flssando il sito della citta quale in uno, quale in altro

dei monti o colli, che presso a quei conflni, a poca distanza

Pun dall'altro, s'incontrano. Tra queste opinioni, quella che

sembra godere maggior credito, e conta per suoi mantenitori

il Raumer, il Saulcy, il Robiou, il Verrier, Victor Guerin, il

Mislin, il Dalfl e piii altri; e quella che sta per Sanur, villaggio

situato a mezza via incirca tra Genin (1'antica Engannin) e Na-

plusa (1'antica Sichem), ed a due ore e mezzo di cammino al

sud della pianura di Esdrelon. II villaggio siede in cima a un

colle dirupato e scosceso, e quasi da ogni parte isolate : ed e,

tra per natura e per arte, una vera fortezza, la quale, nel 1830,

pote sostenere ben tre mesi d'assedio contro le truppe del Pa-

scia di Acri, Abd-Allah, venuto a combattervi una grossa ma-

snada di ladroni arabi, i Gerrar, che da quella rocca infestavano

tutto il paese.
l Ma a Sanur il Conder 2

preferisce Mithilia o

Missilie, che ne e poco da lungi verso settentrione. La Com-

missione inglese del Palestine Exploration Fund propone in-

vece Tell-Khaibar, che sorge a pochi chilometri al sud-est di

Sanur; e con lei consente il Riess, nel suo pregiato Bibel-

Atlas. 3 Altri poi, abbandonata del tutto Sanur e i suoi din-

torni, portan Betulia piu alto al nord, presso la pianura di

Esdrelon; e la collocano, colFEwald, a Genin; oppure, piu

lungi ancora, a Beit-Ilua o Beit-Ufa, sul pendio del monte

Gelboe (oggi Gebel Fukua); che e la sentenza propugnata dal

Dott. Schultz,
4 console prussiano a Gerusalemme nel 1847, ed

approvata dal Wolff, dal Fritzsche, dal Ritter, dal Gratz ed altri.

1 THOMSON, Central Palestine and Phoenitia (London, 1883) pag. 165.

2 Tent Work in Palestine, pag. 53.

3 Bibel-Atlas in zehti Karlen, nebst geographischem Index, Von D. r Ri-

iMiAitn v. RIKSS, Domcapitular in Rottemburg. Freiburg im B'reisgau, 1887

(2
a

edizione).
4 Nella Zeitschrift der dentschen morgenlandischen Gesellschaft, T. III. pag. 48

p segg.

SoriV XIII, vol. IX, fair. 905. 34 20 febbraio 1888.
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Tutte queste sentenze nondimeno, ossia queste pretese Ite-

tulie (Sanur, Mit/nlfa, Tell-Khaibar, Genin, Beit-Ilua), peccan

per qualche lato, non rispondendo appieno ai caratteri del la

Betulia biblica. Ma v'e un'altra e recentissima sentenza, che

a quest! caratteri sembra soddisfare per ogni parte: ed e quella

che venne di recente proposta e difesa da G. Khalil Marta, Mis-

sionario apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme. *

Conoscentissimo, per lunga pratica e dimora, della corografia

di Palestina, egli visito e studio, nel 1886, con ispeciale amore

la regione della patria di Giuditta, raffrontando diligentemente

i luoghi e gli aspetti loro con tutte le particolarita del sacro

testo, quale 1'abbiamo dalla Volgata, dal Greco, e dalle vcr-

sioni Itala, Siriaca e Armena, fatte sul Greco. Le sue ricerche

pertanto, siccome, d'uomo per ogni risguardo competentissimo

a giudicare in tal quistione, meritano gia a prima fronte gran

fiducia; assai meglio che non quelle per avventura di altri

esploratori, dotti bensi, ma stranieri e nuovi del paese, da essi

visitato di fuga, forse anche mal pratici o poco curanti di mi-

nuta esegesi biblica, e quindi facili a pigliare malaccortamente

di belli scambi. Ma quel che piu vale in favore del Marta, sono

le solide ragioni che egli arreca, sia per istabilire la propria

sentenza, sia per confutare le altrui, qui sopra accennate.

Or la sentenza del Marta e, che la Betulia di Giuditta, in

forza del sacro testo, non si possa collocare fuori di Khirbet

HARAIEQ el-Mallah. distante pochi minuti all'est del moderno

villaggio di el-Bared 2 Questo piccol villaggio (di un 120

abitanti), situato a sei chilometri incirca da Genin verso po-

nente, siede sul pendio settentrionale di uno de' piu alti monti

della giogaia che stendesi da Genin al Carmelo, e circoscrive

da mezzodi e ponente il gran campo di Esdrelon. Yeggonsi

ne' suoi dintorni antiche rovine e cisterne, indizi d'esser ivi

stata un di una citta giudaica; la quale per la sua posizione

strategica, dominante le due pianure di Esdrelon e di Dothain,

1 G. K ii \ i.i i. N\RTA,Intorno al vero sito di BeluUa (estratto dal Periodico

La Terra Santa}. Firenze, 1887.

*
Ivi, pag. 7.
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e protetta dai monti che le fanno al sud-ovest, al sud e all'est

semicorona, potea sfidare e tenere a bada qualsiasi esercito.

Ora queste rovine son quelle appunto che portano oggi il nome

di Khirbet Haraieq ;
e questa citta, tutto dimostra esser dessa

1'antica Betulia. Ed ecco in succinto le ragioni, che ne allega

in prova il Khalil Marta. .

1 Betulia,- secondo il testo sacro, prospettava da un lato

la gran pianura di Esdrelon, ossia lezrael
;
e dall'altro quella

di Dothain o Dothan. 1 Ora Haraieq colle vicine cime risponde

perfettamente a queste due guardature : cio che non puo dirsi

di Sanur, da cui il piano di Esdrelon e, come ben noto il Conder,

al tutto invisible.

2 Betulia era la prima citta forte, che si presentasse

a chi dalla pianura di Esdrelon volea penetrare nella regione

montuosa della Samaria. Oloferne infatti, che col suo esercito

erasi accampato in quella pianura, stendendosi 2 da Geba o

Gaba flno a Scitopoli (1'antica Beth-Shean, oggi Beisan), trovo

in Betulia il primo intoppo a passar oltre fra i monti della

Samaria : ed i soldati, che dalla tenda di Oloferne trassero fuori

Achior per campestria, appena si furono avvicinati ad mon-

tana, ebbero subito incontro i frombolieri Betuliesi; onde la-

sciato Achior legato ad un albero, se ne tornarono indietro ad

dominum suum, cioe al non lontano padiglione di Oloferne 3
:

e Giuditta poteva dalla sua tenda contigua al padiglione me-

desimo, ogni notte, recarsi nella valle sotto Betulia e ivi la-

varsi al fonte, indi tornare alia tenda J
: tutte prove manifesto

che Betulia sorgeva in sui primi valichi dal piano di Esdrelon

airinterno dei monti. Or tale e appunto la postura di Haraieq:

laddove Sanur e Mithilia e Tell-Khaibar, posti a 10 e piu chi-

1 Judith IV, 6 (Greco : Betylua el Betomesthaem (a Betulia vicina) qitae est

e regione Esdreten, super faciem campi qui prope Dothaim. Cf. Volgata, IV, 5,

e VII, 3.

2 litdilh III, <MO (Greco): Et venit (Olophernes) super faciem Esdrelon prope

Dolaeam .Dothain qiiae est contra serram magnam ludaeae, et castramelatus

est inter Gaebae et Scytharum civitatem.

3 Tudith VI, 7-10 (Volgata;; VI, 10-14 (Greco),
i ludith XII, 7 (Volgata); XII, 7 (Gra-o .



IL NAHICODOXOSOR

lometri lungi da quel piano, e in mezzo ai monti, non pos-

sono per niuna guisa rispondere alia condizione qui imposta

dal libro sacro.

3 Betulia era al nord di Dothain, come risulta man ills

stumente dal testo l di Giuditta YII, 3 (Volgata e Greco), dov

si dice, che Oloferne dalla pianura di Esdrelon accostatosi con

tutto 1'esercito a stringer Betulia d'assedio, spinse le sue scmVn-

verso il sud flno a una cresta di monte da cui vedeasi Dothain;

ed allargossi, sulla linea est-ovest, da Belma o Belthem (oggi

1 5< -lame) fino a Chelmon o Cyamon (probabilmente Todierno

el-Yamon, distante 6 chilometri da Genin al nord-ovest) dio

stava dirimpetto ad Esdrelon 2
, ciofe alia citta di Esdrelon o

lezrael (oggi Zerain) da cui prendeva il nome la gran pianura.

L'assediata Betulia trovavasi dunque entro il triangolo, for-

mato da Dothain al sud, da Belma al sud-est, e da Chelmon

al nord-ovest
;
e la sua distanza da ciascuno di questi tre ver-

tici non doveva essere gran cosa, seppur non vuolsi dare al

cerchio degli assedianti una distesa troppo smisurata, e per

giunta, inutile. Or bene, tutto cio si avvera ottimamente in

Haraieq. Ed al contrario fallisce interamente a Sanur ed alle

sue vicine Mithilia e Tell-Khaibar, che trovansi al tutto fuori

di cotesto triangolo, ed a troppa lontananza da quei tre punti

e quel che piii monta, sono tutte al sud di Dothain: circostanza

capitale, che basta per se sola ad escluderle assolutamente da

ogni pretensione di rappresentare la Betulia biblica.

4 Betulia era sopra un arduo e scosceso monte, circon-

dato e protetto da altri monti 3
, con angusti valichi dappie,

1 La Versione Armena dice espressamente, che Dothain era al sud di Betulia,

2
Volgata VII, 3: Et venerunt

(i
Boldati di Oloferne) per crepidinem monti*

usque ad apicem, qui respicit super Dotliain, a loco qui dicitur Belma, usque ad

Chelmon qui est contra Esdrelon. E piu chiaramente il Greco VII, 3 : Et ca~

strametati sunt in valle prope Betijlua super fontem, el extenderunt in latitudinem

(s-jjsc?) super Dothain el usque Belthem, et in longitudinem (p.nxcc) a Bctylua

usque ad Cyamonem, quae est contra Esdrelon. Cf. ivi, 18.

3 Monies defendant illos, et muniunt illos colles in praecipitio conslituti. VII,

8 Volgata. Cf. Greco, VII, 10-13.
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e strette gole da passarvi appena due persone di fronte l
. Tal

e appunto Haraieq, a cui fanno dal sud-ovest all'est stretta e

gagliarda difesa il Gebel el Hassi, il Gebel el Bir Maleh, il mae-

stoso Scheikh Scibel, e il Gebel Haraieq el Mallah ; ed al piede

orientale di quest' ultimo monte corre uno stretto, che dal piano

di Esdrelon da accesso a quel di Dothain, e pel quale due sole

persone possono marciare di fronte. Laddove Sanur e Mithilia

e Tell-Khaibar posano bensi in cima ad elevati colli, di accesso

piu o meno difficile: ma essendo questi isolati, non hanno ne

angustie notevoli di passi all'intorno, ne baluardo di montagne
a ridosso.

5 Betulia era riccamente fornita di acque: avea una

fonte e un acquedotto dal lato di mezzodi, cui Oloferne fece

tagliare
2
;
e poco lungi dalle mura, parecchie fonti, a cui gli

assediati potevano attingere, eppercio furon da Oloferne in-

tercettate, ponendo a ciascuna una forte mano di guardie
3
;
e

nella valle sottoposta, un'altra fonte, a cui Giuditta recavasi,

come poc'anzi dicemmo, dal campo di Oloferne ogni notte per

lavarsi 4
: e inflne nel cuore stesso della citta, parecchie cisterne

e serbatoi di acque
5

. Simile ricchezza di acque vedesi tuttora

oggidi ad Haraieq e nei dintorni : perocche sul pendio del monte

El Assi zampilla un ruscelletto; piii sotto, a pochi minuti dal

villaggio El Bared verso il sud-ovest, havvi un pozzo chia-

mato Bir el Maleh, la cui acqua scorre entro un condotto, che

sJboccando un chilometro circa piu -lontano la riversa giu nella

valle; un altro pozzo fe poco distante, sulle radici dello Scheikli

Scibel
;
un altro, detto Bir Burin, sulle falde del monte Haraieq

el Mallah verso il nord, fornisce da due bocche acqua perenne;

ed al nord-est, ivi medesimo, sgorga una sorgente, d' inverno

e primavera, sempre copiosa: e nella valle tra El Bared ed

El Yamon s'incontra il pozzo detto Bir Sabe: e per ultimo tra

*
Volgata, IV, 6, VII, 5; Greco, IV, 7.

2 VII. 6 (Volgata).
3 VII. 7-10 (Volgata); VII. 7, it, 13, 17 (Greco).
* XII. 7 (Volgata e Greco).
5 VII. 11 (Volgata); VII. 20-21 )Greco).
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le rovine di Haraieq veggonsi parecchie cisterne, tagliate nel

vivo niasso, con altri avanzi di costruzioni giudaiche antiche.

Ma nulla di tutto cio trovasi a Sanur o a Mithilia, o a TV11-

Khaibar, dove invano si cercano condotti e ibnti: e poco giova

il supporre col Dalfi l

,
che a Sanur le fonti esistessero in an-

tico e venissero poscia otturate dal tempo: giacche Tipotesi e,

per non dir altro, al tutto gratuita ed arbitraria.

6 Manasse, marito di Giuditta, mori in Betulia e, secondo

la Volgata VIII, 3, in Betulia fu sepolto coi padri suoi: Mor-

Inns est in Bethulia cimtate sua et sepultus est illiccumpa-
trllms suis. Ma, secondo il Greco VIII, 3 e le Versioni che ad

esso attengonsi, egli fu sepolto nel campo tra Dothain e Be-

lamon (oggi Belame): Obiit in Betylua civitcite sua, et sepe-

lit'runt eum cum patribus ems in agro qui inter Dothaim et

Belamon. Per conciliar tra loro le due lezioni, convien dunque
dire che il sepolcro di Manasse (che fu poi anche di Giuditta,

XVI, 28) e de' suoi maggiori fosse bensi fuor delle mura di

Betulia, ma a poca distanza. Ora il campo tra Dothain e Be-

lamon comincia appunto ai piedi del monte Haraieq el Mallah,

su cui siede la nostra Haraieq-Betulia: laddove Sanur e Mi-

thilia e Tell-Khaibar distano da quel campo da 6 a 9 chilo-

metri. Anche adunque per questo capo elle non possono im-

medesimarsi colla vera Betulia.

7 Per ultimo, il Khalil Marta trae un ingegnoso argo-

mento dal nome stesso delPantica Betulia, messo a confronto

del moderno Haraieq. Egli avverte in prima, che nella ver-

sions Siriaca e nelle Arabe del libro di Giuditta, Betulia e

chiamata Bet Falo o Bet Falua: secondamente, che le ver-

sioni orientali della Bibbia, bench^ fatte sul Greco come la Si-

riaca, o sulla Volgata come le Arabe, sogliono ritenere fedel-

mente nei nomi proprii 1' antica forma semitica; onde, per

esompio, invece di Azotus, loppe, Plolemaix, Tyrus, Scylho-

polis, hanno Asdud, lafa, Acta,-Sur, Beitmn o />V/.NY/// ecc.

II che posto, e da credere che il vero.nomo clclla patria di

1

Viaggio<biblico in Orienle (Torino, IHT.'i : Vol. IV. pag. *)~.
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Giuditta, neirantica sua forma caldaica, fosse non gia Betylua,

come ha il Greco, o BethuUa come ha la Volgata, ma sibbene

Bet Falo o Bet Falua. Ora Falo o Fale in caldaico ha, tra i

varii sensi, anche quello di wcendiare o abbruciare;
l onde

Bel Falo significherebbe Casa dell' incendio, o simile. Ma in

arabo Haraieq, discendente dalla radice Haraq, incendiare o

abbruciare, significa appunto incendii o cose Inundate. Dunquo
il nome arabo moderno Haraieq

2 non e che la traduzione del-

Tantico caldaico Bel Falo: cioe del vero nome della citta di

Giuditta. Non accade aggiungere, che con questo nome non

hanno niuna affinita, ne di suono ne di signiflcato, le tre Be-

tulie rivali, soprannominate, Sanur, Mithilia, e Tell-Khaibar ;

laonde manca loro ancor da questo lato ogni titolo all'onore

che ambiscono.

E lo stesso dicasi di Beit-Ilua e di Genin, che da principio

noverammo tra le opinioni dei moderni
;
ma son le meno ac-

creditate. Per poco infatti che altri le esamini dappresso, scor-

gera che tanto Tuna quanto 1'altra citta vengon meno a tutte

o quasi tutte le condizioni volute dal sacro testo, e da noi qui

addietro discusse. A queste condizioni per contrario satisfa e-

gregiamente, come vedemmo, Haraieq, e la sola Haraieq. Quivi

adunque, secondo ogni ragione di probabilita, per non dire

con certezza (in siffatte questioni troppo dim'cile ad ottenere),

vuolsi collocare la Betulia di Giuditta. E tanto ci basti aver

detto intorno al problema del Silo di Betulia: problema, che

quantunque non abbia relazion diretta col nostro principale

assunto che e di cercare il Nabucodonosor di Giuditta, tut-

tavia, giunti a toccare del famoso assedio di Oloferne, appena

poteva da noi convenientemente trasandarsi.

1 Vedi il CASTELL, Lexicon Heptaglotlum. Londra, 1869.
*

II nome intero e, come da priiu-ipio dicemmo, Khirbet Haraieq el Mullah.

Ma Khirbet che significa rovine. e il prefisso generico che suol darsi a somi-

glianti avanzi di citta antiche. L aggiunto poi di el Mallah ha tra altri signi-

ficati quello di persona assai bella: e forse acchiude, nella tradizione di quei

paesani, un'allusione alia celebre eroina ehrea.
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XVIII.

La disfatta di Oloferne

Oloferne, dal campo di Damasco disceso, come vedemmo,
verso il mare Mediterraneo, accampossi nella gran pianura di

Esdrelon o lezrael
;
la quale stendesi dalla marittima di Acri

fino appie del monte Gelboe, fiancheggiata al nord dalle col-

line della Galilea e al sud dalla giogaia del Carmelo
;
e indi,

dalle falde del Gelboe per un'ampia valle scende con leggiero

pendio fino a Bethshean ossia Scitopoli (oggi Beisan) presso il

Giordano. Egli avea dunque alle spalle la Galilea, e di fronte

la Samaria e la Giudea, di cui doveva far conquista, prima di

proceder oltre verso FEgitto e PEtiopia, ultimo termine * della

grand'irnpresa affidatagli da Nabucodonosor. Un mese intiero

(doveva essere incirca TAgosto
2
) egli fece sosta nel campo di

Esdrelon, sia per dare un giusto respiro alle stanche milizie,

e ricevere intanto gli omaggi delle citta, sia per raccogliere

intorno a s6 tutte le forze e le salmerie dell' esercito, sparse

qua e la in varie spedizioni secondarie
; perocchfe tutte gli bi-

sognavano alFardua impresa che meditava 3
.

Primario scopo e diretto di quest'impresa era certamente

Gerusalemme
;
vinta la quale, sarebbe vinto di leggieri tutto

il paese. E per recarsi a Gerusalemme piu d'una via paravasi

innanzi ad Oloferne : sforzare cioe uno qualunque dei passi che

dal piano di Esdrelon mettono nel cuore della Samaria
; op-

1 Dal confronto dei versi di Iitdith I, 9. 1 1, 12, e II, 5 (Volgata; risulta

manifesto che la spedixione di Oloferne do^ea giungere lino ad termitws Ae-

Uiinpine. Cf. I. 9. 10. 12. II, 6, (Greco^.
2 Recenlcr fueranl campi eorum demessi, dice il Greco IV, 5; e la Volgata

IV. i : Congregaverunt frumtnta in pracparationem pugnae. Ora, siccome in

I'alcstina la inesse del grano si fa nel Giugno, e nel Luglio si vaglia e si ri-

pone nei granai ; la comparsa cola dell'esercito Assiro dovette accadere verso

il eominciare deH'Agosto.
3 Et fuit ibi men-Hem dierum ad colligenda, omnia impedimenta virlulis suae

III. 10 Greco;. Et sedit ibi per triyinta dies, in quibits diebus aditnfiri prtir-

n'pit universum exercilum virtutis suae
(III.

IS Volgata).
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pure, da Scitopoli infllare la consueta via commerciale, che

venendo da Damasco, conduce per Sichem e Bethel alia capi-

tale della Giudea
; ovvero, da Mageddo, che e nella pianura di

Esdrelon, traversare per la nota gola il Carmelo e giangere

sulla costa del mare di Jaffa : che era la solita strada militate

degli eserciti Faraonici tra FEgitto e la Siria l
. Niuna neces-

sita pertanto aveva Oloferne di arrestarsi all'assedio di Betulia,

che non era ne la sola, n& la maggiore delle fortezze nemi-

che, armatesi tutte airintorno a contendergli il passo. Ma ve

lo trasse, in sua malora, il pazzo puntiglio da lui preso con-

tro Achior. Imperocche, furioso per T insulto, che ei preten-

deva fatto da Achior al Gran Re, coiraffermare che, se fsraele

era in grazia e tutela del suo Dio, tutti gli eserciti di Nabu-

codonosor non varrebbero a vincerlo; sentenzid bensi di pre-

sente il Duce Ammonita a morte
;
ma invece di ucciderlo in

sul fatto, s' avviso di darlo prima in mano agli Israeliti, poi

assalir questi, e vintili e fattane strage, trucidar lui insieme

e in mezzo ad essi, afflnche egli medesimo col proprio fatto

cfimostrasse falsa la sua profezia, e venisse costretto a rico-

noscere e gloriflcare Nabucodonosor per unico Dio e padrone
di tutta la terra 2

. Percio, fattolo legare a' suoi soldati, il die

loro a condurre fuor del campo alia piu vicina terra dei ne-

mici, per consegnarlo alle lor mani. Questa terra era Betulia;

eppero contro Betulia dovette Oloferne dirizzare della guerra

i primi assalti, ed assediarla, ed ostinarsi a vincerne la prova ;

non presagendo che sotto Betulia gli dovea venir tronca d'un

solo colpo e la guerra e la vita.

Appena pertanto Achior fu dato in mano ai Betuliesi, il di

seguente
3
,
Oloferne fece avanzare tutto F esercito, di presso

a 150,000 tra fanti e cavalli, contro Betulia, e stringerla da

ogni parte. Egli stesso quindi si mosse ad esaminarne gli ap-

1 Vedi il MASPERO, Histoire ancienne de I' Orient (4. ediz. 1886), pagine

190-191.

2 Judith VI, 1-6.

3
Holoferttes anU'iti altera die praecepit exercitibiui suis nt ascenderent contra

Bethuliam. VII. d.



c visto dalla parte australe un acquedotfo rln> tbnii-

vala di acque, lo fece tagliar< '. Sno ilisiigno nra per fermo di

espugngre la citta a viva Ibrza di assalto <> di battaglia, con-

fldandosi di vincerla in pochi colpi : ma T arduita del inonte,
i

1'asprezza ed angustia de'luoghi dirupati e scoscesi che con-

vcniva superare, dove a nulla giovava la cavalleria, ed anche

la fanteria, non potendo spiegare liberamente le sue fbrze, avea

duro giuoco, il fecero tosto accorto esser 1'impresa piu mala-

gevole che da prima non paresse. Laonde facilmente si arrese

al saggio avviso dei capitani di Moab ed Ammon, i quali, meglio

conoscenti del modo di guerreggiare per quei monti di Pale-

stina, il consigliarono a prender Betulia per sete, intercettando

agli assediati i pozzi e le fonti che eran fuor delle mura : ei

serberebbe cosi, col solo dispendio di qualche poco piu di tempo,

intere e fresche le sue milizie ad altri piu degni combatti-

menti 2
. E cosi egli fece. Ridotti pertanto i Betuliesi alia sola

acqua delle loro cisterne, questa dopo 20 gior.ni
3
, benche di-

stribuita a ciascim cittadino in scarsa misura, venne a man-

care : onde cominciossi a sentire 1'orrendo spasimo della sete:

spasimo piu rabbioso che non quel della lame : e i men validi

gia cadevano esausti per le piazze e per le vie '. Di cho, tutto

il popolo, levando alti pianti e grida, si diede a scongiurare

0/ia, principe della citta, a fare pronta dedizione al nemico
;

men duro parendo loro il divenire schiavi degli Assiri o anche

perire di subita morte per le costoro spade, che non quel lento,

agonizzare e consumarsi dalla sete. Ozia a gran fatica ottenne

1 VII. 6.

2 VII. 8-10.

3 Invece dei 20 giorni della Volgata, il fireco ha 34 giorni ;
ma esso li

computa dal primo accostarsi che fecero. gli Assiri a circondar la citta: Man-

sentnt in circuitu eonim castra Assur (Kcbn.t triginla qualuor. Et defecerunt

omnibus habitantibus Betylua omnia recepiacuta ana aquarium (VII. 20). Laddove

la Volgata numera i i.0 giorni dal di che furon poste le guardio alle fonti :

Et constitute per gyrum centenarios per singulos fontex. Cumqm ista custodia

per dies viginti fuisset explela, defecerunt cisternae etc. (VII. 10. H).
4 Et consternati .stint infantes eorum el rnitlieres eornm et iuvenes de/ecernnl

prae siti, et cadebant in plateis ciritatis i-t in trtntsitibns ftorttinun. rl nri erat

robur ultra in eis (VII. 22. Greco).
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che sostenessero altri cinque giorni, durante i quali forse Iddio,

mosso a pieta, avrebbe mandate loro V aiuto opportune. E
Iddio mandollo di fatto

;
non gia quale Ozia e i Betuliesi spe-

ravanlo, cioe una copiosa pioggia da riempir le loro cisterne;
1

ma di tutfaltra e inaspettatissima e maravigiiosa forma, ispi-

rando a Giuditta Teroico fatto, che ella, entro lo spazio ap-

punto di quei cinque di, intraprese e condusse felicissimamente

a termine.

A noi qui non accade ripetere il racconto del notissimo

dramma, descritto con si bella ed eloquente semplicita nei Capi

VIII-XVI del Liber Judith. Bensi, al nostro assunto importa

il far qualche osservazione sopra le comeguenze del maravi-

glioso colpo, assestato dall'eroina ebrea alia cervice del Gene-

ralissimo assiro.

E in primo luogo: Forse a piu d' uno sembrera strana e

incredibil cosa, che Tesercito assiro, per la morte del solo

Oloferne, andasse subho in cosi grande scompiglio; e tutti, ca-

pitani e soldati, presi da un pazzo terrore, si dessero imman-

tinente, abbandonato il campo, a precipitosa fuga; prima an-

cora di venire assaliti dal nemico, giacche i Betuliesi, secondo

Sordine di Giuditta, dopo avere sospeso in alto sulle mura

della citta la testa di Oloferne, si diedero bensi a fare dalle

loro alture minaccioso e insultante strepito d' armi e di trombe,

ma non ne discesero, se non quando ebber veduto gli Assiri

prendere dalle loro tende spontanei la fuga
2

.

1 Et millet Dominits pluriam ad impletionem cisternanim nostrarum. et noti

deficiemtiti ultra .Till, 31. Greco). Cosi sperava Ozia : e la sua speranza era

ben fondata
;
tanto piii che dovean essere allora i priini d' Ottobre, quando

sogliono aversi in quella contrada IP prime piogge autunnali. E che si fosse

in Ottobre, oltrecche ,lo esigono le date qui sopra notate, si conferrna dal te-

sto Mil, i. I della Volgata, in cui si dice che Giuditta contava a quei di tre

anni e sei mesi di vedovanza, e che Manasse, suo marito, era morto durante

la mes'se dell'orzo, la (jnale si fa in Aprile : or dall'Aprile all'Ottobre corrono

appunto sei mesi.

2 Exile cum impetu, /tow ut descendatis deorsum, sed quasi impetum facien-

tes.... Cumqiie cognoveritis fugere eos, ite post illos securi etc. XIV. 2. o; l"t-

dentes ilaque filii Israel fiigientes, secnti sitnt illos. Desceitderuntqtte clangentes

tubis et ulnlantes post ipsos. XV. 3 (Volgata
1

. Cf. XIV. 2-4, XV. 3 (Greco).
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Certamente, in un <>s<>ivit<> bon disciplinato sarH>l><> difficile

1'avverarsi d' mi simil ihtto: perocche, tolto di mezzo per qual-
si,-isi accidente il Dure supremo, vi sottentrerebbe tosto al co-

inando un altro del Generali p capitani, il quale proseguirHiho

l;i guerra, o almen salvoivl>b<> con buona ritirata il grosso d<>ll<>

truppe. Cosi, per citare un esempio antico, quando il corpo dei

Dii'timila Greci, militanti per Giro il giovanj contro Artaserse

Mnemone, ebbe perduto il suo comandante Clearco, ucciso a

tradimento dai Persiani; non percio sgominossi, ma sotto il

comando del nuovo duce, Senofonte, esegui la famosa liiliruln,

conducendosi in sa-lvo, attraverso infinite difficolta, per oltre

a 1200 miglia di paese nemico o barbaro, dalle rive del basso

Eufrato flno a Bisanzio.

Ma delle milizie orientali, e specialmente di quelle d' Olo-

ferne, non vuol giudicarsi come si farebbe delle greche o ro-

mane, o dell' europee d'oggidi. Lasciando stare, che 1'esercito

d'Oloferne era una grande accozzaglia, mal compatta, di genti

diverse, trattevi piu o meno a forza e incorporate cogli Assiri,

ne tenute altrimonti in freno che dal prestigio o despotismo

assoluto del Generalissimo; laonde, mancato questi, non e ma-

raviglia che ogni cosa andasse a fascio : egli e da notare, che

presso gli orientali (e vedesi pure oggidi tra i Turchi e gli

Arabi) il fatalismo ha gran forza anche in guerra; sicche basta

talora un disastro, perche la fantasia delle moltitudini creda

vedervi un decreto irrevocabile del Cielo, avverso all'impresa,

<} perda di colpo ogni animo e baldanza. Nel caso poi d' Olo-

ferne, cotesta apprensione dell' ira celeste, la quale altramente

potrebbe dirsi superstiziosa, ebbe una giustissima e straordinaria

cagione, che qui convien rilevare. Oloferne, nella sua risposta

ad Achior, aveva, in presenza di tutto 1'esercito, gittato come

una sfida al Dio d'Israele: che Egli non potrebbe difendere

e salvare dalla potenza di Nabucodonosor il suo popolo. Ed

ora ecco: 1' empio sfldatore giaceva decapitate ed esangue per

mano d' una femmina imbelle di cotesto popolo. Era dunque
evidente la potenza formidabile di cotesto Dio, evidente la sua

vendetta; cui sarebbe follia il provocare piii oltre. Ecco la ra-
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gione del profondo e misterioso terrore. che invase in un subito

gli Assbi, e li spinse, tremanti e forsennati, in precipitosa

fuga
1

. Aggiungasi, che Iddio stesso, come appare dal sacro

testo 2
,
a compier 1' opera del portentoso salvamento d'Israele,

infuse nel petto ai nemici quello straordinario e irresistibile

spavento: a quella stessa guisa che, tanti secoli innanzi, aveva

in quei campi medesimi di Esdrelon colpito di terrore Sisara

e tutto 1'esercito de'Cananei 3
, per darli in preda a Barac e

a Debbora; e poscia, avea messo spavento e scompiglio nel

campo dei Madianiti, assaliti da Gedeone 4
;
e sgominato con

misterioso strepito notturno di carri e cavalli ed armi tutto il

campo dei Siri che assediavano Samaria 5
;

e disperse, a

mera forza di arcana paura, T immane esercito dell' etiope Zara

assalitore di Asa, Re di Giuda 6
.

Un'altra considerazione ci convien fare sopra le conseguenze

del colpo di Giuditta; ed essa riguarda F impresa generale,

che Nabucodonosor aveva affldata ad Oloferne. Quest' impresa,

che dovea stendersi, come sopra notammo, fino all'Egitto e

air Etiopia, rimase tronca ad un tratto sotto Betulia; e non

solo tronca, cioe vietata dal proseguire oltre, ma eziandio di-

strutta, in quanto che le conquiste, dianzi fatte dal Generale

assiro, dovettero andare, almeno in gran parte, perdute. Im-

perocche, nel furioso sbandarsi e dissolversi che fece tutto

T esercito cV Oloferne
;
mentre gli Assiri, coi Medi e Persi, che

ne costituivano il nerbo, preser la fuga verso la Siria e 1'Eu-

frate, inseguiti fin oltre a Damasco dagli Ebrei che da ogni

parte di Palestina loro corsero addosso, facendone per via

grande strage
7

; egli e manifesto, che tutte le altre milizie,

1

Cumqne omnvs ejrercitits decollatitm Holofernem audisset, fugit mens ft

consilium abeis, et solo tremore etmetu agitati, fugae praesidiuin summit. XV. 1.

2 XIV, 4. 5 ; XVI, 14.

3
Perterntitque Dominns Sisaram et omnes currus eim, universamqiie rttulli-

tuilinem etr. JCDICCM, IV, lo.

*
JIDICIM, VII, 2*. *3

> IV REGIM, VII, 6.

6 II. PAIUUPOM. XIV, 12.

7 XV, 5. 6. Volgata. Nel Greco, XV, 5, si aggiunge che i figli d' Israele

dissipaverunt eos plagt magna, quoadusque pratterierunt Damasetim et fines eitis.



IL XAWCOnOXOSOR

Animoniti, Moabiti, Idurnei, Fenicii, Siri, Arabi ecc. ,
che Olo-

ferne avea trascinato seco dai paesi soggiogati, dovettero tor-

narsene ciascuno al proprio paese; e che i paesi stessi < !<

citta, curvatesi dianzi per inera forza e paura al giogo assiro,

dovettero scuoterlo, e profittando del tremendo colpo, onde la

possanza del Re di Ninive, per la disfatta del suo piu grande

esercito, trovavasi momentaneamente infiacchita, rivendicarsi

in liberta.

Ma le forze dell' Impero assiro non erano tuttavia, per tal

disastro, ridotte al niente; e il flero Nabucodonosor non pote

far a meno di provveder tosto alia riscossa, armare un nuovo

esercito, e ritentar 1'impresa che ad Oloferne era, in sul piu

bello, per si strano modo fallita. Secondo il testo greco di

Giuditta *, come gia a luogo suo notammo, Nabucodonosor

avea fin dal principio disegnato di recarsi poi egli in persona
a prender possesso e far giustizia dei popoli ribelli, che Olo-

ferne, precedendolo, avrebbe vinti e soggiogati. Ma ora toccava

a lui stesso di rifare, almeno per gran parte, 1'opera che avea

commessa al suo Generalissimo: e troppo e verosimile, che di

fatto ei vi ponesse prontamente mano.

Or qui, i Fasti assiri di Assurbanipal vengono mirabilmente

a incontrarsi e dar quasi la mano al Libro di Giuditta, in

quanto sembrano continuarne e compierne il racconto; perocche,

dove 1'autor sacro, dopo narrato il trionfo della sua eroina,

piu non si briga ne degli Assiri n6 di Nabucodonosor, siccome

omai estranei al suo scopo; quei Fasti al contrario, descri-

vendo le guerre di Assurbanipal nelP Occidente asiatico, nan

tutto il sembiante di descrivere appunto quella riscossa, che

tcstfe noi aspettavamo, dopo la gran disfatta di Betulia, da

Nabucodonosor. Certamente, di cotesta disfatta non si trova,

ne puo aspettarsi che si trovi, niuna espressa menzione nei

testi assiri: essendo noto costume delle Iscrizioni regie (non

solo assire, ma anche d'altri paesi), di parlar solo di vittorie

e trionfi, tacendo o dissimulando le sconfitte. Ma essi ci por-

*
II, 6-11, 19.
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gono tuttavia alcuni indicii preziosi ;
e noi qui ne porremo in

rilievo i due phi important!.

1 Assurbanipal, nel gran Cilindro de' suoi Annali T

,
rac-

conta a lungo la guerra
-
ch'egli in persona condusse e le

vittorie che ottenne contro gli Arabi, conflnanti della Siria e

Palestina, per punirli della parte da lor presa in favore del

gran ribelle di Babilonia, Samassumukin, suo minor fratello.

Or qui ricompaiono in gran parte gli stessi paesi, lo stesso

teatro e le stesse scene, che gia vedemmo nel terzo periodo

della spedizione di Oloferne. Tra gli altri nomi, Assurbanipal

trae in mezzo i re da se vinti di Arabia (Aribi), dei Cedareni

(Kidrai), dei Nabatei (Nabaitai), che sono i Madianiti della

Bibbia
;

le region! deir Hauran (Haurina), degli Ammoniti

(Bit-Ammani), dei Moabiti (Mu' aba), degli Idumei (Udume) da

se corseggiate; il paese di Sobah (Subiti) nella vicina Siria, e

la gran citta di Damasco (Dimaska) dov' egli tenea come quar-

tier generale
3

;
che sono appunto i nomi e le region!, indicate

o espresse nella campagna siro-arabica di Oloferne. E pari a

quei'd' Oloferne sono i modi della guerra, condotta da Assur-

banipal: abbattere per tutto i santuarii ed asportare via gli

Iddii; mettere a fll di spada la gioventu guerriera, e trarre

prigioni e schiavi le torme del popolo imbelle
;
dar fuoco alle

tende e capanne, incendiar le campagne e le messi, tagliare

gli alberi e le vigne ;
far bottino specialmente degli armenti

di pecore e buoi e cammelli; saccheggiare inflne e devastare

spietatamente ogni cosa: cotal che il testo cuneiforme sembra

1 Vedine il testo, trascritto in caratteri nostrali e tradotto in tedesco, da

SAMUEL ALDEX SMITH nell' Opera gia da noi citata : Die Keilschrifttexle Asnr-

banipals etc. Heft I; Die Annalen nach dem Cylinder R> 1 (Lipsia, 1887).
2 Cilindro R> i, colonna VII, lin. 82 al fine, col. VIII, col. IX, col. X

lin. 1-3.

* Parlando della sua vittoria contro il Re dei Cedareni ; Assurbanipal
dice: I suoi Iddii, la madre, la signora, la moglie. la famiijlia sua, tutti gli

abitanti del paese di Cedar, asini, cammelli e armenti minori, tuttoquanto,

pel favore di Assur e d'Istar, miei Signori, le mie mani presero. Feci pren-
dere ai loro piedi la via di Damasco. Nel mese di Ab, il terzo giorno... io

partii da Damasco; per sei Kasbukakkar (misura itineraria' di paese, marciai

tutta la notte, verso Chulchula ecc. Cilindro R>1, colonna IX, lin. 3 e segg.
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anche qui uiTeco fedele del biblico, e rende snnjtiv piu ve-

rt isimile il credere, che Assurbanipal rifacesse appunto in quello

stesse contrade la guerra, gia fatta e vinta da Oloferne, ma

poi riuscita di niun pro, -a cagione del nuovo ribellarsi di qiu'i

popoli dopo la tragica fine del medesimo Oloferne.

2 Assurbanipal, enumerando nel Cilindro i popoli gia suoi

sudditi, cui Samassumukin avea soddotti seco in ribellione
;

nomina insieme cogli abitanti dell' Akkad, della Caldea, del-

1'Aram, della Marittima, della Susiana, del paese di Guti, ancj-ic

quei AelFAharri, cioe del paese d'Occidente, sotto il qual

nome vien sopratutto la Palestina,
l e quei del Meluhhi, cioe

dell' Egitto-Etiopia (colonna III. lin. 97-103); ma poscia, nar-

rando la vendetta ch'ei prese di questi ribelli, si vanta bfiisi

d'avere tornati in piena soggezione 1' Akkad, la Caldea, TAram,

la Marittima (col. IV. lin. 97-109), e descrive a lungo la tre-

menda guerra contro la Susiana (col. IV. lin. 110 col. VII.

lin. 81), e poi quella d' Arabia, qui sopra da noi accennata;

ma non fa piu il menomo motto ne delFJ/mrr/, ne del MI--

luhhi, cioe ne della Palestina ne deU'Egitto. Questo silenzio

e eloquentissimo. Esso signiflca che il Gran Re non pote di

questi due paesi prender niuna vendetta: e siccome 6 incre-

dibile ch'egli ancor di questi non la volesse e non la tentassc,

convien dire ch'ei la tento sibbene, ma non vi riusci : e cio

per qualche gran sinistro, incontrato alle sue milizie, ma al-

tamente da lui dissimulate
t
nel pomposo racconto delle sue

vittorie 2
.

Se non che, quei che tacciono i suoi Fasti, ce lo rivela il

Libro di Giuditta. Dal quale sappiamo, Oloferne aver avuto

bensi dal Re di Ninive 1'incarico di soggiogare i rilDelli, so-

pratutto dell'Occidente, coirEgitto fino ai conh'ni d'Etiopia; ma
la sua impresa, riuscita felicemente fino alle porte della Sa-

1 DKLITZSCH, Wo lag das Paradiex; pag. 271.

2 Al modo stesso ehe Sennacherib, nel racconto della sua guerra di Pa-

lestina, diesimula artatamente (lasciandolo tuttavia in modo vago trasparire*

1'orrendo disastro, che il costrinse a troncar subito la guerra e tornarsene a

Ninive.
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maria, essersi qui, per la morte di lui violenta, arenata d'un

tratto e disciolta. N il Re stesso oso piu ritentare cotesta

terra fatale, per vendicarvi, come in Arabia ed altrove, 1'onta

delle proprie armi; quantunque cio sembrasse richiedere ad

ogni modo e la fiera tempra di lui e il costume de' suoi mag-

giori, e 1'onore dell' Impero assiro. Quel misterioso e profondo

terrore, che avea, sotto Betulia, conquiso e sbaragliato in un

attimo 1' immense esercito degli Assiri, invase anche il petto

del Re. Egli non si ardi sfidare una seconda volta la potenza

formidabile di quel Dio d'Israele che vigilava alia difesa del

suo popolo eletto; laonde pose giu e abbandono del tutto il

pensiero di ricondurre sotto il proprio giogo la Palestina, ben-

che statagli fino a pochi anni addietro uinil vassalla. 1

E colla Palestina, dovette abbandonare anche 1'Egitto; benche

questo, e per la sua sovrana importanza, e per essere stato gia la

piu bella e gloriosa conquista di Assurbanipal medesimo nei pri-

mordii del suo regno, a lui dovesse stare a cuore il riconqui-

stare, piu che non verun'altra delle province ribellatesi. II fatto

si e che dopo la fortunata rivolta di Ps:immetico I contro As-

surbanipal, 1'Egitto mantenne la propria indipendenza e non

torno mai piu sotto il giogo assiro.

Dai riscontri qui sopra esposti, lasciamo al saggio lettore

il trarre la illazione che essi naturalmente suggeriscono. A noi

basta aver additato 1'affinita e connessione, inaspettata bensi,

ma pur evidente, che corre tra i ftitti narrati negli Annali di

Assurbanipal, e quelli del Libro di Giuditta : donde si fa sem-

pre piu probabile T identita del Nabucodonosor di Giuditta col-

TAssurbanipal dei monumenti assiri.

1 Nella Lista dei Re tributarii di Assurbanipal, sotto 1'anno 667 av. C.,

leggesi il nome di Manassc Re di Giuda.

Serie XIII, vol. IX, fasc. 905. 35 22 fellraio 1888.
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l Continuazione dell'articolo inserito nel quaderno 904).

Roma. I doni della Capitale del mondo cattolico, dal di

che cominciainmo ad annoverarli ne' precedent! quaderni, creb-

bero Tun dieci cotanti; la qual cosa ci obbliga a tornarvi sopra;

che colpa imperdonabile sarebbe la nostra il preterirli. Ci si

para anzitutto davanti il grandiose gruppo in bronzo offerto

dalla Propaganda, gruppo allegorico, nel quale non sapresti

che ammirar di vantaggio se Pelevato concetto, ovvero la per-

letta esecuzione. Esso rappresenta le glorie immortali del Pon-

tificate di Leone XIII felicemente regnante; il cui stemma ivi

grandeggia sovra un globo, a dinotare il suo spirituale ed uni-

versale dominio su tutto il mondo. Sotto il globo accosciasi un

leone, che tiene tra suoi artigli parecchi rotoli, su sui a let-

tere d'oro sono incisi i titoli di varie encicliche del Santo Padre,

relative alia filosofia deirAngelico, al terz'Ordine di S. Fran-

cesco, alia propagazione della devozione del S. Rosario, alia

condanna degli errori moderni e della Massoneria. A megiio

significare questo concetto lo statuario rappresento a destra

dello stemma S. Tommaso c0n in mano la sua Somma, a sini-

stra S. Francesco genuflesso'e con la destra stesa verso il

globo in atto di sorreggerlo; presso alia base da un lato lo

stendardo massonico rovesciato e ripiegato in segno di scon-

fitta, con 1'idra a tre teste che gli si avviticchia d'intorno; e

dall'altro lato la figura della fama, che registra cotesti fasti

del presente Pontificate, illustre pel trionfo della scienza sim-

boleggiata nell'Aquinate, della carita raffigurata nel Serafino

d'Assisi, e per la sconfitta degli errori e della setta anticri-

stiana, vera incarnazione di Satana, ond'essa ebbe i natali e

da cui eredito lo spirito di ribellione, di superbia e di men-

zogna.
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Un altro dono ci richiama parimente alia memoria lo zelo

del Pontefice in rinfocolare gli animi nella devozione alia B.

Vergine del rosario, a fine di meglio meritarne la protezione,

ed 6 una leggiadrissima statuetta di Maria in argento nichel-

lato
;
la quale tiene nel destro braccio avvolto il rosario, e col

sinistro regge il suo divin pargoletto, che con dolce sorriso le

presenta una ghirlanda di rose. E una gentile idea del ch. Cav.

Flandoli, un finissimo lavoro del Prof. Trabacchi e un prezioso

dono del Collegia de* Bussolanti.

La Segreteria dell'Elemosineria Apostolica offre al Santo

Padre un inginocchiatoio impelliciato di mogano, e messo a

graziosi fregi di metallo dorato, che bellamente incorniciano

un gentilissimo smalto, rappresentante in pittura varii an-

gioletti.

M. Ferrata Gli fe dono di una splendida acquasantiera,

nel cui mezzo campeggia un medaglione d'argento appannato,

rappresentante in rilievo Feffigie della B. V. col suo pargoletto al

collo, e sotto un angelo in capo alia, pila delFacqua benedetta;

e tutto intorno in dodici scudetti a smalto 1' imagine degli Apo-

stoli. E un lavoro non meno ricco per materia che per arte.

II Capitolo di S. Maria in Cosmedin e il Capilolo dei Santi

Celso e Giuliano. L'offerta del primo e una pianeta leggia-

dramente ricamata in oro
;
e del secondo un Crocifisso in me-

tallo dorato con belle cesellature e fregi di finissimi smalti,

nonche un reliquiario ornato di angioletti, fiorami e meda-

glioni d'argento su fondo d'oro.

Bellissimi doni sono altresi una penna d'oro di M. r
Farrugia,

protonotario apostolico; un quadretto delFAnnunziata in avorio,

chiuso in una cornice d'ebano stupendamente intagliata e adorna

d' intarsii di madreperla e di avorio, dono di Mr Cassetta ele-

mosiniere del Papa; tre grandi medaglie, una d'oro, un'altra

d'argento e la terza di bronzo, commemorative del Giubileo di

S. S., offerte dalla Societa Primaria Cattolica; il Crocifisso di

S. Carlo Borromeo, prezioso dono del Duca di Gallese; e un

tntlico di nuova foggia, nel cui mezzo splende una croce in

filigrana d'oro su fondo di mosaico bianco, terminata ai quattro
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capi dai busti de' quattro Evangelist! in argento e da altrot-

tante gemme d' incomparable grandezza e splendore, in mezzo

nll<> quali e nell' intersezione de' due bracci della croce azzu-

n'ggia un grandissimo zafflro, che porta inciso il volto santo

di Cristo. Ne' sportelli laterali del trittico lustrano in flnissimi

smalti da un lato lo stemma di Leone XIII, dall'altro la de-

dica del Comitato italiano degli Ordini Equestri Pontificii, di

cui e dono. Cotesto trittico e un capolavoro del Signor Ferret,

gia premiato nell' Esposizione di Norimberga.

Arrogi alle sopraddette offerte un grande ostensorio ingem-

mato, del Signor Filippo Viti
;
un Crociflsso d'argento dorato

su croce di malachite e un rocchio di marmo africano con base

e cimasa di portasanta antica, del Signor Rufinoni; un altare

in marmo bianco ornato di mosaici bizantini, de'FF. Poscetti;

una copia delicatissima di un quadro Raffaellesco rappresen-

tante la Madonna di Perugia del Cav. Carlo Santarelli; una

graziosa imagine di Maria in miniatura coronata di un serto

di flori in argento, e chiusa in una cornice messa a intagli e

dorature sullo stile del seicento, presente di Mr
. Negrotto; bei

saggi della Tipografla poliglotta; 1'intera Collezione della Civilta

Oattolica, dono di Mr
. Gioacchino Auge; un quadro simbolico

raffigurante le geste del presente Pontificate, pittura del Grandi

e dono dei Camerieri Segreti del Papa; una raccolta di bel-

lissimi disegni della Primaria Associazione artistica; ogni fatta

arredi sacri e biancheria da chiesa, da dosso, da tavola. da ca-

mera, lavoro e offerta di monasteri, di educandati e di pie si-

gnore, e dovizia di vasi sacri in oro e in argento; de' quali

parecchi pregevolissimi per lavori di cesello e di smalto e guer-

nimento di gioie, donati da varie chiese e da pie associazioni.

Arrogi un inginocchiatoio sormontato da un trittico, nel cui

mezzo sorge un gran Crocifisso ricamato in lana, e ai lati i

simboli della Passione, lavoro e dono della Signora Maria An-

tonini; una fedele riproduzione in legno delle Cappellette di

S. Stanislao Kostka, in cui S. S. Leone XIII celebro la sua

prima Messa, graziosissimo lavoro e pregevole dono del Col-

]<
iuio Pio-Latino-Americano; un altare in legno di stile bi-
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zantino ofFerto dal Signer Fiorentini Giuseppe; una testa da

donna in bronzo di bellissimo getto della ditta lanetti; due an-

fore gigantesche coronate da un magniflco festone di fiori e

dall'arma del Papa in porcellana bianca su fondo azzurro dello

stabiliinento meccanico agricolo ;
le quali flgurano nella se-

zione romana, perche romano e il lavoro, ma vennero offerte

dalla citta di Veroli. Arrogi in fine a tutto questo una bellis-

sima statua in bronzo di Gesii Bambino, che nelFuna mano porta

il vessillo della S. ta Infanzia e con Taltra benedice la Pia As-

sociazione, che da lui s'intitola e della quale e dono; due grandi

buste con dentrovi un doppio apparato in argento e in me-

tallo dorato e tutto il bisognevole per un solenne Pontifi-

cale, ricco presente d'ignoto benefattorej un medaglione in oro

nel cui centro cainpeggia in mosaico bizantino una devota ima-

gine di Maria, regalo di S. E. il Principe Colonna; e via di

questo passo, che non si verrebbe mai a capo a volere anno-

verare tutti i doni offerti dai Romani al Santo Padre. Ma, Dio

buono! come lasciar di mentovare per esempio il dono delle

fanciulle del Catechismo; le quali solo a prezzo di grandi sa-

crifizii possono aver messo da parte tanto denaro che bastasse

alia ricca offerta di un bacile e di una brocca d'argento e di

un paio d'ampolle a sovrapposte di gentilissimi florami pari-

mente in argento
J
? Come tacere del gran Ciborio del Signor

Robiano, magniflco lavoro in metallo dorato di gotico stile con

le guglie terminate da globi di cristallo di rocca; e di quel

gioiello di Ciborio in marmi preziosi e di stile romano, che

altamente onora il Cav. Luigi Medici e Carlo suo flglio? Come

trapassare, senza degnar di un guardo, la gran tazza fea-

cellata del Signor Tommaso Saulini, sculta in marmo giallo

di Siena e assettata sovra una splendida base di legno a

bellissimi intagli e dorature? Come non menzionare la statua

1 Ai doni del Comm. Sterbini, da noi annoverati in altro quaderno, deb-

besi aggiungere un grande ed antico baoino cinese di gran pregio da lui e

dalla sua consorte ofTerto a Sua Santila. Parimente alia tabacchiera d oro bril-

lantata, dono del Circolo di S. Pietro, di cui facemnio gia menzione, vennero

ad aggiunirersi quattro croci pettorali in oro dal inedesiino presentate a Sua

Santita.
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in bronzo di S. Luca offerta dall'Accademia <li questo nome;
o la bella immagine di Maria col pargolo Gesu in braccio,

dipinta a olio e chiusa in una ricca cornice di ebano vaga-

mente intagliata, dono dell'Accademia di Francia in Roma; o

le bianche e chermisine stole con tanto amore ricamate in oro

dalle alunne della Trinitk de' Monti, e da quelle delle Suore

Dorotee? Ci si perdoni la lungaggine e la noia del mettere che

facciamo sugli occhi de
1

nostri lettori piii o meno le stesse cose;

ma noi non possiamo defraudare di una giusta soddisfazione

tanti donatori che hanno pur caro di vedere qui menzionate

le loro offerte. Pero proseguiremo con coraggio il nostro elenco :

dicemmo elenco, perch6 1'inflnita copia degli oggetti non ci

consente di descriverli, ma di accennarli appena; e anche in que-

sto non abbiamo lieve briga e faccenda.

Nella gran sala riserbata ai doni di Roma ammirammo tra

gli altri oggetti, gia mentovati, un magniflco seggio pel trono

papale, in cui gareggiano insieme Tarte dell' intaglio, della do-

ratura e del ricamo in oro e in seta, lavoro e dono delle alunne

di S. Giuseppe: un grande Ostensorio di bellissimo stile in me-

tallo dorato con guernimenti di gioiellerie, di angeli e di fi-

gure simboliche a tutto rilievo, ricco presente della Banca ar-

tistica operaia e della Cassa di Risparmio; un corredo d'altare,

in cui spicca una stola con grande studio e amore ricamata

dalle Figlie della Provvidenza, delle quali dono; e un ritratto

del Papa di grandezza naturale, tratteggiato dal signer Ta-

dolini con molta verita, e grazia, e nel quale le scarne e bian-

che fattezze del Pontefice sono animate da quell' incarnazione

che le colora, quando Sua Santita, coiranima sulle labbra fa

uno de' suoi splendidi discorsi. Ci parve altresi stupendo lavoro

il disegno del Seitzs rappresentante la Nativita, di N. S. Che

venustk di sembianti, che grazia di movenze, che delicatezza

di contorni e che bello e armonico sbattimento di luce e di

ombra in quel numeroso gruppo di figure! Nulla poi diremo

dell' impareggiabile quadro della Santa Famiglia donate dalle

signore Giulia ed Ersilia Sterbini
; perch basta il sapere che

e quadro originale, o almeno antica e perfetta copia del Sarto.



VATICANA 551

Pregevoli doni da non lasciarsi davvero nel dimenticatoio

sono gli arredi sacri dell'Arciassociazione dell'Adorazione per-

petua; il busto di Sua Santita in argento d'ignoto donatore;

un piatto parimenti in argento cesellato, offerto dal R. D. Vin-

cenzo Tommi
;
due grandi orologi da torre di nuovo, ingegnoso

e semplice meccanismo, lavoro e dono del signor Rosati; i drappi

del signor Buttarelli; i cerei miniati del signor Pisoni e quelli

del signor Castrati
;

i disegni a colori su fondo d'oro degli an-

tichi mosaici cristiani, dono del Collegio Armeno; un ritratto

del Pontefice tessuto in flnissimo velluto, lavoro e dono del

signor Giuseppe Garibaldi; e altri svariatissimi oggetti, tra

quali non vogliamo neppure omettere gli elixir e i balsami

delle suore e delle educande del S. Cuore
;

il tavolinetto e

le sedie da giardino colorite di gaie vernici del signor Gio-

vanni Popolini fioraio, e quel trionfo di flnissima cioccolata

che vedesi dentro una gran conchiglia posta in capo a un gra
zioso moretto, sculto in atto che inarcasi e si accoscia sotto

il peso, ond'e premuto, dono del signor Gioacchino Loreti.

Ma quel che in venusta e in grazia avvantaggia ogni altro

dono e un ca-polavoro in ricamo che fa strabigliare i visitatori

della Mostra. Esso consiste in un ritratto di S. S. Leone XIII

tirato a punta d'ago con tanta finezza d'arte, che quanti lo

veggono, a prima vista lo scambiano con una bella e delicata

incisione. Perfino un occhio acuto e ausato a siffatti lavori,

qual esser suole generalmente quello delle signore, non giunge

a scoprirne il mirabile artiflzio. Pero al primo vederlo non vi

si ammira che Peccellenza del disegno, e ognuno esclama:

Che bella incisione! che ritratto fedele! Egli e desso il Papa,

non ne scatta un pelo ! Ma qual non e la sorpresa di tutti,

quando al dare la volta al quadro, che con saggio avviso fu

reso mobile e girante sovra se stesso, appaiono manifesti i

punti delFago e i delicatissimi flli! Allora tutti escono in un

O largo e tondo come quello di Giotto, e corrono con 1'occhio

alia targhetta per leggervi il nome di chi condusse con infinita

pazienza e con tanta maestria quel capolavoro di ricamo. Se

non che la targhetta non porta scritto in fronte che questo
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motto le Fit/lie <li Maria! Bravissime dunque le Figlie di

Maria, alle quali il solo amore, viviflcato dalla fede, verso il Vi-

cario di Gesii Cristo, poteva avvalorare Tanimo e guidare la

mano in un' opera si delicata, lunga e laboriosa, condotta a

capo, a quanto ci venne assicurato, nello spazio di un mese.

Ragion vuole che nel novero dei doni di Roma riserbiamo

altresi un posto speciale a quelli degli Ordini religiosi, che

hanno il loro centro o la loro Casa-madre nella citta eterna;

i quali malgrado il loro impoverimento per la conflsca de' loro

beni, largheggiarono tuttavia generosamente col Santo Padre

sia in donativi, sia piii ancora in contanti, di cui per altro non

sapremmo dire generalmente Pammontare. Sappiamo soltanto

di un Ordine religioso che gli ha deposto a' piedi un'offerta di

cento e cinque mila lire.

GLI ORDINI RELIGIOSI.

I Domenicani. II dono di quest'Ordine insigne, che di&

alia Chiesa un S. Tommaso d
1

Aquino, esser non potea diverso

da quello che fu, cioe, la statua in bronzo dorato del Dottore

angelico, di bellissimo getto, la quale fa di se bella mostra

nella gran sala dei quadri.

I Carmelitani. Una croce di metallo dorato, ornata di

lapislazzoli e sfavillante di rubini, e ben degno presente de-

grincliti Figli della B. Vergine del Carmelo.

/ Camaldolesi Non potevano offrire di meglio a Sua

Santita che una statuetta in argento di S. Tommaso d' Aquino,

la quale chiudesi in petto una preziosa reliquia del medesimo;

il che cresce a cento cotanti la preziositk del donativo.

/ Francescani Missionarii di Maria. Anche i figli del

poverello d' Assisi vollero in piu guise, come in seguito ve-

dremo, non ostante la loro poverta, imitare i pastori e i Magi,

che non andarono con le mani vuote a pi6 di Cristo. Quei

che diconsi Missionarii di Maria off'rirono al Santo Padre un

rosario d' argento in filigrana e un tappeto di lana a rabe-

schi d' oro.



VATICANA 553

/ Barnabiti Si distinsero per la copia e il pregio de' do-

nativi, che sono parecchi calici ben cesellati, un ostensorio con

la raggiera circondata dai simboli de'quattro evangelist! in

argento appannato e impreziosita di smalti, di rubini e di ac-

quemarine; due Crocifissi in avorio, una croce pettorale in oro

con dentrovi reliquie, un anello pastorale con un castone di

ametista di notevole grandezza, e due bellissimi vasi giapponesL
I Gesuiti. Pregevolissimo non per materia ma per arte &

il principal dono della Compagnia di Gesu; il quale consiste

in un Crocifisso in avorio del celebre Bissoni, detto il Vene-

ziano. II Cristo misura, senza la croce, sessanta centimetri in

altezza, di un solo pezzo; scolpito con tanta maestria, quanta ne

sapea mettere in opera chi in siffatti lavori tenne il primato.

L'espressione del volto neiragonizzante Signore e tale che un

valente pennello non saprebbe ritrarla piu al vivo e al vero in

sulla tela. La testa gittata alFindietro e inclinata sul sinistro

lato, le ciglia aggrottate per Facutezza dello spasimo, gli occhi

levati in atto di rassegnazione e di preghiera al cielo, la bocca

semiaperta per Fansia, e la lingua, che vi si vede distinta-

mente scolpita, a dinotare quel sitio, con cui il sitibondo Gesu

ne signified F atroce arsura. Rispondente all' espressione del

volto e Fatteggiamento di tutta la persona, in cui la sporgenza

del petto ansimante, il risalto de' muscoli, F ingrossamento delle

vene, Fabbandono di tutto il corpo rifinito di forze e cascante,

tutto in somma vi ritrae con grande verita Fineffabile patire

di Cristo morente in sulla croce. A pie del Salvatore e affisso

un teschio di notevole grandezza, sculto anclVesso in guisa che

rende perfetta imagine del vero.

Codesto capolavoro del Bissoni, in cui la scienza anatomica

e F arte scultoria rivaleggiano insieme, costo ventimila lire
;
ed

e uno degli oggetti artistici piu ammirati dai cultori dell'arte

e dagli amatori del bello.

Nobil presente della Universita Gregoriana, della detta Com-

pagnia, e un gran reliquiario foggiato a somiglianza di un'alta

pisside con la coppa d' oro fregiata di angeli, di medaglioni e

di guernimenti a rilievo in argento; non che altri pregevoli
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oggetti mandati al Santo Padre in dono da varic Missioni della

Compagnia di Gesu
;
e de'quali daremo a suo luogo un tocco.

Gli Scolopii. I flgli del glorioso Calasanzio innalzarono

in mezzo alia gran galleria dei doni italiani un bel monumento

della loro devozione verso la Cattedra di Pietro
;
ed e una grande

statua del Principe degli Apostoli, sculta maestrevolmente in

candido marmo di Carrara dalla Signora Amalia Dupre, e as-

settata sul suo seggio pontificate, a somiglianza di quella che

si venera nella Basilica vaticana, in atto di benedire.

La Congregazione dei sacerdoti della Risurrezione, offre

uno scrittoio di graziosissima foggia e di mirabile artificio,

lavorato dai membri della Missione del Canadk
;

un'imagine

della Vergine di stile bizantino coronata di un diadema, nel

cui mezzo scintilla un grosso brillante; e da ultimo un prezioso-

manoscritto di S. Tommaso che fa parte della sua Sumnia

contra Gentes.

La Congregazione di Monte Cassino Fe dono al Papa di

alquanti volumi dati alia luce nella Tipografia Cassinese a pe-

renne memoria e gloriflcazione del Giubileo di Sua Santita.

Ebbe altresi il gentile pensiero di offerirgli un piccolo simulacro

in pietra dello speco di Subiaco, somigiiantissimo al vero. Vi

si vede la rupe sovrastante al monastero, sotto cui incavernasi

la grotta di S. Benedetto, e la statua del Santo colla destra

distesa verso il gran masso, che quasi del tutto divelto dalla

roccia, a cui attiensi per un sottil filo di dosso, minaccia di di-

rupare sovra il convento, e par gli dica con impero fennali.

Cotesto ricordo del gran Patriarca de' Monaci di Occidente, e

la rappresentazione del luOgo, che fu la culla del non mai ab-

bastanza celebrato Ordine Benedettino, raddoppiano il pregio

di quel simulacro agli occhi de'riguardanti.

I Passionisti. Ben rispondente alia natura di quel Santo

Istituto eretto a onore della Passione di N. S. e per evange-

lizzare i poveri, si e il suo dono, cioe Tefflgie in argento di

Cristo crocifisso con a pie della croce la sua SS. Madre, il di-

scepolo diletto e la Maddalena in metallo dorato. La croce e

incastonata di pietre dure e marmi preziosi, ornata di aurei
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fregi e piantata sovra una base di bronzo imitante nella foggia

e nel colore i ferruginei massi della rupe del Golgota. Tutto

il gruppo posa sur un prirao basamento sorretto da cariatidi

in argento, e questo sovra un secondo terminate da quattro

zampe di leone.

/ Salesiani. Altrettanto varia quanto bella e doviziosa e

la mostra Salesiana, in cui ti si para dinnanzi una magniflca

collezione mineralogica, zoologica, etnograflca e letteraria, con

saggi di tipografla, di calligrafia e di disegno, che sono una

maraviglia a vedere. Tra questi ultimi primeggia un grandis-

simo quadro a penna, nel cui mezzo campeggia il ritratto del

Santo Padre, e tutf intorno, tra graziosi fogliami e rabeschi

ha bellissimi medaglioni, rappresentanti due vedute della Mis-

sione Salesiana nella Patagonia, e le due case di Roma e di

Torino. Tra le prime vedesi il ritratto dell'apostolico D. Bosco

di santa memoria, fondatore del Pio Istituto
;

e tra le se-

conde, F imagine di S. Francesco Sales suo celeste Protettore.

L3
arte finissima, con cui cotesto storico quadro e condotto,

lo fa parere unMncisione; eppure esso e tutto a penna; tanto

pote nel suo Autore Taffetto verso il Santo Padre e il desiderio

di ossequiarlo con questo suo capolavoro !

Accanto al detto quadro grosseggia un rotolo colossale di

carta fabbricato dalla cartiera Salesiana che misura metri 1,68

in altezza e 3,500 in kmghezza!

Altre CongregazionL Fa di se bella mostra nella Sala

de' quadri una statua in marmo di grandezza naturale, rap-

presentante la Yergine Immacolata, che tiene tra le mani il

globo terracqueo e gli occhi levati al cielo in atto d'implorare

da Dio sovra gli uomini misericordia e perdono. E 1'offerta

dalla Congregations della Missions e delle Figlie della Ca-

rita. La statuetta in argento di S. Francesca Romana col suo

angelo a lato e dono delle nobili Obblate di Tor de' Specchi.

II Mesembrioscopio, lavoro astronomico e geograflco insieme,

e un presente dei Servi di Maria. Quelle botticelle in cristallo

di acqua della Scala sono una graziosa offerta dei Carmelitani

Scalzi. Quella gran dovizia di suppellettili di chiesa, di appa-
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rati e di vasi sacri, di biancheric riccamente trinate e mer-

lettato, di lampade e di vasi di flori a foglie d' oro e d' ar-

gento, ond' ft bella e appariscente la mostra romana, tutto

ft dono delle Sucre della Carita, delle Serve di Maria, delle

Dame e delle Figlie del S. Cuore, delle Teresiane, Agostiniane,

Francescane, Dorotee, delle Suore di Lourdes, delle Riparatrici,

e di altri moltissimi istituti religiosi, che fioriscono in Roma.

I vasi cinesi vennero donati dai FF. delle Scuole Cristiane;

il Quadro di S. Giuseppe dalle Snore di questo nome al Foro

Trajano ;
il leggio in argento di gotico stile e ornato di smalti

dalle Figlie della Sapiensa; e la mozzetta soppannata d'er-

mellino, che il Papa indossava il di solenne del suo Giubileo,

ft lavoro e dono delle Snore del Buon Soccorso.

Faremmo un gran torto non solo alia generosita delle Obla-

trici, ma all'arte stessa, se non facessimo peculiare menzione del

grandiose quadro offerto al Santo Padre dalle Dame del Sacro

Cuore. Esso misura un sette metri in lunghezza e forse quattro

o piu in altezza, e rappresenta Giuditta in atto di mostrare

al popolo di Betulia la recisa testa di Oloferne. La persona

dell'eroina ft surta sovra uno sporto di muro che sembra, nel

concetto del pittore, far parte della cinta di Betulia. Due nu-

merosi gruppi di cittadini d'ogni ceto e condizione le stanno

1'uno d'innanzi e 1'altro a mano manca in aria e in atto di

grande stupore e di gioia insieme, e a pie la fantesca che tiene

aperto il sacchetto, ove avea riposta la mozza testa del ge-

nerate Assiro. Le varie attitudini, lo spirito e la vita delle figure

campeggianti in mezzo al quadro, gli aggraziati scorci delle

altre che sfumano nelle lontananze, la diversita e lo sfoggio

de' panneggiamenti a tinte calde, vivaci e risentite, e in ge-

nerale la composizione del quadro appaga 1'occhio e colpisce

la fantasia. Tuttavia se il pittore avesse dato all'eroina un'aria

di volto piu espressiva e improntata di quella grandezza d'animo,

ch'era propria di Giuditta; se n' avesse fatto un'eroina ebrea

e non egizia, come si pare al tipo, al colore, agli acconci del

capo, al panneggiamento, e perfino ai monumenti egizii, che

formano lo sfondo del quadro; se finalmente avesse tratteg-
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giate le altre figure con fogge che ritraessero piti delFebreo

costume, e men delF egizio, dell' arabo, del greco e del romano,
il suo quadro agli altri suoi pregi avrebbe aggiunto anche

quello della verita storica, che non era certo di lieve momento.

I Missionarii Francescani riformati del collegia de" Mori

in Napoli Malgrado la loro poverta hanno voluto contri-

buire anch'essi al mondiale attestato di devozione verso la

Santa Sede, inviando al Pontefice un gruppo in legno stuccato

e dipinto, raffigurante S. Francesco sulle nubi tra due angel i

in atto di proteggere il Papa, che surto in pie sul davanti leva

la destra per benedire il mondo cristiano.

Le Religiose del Cenacolo hanno offerto a S. S. un ta-

volino di leggiadrissimo disegno, la cui mensa e tutta di onice

di un colore giallognolo venato di bianco, e di forma ovale.

I piedi sono di bronzo dorato, foggiati a fogliami e rabeschi

assai aggraziati e gentili; i quali con morbide curvature ri-

piegandosi verso terra, formano uniti la base di un gruppo di

bronzo, rappresentante S. Michele in atto di calare un fendente

in capo a Lucifero, che gli giace sotto &' piedi.

/ Signori della Missione regalarono al Santo Padre una

bella statua delF eroe della carita, glorioso fondatore e patrono

della loro Congregazione. La statua di S. Vincenzo de' Paoli

e di grandezza alquanto maggiore del naturale, scolpita con

bell' arte in legno, stuccata e dipinta con quell' aria serafica di

volto e quel panneggiamento, con cui si suole ritrarre ne' di-

segni e nelle pitture. Una statua in bronzo del Card. Berulle,

che figura nella mostra francese, venne spedita al Santo Padre

dagli Oratoriani di Parigi.

Le Snore di Maria Ausiliatrice hanno messo tutta 1'arte,

lo studio e Taffetto loro in ricamare a soprarriccio d'oro e ab-

bellire di gemme una pianeta e un piviale; e fecero altret-

tanto le Religiose del 8. Cuore; le quali dalle loro case in

Italia e fuori mandarono dovizia di apparati adorni di finissimi

ricami e merletti, e un calice e un ostensorio di bella fattura

e di splendido ornato.
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L' ITALIA MERIDIONALS

(Contimiazione dell'articolo inserito nel quaderno 904).

Napoli.
- Tra le molte e pregevoli offerte di Napoli, at-

trae gli sguardi de' visitatori della Mostra una Portantina a

foggia di navicella d'alto bordo, corsa intorno da nicchie messe

a bei fregi d'argento, e dentrovi gli apostoli parimente in ar-

gento di getto. LMnterno della portantina 6 soppannato di vel-

luto azzurro, e il cielo a mo' di padiglione o di vela ricade

con bello. andare di pieghe, ed e stelleggiato d' oro e coro-

nato di camei, rappresentanti una doppia schiera di angio-

letti. Le pieghe della vela nascondono in parte il timone,

lasciando pero scoverto un emblema papale in argento con le

corone derate. Da poppa scende una sottilissima rete in legno

che 1'avvolge in parte ;
e graziosi rabeschi e capricci in tar-

taruga, rami d' olivo in argento, garofani in corallo ne fre-

giano i fianchi. A prua, e sulla porticella die chiude la por-

tantina, e dipinto il Principe degli Apostoli in atto di consa-

crare Sant'Aspreno primo Vescovo di Napoli. Ingegnoso n' e

il concetto, artistico il disegno sullo stile del quattrocento, e

1'esecuzione dell'opera quanto dir si possa accurata e gentile.

Degna poi dell'illustre Capitolo metropolitano e 1'offerta di

tutte le opere date in luce da
1

suoi membri in questp secolo;

le quali sommano a cento volumi splendidamente rilegati. Tra

i doni di Napoli vuolsi altresi. annoverare quello di France-

sco II, test6 pervenuto alle mani di Sua Santita, ed 6 una

cara imagine di S. Francesco miniata con arte finissima in

sulF avorio e incorniciata in un quadro d' oro massiccio mae-

strevolmente cesellato.

Salerno offre al Santo Padre calici d'argento, de' quali uno

e messo a fregi e smalt i sullo stile bizantino
; pianete, stole e

cuscini a vistosi ricami, tovaglie da altare graziosamente mer-

lettate, e leggiadri lavori di tarsia in legno, industria del paese.

Aquino. Non possono a verun occhio sfuggire i doni di

quest'illustre patria del Principe della fllosofla e teologia cri-
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stiana; perche al primo mettere piede nella gran sala, ove sono

accolte le offerte dell' Italia meridionale, ti vedi grandeggiare

d'innanzi la statua di S. Tommaso d'Aquino in legno intona-

cato di stucco e dipinto a colori naturali. Accanto ad essa posa
il busto del Baronio in bronzo di felicissimo getto, e tra le

sacre suppellettili di piu o men pregio artistico, fa di se bella

comparita un inginocchiatoio egregiamente intagiiato.

Manfredonia. - - Non guari lontana dalla statua dell' an-

gelico dottore sorge quella di S. Michele con sotto a pie lu-

cifero incatenato, 1'uno e 1'altro in Candida porcellana, che col

suo lucido smalto da bel risalto agli oggetti che la circondano.

Essa e dono della citta di Manfredi.

Aquila. Nella mostra aquilana e di bella appariscenza

un quadro ricamato in seta dalle Suore della Presentazione,

rappresentante S. Gioacchino, S. Anna e Maria SS., non che

un paio di ampolle messe a fregi di smalto e oro sullo stile

del cinquecento e del valore di duemila lire, per nulla dire del

prezioso Album contenente i discorsi di M. r
Vicentini, gl'in-

dirizzi del Clero, deH'Accademia di S. Tommaso e dell'Osserva-

torio geodinamico, le pubblicazioni della Palestra Aternina, ed

eleganti poesie dei professori Aloisio e Pietropaoli.

Foggia e Pontecorvo. Della prima citta ammirammo un

bellissimo inginocchiatoio in noce e in cedro, sormontato da

un quadro con belParte intagiiato, nel cui mezzo in una gran

cornice d'argento, stupendamente cesellata, 6 chiusa 1'efflgie

della Madonna, detta dei Veli, che apparve a S. Francesco di

Paola. Innanzi a questa imagine risplende un mazzolino di

flori in argento di gentilissimo lavoro; su pei pilastrini che

rinfiancano il quadro, tondeggiano gli emblemi della passione;

e nelle colonne che sorreggono 1' inginocchiatoio, spiccano gli

stemmi del Papa e del Vescovo di Foggia. Quanto alia mostra

della seconda citta, e da notare un quadro, che e bella copia

di un eccellente dipinto del Cav. Arpino.

Ruvo, Eitonto e Peseta. Le prime due flgurano nella

mostra con un elegantissimo modello di cattedrale tirato a la-

mina di metallo dorato e maestrevolmente cesellato
;
e la terza
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con l>i;mrli<Tia da dosso per Orf'anotrofii e Asili di fanciulli, e

con altri doni, de' quali alcuni sono in argento, ed altri in

legno bollamente intarsiato.

Reggio Calabria. Rendono pregevole la mostra di questa

citta vaghi merletti, finissime sete grezze, dovizia di biancheria

di chiesa, un grande reliquiario d'argento lavorato in liligrana

e un calice pure d'argento istoriato con gli emblemi dorati

della passione, a rilievo. La profumano poi le essenze aroma-

tiche degli agrumi del paese; e Finsaporano casse di frutti

giulebbati, pacchi di flchi secchi, scattole di torroni e di eleo-

saccaro, vasi contenenti il pesce spada sotfolio e vini vecchi

che, a detta de
1

buongustai, sono una manna piovuta dal cielo.

Ischia. - - L'arte e Faffetto rendono pregevolissimi i doni

d'Ischia; i quali consistono in delicatissirai lavori di paglia,

che rivaleggiano di finezza con quelli di Fiesole e di Firenze,

e avvantaggianli a gran pezza in comparsa, essendo a divisa

di svariati colori imitanti perfettamente gli oggetti. Tali sono,

tra gli altri, dodici rami di fieri, una cesta parimente di fiori

e un paravento ornato di pampini e di grappoli, di spighe, di

fiori e di una colomba, il tutto in finissima paglia.

Pompei. Che altro potea donare la dissepolta citta se

non 1' imagine delle sue grandiose ruine? E questo appunto

ella fece con un bellissimo quadro in cui con perfetta imita-

zione le rappresenta.
l

(Continua)

1 Ai doni della Citta di Perugia, da noi accennati nel quaderno anttve-

dente, devesi aggiungere un grande Organo, valutato a ragione di qumdici ;i

ventimila lire, e fabbricato dal Signer Morettini con quolla sua maestria, che

anche in questo lavoro gli valse il plauso di tutti e il gradimento del Santo

Padre.

Ai doni poi di Roma fa seguito un leggiadro scrignetto d' argento con

bell' arte cesellato, dono di S. E. il Card. Socconi, e 1' ingegnoso idrocono-

metro del P. Krnbriaco domenicano, inferiore d'assai in grandezza, ma supc-

riore in arte, per la sernplicita del suo meccanismo, a quello che il detto Pa-

dre regalo al Coimme di Roma e che tutti ammirano sulla gran fontana del

Pincio.
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LV1I.

ARMEGGIO DI MOPSE E DI MASSONI

Non aspetto la signora Medea che Armodio avesse volte le

spalle, per cominciare a sospettare che suo marito a Geneva

avesse fatto qualcosa piu che una semplice visita di cortesia. Ma
ne questi, ne la Clarice si lasciavano spillare ;

dei fatti di Ge-

nova ragionavano liberamente, ma senza che tuttavia loro

sfuggisse sillaba, accennante a contratti stipulati. Molto piu e

peggio si destarono i sospetti, quando vide la nipote tutta intesa

al corredo, e il marito sopperire largamente alle sue spese,

e la Dora affaccendarvisi attorno come una settimana senza

feste. Non peno molto a conchiudere, che qualcosa di pratico

e di prossimo si fosse risoluto, dietro le sue spalle, riguardo allo

sposalizio. Mise su il suo stesso lecchino, il cassiere, che ap-

purasse 1'avvenuto. E questi, preso voce coi massoni fratelli

di Genova, in pochi di, riseppe tutto dalj'a alia zeta.

La trista landra ne fu costernata. Non si aspettava mai,

che un vecchio ebreo, banchiere, uomo d'affari, si lasciasse

mangiare la torta in capo, diceva essa, da un monello geno-

vese. Faceva le disperazioni sulla dote promessa, e piu sulla

ipoteca accesa sui fondi, persino sul palazzetto abitato dai Como

in Padova, e che ella riguardava gia come una reggia desti-

riata a scialarvi nel suo futuro imeneo. E questo non credeva

lontano, perchfe il caro marito non faceva segno di avere a

ir.ettere un tallo sul vecchio. Piu che vecchio non si vive,

osservava essa col suo futuro.

Vecchio e cagionoso, ripigliava il cassiere Samuele stro-

picciandosi le mani.

Serie XIII, vol. IX, fasc. 905. 36 22 febbraio 1888.
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- Ha una tosse, che...

- Se T6 presa a Geneva.
- Gli sta investita come il basto all'asino. Impari ora a

piantarmi qua come una rapa, per andare la tutto solo a farini

una flnestra sul tetto.

Medea si sarebbe rosa coi denti la Clarice, quando la ve-

deva, tranquilla e ridente, ammassare i tesori del corredo. II

marito poi riguardava come un traditore domestico, e Tavrebbe

avvelenato o accoltellato di sua mano, se pari alia rabbia le

fosse bastato 1'ardire. Ma consolavasi con Samuele, sebbene lo

vedeva solo di celato e a strappo, che almeno allo sdruscio

del testamento di lui era possibile una toppa. A parere dilei

che ignorava la clausola con cui il Como aveva obbligata Tere-

dita a Clarice, la toppa era un nuovo testamento che disdicesse

il primo. Scorgeva il marito calare ad occhio veggente, e colle

forze corporali venirgli meno, in certi giorni, le facolta men-

tali. -1 Con un vecchio rimminchionito, si lusingava essa, si

puo ottener tutto... e per un testamento olografo basta uno

scaccolo di carta sottoscritto in un momento di buona luna:

tutto sta nel sapermi rappaciare con lui. -

Pero quanto piii covava di fiele in cuore, tanto piii stil-

lava miele dalla bocca. II marito aveva un bel tenerle il bron-

cio, ella non se ne dava per intesa, fingeva di non se ne av-

vedere, e otferivasi da se ossequiosa e servigevole, che mai al-

trettanto per 1'addietro, anche ne' tempi di migliore intelli-

genza. Guai, se Clarice si fosse avanzata a porgere qualche

servigetto a zio: Medea scattava come una molla, e rigettavala,

protestandosi che toccava a se, e 1'amore non permettevale

che altre mani le togliessero il piacere di rendere cotali utficii.

Intanto, per avanzare tempo, si lasciava ammaestrare dal furbo

cassiere a prendere degli acconti sul patrimonio dei Como.

D' intesa comune si andavano fabbricando delle obbligazioni

antidate, dei tempi cioe che la banca Como aveva un po' ba-

lenato, e si fingeva che la mogiie e lo stesso Samuele cassiere

le avessero imprestato delle somme assai rilevanti. II cassiere

poi imitava con arte finissima la flrma del principale, in guisa da
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gabbarvisi qualsiasi calligrafo piu esperto. Queste erano armi

riposte nel fodero, per isguainarle solo in caso di bisogno.

Cosi il Como era tradito ad UD tempo ed accarezzato piii

che mai. La dolce compagna tentava d'ammoinarlo con mille

leziosaggini. Ma il vecchio rimaneva duro; forte al macchione,

non lasciava sventare il secreto degli stromenti sottoscritti, ne

apriva il minimo adito a trattative. Clarice di siffatti raggiri

non si dava pensiero, ed in gran parte gP ignorava, supponendo
che la zia fosse tornata a migliori sensi. La sola cosa ch'ella,

parte vedeva cogli occhi, e parte risapeva dai chiacchericci

della earneriera Dora, si era che il cassiere Samuele era sem-

pre in dare la caccia alia signora Medea, dove che fosse si-

euro di non poter essere sorpreso dal principale. E correvano

per casa delle storielline non punto leggiadre. Di che ella si

consumava di vergogna. Quando essa non ne poteva piii dalla

stizza, si sfogava a mezza bocca collo zio, che rispondeva:
-

Gia lo so : ma ne sark pagata a misura di carbone. Talora

Clarice ne scriveva ad Armodio, supplicandolo che quanto

prima la levasse di quell' inferno.

Armodio per verita avrebbe voluto farla flnita piuttosto

oggi che domani. E tanto sinceramente il bramava, che aveva

posto mano a far riquadrare un bel partimento di camere, ri-

pigliando eziandio alcune stanze sopra un suo inquilino. affin-

che Clarice nel nuovo quartiere potesse inebbriarsi di luce e

di aria per sei grandi flnestre volte a mezzogiorno, colla va-

ghissima vista dei tre porti di Genova. Aveva pure dato retta

a qualche chiamata d' infermi
;
e se si fosse applicato di pro-

posito alle cure della sua professione, non gli falliva di certo

una crescente clientela. Ne dismetteva il pensiero di acconciarsi

degP interessi religiosi. E se non era del vespaio di massoni

che gli ronzava intorno, avrebbevi fermato Panimo e conchiuso

forse qualcosa di decisive. Ma i nuovi fratelli non gli lasciavan

bene avere. Aveanlo portato al grado di Venerabile Maestro,

con un secondo fine, quello cioe di formar di lui un valente

Yenerabile della loggia. Ed ormai scadeva Pufflcio del Vene-

rabile presenter non vi era tempo da perdere.
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Gli si misero adunque d'attorno gli arruffoni della loggia,

profferendogli largamente il voto e il favore, tanto solo elfegli

promettesse di non disaccettare il mazzuolo. Armodio, alia pri-

ma, si nego riciso. Non aveva mai avuto intenzione d'im-

prendere a frequentare la loggia, sebbene da principio facesse

il diligente. Per lui la massoneria era un semplice studio di

segretumi e di misteri o veri o simulati. La qual ragione non

potendo porre innanzi, annaspo invece che 1'amor proprio non

gliel consentiva.

Ma che amor proprio d' Egitto? ripiglio il F.*. massone,
che era un Trentatre.

Che vuoi? io non sono tagliato per le riverenze: a tro-

varmi la in trono, tra camerati di grado superiore, mi fa un

certo lavoro... Non vorrei fare il despota, ma neanche saprei

piegarmi...

In tutti i casi saresti nel tuo diritto. Ogni Maestro puo
essere eletto Venerabile, e farsi rispettare anche dai maggiori,

quando regge il mazzuolo delPufficio.

Parole!... In realta si e un misero Venerabile, quando
si ha da cedere il posto ad ogni Principe di Grazia dalle aP

di cartone, che entri in loggia come visitatore
;
bel Venerabile,

che a vista di un Kadosch o d'un Principe del Reale Segreto

gli ha da porgere i salamelecchi, non come da pari a pari, ma
da servitore... Sai, io sono fatto cosi: ho sempre la spina dor-

sale intirizzita.

Quando non ci fosse altro, ogni male ha il suo rimedio,

disse il Trentatre.

- Che che? ho gia chiesto dispensa per gPintervalli de*

gradi simbolici: non ,voglio far ressa per altre dispense. Non

sono un pigolone, e non ho la fregola di Venerabile.

- Possono averla altri per te. Io so che i fratelli ti vo-

gliono eleggere ad ogni mo do.

- Bonta loro; ma non ci e sugo. E poi che vuoi ch'io mi

lasci venerabilare, quando dovro salare le tornate?...

Perche salare le tornate? che tu scappi da Genova?
-

Sicuro, e per Iddio sa quanti mesi.
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Come?

Non sai che sono a tocca e non tocca del mio viaggio

di nozze?

- E vero: non ci pensavo... Vediamo... Ma poi torni: ne

convieni?

- Eh, certo: non ho mica intenzione di mettere le radici

a Parigi o a Londra: ma intanto, appena preso Tufflcio, vol-

tare le spalle...

- Ben bene: lasciami fare. In Genova abbiamo un Capitolo

Rosacroce: ci pensiamo noi.

- Fate voi: io me ne lavo le mani.

A te tocca dir cosi: a noi, il resto. Se non giostreremo

bene, non vaglia. Anzi, il tuo viaggetto clella luna di miele ci

fara. buon giuoco. E una delle ragioni, contemplate jnegli Sta-

tuti, per concedere le dispense.

E il nostro Venerabile salumaio non ne pigliera ombra?
- Ma che? e lui il piu caldo. Egli finisce il tempo, e non

ci puo piu pretendere. E poi, e poi...

Gli e poi erano che in realta colui che aveva mossa la

prima pedina di questa partita, era appunto il Venerabile in

petto ed in persona. Non gli pareva vero di trovarsi un suc-

cessore, che gli fosse in qualche maniera obbligato, e che non

menasse troppo romore dei debiti che egli aveva lasciati fare

alia loggia, e magari con uno sbruffo cieco turasse i buchi, e

non se ne parlasse piu. Pero per mossa di lui, mentre alcuni

cagnotti erano spacciati alia spicciolata a parlamentare con

Armodio, gik nella Loggia Capitolare della Valle di Genova

si dibatteva la questione della promozione di Armodio. Ne era

Sapientissimo At ersate o Atirsata o Thrischatha, insomma, pre-

sidente lo stesso salumaio che nella loggia bassa reggeva il

mazzuolo di Venerabile: e i FF/. Rosa ijt /. disputavan del

pro e del contro. Nessuno adduceva il vero motive del si, che

era, di far pagare i debiti della loggia simbolica al ricco e

generoso M.\ Armodio Ferrato, esaltandolo poi, dopo il grado
di Rosacroce, a Venerabile della loggia simbolica.

Litigavan forte sui riti, e sulle liturgie massoniche, di cui
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i piu non intendevano buccicata. Qualche raro oppositore, che

non aveva mangiato la foglia, menava chiasso sulFarticolo 399

degli Statuti, che proibisce di accettare per Rosacroce chi non

ha trentatre anni compiti. Ma ecco, insorgevano i favorevoli

ad Armodio, pretendendo che questa fosse una novita, intro-

dotta di straforo nel Codice italiano; dove che il F.\ Ragon,

autorita irrefragabile nella Massoneria francese, dava per eta

competente al Rosacroce 25 anni. E pero Armodio, avendo tocco

e svolto il 27, potrebbe, in Francia, promuoversi a Cavalier

Kadosch, e con piccola dispensa sull'eta, elevarsi al grado 33,

di Sovrano Grande Ispettor Generale. Qualcuno osservava, che

anche nelle logge italiane usasi tolleranza infinita, volendo con

cio insinuare, che pagando le tasse si ottiene tutto.

Dopo 'lungo armeggiare di grida, il Sapientiss/. salumaio

Atersata ordino al Cavalier d
1

Eloquenza (ufflciale che nelle

logge basse chiamasi semplicemente F/. Oratore), di riassumere

quella chiucchiurlaia, e, come portava I'ufficio, presentare le

conclusioni. Era costui quel medesimo Trentatre, che sobbillava

Armodio a chiedere il grado di Rosacroce : e pero ncfa venne

meno airimpegno. Con recondita erudizione legale e liturgica

osservo, che non pure il grande Ritualista della Massoneria

francese mostravasi assai piu corrente che i legislator! italiani,

ma che lo stesso Codice del Rito Francese aveva accolte le

dottrine del Ragon, e mutatele in legge coll'articolo 125;
ed anche il Codice del Rito Scozzese Antico ed Accettato, in

Francia essere piu mite. E pure il Rito Scozzese era il Rito

del Capitolo genovese. Parere adunque conveniente, che in

parita di Rito, pari fosse la tolleranza. Del resto il soverchio

rigore dei Codici venir temperate, in Francia, dagli articoli 222

e 223, e in Italia, dairarticolo 399, che tutto rimette alia di-

screzione del Supremo Consiglio dei Trentatre, sedente al Gran-

d'Oriente nazionale. E nel fattispecie veriflcarsi appunto le con-

dizioni, che dagli Statuti, articolo 397, si accennano, come giusti

motivi di dispensa: cioe il viaggio e i meriti personali del pro-

movendo.

II Cav/. d'Eloquenza espose Tuno e Paltro motive, ed al-
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lago specialmente sulle rare prerogative di Armodio. E poi,

venendo al pratico, disse che egli di quei giorni doveva recarsi

a Roma per suoi affari; e che se il Sapientiss/. Atersata, e i

Potentiss/. e Perf/. maestri del Sovr/. Cap/, giudicassero op-

portuno di decretare una richiesta di favore al Potentiss/.

Sovr/. Gr/. Commend/. Adriano Lemmi 33/., egli sarebbe lie-

tissimo di consegnarla nelle mani del Gr/. Segretario.

Un mormorio sommesso di approvazione accolse Tarringa:

perche il Cav/. d'Eloquenza predicava a convertiti. Fu dunque

stesa la supplica...no, fu incisa la colonna a nome del Sovr/.

Capitolo, flrmata dall'Atersata Sapientiss/. salumaio, dagli Ec-

cellentiss/. e Perf/. Maestri Sorveglianti, dal Potentiss/. e

Perf/. Maestro Guardiano della Torre, ecc. ecc. Carica di tanti

issimi la colonna fu affidata al Pontentiss/. ecc. Cav/. d'Elo-

quenza, e fugli raccomandato, che prima di recarsi a Via della

Yalle, si fornisse di raccomandazioni dei pezzi grossi di Roma;
e non tornasse senza riportare una balaustra livellata dal Su-

premo Consiglio in senso favorevole alia dimanda.

Chi poi dimandasse che intruglio e cotesta balaustra, sappia

che ogni fedel massone chiama pezzi d'architeltura le scrit-

ture in generale: una lettera poij nelle basse logge simboliche,

non si puo scrivere, bisogna disegnare una tavola: nelle logge

capitolari la tavola non e piii abbastanza assurda, e incidono

colonne col bulino (penna): nei conclavi o areopaghi di Ka-

dosch, le colonne diventano balaustre, e la penna una Ucella,

e pero invece di spedire un bigiietto, innalzano o livellano

una balaustra. Le Massone poi, non s'impacciano di tavole ne

di colonne, ne di balaustre, ma tracciano delle scale. Non si

puo spingere piu oltre la monomania di parlare da pazzi e da

trasognati.

LVIII.

QUATTORDICI GRADI MASSONICI IN UNA BOTTA

Armodio erasi tenuto in disparte di cotali maneggi. Come

semplice Maestro, egli era legalmente escluso dalla loggia

quando questa formava Capitolo di Rosacroci; e 1'Atersata
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ossia presidente di esso, che per caso era quello stesso salu-

inaio il quale nella loggia faceva da Venerabile, non spediva

ne a lui ne al padre suo verun biglietto di convocazione. Tut-

tavia Armodio, malgrado il segreto giurato dei Rosacroce, ri-

sapeva poi di mattonella quanto si fosse colk trattato. Egli

lasciava Facqua correre per la china. Poiche mi sono imbar-

cato, navighiamo... almeno cosi spillero qualcosa di pratico dei

gradi superiori; e se mi fbrzano a tenere il mazzuolo di Ve-

nerabile, non saro costretto a far di berretta ad ogni visitatore.

II iatto fu, clie il zelante Trentatre, recatosi a Roma, trovd

tutte le porte aperte, senza troppo bussare. Deputati, Gene-

rali, Ministri gli diedero volentieri i loro biglietti di visita con

un verso di raccomandazione pel Gr/. Or/., favore superflno,

Derche non s'incontra difflcolta, se il supplicante e corrente

nel pagare i rescritti o, per dir piu corretto, le balaustre. II

Gr/. Segretario infatti ascolto la dimanda con benigna degna-

zione
;
ed il Trentatre, trattando da pari a pari, non si lascio

morire la lingua in bocca. Espose floritamente come il M/. Ar-

modio Ferrato, flglio di un venerando Massone, era dottore

in medicina, coltissimo sotto ogni rispetto, appassionato poi

delle dottrine massoniche e dei rituali, cosi che prometteva di

diventare una colonna della massoneria genovese...

E a quattrtni come si sta?

Pagherk come un banco, chiedi e dimanda.

E una meta, e due terzi dell'affare.

-
Anzi, ripiglio il Trentatre genovese, lo vogliamo levare

sugli scudi al trono di Venerabile, sperando che egli poi levi

i chiodi della loggia.
- La solita storia! sclamo il Gr/. Segretario. Tutte cosi!

e di qui non si fa altro che strillare in tutte. le circolari, per-

che si paghino le quote, perche non si sprechi, perche le fi-

nanze si mantengano, almeno in pari, se non possono esser

floride: ci fanno ingrullire
!
.

1
Vedi, p<r saggio, le cinque circolari massoniche, stampate in calce agli

Sintiiti generali dei Framassoni, Roma 1874 Nei giornali massonici e 1'eterno

ritornello : Pagate, pagate! rnassoni morosi, pagate !
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- Per cotesto abbiara posto gli occhi in un soggetto, die

speriamo, turera i buchi, parte di suo, parte colla buona am-

ministrazione.

E prima le gioie dovute alia Gr.*. Tesoreria del Gr/.

Oriente. Lo sai, i certificati, e brevi e diplomi, ecc. si so-

gliono spedire previo incasso dei prezzi: e I'articolo 542

degli Statuti, ribadito nell' Assemblea costitaente del 74. Ab-

biamo tante spese! e non possiamo rinunziare ai proven-ti.

Si capisce, si capisce... L^amico non si fara stracciare

i panni, per pochi mattoni gialli da pagare qui e a Geneva:

lo conosco...

Ma quando e cosi, interruppe ii Gr/. Segretario, pote-

vate chiedere a dirittura di farlo Kadosch.

Che vuoi? a Geneva non abbiamo i ferri da cid, ci manca

perfino un Areopago.

E come fate pet iniziare i Kadosch?

Li mandiamo a compicciare fuori di Genova : flno a

qualche anno addietro li fabbricavamo a Firenze, dove quel

brav' uomo del dottor Amerigo Borgiotti, dirigeva bene rAreo-

pago, e anche meglio la Beneflcenza municipale...
- E deplorabile! osservo il Gr/. Segretario, come spari-

scono i nostri pezzi forti, e con loro si squagliano i Conclavi

di Kadosch! Ne avevamo, nel 74, a Napoli, a Torino, a Milano,

a Livorno, perflno uno a Massa Carrara, due in Sicilia, I'lino a

Catania, 1'altro a Palermo: pochi anni dopo, o demoliti, o in

sonnolenza! tenete' forte il Capitolo Rosacroce in Genova,

perche e un pianto a vedere come anche quest! vanno dile-

guandosi.
- Bisogna convenire, disse il Trentatre, i giornali pretini,

e gl'innumerabili libelli divulgati in tutta Eucopa contro il

nostro Ordine ci hanno intaccato forte.

- E 1'Enciclica di Papa^ Leone, ti pare poco? TEnciclica,

moderata nelle forme, ma fanatica nella sostanza, ci ha infa-

mato al cospetto di tutto il mondo... E una campagna perduta;

disse con veleno il Gr.\ Segretario.

Lo so: ma intanto, se scarseggiano i proseliti giovani,
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abbiamo tuttavia i nostri vecchi fidati in quasi tutti gli ullicii

gelosi... e per ora il mestolo lo teniamo noi, e sopra tutto te-

niamo le scuole l
. Ed e una ragione di piu per ingangherare

fortemente le nuove reclute, quando si presentano. Ti racco-

mando il mio affare... 6 un mio amico.

Sono quasi tentato di fargli scrivere un diploma di gradi

sino al 30 di Kadosch, in forma di coYiiunicazione... Basta,

sarebbe un po'straordinario... Se ne parlera in Consiglio, e

qualcosa si annaspa. Quanto a Rosacroce, la dispensa tiella

per accordata.

II bravo salumaio intanto, sapientissimo Atersata del Sovr.*.

Cap/, di Genova, non aveva aspettato cbe il Iragxardo, (che

la penna e proibita nelle officine supreme) il traguardo o la

livella del Gr/. Or.-, di Roma gli livellasse una balaustra per

preparare Armodio all' innalzamento disegnato. Gli anticipo i

primi favori, pregandolo in alto segr^lo, che presentasse la

dimanda di promozione ad ulteriori onori : il che in cianfrogna

massonica si dice aumento di paga sino al terzo grado, e dal

terzo in su, e aumento di luce. Armodio chiese adunque Tau-

mento di luce, com'eragli consigliato. E FAtersata fecegli vo-

tare a pieno Capitolo tutti quanti i gradi dal 4 al 17, in

forma di communicazione, e giiene fece spedire una colonna

incisa, segnata e benedetta oltrechfe dall'Atersata, dal 1 Giv.

Guardiano, dal 2 Gr.*. Guardiano, dal sostituto del Cav/. d'Elo-

quenza, perche il Cavaliere era in Roma, dal Segretario ossia

Gr/. Cancelliere e Maestro delle poste, e da una chiassata d'altri

Grandi del Sovr.'. Capitolo.

Armodio accolse il diploma con dimostrata riconoscenza. Ma

piu lo studiava e notomizzava, e piu sentiva sollevarsi in cuore

un senso di disgusto, che toccava lo schifo. Grandezzate da

arlecchino!.. e pensare che costoro la pretendono a illumi-

natori del mondo!... nella bolla loro hanno il fegato di chiamare

1 Mentre scriviamo queste parole sentiamo che e morto un professore che

a furia arrolava i luuiihini di tredici anni, e che nell'Alta Italia infuriano gli

arrolamenti nelle scuole! tanto facile ! Prinia si fanno porcellini, e poi poco
rimane da aggiungere per crearli Apprendisti.
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la loro baracca il Nostro Santo Istituto '/ Erano tre

giorni che non iscriveva a Clarice : tolse occasione dal diploma

e scrisse : Ho indugiato il solito biglietto, per causa di cento

brighe. Ma ora non posso tardare, non posso celarti neppure

per un'ora, il mio innalzamento a quattordici cavalierati in

una volta. Bonta del mio Venerabile salumaio! Tu lo vedesti

in casa mia, e non sai che quaudo siede in Capitolo, egli non

e piii un Venerabile, ma un Atersata... niente meno! un Sa-

pientiss/. Atersata. II pover'uomo, sebbene Sapientissimo, non

sa neanche lui che cosa signiflchi questo nomaccio che non ha

ne babbo ne mamma, e starebbe bene ad una cavalla che si

manda alle corse dei barberi. Con tutto cio, di balla coi magni
viri del Capitolo, mi ha scodellato una colonna, come a dire

un Breve, un Rescritto, una Bolla d'oro, con cui mi sommerge
in un mare di onoriflcazioni.

Sono adunque, di schianto, doventato Maestro segreto,

Maestro Perfetto, Segretario intimo, Prevosto e Giudice, In-

tendente delle Fabbriche, Maestro eletto dei Nove, Illustre

Eletto dei Quindici, Sublime Cavalier eletto, Gran Maestro

Architetto, Reale Arco di Salomone, Grande Eletto perfetto e

sublime Massone, Cavalier d'Oriente e della Spada, Principe

di Gerusalemme, Cavaliere d'Oriente e d'Occidente... scusa, se

e poco. Appena credevo agli occhi miei. Ma il diploma e li sul

mio tavolino, vivo e parlante, con un cimiciaio di flrme, e con

un impiastro di bollo venerando e irrefragabile, e che e piu,

con una bella dote, come dicono questi messeri, una dote da

pagare, quasi che quei bei signori titoli mi avessero preso in

mogiie. Avevo letto in certi rituali francesi, che la usa ap-

piopparli al candidate, recitandoli a voce con una tal quale

solennita nella loggia: ma qui si regalano avvolti in uno scac-

colo di carta, come una salacca.

Ho voluto tuttavia assicurarmi chp la mercanzia fosse di

buon peso e di buona lega, riscontrando i titoloni coi rituali.

1 Cosi in un diploma a stampa, di un Gr.;. Or.-, d'ltalia, al R. -

. F.-. Gae-

tano Br. per innalzarlo al grado 32mo
,
dato sotlo la Volta celeste dello Zcnit,

ecc. (crediamo, di Milano, ma la citta non vi e nominate.)
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MI> scatta un pelo. Sono tutti consacrati nel Tegolatore

(tu sai che cosa e), sancito nel Convento di Losanna, e p'n>

di MSO vigente in tutto il inondo massonico. I pin saponi della

brigata mi assicurano che questi cavalierati si sogliono dispen-

sare a mezze serque o giii di li, e che io ho avuto bazza a bec-

carne quattordici in un boccone.

Tu intanto, gioia mia, noil ti spaventaro di questi titoli,

non fimmaginare che essi mi leghino alia massoneria. Non mi

sento pei quattordici onori, ne piu grande, ne piu grosso: tutti

insieme li stimo quanto un calcio di mulo. Non mi hanno finora

attaccato un grano di polvere massonica, ma mi servono a sa-

lire piu alto, e toccare una volta il vertice della piramide, e

lassii puntare il pollice al naso, e sonare il flauto colle dita:

Minchioni, vi conosco! Costoro tentano ingannarmi con

cento raggiri: ho il diritto di beffarli. Stai adunque tranquilla,

non corro verun pericolo. Spero anzi di accomodare tutte le

partite prima del di dell'anello. Non ne smetto il pensiero.

Anzi qualche primo passo 1' ho fatto presso un pretone a modo,

che io conosco qui, e che mi pare tutto il caso mio : ma sono

divorato di faccende. Per tua maggior quiete scrivo questo

primo passo a Don Romano, che ne avra piacere grandissimoj
Ma ad ogni modo, se non potessi cavare le gambe di quest,

intrugli, voglio che non sia per questo indugiato ne d'un giorno

ne di un'ora la nostra felicita. Scrivimi a lungo. Addio. Tuo

Armodio.

Cosi scriveva Armodio alia diletta del suo cuore. A Don

Romano Romani scrisse ben altro. Gli confessava com'egli no-

iavasi a morte delle zannate massoniche
;
e che dai libri stessi

di massoneria, forMtigli dai fratelli cominciava a penetrare

nel vivo del segreto, che si promette sempre e non si dice mai

spiattellato, lasciandosi indovinare dai proseliti. Egli aveva stu-

diato tutti e singoli i rituali dei quattordici gradi, datigli com-

pendiosamente per via di comunicazione
;
e ne conchiudeva che

il segreto in sentenza si riduce ad una negazione radicale ed

assoluta di ogni idea trascendente la natura visibile
;
ad un

astio irreconcil labile contro la religione, cice cor.tro ogni re-
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ligione positiva ;
ad una ribellione ostinata contro qualsiasi mo-

rale o divina od umana
; e, per supremo ideale, alia societa

sfrenata di leggi politiche e tornata alia liberta del cignale

nella foresta.

Cotesto Armodio argomentava eziandio da una filza di

opuscoli, che aveva trovato nella biblioteca della loggia, ed

erano discorsi tenuti nelle offlcine massoniche dai satrapi del-

1'Arte reale, e da questi regalati poi alle logge di qua e di la

dai monti. Ma egli aveali carteggiati, e con fine accorgimento

osservava, che il cosi detto domma massonico non vi si pro-

fessava quasi mai a parole formate, si bene a sprazzi fug-

gevoli e spesso inneggiando ai mezzi senza troppo scoprire il

fine. Trovava in quelle carte tutte e singole le empieta e i fu-

rori anarchici, quali si odono nei discorsi dei settarii, comin-

ciando dalle diatribe del Parlamento sino ai bramiti di iena

delle societa rosse, garibaldine, socialiste, nichiliste piu fre-

menli, che anelano ad incarnire le unghie nella roba e nelle'

polpe dei signori. Osservava ancora che tutte queste societa sono

in odore di santita presso i massoni, senza che punto li oflfen-

dano cotali eccessi di dottrine e di pratiche selvagge.

lo capirei, cosi terminava egli, che un certo numero di

massoni non professasse la religione, o non la praticasse.

10 stesso fin ora non ne ho accettata veruna, e pur troppo mi

e forza, per ora, di sospendere questo affare di coscienza. Ma

odiare, nimicare, perseguitare la religione e chi la pratica :

ecco cio che non arrivo a spiegarmi. E poi, perche tra tutte

le religioni, avversario ,piu accanitamente la cattolica ? E pur

11 semplice buon senso, il solo aprir gli occhi rivela che e la

piu elevata e la piu plausibile di tutte : lasciamo andare la

verita o non verita, ell'e evidentemente la piu benefica, la piu

incivilitrice, la piu consolante. Perche dunque questa smania

di avvilirla e di esterminarla essa sola dalla terra? E pure

non mi posso illudere : tutti questi discorsi spirano odio contro

il cattolicismo, dove che mai maissimo non hanno sillaba contro

i protestanti, i mormoni, i giudei, i maomettani. Non arrivo

ad intendere la distinzione che trovo in erti rituali, tra il Dio
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della Bibbia, Adonai, ed Eblis, il Grande Architetto dell' Uni-

verso : questo benefice e amoroso degli uomini, ispiratore della

Massoneria, ecc.
; quello ingiusto, crudele, perpetuo odiatore

della liberta e della felicita umana. Vi si assicura perftno, che

il massone. Nel centre della terra, dentro il cuore del mondo,

nel reame di Eblis, regna con Eblis e con Caino, e Ik non ar-

riva la gelosa tirannia di Adonai 1
.

Per me e un problema insolubile, se non ricorro all'odio

contro Dio e contro il genere umano. Ma allora chi mi spiega

questo odio innaturale ? Non volete praticarla voi la religione?

ebbene, andate al diavolo in santa pace voi, crepate a vostro

gusto, fatevi cremare a piacere, ma siate logici. Che bisogno di

acciaccinarvi ad abbaiare contro il Papa, i preti, i frati, la

confessione, le processioni, le suore spedalinghe ? vivete e la-

sciate yivere. Ti confesso, che cotesto mi fa un lavoro che mai

nel mio pensatoio, un lavoro a rovescio di quanto intende la

Massoneria.

Ad ogui modo a tutta questa roba ho fatto il callo, e il

fango non arriva all'altezza de' miei tacchi. Poiche ci sono, vo'

scoprire paese fin che ce n'e. Mi scordavo di dirti, che ora mi

e piovuto addosso un diploma di quattordici gradi in una sgor-

gata, e per giunta v'fe di gran pissi pissi tra loro per farmi

accettare Fonore di Rosacroce, e forse anche di Kadosch, per

installarmi (da stalla, sai, non da stallo) in loggia come loro

Venerabile. lo lascio fare : ormai sono ciurmato a tutte le stre-

ghcrie possibili. Tanto fa ch'io debba spazzare poi tre gradi,

o diciotto, o trentatre. E pensare, che questi ominoni, che pas-

sano per astutissimi, si lusingano di avere del mio personcino

fahbricato un pilastro da sostenere la massoneria ! E se non

ridi, di che rider suoli ? Addio, caro Reverendo : fa' che il tuo

Card. Vicario non odori, che tu hai per amico un 17.-. un

Cavaliere d'Oriente e d'Occidente... Ah pagliacci ! Voglimi bene

come a tuo puro e semplice Armodio.

P. S. Ho fatto conoscenza con un prete di qui.... Tu

1 Rituale del Maestro, nel TAXIL, Trots-points ,
to. 2. p. HO.
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sbarri gli occhi e inforchi le barelle ! Si, con un prete vecchio

che ha la lingua sciolta, e che mi va, perche, perche.... Ma glie

n' hai parlato ? tu gridi. Eh, no, non gli ho detto tutto, ma
cosi alto alto, mi sono lasciato intendere che avrei avuto poi

bisogno di ricorrere a lui, per affari di coscienza delicati. In-

somnia volevo scandagiiarlo a fondo, e assicurarmi che avesse

i numeri ch'io cerco in colui che mi guidera al battistero. II

prete e smilzo, ma ci & tutto. Egli s'immagino ch'io avessi a

confessarmi, e comincio subito a tirare le prime parallele per

un assedio regolare, e non sa che sono una fortezza presa...

Ma tu f inalberi, e mi rimbrontoli, perche non te 1' ho detto

prima, perch6 non Tho messo in capo alia lettera. Di' un poco,

e tu perchfe ti sei impretato, tutto in un botto, senza dirmi

ne ai n bai? Addio, addio.

- Assennato e pazzo a un tempo! sclamo Romano in fi-

nire di leggere. Sempre cosi !

XOTA intorno alle Logge massoniche in Italia. A chi chiede notizie sulle

Logge diciamo, che realmente ne siaino infestati, e Armodio trovava in Geneva

Logge e Capitolo. Geneva infatti aveva pochi anni fa due logge, la Caffaro e la

Ublridienza alia legge, di rito Sinibolico alia franciosa ; una di rito Misraitieo.

la Riforma; tre di rito Scozzese, cioe la Ragione, la Stella d' Italia, il Trionfo

ligure. Sopra quest'ultitna crediamo fosse innestato, come dicono i FF.'., un

Gapitolo; perche nell'Elenco del Dignil.-. ed Off.-, pel 1885, Augusto Ghiotti

30.'. vi prends titolo di seniplice Yen.-., il che e proprio delle logge basse,

ossia Simboliche, mentre lo stampato porta per intestazione R.\ M.-. L.-. Cap.'.

{Rispettabile Madre Loggia Capitolare), che e propria delle officine superior!.

Troviamo anche mentovata ima Cristoforo Colombo, viva nel 1874; ne porta

il pregio d'indagarne il Rito e il grado. Ad ogni modo Genova e piena di logge :

ne ha presso a poco quante Livorno, Roma, Napoli, Palermo, assai piii che Fi-

renze, Torino, Venezia, Milano. Le regioni piii infestate sono la Sicilia, e peg-

gio i dintorni di Carrara ove avvene un formicolaio, una quasi ad ogni nido

di rondine: Carrara, e Pellegrino Rossi tutte e due in Carrara, colla giunta di

un Capitolo di Rosacroci; nella vicina Mossa, oltre la loggia Perseveranza, vege-
tante anche nel 1883, evvi un Capitolo di Rosacroci e un Conclave di Kadosch :

inoltre, la loggia Cafitello Aghinolfi a Montignoso, Castel Caslruccio ad Avenza,
Castel Cybo a Castel Poggio, Colone a Bonascola, dei Risorli a Yallecchia, Fan-

tisiriui a Bedizzano, Fantiscritti Risorti a Miseglia, Fiume Freddo a Gragnola,
Ferruccio a Forno, Fossanova a Fosdinovo, Garibdkli a Codena, Labindo a Fi-

vixxano, Litnenne a Torano, La Patria a Marciaso, Mazzini Rixorla a Fossola,

Speransa a Castelnovo Magra, Stella d'ltalia a Gragnana, Teti alia Marina di

Avenza, Unione a Sorgnano, Valle di Casano a Casano, Versigliese a Pietra-



r>7() .MASSONE E MASSONA

s.nita .. E chi piii n'ha, piii ne metta. GOBI era podii iiiuii addietro: ma <> lulla

mlia inoritoia, ed oggi puo esserne morto un bel nove decimi, e sul oimitero

saranno forse ripullulate e rimorte Dio sa quante logge, e con quail denomi-

na/ioni. Alcune poc.he le troviamo mentovate in un Annual Reporter of the Su-

preme Council of Scotland, Edimburgo, 1883. In Sicilia se ne avevano negli amii

seorsi (Dio sa che cosa e al presente) sette a Palermo, quattro a Messina, tre

a Catania e a Modica, due a Noto e a Coiniso, una a Siracusa, a Regalbnto,

a Vizzini, a Palazzolo Acreide, a Rosolini, a Lentini, a Spaccaforno, ad Avola,

a Monterosso (Almo), a Riesi, a Terranova, a Canicattini Bagni, a Vittoria, a

Licata, a Mineo, a Grotte, a Troina, a Sciacca, a Porto Empedocle, a Villa-

frate, a Naro, a Caltanissetta, a Piazza Armerina, a Belpasso, a Pietraperzia,

ad Aderno, a Salemi, ad Agira, a Termini Imerese, ad Aidone, a Centuripe,

a Niscemi, a Biancavilla, a Siculiana, a Barcellona, a Ferla, a Francofontc, a

Burgio, a Cipizzi, a Valguarnera Caropepe, a Sambuca Zabut, ecc. ecc. Del

resto i dintorni di Carrara e la Sicilia si consolino col pensiero che a Parigi

ve n' ha bene da trenta in su, e nell' isoletta di Jersey (Inghilterra) pochi

anni fa ve n' era una decina ! Nelle repubbliche dell'America Meridionale, e

negli Stati Uniti del Nord, si moltiplicano come la phylloxera.

Quanta ai diversi nomi che prendono le logge, e le citta ove si radunano,

e da notare che la Loggia simbolica, quella cioe a cui possono intervenire i

massoni dei primi gradi anche semplici Apprendisti, denomina Oriente la citta

ove risiede: dira per es. La Loggia Trionfo ligure, all'Or.'. di Geneva, la Loggia

Michelangelo, all'Or.-. di Firenze, la Loggia Propaganda massonica, all'Or. .

di Roma. II Capitolo o loggia Capitolare, ove si riuniscono graduati di grado 1 H -,

ossia massani che almeno abbiano questo grado detto dei Rosacroce, non e

piii all 'Oriente, ma nella Voile: e cosi si scrivera il Sovr. . Cap.'. R.\ ^.\
della Valle di Geneva, o col nome della officina, il Soviv. Cap.-. Giuseppe

Mazzoni, della Valle di Napoli. L'officina riserbata ai soli Kadosch divienc un

Arecpago o Conclave, che non s: aduna piii ne all'Oriente, ne in una Vallo, si

bene in un Czmpo, e s'intitolera, per es3mpio, Subl.*. Concl.
1

. Kad.-. del

Campo di Livorno. L'assamblea dei gradi superior! al trentesimo dei Kadosch,

muta novamente denominazione: e un Subl.-. Gr.'. Tribunate, e poi un Suhl.\

Gr.
-

. Concistoro, e finalmente un Consiglio Supr.-. dei Trentatre. Le different!

raunanze prendono genericaments nome di 0/flcine, e di Corpi massonici. Spesso

pero anche i massoni o ignorano o scordano la nomenelatura bisbetica e puc-

rilmente org^gliosa, stabilita dai Codicj e dai Rituali, e chlamano sciii|lici>-

mente Loggia quel Uuogo ove comunemente si adtmano Massoni, mescolati di

molti gradi, e sono le piii comuni. Rari sono i Capitoli, piii rare le Officine

superiori; e t itte nascono e muoiono, muoiono e rinascono con un talc por-

petuo rimesoolio,^che e impossibile darne un elenco fermo: (juello die era

vero 1'anno scorso, e falso quest'anno.
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i.

De Probabilismo e morali Theologia exterminando absque

olio rel minima detrimento evangelicae benignitatis. Tracta-

tus ALOYSII DANIELI parochi Insulae Abbatis in Dioecesi pa-

tavina. Romae Typis Vaselli 1887.

Dicemmo nella precedente rivjsta
l che il piu mal concio in

questo libro era s. Alfonso de Liguori. Di fatto, ove si eccettuino

il P. Bonvill (il Terillo), il P. Liberatore e la Civilta Cattolica,

nessun altro havvi il quale sia cosi di proposito maltrattato,

come s. Alfonso. Ne trattasi di una od altra sua sentenza par-

ticolare, si veramente di tutto il sistema, che Egli propone e

propugna nelle sue opere di Teologia morale. Perche mai cio?

Noi non sappiam dirlo con certezza; ma giudichiamo non andar

gran fatto lungi dal vero chi 1'attribuisse a timore che le dot-

trine del s. Dottore, come piu autorevole degli altri, non sieno

seguite dai teologi e dai confessori. Questo crediamo apparire

dal modo di procedere ch' egli tiene nella intrapresa polemica.

Dimostrati come quattro e quattro otto (1'autore e persuaso

fino alle midolle che tutto quanto se gli para davanti rimane

abbattuto) gli errori del s. Dottore, fa osservare non potere la

s. Sede proporci Tautorita di s. Alfonso in quelle cose in cui la

ragione e la coscienza ci fan vedere aver lui bruttamente errato.

Ora, a suo giudizio, il santo Dottore fu si cieco, che ei non vide

la falsita di un sistema che e labe e peste della Teologia morale-

eiusdem systematic (probabilismi) falsitatem non perspexit,
2 as-

sumendo cosi ambigiia novi probabilitatis sysiemaiis placita,

quae nullo modo coluiererepoterant cum rectis probilatis prin-

cipiis...
3
Eppero totus... s. Alphonsi probabiliwius dubii amlitu

i Ved. quad. 903, pag. 3*6. 2 P. 41. * P. 40.

Sfne X4II, vol. IX, fasc. i>05. 37 24 ffbbraio 1888.
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fl cadit hitra qmn'sHonent <(,,, si-it'nliiK' (lubiae,

quam ipse perperam wi-mil u iimn-stioni' catisr/t'ittiae proba-
hilis... '. Quindi vanis ac futilibus eormn (probabilistarwm) ar-

gumentis honorem deferre cogilur, iisque se infeliciler implical

rl tni'oh'it 2
. Voile si il s. Dottore accomodare un po' la fae-

cenda, se non che il poverino distrusse nella conclusione quanto

avea aftermato nelle premesse : argumenta dissertationis eva-

nescant contrila et dissipata a conclusione. 3 La conseguenza

pertanto sia questa: caute secwnamus in diclis sancti Docto-

ri* qiddquid est veteris et sanae doctrinae a peregrina Lheo-

riae novitate, illad retinentes hanc repudiantes '. Gnardisi

dunque ognuno dal mettere. in pratica le sue dottrine: caveat

a theoreticis ems (S. Alphonsi) praeceptis probabilistic^ ad

praxim deducendis 5
.

Non e egii vero, ci dica il lettore, che il S. Dottore rimaiu?

proprio ben servito dal gladius linguae del tremendo ester-

minatore ? L'autorita del Santo e una spina agli occhi del Da-

nieli, e spina tale da togliergli al tutto la vista in guisa che

non veda gli spropositi che dice, e le aperte contradizioni in

cui cade !

Era, cosi egli, bell'e spacciata per il Probabilismo, se non tbssc

venuto a soccorrerlo s. Alfonso, qm illud (xystema) amplexus

rt'lcravii, castigatum instauravit, confirmavit, lionestai'it aucto-

ritale sua 6
. Ma con tutto cio non bisogna perdersi d'animo;

esaminiamo attentamente cajusmodi fuerit tanti Theologi el

K<-c\(>siae Doctoris in Probabilismum consensio 7
, e vedremo

come tutto se neandra in fumo; ne la sua santita, ne le lodi date-

gli dalla Santa Sede, varranno per avventura ad morale sy-

stema, cujus vitiaet fallaciam cognoverimus,pro bono et I'rro

de ejus manu, acceptandum
8

. Cosi da principio Tautore alia

lunga requisitoria che fa del santo Dottore, colla speranza di

avere conseguentemente il campo piu libero a sfogare la

bile contro il malaugurato Probabilismo.

i
l>. 61. 2 I\i. :<

l>. 41. * P. 54. s P. 41. 6 P. 36. Ivi.

Ivi.
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Sant'Alfonso rigettb il Probabilisi/w. Ecco cio che anzi

tutto il Danicli vuol dimostrare. Le ragioni sono :

Prima : il Santo abbandono molte opinioni sostenute dai

Probabilisti. Non ci vuole grande acume di mente per vedere

che da cio non si puo conchiudere nulla per mancanza di

conseguenza, stante la brutta confusione che si fa tra la que-

stione di principle, e quella di un fatto o caso *particolare.

Altro 6 riprovare questa o quella opinione di tale o cotal altro

teologo probabilista, altro 6 riprovare il Probabilismo, il quale

si stabilisce e sta saldo sul principio certissimo, di cui abbiamo

parlato nella precedente rivista. Che anzi si puo ritorcere 1'ar-

gomento con dire, che appunto perch il S. Dottore ammetteva

il Probabilismo e sentiva bene la forza del suddetto principio

certissimo, non s' acquietava in parecchie opinioni d' alcuni

probabilisti. Conciossiachfe la ragione che ne apporta 6 che egli

trovava le loro ragioni non satis firmas, ck>e non solidamente

probabili; nel qual caso, come abbiam detto e ridetto, non puo
aver luogo il Probabilismo. E per verita, nel numero immediata-

mente precedente a quello (Horn. Apost. Tract. I. n. 78) citato

dal Daniel i, il s. Dottore avea indicate il caso in cui locum

habet idem principinm quod lex dicbia non obligat. Dunque
chi legga i numeri 77 e 78 dell' opera indicata, vede aperta-

mente che dal riprovare che S. Alfonso fa alcune opinioni di

parecchi probabilisti non s' ha a dedurne che Ei rigettasse il

Probabilismo, si bene il contrario.

Seconda ragione : sant'Alfonso dice apertamente che ad licile

operandum sola non sufficil probabilitas. (Theol. Mor. Lib. I.

Tr. I. n. 58.): cosi 1'autore l
.
-- II bue dice cornuto all'asino,

secondo T adagio, \\fraudolento qui non e piu il Probabilismo,

ma chi voile cosi denominarlo ! II Santo con queste parole da

la ragione di quanto avea affermato immediatamente prima,

cioe che una sentenza per quanto probabile non puo seguirsi

solo perch6 probabile : eo quod sit probabilis
2

. Eppero quelle

1
P. 39.

2 Ecco il testo per intero : Dico II, quod si opinio quae stat pro libertate

est tantum probabilis vel aeque probabilis ac altera quae stat pro lege, nee
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parole non tentlono ad escludere il Probabilismo, ma solo (cosa

non voluta capire dal Danieli) a chiarire che il retto uso di

esso non si fo'nda su ragioni probabili, si bene su principii cerll.

E non e mestieri esser aquila per intenderlo; dacche poche

linee prima s. Alfonso avea detto : Alierum (delle due cose da

supporsi come certe), quod haec certitudo haberi potest non Inn-

h',,i r.r di/'Zcto, sed etiam ex REFLEXO PRINCIPIO QUO >//<;/ Y///N

Wff certitudo actioni communicatur 2
. E quivi in nota si ac-

cenna il numero 69 dove tratta del principle: Lex dubia nnn

obligat. E senza andar tanto lontano, nella stessa coloima al

n. 59 alferma Pistesso principio dicendo : tanto magis quod lex

mcerta non potest certam induce?^ obligationem. Dorul*-
'

manifesto che chi ricorre al testo del s. Dottore trova: primi<>-

ramente che il Danieli tronco ed interpreto malamente il passi

citato; in secondo luogo che in quell' istesso punto il Santo di-

chiara apertamente e ripetutarnente di ammettere il principio,

su cui poggia il Probabilismo. L'una e 1'altra cosa raccomau-

dano ben poco la bonafede del bravo esterminatore. La stessa

osservazione vuol farsi riguardo all'altro testo preso dal n. 5(>.

Si cita fuor di proposito ed a sproposito. Dal fin qui detto p<T-

tanto apparisce tutt' altro che il santo Dottore abbia riprovato

il Probabilismo.

Se non che faccia grazia il tremendo Aristarco di accor-

dare se ccn se stesso; non domandiamo poi troppo. Secondo

lui s. Alfonso riprovo il Probabilismo: eppure secondo lui s. Al-

fonso ammise il Probabilismo. Di fatto secondo il Danieli il

s. Dottore illud (systema probabilislicum) amplexus relevant

(30), ad benignilatem in probabilistici systematic facie nitentem

conversus est (38); per questo probabilismum ingressm..^
in semitis probabilisticis . . . rersatus est, assumens ambigua
novi probabilitatis systematic placita (39-40); ipse S. Alphonsus
( :r.M SYSTKMATE hanc adoptamt probabilistarmn sentenliam (7(5).

eti;nn ipsatn qnis sequi potest en quod .vi/ probabilifi; XAM ad licite oper&ndum
.solti non, snf/icit probabililax, sed retjuiritur rnoralis certitudo de honestate

actionis .
2 Loc. cit. n. 57.
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Risponda il Danieli se il s. Dottore adotto ovvero riprovo il

sistema del Probabilismo.

Confessa egli che s. Alfonso ammise, e propugno il prin-

cipio : in dubio de honestate actionis melior est conditio pos-

sidentis, e tutto il c. XI. (50-54) e una filippica contro di

lui. Ita rero illustrant (probabilistae) terlium hoc principium,
e trascrive per intero la dottrina del nostro Santo. Se voile

il Danieli dare di cotesto principio la spiegazione dei proba-

bilisti, certo da un probabilista dovea prenderla; la toglie da

s. Alfonso, dicendola apertamente spiegazione data dai pro-

babilisti; dunque per lui s. Alfonso e probabilista. E proprio

per questo conchiude : Vanae ergo sunt el fallaces probabili-

starum distinctiones de libertatis rel legis possessione, in quibus

hums principii vim inesse contendunt. Neque s. Alphonsi au-

ctoritas in istiusmodi principii illustrations nos movere debet,

ut pro veritate teneamus theoriam, quam el irnbecillam et

falsain cognoscimus . . .
*

Ripetiamo, ci dica il Danieli se se-

condo lui s. Alfonso abbraccio ovvero condanno il Probabilismo.

Ne gii giova rispondere che il s. Dottore ammise il Pro-

babilismo castigatum, emendatum. Non gli giova, diciamo,

in nessun inodo. S. Alfonso, come dice egli stesso piu volte, ab-

bandono molte opinioni di alcuni probabilisti, non gia il Pro-

babilismo. E per dir vero, il Probabilismo non e costituito in tal

modo, quasi sia un complesso di tutte le opinioni particolari

riguardanti tali o cotali altri casi particolari in una od altra ma-

teria particolare determinata
;
ma e un sistema che ha principii

saldissimi su' quali si fonda, principii che prescindono da tutti

cotesti particolari. Quindi il s. Dottore, rigettando alcune sen-

tenze, non riprovo ne per se emendo il Sistema, ma Yapplica-

zione che di esso facevano alcuni Teologi a questo o quel-

1'altro caso speciale. Cio e evidente, ne puo mettersi in dubbio.

Infatti un probabilista allora soltanto puo applicare giustamente

il principio Lex dubia non obligat, quando si hanno (come con-

dizione NECESSARIAMENTE presupposta) ragioni SOLIDAMENTE
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])r(ih(ihUi per la non esisicn/a ddla legge ed obbligazione. E la

ragiono <' pen-he soltanto in questa NKCKSSAKIA ipotesi interviene

con tutta la sua forza e metaflsica evidenza il principio, su cui

poggh il Probabilismo. Donde si vede che altro e discorrere

della verita ed evidenza del detto principio, altro e parlare

delle ragioni solidamente probabili che appariscono alia mente

d'un uomo grave e prudente. Dal che deduciarno che se taluno non

.unmette o riprova un'opinione particolare intorno ad una ma-

teria determinata di uno o piu probabilisti, cio pu6 essere o

perchk non ammette e riprova il principio su cui si posa U

Probabilismo, ovvero perche non vede addotte per quella par-

ticolare opinione ragioni solidamente probabili. Nel prirno caso

si riproverebbe veramente il Sistema
;
nel secondo si censure-

rebbe la sua applicazione a quella opinione particolare. E giu-

stimente, perche 1'applicazione del detto principio NON PUO farsi

PRUDENTEMENTE LECITAMENTE, OV6 lion si SUppOngaHO ra-

gioni SOLIDAMENTE probabili, come piu volte abbiamo detto.

Cio posto veniamo a noi. II s. Dottore nell'affermare ripetu-

tamente nelle sue opere di non ammettere parecchie opinioni

di alcuni teologi probabilisti ha fatto costantemente tre cose : la

prima di affermare che quelle opinioni non sono, o non appa-

rivano a lui, sorrette da ragioni solidamente probabili ; la se-

conda di non valere in tal caso il principio Lex dubia non obligate

la terza di propugnare con ardore questo stesso principio ad-

ducendo prove d'ogni fatta. Donde manifestamente segue che

il Santo ammise sempre il Sistema, e fu sempre coerente a

si stesso nell' applicazione del principio su cui esso si posa.

Quello in cui discordava era cosa piuttosto estrinseca al Si-

stema; dacchS non giudicando solidamente probabili queste o

quelle ragioni addotte a sorreggere tale o cotal altra opi-

nione particolare, versava nell' investigare quale sia il valore

di uno od altro argomento; cosa puramente speculativa. Quindi

il santo Dottore procedeva in questo modo, preso ad esempio

un caso particolare: lo non ammetto cotesta vostra partico-

lare opinione, perche non e sorretta da ragioni solidamente

probabili; ma il Probabilismo? io non conosco siffatto
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Probabilismo, perche 11 principio, su cui poggia e die io di-

fendo, non pud valere se non suppongasi una solida proba-
bilita. Ognun vede che a rimanere in carreggiata, volendo

insistere qui fa duopo provar al s. Dottore la solida proba-
bilita delle ragioni arrecate. Dunque per s. Alfonso non venne

mai in questione il Sistema del Probabilismo, si bene e soltanto

il ralore delle ragioni che per tale o cotal altra opinione par-

ticolare si dovevano portare. Dunque, ripetiamo, il s. Dot-

tore a parlar giusto non emendo il Sistema, ma riprovo un

itiodo determinato di applicarlo alia pratica, quello cioe di ser-

virsene nel caso in cui non si hanno ragioni solidamente

probabili.

Equi cade in acconcio di rispondere a quanto dice il Da-

nieli contro i Padri Gury e Ballerini, dei quali riporta la tesi

esposta e provata nel Compendio di TeologLa morale, e sog-

giunge: Haec thesis continet probabilisticam sentenliam de

minori probabilitate, quam vidimus certissimis s. Alphonsi

testimoniis reprobari...
l

Ilispondiamo esser apertamente falso

cio che si asserisce, e diciamo brevemente che la sentenza

de minori probabilitale, clie rigetta giustissimamente il s. Dot-

tore, non e la sentenza di cui parlano i due Teologi sopra

mentovati. Eccone la prova : La minore probabilita rigettata da

s. Alfonso e una probabilita tenue, e secondo il medesimo tenuis

probabilitas non est vera probabilitas
2

. Infatti il Santo ha sem-

pre spiegato come intendesse la minore probabilita che censu-

rava, e T ha spiegato costantemente allo stesso modo. Ha ri-

petutamente inculcato che s'ha da distinguere Vopinione te-

nuemente probabile, la probabile, la probabiliore, la probabilis-

sima e la moralmente certa 3
. Quindi ha sempre fatto tre ipotesi:

La prima che Fopinione meno probabile si trovasse di fronte

ad una opinione che fosse CERTO o NOTABILITER probabilio/';

la seconda che 1'opinione meno probabile s'opponesse ad una

i p. G;J. _ i Theol. mor. Lib. I. Tract. I. c. HI, n. 65.

3 Istruzione e pratica pei confessor! c. I p. HI. n. 29. : II Confessors di-

re t to per le confession! della gente di campagna c. I. p. Ill, n. li.
;
Thed.

mor. Lib. I. Tract. I. c. III. n. iO. ; Homo Apostolicus Tract. I. c. HI. n. 29.
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opinions PARI:M prohdhilior, ovvfro FKRK aeqneprohdbilis; la

tcr/a che Tuna e 1'altra opinione fosse AKQUE probabilis. Or

bene nella seconda e terza ipotesi il s. Dottore ha sempre
difeso Puso del Probabilismo; nella prima Tha riprovato ap-

portando per ragione che in tal caso V opinione MENO probabile

e TEWITER ovvero DUBIK probabilis. Ma, secondo lo stesso,

tennis probabilitas non est vera probabilitas.
l

Dunque il caso in

cui il Santo rigetta la minore probability, e un caso in cui non

si dk vera e soda probabilita. Ora la minore probability di cui

parla la tesi del Gury e del Ballerini non e una ienue o dub-

bia probabilita. Ecco le loro parole: Licet sequi opinionem
VERB et SOLIDE probaUlem... II Danieli le cita; ma Tuna delle

due : o non ha saputo leggere, ovvero non ha voluto intendere

ne il s. Dottore ne i due Teologi sopra menzionati.

II Probabilismo puo deflnirsi: un sistema che, se trattisi

della liceitd di un atto, dk la regola con cui, chi per ragioni

solidamente probabili dubiti dell'esistenza ed obbligazione della

legge, assumendo un principio certo giunge a formare 1'ultimo

giudizio pratico certo. Quindi due cose sono necessarie e suffi-

cient! a difenderlo. La prima e questa : affinche, a formare Ful-

tima regola certa dell'operazione, possa adoperarsi il principio .

Lex dubia non obligat, & assolutamente NECESSARIO presitp-

porre una VERA E SOLIDA probabilita. La seconda 6 che il prin-

cipio: Ley dubia non obligat, e principio certo ed eridente.

Si 1'una che 1'altra fu costantemente insegnata dal Santo. Chi ne

nega o pone in dubbio una sola, conseguentemente nega o

pone in dubbio il Sistema; chi le ammette tutte e due insepa-

rabilmenlf>, sara sempre seguace del Probaltilisnio.

Se non che, domanderassi, come e quando si avra una vera

e solida probabilita? Rispondiamo esser questione cotesta che

appartiene al campo della logica ; poichfe si tratta di conoscere

e determinare il valore e la forza di un (ir(/f>,//nito, \&retti-

1 1 'dine della consegitensa in un sillogismo e va dicendo. Non

1 Ivi. Vedi eziandio il n. 82. Tennis eniin prol>lilitas. dice, non est pro-

hid)ilitas, sed dunilavat (juaedam falsj apparentia, sen vana [)rol>al)ilitatis ap-

prehensio
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e cosa che appartenga come materia sua propria alia Teologia

Morale ovvero al sistema del Probabilismo direUamente. II

Probabilismo come sistema dice e ripete altamente, che afflnche

taluno possa formarsi la coscienza per operare, fa d' uopo e

basta assumere il principio certissimo Lex dubia non obligat,

supposlo necessariamente che le ragioni per le quali si dubita

siano VERAMEXTE e SOLIDAMENTE probabili. Donde appare mani-

festo che due teologi possono'benissimo convenire neH'ammettere

e difendere il Probabilismo, e discordare nel giudicare in un

caso particolare la solidltd delle ragioni probabili. E se Tuno

vi riconoscesse solida probabilita e 1' altro no, il primo appli-

cherebbe il Probabilismo, il secondo se ne asterrebbe, mossi

entrambi dalla stessa ragione, cioe che per Tuso del principio:

Lex dubia non obligat si richiede che P opinione favorevole

alia liberta poggi sopra motivi solidamente probabili.

E qui si vede chiaramente che 1'indagare se possa darsi

verae solida probabilita rispetto ad un' opinione piu probabile,

e cosa che: 1) appartiene direttamente alia speculativa, e solo

indirettamente si riferisce alia Teologia Morale; 2) puo avere

esito diverse, senza che per questo taluno cessi d'essere nel

vero e stretto senso probabilista.

La maggiore probabilita suppone necessariamente che la pro-

babilita della opinione opposta si dica minore, non gia tenue e

falsa. Eppero dalla sola maggiore probabilita ne subito ne

sempre si puo logicamente dedurre una tenue e falsa proba-

bilita per Topposta opinione. Vi ha dei casi in cui cio si ve-

riflca, specialmente allora che tanto la sentenza pw. probabile

quanto la tneno probabile si deducono per raziocinio da UNO

e STESSO principio. Nel caso poi che la piu probabile si deduca

da un principio e la meno probabile da un altro diverso prin-

cipio, la bisogna va diversamente. La ragione intrinseca e

perche, per lo piu, la probabilita maggiore o minore, nei casi

di cui parliamo, proviene da cio che T intelletto non vede aper-

tamente e con ceriezza Toggetto della conclusione essere (come

parlano i logici) contenuto nella premessa, ossia nel principio as-

sunto per la dimostrazione. NelF un caso la mente lo vedra con
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pifi, neir altro con meno chiarezza, in nessuno pero con

rertessn; altnincnti si usciivblto dalT ipotesi della probability.

Or bene siccome i principii, da cui si deducono le due senterize,

sono nltri o diversi, la mente non cessa di vedere quella rela-

zione che ciascuna conclusione ha veramente col rispettivo prin-

cipio,. per la ragione che in un caso e maggiore e neir altro e mi-

nore. II perche, siccome la fbrza, che le dueopinioni (piii probahilo

e meno probabile) diversamente desumono da diversi principii,

e da questi in esse indipendentemenle Y una dall' altra derivata;

CDS! il valore dell'una non diminuisce col crescere dell' altra,

come potrebbe accadere nel caso del discendere amendue da un

solo e stesso principio. Dunque dalla maggiore probabilita del-

Tuna non si pu6 sempre conchiudere all'esclusione d'una rerct

solidltd deir altra. In due parole: la vera e solida probabilita

delPopinione meno probabile non e desunta dalYeccesso tal^ o

tar altro della opinione piu probabile; ma solo dalla relazione

che ha col principio da cui prende quella qualsiasi sua forza.

Dunque da cotesta relas'tone si dovra giudicare se la minore

sia vera, solida, tenue ovvero falsa probabilita, e non dall'00
cesso dell' altra.

Chi attentamente cio consideri trovera chiara la risposta da

darsi al Danieli la dove, censurando egli la CiviUd Cattolica, dice:

sed quia hniusmodi (la minore) probabilitas in inferiorem com^

parationis locum depressa vim amittit movendi et alliciendi

mentis assensum\ ideo non sine causa necinsueto more loqueiidL

elidi et perimi dicitur a maiori et validiori, a qua in intellects

et in conscientia privatur sito actu et effectu.
l La risposta e un

bel nego. I/intelletto per giudicare della vera o solida o tenue o

falsa probability della seconda opinione, considera la relazione

che questa ha col principio da cui essa discende; non attende la

relazione che la medesima ha con la prima opinione. Conside-

rando questa relazione la dira meno probabile, e non altro. Quindi

la opinione meno probabile venendo, per 1'operazione dell' intel-

letto, in comparazione colla piu probabile, vi si presenta con quella

1 P. 62.
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Vera e solida probabilita che attinge da un principio diverse

vindipendentemente da quello, da cui la piu probabile attinge la

sua. Quindi non perde la sua forza per cotesta comparazione.

In questo caso tanto la meno che la pin probabile sono nella

stessa condizione, quale e quella di aver qualche forza nel muo-

vere Fintelletto giusta il proprio grado nelFordine speculative,

di non averne nessuna veramente efflcace per Fordine pratico;

del quale dobbiamo parlare quando trattasi che la volonta debba

o non debba agire. Del resto il passaggio, chi voglia esser lo-

gico, in questo punto al Probabiliorismo e facilissimo. E vera-

mente la ragione qui apportata dal libriccino non e altro cho

il potissimo argomentb dei probabilioristi ;
cioe che volgendosi

la mente naturalmente dove meglio le apparisce la verita,

non puo 1' uomo prudentemente aderire alia probabilita minore.

Si confonde 1'ordine speculative col pratico e la natura degli

atti intellettivo e volitivo. Si legga, di grazia, quello che col-

1' Amort dice molto bene s. Alfonso intorno al giudizio specu-

lative e pratico, e come questo riguardi Fonesta delF azione,

quello la verita, e si vedra quanto cotesta distinzione e ne-

cessaria. l

Dalle cose fin qui discorse apparisce il torto che ha il valente

esterminatore nel rappresentarci
2

il s. Dottore in si meschina

figura da disfare con una mano quello che, volendo riformare

il Probabilismo, ediflcava coll'altra. Denique s. AlpJwnsus si-

bimetipsi contradicens suum aequiprobabilismum subvertit... 3

Non v'e autore cui il libriccino tratti cosi sfacciatamente come

il s. Dottore ! Colui che turpemente si contradice e il Danieli, e

lo vedremo ben presto; s. Alfonso apparisce sempre coerente

a se stesso, e lo fa cadere in contradizione chi lo vuole inter-

pretare a traverso. II Santo fu sempre costante, come abbiam

detto, nel richiedere una SOLIDA probabilita nelle opinioni, e

nelFinsegnare che SOLO in questo caso s'applicava in tutta la

sua evidenza il principio: />>'./ dubia non obligat. Quindi non

riformo il sistema del Probabilismo, ma lo ammise, propugno e

1 Istruzione e pratica pei Confessori e. I. Punto III. n. 52. - P. 63, 64,

67, 68, 69. 3 P. 69.
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sanci quale esso e in realta. Quello che riprovo fu 1'applira-

zione o meglio 1'abuso che del medesimo si faceva da alcuni,

i quali, benche concordi neirammettere il principio su cui poggia

il Sistema, erravano nel giudicare solida quella che era, a giu-

di/io del Santo, teriue cioe apparente e nulla probabilita. Quindi

la discrepanza del s. Dottore da quegli autori non era a ri-

guardo del Sistema di Teologia Morale, si e solo intorno a de-

terminare come e quando sin inia opinione VERAMENTE e SOLI-

DAMENTE probabile. Questione d'ordine, secondo Tistesso Santo,

speculative
]

;
e che, come abbiam detto di sopra, non riguarda

se non indirettamente la materia di Teologia morale ed il Pro-

babilismo come Sistema in essa adoperato. Dunque le insolenze

del bravo Aristarco contro s. Alfonso rimangono li nude e

crude, testimoni non d'altro che d'un ben temperate gladius

linguae in mano di un irriverente leggiero e imbelle scher-

mitore.

Ma e tempo che diciamo brevemente della merce messa in

vendita in cotesto libretto.

Primieramente. II Danieli accusa i probabilisti d'essere in

pratica i piu tiranni riguardo alia coscienza. 2 Risum teneati*.

amid! Eppure tant'e. Si scaglia contro s. Alfonso, perche in-

segna: Dicimm cum dubio practice non licere operari, quia

homo in operando debet esse moraliter certus de rei hone-

state... Hie fd saltus, soggiunge, a dubio ad cert-Hudhiein...
3

L' autore non vede che salti, e non s'accorge che quei che salta

e proprio egli. Salta si e con pericolo di scavezzarsi il collo,

come suol dirsi. Certitudinis in iudicio practice necessitas est

placitum probabilistarum
4

, eppero si richiode quod plerumque

praestari non potest
5
, cioe impessibile

6
. A che cotesto inlnl-

lerabile rigore
7
, mentre sufficit indicium prudens quod plus

vel minus pro qualitate rei amotum sit a periculo error!s,

maxime vero quum agitur de valore sacramentorvm 8
?

Qui s'avverta. 1. II Danieli rigetta questa sentenza:

* Theol. Mor. Lib. I. Tract. I. c. II. n. 21 ; Homo Apost. Tract. I. c. II.

n. 13; Istruzione e Pratica pei Confessori c. I. punto II . n. 52. - P. 76-85.

3 P. 76. ^ Ivi p. 80. 6
p. 83.

'

p. 78. p. 80.
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praclico non licet ojirrt/ri: la quale fe dottrina eviden-

temente certa di tutti i teologi, dai quali non fu mai messo in

dubbio, per quanto sappiamo noi, che chi cosi opera pecca.

2. Egli si contradice; dacche, stando a quel che propone,

cade nel vizio tanto da lui e si ingiustamente rimproverato nei

probabilisti. Quel indicium prudens.. plus vel minus amotum

a perioijo crrorix, non potra mai e poi mai chiamarsi un giu-

dizio certo; quindi sara o faho ovvero probabile. Non si puo

supporre quello, dunque rimane che sia un giudizio probabile.

Dunque egli poggia direttamente ed unicamente sul PROBA-
BILE. Ora qui risponda egli a s6 stesso il bravo autore, se i

Teologi probabilisti o piuttosto egli in corpo ed anima in an-

cipiti dubii fluctuatione moralem soliditateiii strwnit }
. Ci dica

se quelle parole di s. Alfonso ad licite operandum sola non

sufficii probabililas da lui con una sicumera da far pieta

citate contro il Probabilismo, non cadano in acconcio proprio

contro di lui. Gi faccia sapere chi e che si contradice, se s. Al-

fonso ovvero egli stesso.

3. Si contradice non quasi ammetta il da lui si maledetto

e pur vero Probabilismo; ma perch& ammette il solo Proba-

bilismo veramente falso che si possa concepire. Egli viene qui,

se logico, ad ammettere quello stesso principio che rinfaccia

ai probabilisti
2
, e proprio nel senso suo non vero: qui pro-

babiliter agit prudenter agit. Ascoltiamo s. Alfonso: Dicti'm

iUiul: qui probabiliter agit prudenter agit dupliciter ac-

cipi potest: si accipitur tamquam innixum aim principiis

reflexis, VERB PRUDENS et CERTUM est; si vero accipitur tam-

quam, principium directum, seclusa mdicii reflexione, FAL-

SUM est 3
. Or bene il valente Aristarco rifugge, come la notte

dal giorno, dai principii riflessi, e lo ripete le cento volte. Dun-

que ei viene a cadere in quel principio, proprio in quanto 6

falsn. In questo senso si, lo concediamo, questo principio fu e

tenebris eoccussum 4 !

Secondamente. Altra merce scandalosa di questo lavoro sono

i P. 4. * P. 43. s Theol. mor. Lib. I. Tract. I. c. III. n. 80. * P. H.
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le ripetute e non poco disdicevoli accuse fatte a tanti <> si gravi

teologi; sono 1<> disimoranti parole di labc, pt^/c, ///*//;//// ;^,

ignomhiia, frodc <> siniili, appropriate ad un sistema di Teo-

logia morale 1

,
che da secoli s'insegna pubblicamente ed ex pro-

ft'xso dalle cattedre teologiche sotto gli occhi dei Vescovi e del

Sommo Pontefice: ad un Sistema, giusta il quale le sacre Con-

gregazioni sogliono rispondere: consulat probate aactores;

negativam esse PROHABILEM; opinionem negativcun non carere

SUA PROBABILITATE, 6 simili.

In terzo luogo: brutta merce sono le insolenze dette contro

s. Alfonso de Liguori. II s. Dottore, come abbiain visto, cosi

viene da lui giudicato: Egli non fu probabilista; propose un Pro-

babilismo emendato che poi contradicendosi distruse -colle sue

mani. Come dunque puo la S. Sede, quae veritdtem non, COM-

MKNTA praecipit sua auctoritate tueri \ aggiunger peso in

questa questione all'autorita del s. Dottore ? Anne quid Sancta

Sedes laadavit opera s. Alphonsi de Ligorio dicenda est con-

firmasse systema probabilitatis, in quo ipse.... firmns non >'*/,

sed nutans passim SIBIMET ADVERSATUR? Nam praxim, <jn,,>

docet... a theorica DISCORDAT, et in ipsa theorica NON EST SIBI

CONSTANS 2
? Ecco come ragiona Tautore. E noi diciamo: che la

S. Sede non confermi colla autorita sua errori e assurdita, si e

solo la verita, e cosa manifestissima. Ma la questione sta in cio

che, riguardo alia Teologia morale (di cui come parte vitale, che

tutta 1'anima, e il sistema da lui impugnato) abbiamo due giu-

dizii : quello della S. Sede per mezzo della Congregazione, e quello

del Danieli. A quale dobbiamo attenerci? E se egli credette di

preferire il suo, non fu cio un audacia insigne, e molto piu poi

1'esortare altri a fare il medesimo? Qui ergo rult N.

vestigia premere caveat a theorelicix cjns prat'cr/i//*

listicis ad praxim deducendis..?. La Sacra Congregazione di-

chiaro non dovere essere molestato quel Confessore, il quale

in pratica seguisse le sentenze del s. Dottore. Tutfaltro, grida

il Danieli
; guardatevene... Caveat !

i p. .
_ s Ivi. :! P. il.
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Finalmente un'altra merce molto cattiva si spaccia in que-

sto libriccino. Ascoltino i nostri lettori. L/Autore, persuaso che

non avrebbe mai ottenuto dal suo Vescovo il permesso di pub-

blicare cotesto illogico ed irriverente lavoro, si risovvenne in

buon punto dell'a cdace* fortuna iuvat. Mando pertanto F opu-

scolo a Roma, perche uscisse coi tipi della Tipografia Vaticana.

Se non che il R.mo P. Maestro del Sacro Palazzo anziche Ylm-

primatur, vi scrisse sopra chiaro e tondo NON IMPRIMA-

TUR. Qui era al tutto manifesta la volontk dei Superior! ec-

clesiastici. II Danieli, che appone ai probabilisti di studiarle tutte

per infermare la legge e persuadersi col loro privato giudizio

del contrario, si mostro in cio matricolato, volendo che il suo

lavoro fosse cio non ostante stampato in Roma. E qui benedisse

le moderne liberta, in grazia delle qtiali trovo una tipografla

che vi si prestasse. Tutto questo noi sappiamo da fonte sicu-

rissima. Mons. Calegari, suo Vescovo, voile far consapevoli di

tutto cio i suoi diocesani, mandando a stampare una sua lettera

nella SPECOLA, giornale settimanale di Padova. Dal che appa-

risce che il libriccino non solo non ebbe Fapprovazione dell'Au-

torita ecclesiastica di Roma, ma un'ESPLiciTA E FORMALE RI-

PROVAZIONE. Oh bravo il nostro terribile esterminatore, dateci

qui, ve ne preghiamo, una sola risposta: Qui non intrat per

ostium, come si chiama?...

In due parole : In questo trattato TAutore gioca sempre

sopra un falso supposto; descrive un Probabilismo falso e per-

nicioso, in cui viene poi a cadere egli stesso. Quindi tutte quelle

carezze di peste, insipienza, ignominia, fraudolenza, eccetera,

ritornano per la stessa strada, si dirigono a quello stesso

punto da cui son partite. E valeva la pena darsi tanto tono

per fare si brutta figura?...



RIVISTA

II.

S. Pietro. Terso Quaresimale predicate dal P. M. VINCEXZO

Ma
SKMENZA, Assixtente generale Agostiniano, nella Basilica

Vaticana Vanno 1886. Roma, Tip. Sociale, Via Governo

Vecchio, 39. Un vol. in 8 gr. di pag. 322.

Lezioni Storico-Morali sul libro della Genesi del P. Maestro

VINCENZO SEMEX/A Agostiniano. Vol. Primo, in 8 di pag.

395. Roma, Antonio Marini, 1886.

Singolar pregio di questo Quaresimale e- 1'originalita del-

1* argomento generate : & Pietro : novita suggerita all' inge-

gnoso ed eloquente Oratore si dal luogo ove dovea predi-

carlo, la Basilica Vaticana, e si dal fatto che gia per la terza

volta dovea predicare nella stessa Basilica. Cosi mentre era

lo stesso il sacro Oratore, e pressoch& lo stesso ancor 1'udi-

torio, il terzo Quaresimale fu al tutto nuovo. Non si dia

pero taluno a credere che questo altro non sia che un dotto

trattato teologico sul Primato di Pietro, e che T unita del

titolo tolga punto alia varieta degli arg'omenti, qual si ri-

chiede in un Quaresimale. Tutt'altro : giacchfe il ch. Autore ci

presenta S. Pietro sotto vari punti di vista, e si propone di

dire cio che e Pietro nella Chiesa, nell'umanita, negli ordini

temporali, ed eterni
,

com' egli si esprime fin dal principio

(p. 2), e come ripete appresso piu pienamente. Io mi son pro-

posto di presentarvi la grandiosa figura dell'Apostolo S. Pie-

tro, o Signori, studiandola per cosi dire sotto tutti i rapporti,

ma singolarmente qual capo della cattolica Chiesa : io mi son

proposto di considerarlo nelle sue grandi prerogative, ne'suoi

fatti personali, nelle sue mirabili epistole, e flnalmente nel-

1'azione che egli, vivendo immortale ne* suoi Successori, eser-

cito ed esercita sulla Chiesa e nel mondo (pag. 48). Quindi

<> difficile trovar un Quaresimale di argomento nella sua unita

piu ampio 6 piu vario di questo.
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Delle trenta conferenze, le prime cinque sono dommatiche.

Tu es Christus filius Dei vim. Tu es Petrus. E il primo Papa
che confessa Cristo, la Pietra invisibile : e Cristo che stabili-

sce il primo Papa e pone la Pietra visibile
;
ed amendue con-

corrono a gettare quel fondamento misto di umano e divino,

su cui adergendosi la Chiesa dee riempire i secoli e Feternita

(pag. 14). Cosi Pietro costituito Capo visibile della Chiesa per

la sua confessione della divinita di Gesii Cristo Capo invisibile,

e fatto infallibile nel suo magistero e centro di unita e di cat-

tolicita.

Seguono altre quattro eloquenti conferenze storico-dom-

matiche, che ci dimostrano cio che e Pietro nella Chiesa stu-

diandolo in alcuni insigni suoi fatti, quali sono la sua auto-

revole proposta per Telezione di un Apostolo invece di Giuda,

il primo suo discorso nel di della Pentecoste predicando alta-

mente il nome di Gesu, il primo miracolo nella guarigione

dello Zoppo, la prima venuta de* Gentili alia Chiesa nel Cen-

turione, la prima mostra della Provvidenza divina sul Pa-

pato nella liberazione di Pietro dal carcere : grandi fatti che

contengono sublimi insegnamenti dommatici e morali, e che

non sono soltanto fatti personali, ma dimostrano i disegni di

Dio in Pietro e nel Romano Pontificate. In altre undici con-

ferenze scritturali, che sono un prezioso commento delle epi-

stole di S. Pietro, il ch. Oratore ci fa quasi sentire Pietro

stesso che ci ammaestra con sublimi lezioni nella fede, e nella

morale cristiana, individuale e sociale. lo, dic'egli, che ho preso

a dimostrare quasi in Pietro personificate le ragioni della cat-

tolica fede, non potrei dispensarmi dal farle udire dalla sua

medesima voce, esponendovi per sommi capi quelle lettere che

per grandezza di domma e di morale il grande Leibnizio ri-

putava veramente degne del Principe degli Apostoli (pag. 98).

Seguono altre conferenze morali e pratiche, specialmente

suila necessita dell'orazione e della penitenza, ricavate dal-

1' esempio stesso di Pietro e nella sua caduta e nella sua con-

versione; giacche com'egli dice, (pag. 219) se noi abbiamo

osservato il Principe degli Apostoli in quelle sublimi prerogative

Serie XIII, vol. IX, fasc. 905. 38 24 febbraio 1888.
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che lo fanno capo e fondamento della Chiosa di Dio, Clavigero

de' cieli, Padre, Dottore, Oracolo infallibilc di fede airuriiverso,

non deve esser discaro di osservarlo ancora come tipo e mo-

dello di conversione. Le ultirae conferenze, splendida corona

delle precedent!, ci dimostrano le glorie di Pietro nel suo Apo-'

stolato flno al martirio; gloriosa aureola nella quale ancora il

Pontificate Romano ha il suo primato per testimonianza irre-

fragabile della storia, la quale altresi ci dimostra la vita pc-

renne di Pietro ne'suoi successor! e la suprema influenza del

Papato non solo in ordine alia vita eterna, ma anche in ordint*

alia scienza, alia civilta e ad ogni vero progresso sociale e

mondiale in questa vita terrena, fino a scorgerci air ultima

meta, che e il paradiso.

E cio basti aver accennato quanto alia rnateria del nuovo

Quaresimale. Quanto alia forma non occorre dir molto, giacch&

il nome del P. Semenza e.per la dottrina e per Feloquen/a
>

assai noto. Diremo solo che questo libro ha i pregi degli altri

suoi lavori; e piu specialmente parlando di Quaresimali, per

soliditct di dottrina, per vivezza e brio di elocuzione, per for/a

di argomentazione, e per sincere spirito di fede e di pieta cri-

stiana non la cede al confronto di altri ch. autori, che han

pubblicato i loro Quaresimali, fatti gia nella stessa Basilica.

Naturalmente nella stampa queste conferenze sono alquanto

piu estese che quando. furono predicate. Nella recita per la stret-

tezza del tempo dovettero ora compendiarsi nelle singole parti,

ora restringersi solo al punto principale: nella stampa sono

piu svolte e piu piene; e cosi vien compensate quel che la

stampa perde a confronto della viva parola.

La pubblicazione altresi per la stampa di questo Quaresimale

cade assai opportuna, quando i pensieri e gli affetti del mondo

cattolico sono si vivamente rivolti al Romano Pontificato per

le feste giubilari del grande successore di Pietro, Leone XIII;

e di piii ai pregi intrinseci di questo Quaresimale si aggiungo

pur questo estrinseco pregio si onorevole, che lo stesso S. Padre

Leone XIII si e compiaciuto in questa solenne circostanza di

accettarne personalmente la dedica, la quale e espressa dal
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ch. autore nella prima pagina del suo libro con questa iscri-

zione :

Alia Santita di Nostro Signore Papa Leone XIII gloria

jxirella del Pontificate Romano Con oculatissima e soave >/-

gllanza apostolica Promotore magnanimo degli studi fi-

loxofici e slorici Degli alty principii die debbono infor-

*t/(tre ereggere lasocieta civile Propugnatore inflessibile

per la faustissima xoleimita del suo giubileo sacerdotale -

/Y//'/o/v> niicli egli esultante questo tenue laroro sulPon-

ficalo di Pietro e de' saoi successom con la docilita di

dixcepolo, con I'affetlo di figlio o/fre, consacra.

Le Lezioni storico-morali del medesimo ch. Autore, contenute

nol primo volume sono trentasette; fanno seguito ai Discorsi so-

pra i sei giorni della Creazione gia pubblicati col titolo : Le

armonie tra la Creazione e la Redenzione. E questa la ra-

gione, per la quale F Autore, senza piu parlare in questo libro

della creazione del primo uomo e della sua caduta, incomincia

senz'altro la storia, che egli vuol tratteggiare, pigliandone le

mosse dal sagriflzio di Abele e di Caino, e conducendola sino

alia memoranda distruzione di Sodoma e di Gomorra. La prima
delle lezioni suddette puo dirsi il prologo di tutte le altre, e

il Semenza assai opportunamente vi dimostra quale sia stato

lo scopo che ebbe Mosfe nello scrivere il libro della Genesi.

Ben puo dirsi che il nome stesso dell' eloquente Agostiniano

suona da s6 solo un elogio. E Roma e le altre piu cospicue

ritta d"
1

Italia ricordano e testiflcano lo straordinario numero

dei fedeli accorsi ad udirlo avidamente, quando egli vi com-

parve a bandire dal pergamo la divina parola. Queste sacre

lezioni pero dette da lui in Roma nella chiesa di S. Agostino

dostarono tanta ammirazione e tanto plauso presso le persone

d'ogni grado e d'ogni condizione, convenute con istraordinaria

afHuenza ad ascoltarlo, che davvero fu opera degnissima di

lode d'averle iatte di pubblica ragione per le stampe. Esse

descrivono la storia della vita dei Patriarchi e delle loro fa-

miglie, e lumeggiano frattanto gli adorabili consigli di quella
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divina Provvitlonza che, guidando 1'umana famiglia a tr.wrso

i secoli, matura e compie i suoi sapientissimi disoimi, montre

in una oletta parte delle umane generazioni mantiene, rol

mezzo della fede del Patriarch!, il lume della rivelazione e la

speranza del future liberatore Gesu Cristo. E il chiarissimo

Autore nella esposizione di cosi mobile e caro argomento vi

die prova di quella erudizione e di quella dottrina, che gli

sono proprie : doti che congiunte al suo facile e vigoroso stile

e alia sua calda e colorita parola, rendono tutta la trattazione

da lui intrapresa un libro utile non meno che dilettevole

quanti avranno la ventura di leggerlo.

HI.

PUNZI GIOVANNI ANTONIO. La filosofia del cristianesimo, se-

condoche si professa in seno alia cattolica Chiesa. Trat-

tenimenti famigliari. Opera di Giov. ANTONIO PUNZI S. I.

Reggio di Calabria, Tipografia fr. Morello, 1887. In 16,

di pagg. 716. Prezzo lire 4.

E un vero trattato apologetico della nostra santa Religione,

di Gesu Cristo che la predico, della Chiesa che, custode infal-

libile, la conserva, predica e difende. Esiste un Dio infinita-

mente Grande, Sapiente, Provvido, Santo, il quale dee essere

onorato da tutti gli uomini con quel culto che egli stesso per

mezzo del suo divin flgliuolo ha rivelato e che la Santa Chiesa

cattolica apostolica romana ha predicate, predica e predichera

infallibilmente flno alia fine de' secoli.

L/ateo e il primo nemico che Pautore prende a combattere

con ogni sorta d'argomenti vuoi positivi vuoi negativi. Lo mette

in contradizione con se stesso, colla sua ragione, colla sua vo-

lonta, coll'iiman genere, col creato tutto. Lo convince reo del

piu grande de' delitti, della piu orrenda bestemmia. Gli schiera

avanti agli occhi la vera dovizia di ragioni che gli manife-

stano Tesistenza d'un Dio; ragioni tolte dal triplice ordine me-
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tafico, fisico, morale. Tutto questo e esposto in sei tratteni-

menti che formano la I
a
parte di tutta 1' opera. La seconda

parte e contenuta in sette trattenimenti. I primi tre si ver-

sano sulla possibility, e necessitd morale di una rivelazione

soprannaturale. I quattro ultimi s'occupano della Provvidenza

divina. Cio e fatto con molto accorgimento. Conciosiacche,

sara, come dice il ch. Autore, un ottimo preparamento alia

prossima ricerca che faremo dell'esistenza d' una divina so-

prannaturale rivelazione ordinata da Dio a far si che gli uo-

mini riuscissero men disagiatamente airacquisto delFultimo

loro fine. Imperocche sebbene la morale necessita, in che era

il genere umano di un soprannaturale soccorso per 1'adem-

pimento de"
1

proprii doveri segnatamente in ordine al culto

da rendersi a sua divina Maesta non sia un argomento in-

contrastabile a dover conchiudere, o che Dio abbia di fatto

prestato agli uomini un tal soccorso, o che vi fosse obbli-

gato; pure chi non vede che ora riusciamo a dimostrare do-

versi in lui riconoscere Tattributo della Provvidenza a rispetto

di tutte le creature, restera con cio dimostrato in pari tempo

quanto fosse consentaneo e conveniente all' indole beneficen-

tissima di questa sua Provvidenza il fornire agli uomini un

mezzo si poderoso al buon governamento della loro vita pel

conseguimento dell' ultimo loro fine, la sua divina sopranna-

turale rivelazione !
?

Nel resto della sua Apologia il dotto Autore viene a pro-

vare che esiste una Religione rivelata, ed e la unica proposta

dalla Chiesa Cattolica apostolica romana. Nella terza parte

precede negativamente. Yogliono i giuristi, dice, che ove

insorga litigio qual sia fra due, il vero padre d'alcuna prole,

a quello si conceda dei litiganti cui piu si rassomiglia nei

lineamenti, nell' aspetto e in tutta 1'aria del volto Or di

questo principio appunto, con questa semplice inversione di

ordine ci prevarremo ancor noi a risolvere la qnestione

proposta: Qual sia cioe tra i molti ordini che si spacciano

i P. 131.
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come venuti da Dio, quello cui veramento competa il titolo

di soprannaturale e divino. Miratoli, noi diremo, nei linea-

menti, nelFaspetto, e in tutta Faria del volto. l E cosi in

sci trattenimenti combattendo T insensate paganesimo, Fim-

mondo Maomettismo ed il perfido giudaismo, dimostra evidcn-

temente come nessun di loro possa in conto alcuno giudicarsi

come venuto da Dio. E questa e la ragione per cui in questi

nostri tristissimi tempi Fempieta che coperto il lurido volto

col manto d'un malinteso progresso nella stupida ed empia

guerra, che fa in nome dell' emancipazione dell'uorno, non

s'avventa contro ne si cura del Paganesimo, del Maomettismo,

del Giudaismo. Che anzi li favorisce specialmente quest'ultimo

per vedere di atterrare il Cristianesimo. L'uomo in quelli si

ritrova nello stato della piii deplorabile schiavitu, del massimo

avvilimento nell'ordine teoretico e pratico, civile e religioso.

Non fa meraviglia; Terror non esclude veramente 1'errore, si

e solamente la verita, la qnale e una e di natura ed esclusiva

di qualsiasi errore di qualunque siasi genere. E s'avverta che

1'errore, per quanto si dica contrario ad altro errore, nel-

1'opporsi alia verita deve con esso necessariamente convenire.

Dal che conseguita che, mentre Fempieta moderna fa buon

viso a qualsivoglia religion e falsa e si avventa sempre e da

per tutto contro il Cattolicismo, mette nelle mani dell'Apolo-

gista cristiano un poderoso argomento a dimostrare questo

essere e solo possedere la verita. Conseguita che quando o

questa o quell'altra setta religiosa rinfaccia al Cattolicismo

d'essere esclusivo, essa stessa richiama Fattenzione d' ognuno
su quel carattere che e proprio della verita. Conseguita che

il moderno liboralismo, il quale nelFessere si insofferente del

culto cattolico pur dimostra cotanto buon viso e non sapresti

quale tenerezza e protezione e zelo per qualsivoglia altro culto,

rivela chiaro e lampante stampato in fronte il suggello della

Anche in cio s'invoca il progresso. Mio Dio, si il pro-

v'e, ma nelFerrore, progresso nell'empieta, progresso

I>. 194-193.
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nell'apostasia da Dio e da Gesu Cristo. II progresso v' e ma

quello dell'ulcere che corrompendo produce la cancrena, la

morte.

La IV parte s'aggira tutta sul cristianesimo. Di 27 tratte-

nimenti, di cui e composta, 22 espongono i cosi detti motivi

di credibilita che sono altrettanti argometi che provano ad evi-

denza, chi voglia usare rettamente della ragione e non contrad-

dire al senso comune, Tesistenza di una religione rivelata dallo

stesso Figliuolo di Dio fatto uomo. Negli ultimi cinque si di-

mostra che delta Religione non si professa con verita che nella

sola Cattolica Chiesa sotto Tubbidienza del Romano Ponteflce

e si prosegue discorrendo della nota della vera Chiesa contro

il protestantesimo e le confessioni anglicana, t*ussa, costanti-

tiopolitana. Quest'ultima parte forma un due terzi di tutta

Fopera.

II dire 6 semplice e chiaro, ed ove si considera Tabbon-

danza della materia non e prolisso. Dei trattenimenti di questa

quarta parte alcuni sono in forma di dialogo. E un libro uti-

lissimo a tutti in generale in questi tempi di liberta piena per

1'errore, ma in modo particolare alia gioventu piu d'ogni altra

classe insidiata nella fede e nei costumi.
'

1 11 P. Punzi nato in Ostuni, provincia di Lecce, il 30 Gennaio 1816, ed

entrato nella Compagnia di Gesii nel 184J, mor'i in Reggio Calabro ai 18 Ago-
sto 1887. Fu religiose esemplare esatto nell'osservanza, di eoscienza delicata,

di grande zelo per la salute delle anime. Passo gli ultimi ventl anni della sua

vita insegnando la Sacra Teologia dommatica nel Seminario di Reggio Calabro.

Chi desiderasse averne piii copiose notizie legga 1'elogio funebre che del me-

desimo Padre venne stampato nel Periodico FEDE E CIV^LTA, An. Ill, n. 14.
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ACCADEMIA TOMISTICA PARMENSE. Vedi Htullni Tedeschi.

AYROLES I. R. I. Jeanne d'Arc sur les autels et la regeneration de

la France, par le Pere I. R. I. Ayroles de la Coinpagnie de Jesus. 2"

edition; in 12 di pagg. XIII. -- 474. Paris, Gmime et C le

editeurs,

Rue de 1'Abbaye, 3, 1887. Prezzo L. 4.

Mentre una cominissione, noini- all' invasione d' un abbietto naturali-

nata dal S. Padre, va esaminando se smo, questa si fulgida manifestazione

convenga introdurre la causa di bea- del soprannaturale. Cili elogi irnpartiti

tificazione di Giovanna d' Arco; questo all
1

opera da Vescovi ed altri illustri

libro ne va mostrando i motivi, 1'im- personaggi, come anche la rapida dif-

portanza e speciabnente lo scopo par- fusione ottenutane, fanno buona testi-

ticolare, ch'essa avrebbe ai nostritem- monianza deH'opportunita e pregio di

pi, venendosi, cioe, a contrapporre essa.

RONINO ENRICO. -- Leonis XIII P. M. Inscriptiones latina? et carmina

ab Henrico Ronino Templi principis genuensis Canonico Arcbipresbylcro

grace reddita. Anno MDCCCLXXXVII.
Ahbiamo scorso con diletto e con dei classici. Quello era inetodo adat-

ammirazione questo bel lavoro del tato all' ingegno italiano; e forse il

ch. Canonico Bonino. II voltare in solo ingegno italiano era pari all'al-

greco un numero si considerevole di tezza di tal metodo. Oggi ne andiamo

iscrizioni e di poesie, quante son dietro alle pedantesche analisi d' ol-

quelle uscite dalla penna del S. P. tremonte e quelle s' esaltano come

Leone XIII, e il farlo con fedelta e produttrici della vera conoscenza dei

insieme con eleganza e con apparente classici. Per noi, Giulio Romano co-

facilita, non, e lavoro da compierlo chi nosceva meglio i quadri di Raflaello,

non possieda la lingua greca con per- che non un mesticaio il quale sappia

fezione non comune. indicare le varie tinte ond' e composta

II Can. Bonino, oltre la prova che in que'li ciascuna pennellata : e il

vi da di bell' ingegno, ha il merito di Bonino nella sua imitazione dei clas-

moltere egli |)ure in bella luce la sici mostra di conoscerli meglio di

honta degli antichi metodi che abi- piii di un filologo, capace d' indicare

tuavano lo studioso ad appropriarsi in le genesi e le trasformazioni piii o

r<>rto niodo la lingua e i sentimenti meno vere di ciascuna Joro parola.

ItONSlGMOKE CUT110M I. Sacerdotis losepbi Ronsignori Cutroni Hexae-

merou. Libri sex. Barcinonae (Siciliae). Typ. I. Rotella, 1887. I'n

opusc. in 8 di pagg. 90.

Sono sei carmi latini in versi esa- sei giorni della creazione e dedica il

metri di buona struttura e dettati con suo erudito lavoro al Sommo Ponte-

facile eloquio. II ch. Autore canta i fice Leone XIII.
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CXACCI OTTAVIO. -- Octavii Cagnacci e Societate Jesu Carmina.

Romae ex officina A. Befani, 1888; in 16 di pagg. 28.

Questa sce'.ta di sol poche poesie

latine del ch. Autore, ad ognuno che

la gusti, fa di leggieri concepire il

desiderio ch' egli ci regali degli altri

parti del suo ingegno e della sua pe-

rizia nell' idionia latino. I metri ora-

ziani particolarmente vi sono usati

con mano veramente maestra. Robu-

stezza di pensiero, eleganza di frase.

concisione e slancio lirico, tutto rivela

il lungo studio e il grande amore da

hii posto nel sonuno lirico latino.

CERUTI Gaetano. - -
Regolamento di vita cristiana colle orazioni per con-

fessarsi, comunicarsi e sentir messa, proposto ai giovani cattolici da Gae-

tano Geruti. Como, Libreria Bolla di Gaetano Ceruti 1887. Un vol. in

16. di pag. 262.

COMPENDIO della Storia sacra ad uso delle scuole e delle famiglie; ossia

il Yecchio Testamento e la Vita di Gesu Cristo, preceduta dalle prin-

cipali figure e profezie die la riguardano, accompagnata da considera-

zioni sugli esempi e la'dottrina di Esso. Rarennu, Tip. edit. Sant'A-

pollinare,
1887. Un vol in 8. pic. di pagg. 230., prezzo L. 1,25.

Questo compendio in forma di do- utilita delle riflessioni morali che di

manda e risposta si raccomanda per tratto in tratto si traggono dai, narrati

la sua brevita, chiarezza d'esposizione, esempii della vita di Gesii Cristo.

CRISAFULLI ABB. PROF. VINCENZO. La dottrina cattolica in rap-

porto alle scienze speriiuentali. Palermo, Tip. Filippo Barravecchia in

8. di pag. 54. 1887.

fe un lavoro codesto, che se ha

difetto, e quello della brevita, tanto e

vasto il concetto che il ch. A. vi ha

preso a svolgere: ma e da riflettere che

a questa brevita, lontana dall' indole

dell'argomento, e stato obbligato dal

compitoche il dotto professoreerachia-

mato a fornire. Trattavasi di fatto di

leggere una conferenza nell'Accademia

Cattolica di Palermo, della quale egli e

uno dei membri piii operosi e piii cospi-

cui, e pero di adattare il lavoro piii alia

circostanza che al soggetto, meno ai

lettori che agli uditori. Se non che, il

ch. A. ha saputo vincere le difficolta

della pochezza del tempo, trattando il

suo soggetto in guisa tale, che chiun-

que lo legga, della stessa brevita ri-

manga soddisfatto. Invero, che cosa si

propone 1'egregio Professore palermi-
tano in questa sua Conferenza? Due

ccse : 1 di dimostrare die la dot-

trina oattolica nulla ha da temere del

progresso della scienza
;
2 che e as-

solutamente falso che, per essere scien-

ziato, si debba rinunziare alle cre-

denze religiose. Ora queste due pro-

posizioni dell'assunto sono svolte con

tanta evidenza di prove, con una lo-

gica cosi stringente e con una erudi-

zione si copiosa, si opportuna e si

profonda da smagare tutti i sofismi di

coloro che la loro celebrita ricavano

oggidi dairimpudenza e dall'audacia

onde osano affermare il contrario. L'e-

gregio Professore adopera nello svol-

gimento della doppia tesi, uno stile

scorrevole, facile, animato, e quel che

piii nionta rispondente all' indole del

soggetto. Se voto rimane a fare, dopo
averlo letto, e (juesto, -che il ch. Au-

tore, si adoperi, per quanto e in lui,

di dare alia sua bellissima conferenza

1'ampiezza di un' opera apologetica e
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poli'inica tiitl' insicmr : che a lui non t'gli h;i fat to inlorno ullti Religione e<i

niiincann ne Piogegno, ne il cuore, nc iijjli errori odienti.

la dottrina c soprattutto lo studio die

i!l I!K (.M. L'Abbe A).
- Livre sur la vie et la mort de Saint Domini-

que par Thierry d'Apolda de I'ordre des Freres prdcheurs, traduit et

annote par M. I' Abbe A. Cure ancion aumonier de Mons. le comte do

(lhainbord. Paris, Librairie catholique internationale de I' oeuvre de

Saint-Paid. 0. Rue Cassette; et rue de Mezieres 11. 1887. Un vol.

in 8. pic. di pag. XI1-576.

DKHAHBE GIUSEPPE. Catechismo conipleto di Keligione Cattolica, pre-

messa una breve storia di religione, dalla creazione del mondo fino al

prcsente secolo con quesiti per esaine, del Sac. Giuseppe Deharbc S. .1.

Traduzione dall'inglese del Sac. Liiigi Sansone del clero napolitano. .\<i-

poli. Tip. e libr. di Andrea e Salv. Festa, S. Biagio dei Libra! 14.

1887. Un volume di pagg. 328 in 32. Prezzo L. 2,5(1.

DESTANTJNS ANTONY (D. . Alberto).
-- Manuale ad uso dei devoti dcl-

1'angelico e serafico giovanetto S. Stanislao Kostka, illustre Novizio

d. C. d. G., proposto in modo speciale agli alunni dei Convitti catto-

lici, per D. Alberto Destantius Antony Sacerdote pisano. Pirn, Tipog.

edit. Ungher e C. 1887. Un vol. in 1G. di pagg. 186. Prezzo cente-

simi 80.

Ecco un utilissiino libretto da porsi di S. Stanislao, alia quale potra prcn-

iri inano alia gioventii. Santo Stanislao dere parte qualunqne persona di qnal-

Kostka, il piii giovane dei Santi con- siasi eta( e condizione , coH'obbligo di

fessori, ebbe una vita tutta eroicbc recitare ogni giorno per se e per gli

virtii e prodigiosa, ne t-essa per questo altri ascritti un Pater Ave e Gloria

di cssere niolto siinpatica al cuore dei con una pia invocaxione ; e di fare

giovanetti. Cotesto Manuals e diviso ogni anno nel mese di novembre

in tre parti : nella 1 si da un breve 1' offerta di cent. 30 per concorrere

ceiino della vita del Santo; nella J'si nlle spese della festa... In tempi si

propongono 30 considerazioni sulle pericolosi per la cara gioventii giudi-

virtii del medesiino; nella 3* si sug- chianio cosa opportiinissima il presen-

geriscono alcuni esercizii di divozione tare loro a modello quell
1

Angiolo in

la praticarsi dai suoi devoti. A pag. came chc fu santo Stanislao Kostka.

17'> si parla della Sacra Lega dei di\oli

IMM'J'MKNTI INEDITI, tratti dal lieyestruin Recognitionum <>l Juramentorttm

jiili-litaHx
t'ii'ilnliiiii xuh Iiurtrenti-o VI, esisteutc ncll' Arcbivio Vaticano,

piibl)licali per cura dell' Accademia di (^onl'crenzc Storico-Giuridiche.

ItiHitii, Tipografia Vaticuua, MDCCCLXXXVII. I'n vol. in I" gr., di jtagg.

XII, -2.">i, con tre tavole.

Fra i t:sori dell'Arcbivio Vaticano
(jiicl medosiino die il celebre (lardi-

csislc un Codice pregc\ olissinio, di iiM nale Kgidio Alhornox prcsento a I'apa

i^randi fogli in perganu>na, col titolo: Innocenzo VI, per rendergli conto

Reyestrum Recsgnitimum etc.: ed e delie cose da se operate, come Legato
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pontificio,
nellc province ribelli di An-

cona e di Urbino, dall' anno 1354 al

13;>~. Sono atti solenni di promesse,

obbligazioni e giuramenti da parte dei

Cotnuni pacificati, dei Maestrati e dei

principali Signori e Baroni ; assolu-

zioni da censure, e remissioni di pene

da parte del Cardinale Legato; conse-

gne di chiavi di citta, e prese di pos-

sesso; process! contro ribelli pervicaci;

patti e convenzioni con ribelli pen-

titi
;
ecc.: tutti Documrnti di sonmio

pregio per la storia d' Italia, e spe-

cialmente dello Stato pontificio, du-

rante il tempestoso periodo avigno-

nese.

Ora, volendo YAccademia romana

di Conference storico-giuridiche offerire

anch'essa al regnante Pontefice Leo-

ne XIII, nella fausta ricorrenza del

suo Giubileo Sacerdotale, un omaggio

conveniente, ed alia qualita di Lui, suo

istitutore, ed all' indole della propria

istituzione: con ottimo pensiero si av-

viso di presentargli, in elegante vo-

lume, un estratto del Codice dell' Al-

bornoz. II volume contiene : 1 1'In-

dice intiero del Codice, ossia le Rtt-

brice gestorum et factornm etc. che sono

i titoli dei 110 Dociunenti, nel Codice

DUUAZZO GIO. FRANCESCO.

registrati : 2 ima scelta di 12 Docu-

menti
;
relativi alia sottomissione di

Camerino (Docurn. I e II), di Corinaldo

(III. IV), di Jesi (V), e di Sanseverinu

(VI XII). La splendida e correttis-

sima edizione del testo, eseguita dalla

Tipografia Vaticana, va inoltre adorna

di tre magnifiche tavole, che rappre-
sentano in cromolitografia e fototipia

tre fogli del Codice, ricchi di vaghe
miniature.

II testo dei li Dociunenti e dato

nudo e schietto, senza niun corredo

di note o illustrazioni storiche, filolo-

giche, biografiche ecc. : cio che a qual-

cuno rechera forse maraviglia, atteso

il contrario costume, e lodevolissimo,

di simili erudite pubblicazioni ;
tanto

piii, che i Document! qui pubblicati

porgono largo e bel campo ad illu-

strazioni di tal fatta. Ma, oltreche le

angustie del tempo, destinato all' edi-

zione, forse non permisero cotesta

giunta di lavoro ; egli e da osservare,

che 1' edizione, essendo di soli 100

esemplari e fuor di commercio, fu de-

stinata non al pubblico dei lettori, ma
solo ad una eletta di eruditi, pei quali

ogni commento al testo sarebbe eu-

perfluo.

La Passione del Figliuolo di Dio Gesii

Cristo Signer Nostro, descritta dal P. Gio. Francesco Dura/zo d. C.

d. G. l
a Ediz. Romana. flo/n, Ufficio del Devoto del S. Cuore, 1887.

in 16 di pag. 700. Prezzo L. 5.

Abbiamo gia annunziato nei pre-

cedenti quaderni quest' utile libro.

Torniamo ora a raceomandarlo fa-

cendo novamente rilevarne 1' oppor-

tunita, e il vantaggio che potranno
ritrarre i fedeli dalla divota lettura

di esso in questo tempo di quaresima.

Le antiche edizioni, omai scomparse,
ne facevano desiderare una ristampa.

Questa poi e stata condotta dall' edi-

tore con molta diligenza, ritoccando,

senza danno dell'opera, alcune espres-

sioni e alcune forme, che men bene

si confacevano ai tempi presenti.

EMMAUS-NICOPOLES. --
Opuscolo francese (del Sig. J. R. Guillemot) di

pagg. 32 in i grande, con tre carte topografiche.
II vero sito del castello di Emmatts, anni in qua, a una dotta controversia :

nominato nel Vangelo di San Luca mentre altri lo (issano nel luogo detto

(XXIV. 13), ha dato luogo, da alcuni oggidi El-KubeifM'h
, posto a 60 stadii
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<hi Gerusalemme ;
;iliri al viltyggio dj

-\IIHHIX pressn idle nnine dcH'antica

Nicopolis, dislante 160 stadii dalla

(littii sanla. II ch. Autore del presentr

opuscolo pn>pui;Ma a spada tratta la

seconda opinion?. Hisol\e innanzi tutto

la diflicolla capitate die gli a\ \ersarii

aeeampano, fondata sni (ill .stailii del

lesto di S. Luca ;
moslrando 1", che

(jnesta cifra 60 non e dommatica, ma

libera a discutersi coi dati della scien-

za, atteso che parecchi (lodici di San

Luca ^pecialmente arineni), e fra essi

i tre fainosi (lodici a lettere unciali, il

Giprio, il Viennese, e il Sinaitico an-

tiehissimo fra tutti del secolo IV), por-
tano la cifra 160; jl che questa di-

stanza di 160 stadii, eguale a un 28

chilometri, si concilia assai bene col

racconto di S. Luca, cioe col do))pio

viaggio, fatto dai <lu<; Discepoli, entro

un sol giorno, da Gerusaleinnie ad

Enimaus e viceversa.

Egli arreca quindi, in favore di

Amoas, ossia di Emmaus-Nicopolis va-

rii e poderosi argonienti, ricavatidal

nome, dalle circostanze topografiche e

strategiche, dalle meinorie storiclie e

dalle iMilurit.i .nra\ issinn- deg'i anti<-|ii
;

(Diiiiiici.uiilo dal leslo dei .Mai < ahei

l.itt. I. i-r. Ill e l\
,
e eoiiliiiiiaiido cull

(liuseppe |-'la\io, Kusebio, San (liro-

laino, Soxoineno, fino a^li storici delle

Oociate, Folco di (]hartres, ( iu.ulii-Iiiio

di Tiro e Giacoino di Vitr\ .

II Guillemot, conoscentissimo di

(juel tratto di I'aleslina, do\e, come

ingegnere, lia fatlo important! esplora-

xioniescavi, si niostra allo stesso tem-

po hiion erndito e ragionatore \alenle ;

laonde il suo lavoro, per tutli i rispetli

pregcvole, nierita d' essere attenta-

mente letto e studiato da cliiumpie

s'interessa della (juestione di Kmmaus.

(Ihi poi fosse vago di conosccre tutte

le fasi di tal contro\ersia, e le ra-

gioni Buccessivamente arrecate (juinci

e quindi dai campioni delle due oppo-

ste opinioni; potra trovare ogni cosa

nei varii quaderni del pre/ioso Perio-

dico mensile, La Terra Santa, che si

puhhlica, da onuai 1^ anni in Firen/.e,

dal ch. Niccolo Martelli ; e che fu il

priino a porre in campo ed a tratta re

scieiitilicaniente, con dotti articoli. tale

(jiiestione.

ETUDES RELIG1EUSES, Philosophiques, Historiques, et Lilteraires. lievue

mensuelle publiee par des Peres de la Compagnie de Jesus. XXV"

annee. Tome XL1I de la collection. Janvier 1888. Paris. Iicl;m-hray,

Libraire-Editeur 82 Hue Bonaparte.
Era desiderio di tutti i cattolici di fratelli di Francia e che essa rinasce

collo stesso spirito, cogli stessi con-

cetti, e colle stesse forme di quando
fu obbligata a chiudersi nel suo lungo

silenzio. Questo, a parer nostro, e un

presagio di vita lunga c vigorosa :

perche tutte le opere come tutte le

istituzioni, che si mantengono fedeli

al loro programma e non divertono

dalle loro origini, resistono piii facil-

inente alle vicende dei tempi e alle

Francia e di fuori che questa egre-

gia eflemeride, dopo sette anni di for-

zato silenzio, tornasse a riprendere

il suo posto tra le pubhlicazioni pe-

riodiche della Francia. Questo desi-

derio, la Dio merce, col lgennaiodi

quest' anno e state pienamente soddi-

sfatto
; perche abbiaiuo iinalinente

veduto ricomparire les J^tuden e col-

mare un vuoto che si sentiva in

mezzo alia buona stampa periodica di

Parigi. Cio che ci ha fatto piacere nel

rivedere 1'efiemeride dei nostri con-

violenze degli uomini. Un altro buon

presagio pel periodico rinascente e

il vedere che esso ricomparisce <. in



in memento nel quale il mondo cat-

tolico celebra il Giubileo sacerdotale

di Leone XIII . Ouesta coincidenza

non e stata premeditata, ma poiche

le circostanze V addussero, gli egregi

oompilatori 1'hanno accolta come una

buona ventura. Ecco perche il perio-

dico francese, nel dar principio ai suoi

lavori fa una dichiarazione che onora

grandemente i suoi novelli compilatori.

Quest' avvenimento
(il Giubileo pon-

tificio) c' impone la dolce obbligazione

le convinzioni e i sentiment] che consi-

gliarono i nostri predecessori a creare

les Etudes, che ci han fatto decidere

a ristabilirlo, e che ne ispireranno

sempre tutte le pagine.

fe un programma questo cos'i sem-

plice e cos'i pieno di dignita, di gran-
dezza e di fede, che non v' ha ragione
di dubitare della grande e salutare in-

fluenza che questo periodico esercitera

sulla societa francese, non meno che

nei paesi dove piii si sente il bisogno
della difesa della verita.di ravvivare, volgendoci verso Roma.

EXULTEMUS. -- Bassano \eneto, libreria Sterni. Prezzo L. 1. 2f>.

Col titolo Exultemus, il Circolo

della Gioventii Cattolica di Bassano-

Veneto ha pubblicato uno splendido
Xinnero Unico, ricco di incisioni e di

scritture colle firme di molti illustri

personaggi, per celebrare il Giubileo

Sacerdotale del S. Padre Leone XIII,

e con una vaga copertina in cromo-

litografia. Ne raccomandiamo la dif-

fusione per tutta 1' Italia, essendo la-

voro- pregevolissimo sotto ogni ri-

guardo.

FABER. Un'altro abisso di amore del Cuore di Gesu doe 1'istituzione

della S. Sede. La divozione al Papa e parte essenziale della pieta cri-

stiana. Autore il P. Faber nel 1860. Roma, Tip. Edit. 1888. Un opusc.

in 32 di pag. '20. Cent. -20.

FABRIANO (DA) P. LUIGI. -- Cenni cronologico-biografici della Osser-

vante Provincia Pirena, compilati dal P. Luigi da Fabriano Lett, giub.

e cronologo della medesima Provincia. Quaraccki, Tipografia del Col-

legio di S. Bonaveiitura, 1887. In 8, di pagg. 368.

II ch. Autore, dopo descritta I'o- stellata per i molti frati che fin dal

principio vi risplendevano come stelle.

Ora chi legge il libro del P. Luigi do-

vra conchiudere, che quella parola del

Serafico Patriarca, anziche un sem-

plice epiteto valevole per que' primi

tempi, fu una vera profezia, non mai

smentita ne'sette secoli che dalla fon-

rigine della religiosa pro\ incia picena,

da una breve ma sugosa storia di tutti

i convent! che vi ebbero i PP. Os-

servanti e passa quindi a parlare dei

Santi e Beati, degli uomini insigni per
virtii e dignita ecclesiastic-he, degli

scrittori defunti e viventi, di tutti in

somma quei religiosi che la illustra-

rono. S. Francesco 1'ebbe a chiamare

dazione della provincia corsero fino

a noi.

FAZZALAHI (Francesco Aut.) Gli abissi di amore del Cuore di Gesii

del Sac. Fr. Ant. Fazzalari da Cittanova. Roma, Tip. edit, romana, via

del .Nazzareno 14. 1887. Un vol. in 16 pice. pagg. 248. Prezzo, 40

centesimi.

FELETTI (Appiano).
-- Esercizi di devozioue sui dolori della Vergine e

la Passione di Gesu Nazzareno ed altre Xovene e Preghiere che si prati-
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aim in Comaccliio, ridolti a iniglior le/ione dal Can. Appiano Fcldli.

2". edix. accresciuta di argomcnti. Imolu, Lega tipografica 1887. Tit

vol. in 16. pic. di pagg. 367.

KKL1X. 1'. S. I. -- La Ih-slimV, r

Libraire-Kditeur, rue Hennes 8.").

L'illustre P. Felix d. C. d. G., non

siante la sua grave eta e le fatiche

di una lunga camera apostolica, pro-

segue intrepido la sua santa missione

di ricondurre le menti e i cuori a

Gesii Cristo. Dopo avere infatti pel

I iingo intervallo di diciassette anni

18o6-1872), dal pergamo di Notre

Dame di Parigi tenute le sue celebri

(kmferenze, pubblicate col titolo : Le

Progres par le Christianisme, e com-

battuto il socialismo, di questi giorni

ha dato alia luce un prezioso volu-

me intitolato : La destine'e, che sara

seguito da altri, secondo i tempi, 1'op-

portunita e le forze che la Provvi-

denza, facciamo voti, sara per accor-

dargli. L'egregio oratore rende di pub-
blica ragione gli esercizii spiritual}, che

annualmente dava in Notre Dame sul

finire della quaresima e in apparec-
chio alia comunione generate di uo-

mini, la quale, per Parigi, fu sempre ed

e tuttora un vero avvenimento ed un

trienfo di G. C. sull'odierna empieta
e Hidl'odierno libertinaggio. Esordendo

dall'idea fondamentale degli Esercizii

di S. Ignazio, questo volume tratta

del fine ultimo dell'uomo
;
s'indirizza

ai cristiani che osservano la legge di

FILlA SAC. FRANCESCO. -- Studio eritico sull' Uomo-Dio del

Nicola Taccone-Gallucci. Napoli, Tip. cd. degli Accattoncelli, 1887. In

vol. in 8 di pagg. 135.

S. E. il Card. Alimonda scriveva

al ch. Autore dell' opera qui annun-

y.iata le seguenti parole: L'illustre

e caro mio amico Barone Taccone-

Gallucci ha trovato nella S. V. M. R.

traite de Not re-Dame, I'nri*

1887 in 8. di pag. 3-27.

Dio, a coloro che se ne sono allonla-

nati, ed a quanti credono alineno in

Dio, nella Provvidenza e nel libero

arbitrio; combatte i sisterni moderni,
i quali, qual pin e qual rneno, negano
1'ultimo fine dell'uomo, come 1'Alei-

smo, il Panteismo, il Materialismo, il

Positivismo, il Trasformismo e la .Me-

tempsicosi. Le Conferenze contennte.

in questo volume sono sei, con que-
sti titoli : La destinee, decant In ric

humaine ; Existence el certitude <lc Ut

destinee ; La destinee esl hors la tern-

et le temps ;
La vie pour uou.s dan* le

temps n'est qn'un voyage vers la de~

stinee ; Consequences du royaye dr l/t

vie; Dieu seal est la dc-slincc <le lhoinnu\

II P. Felix in queste bel issime (ion-

ferenze adopera tutta la potenza del

suo ragionamento e tutta la forza del

suo afletto, per additare alle presenti

generazioni la via di ritornaie a Dio.

Limitandoci a darne una semplice re-

censione, esprimiamo il voto che qual-

cuno le traduca in italiano a fine di

potere maggiorment estendere anche

ai nostri concittadini il frutto che

dalle loro pubblicazioni il venerando

gesuita s'impromette.

un. valente e fedele esplicatore del-

1'applaudita sua opera L' Uomo-Dio,

Studii Filosofico-estetici . Percio io mi

congratulo di cuore con Lei di rotate

esame eritico ed auguro che il me-

desirno, fatto di pubblica ragione in

separato opuscolo, sia largamente dif-

fuso ad edificazione e vantaggio di-.uli

studiosi, della giovenlii pericolantc. a
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FLOKiLEGK) della serafiea Santa Madre Teresa di Gesii. Placenta, Tipo-

grafia Solari di Gregorio Tononi, 1887. In 16, di pagg. 372. Prezzo

Lire 1 50.

FRAXQOIS D'ANGERS (P.)
-- L'Histoire de la Mission des Peres Capu-

cins de la province de Touraine a Maroc, 1624-1636, par le P. Fran-

cois d' Angers, reimprimee, d'apres 1' edition originale par les soins du

P. Apollinaire de Valence, in 16 di pagg. XVI-183. Rome, Archives

generates de 1'ordre des Capucins, Place Barberini, 1888.

r.ASPAROL.0 SAC. FRANCESCO. -- Dissertazioni storico-critiche sopra

Alessandria. Alessandria, Tipografia Jacquemod, 1887. In 8. di pagg.

XIV. 222.

la

Sono sei Dissertazioni ;
delle quali

I
a
irititolata La Liguria, ove si trat-

teggia in breve la storia de'Lignri

dalle origiui fino al secolo X : e la VI*

Iscrizioni Romane Irovate nell' agro

Alessamlrino, servono, come dice 1'An-

tore stesso, di niera Appendice alle

altre quattro, che formano il vero cor-

po ilell' Opera. Queste ban per titolo :

(jli antichi abitatori dell' agro Alessan-

drinct: Delia fondazionc di Alessandria;

Doll' assedio di Alessandria alia sua

fi's/t d Federico (Barbarossa ;
La do-

nrizione di Alesstnidria al Papa.

II tema e pieno d'interesse non

solo pel concittadini deb" Autore, ma

per tutti gl' Italiani
; peroccbe 1" ori-

idnc di Alessandria e strettamente con-

iicssii con uno d<-i piii splendidi pe-

riodi della storia d' Italia e del Papato,
rioe colla gloriosa riscossa, per cui la

Lega Lombarda, sotto gli auspicii di

Alessandro HI, trionfo della tirannide

del Barbarossa. K il Gasparolo tratta

saggiamente il nobile tema. II suo non

e un niero racconlo o descrizione; ma,
come egli professa nel titolo, nn in-

tri'ivio continuo di storia e di critica,

discutendo poleniifamente le varie

questioni cbe gli si presentano : e lo

fa con ricca erudizione, con ampia
conoscenza degli autori antichi e 1110-

derni, e sopra ttutto con solido giudicio,

fondato sopra 1' autorita dei Docu-

menti. In alcuni punti secondarii, ed

opinabili, altri potra non aderire alia

sua sentenza ; ma quanta alle question!

precipue, rignardanti specialmente le

relazioni della ntiova citta colla Lega
Lornbarda e col Pontefice, crediamo

difficile non'arrendersi alle sue ra-

gioni ; colle (juali egli ha sparso di

nuova luce un tratto importante della

storia italiana del secolo XII. Ma ci

duole 1' aggiungere che al pregio so-

stanziale del libro non corrisponda

(juel della forma, un po' trasandata ;

iingua e stile negletti, mancanza ta-

lora di chiarezza e d' online, svolgi-

niento ineguale delle materie, inesat-

tezze e scorrezioni, non sempre di

mera stampa, specialmente nei testi

francesi che si allegano : tutti difetli.

di cui T Autore medesimo umilmente

si accusa nella Prefazione, chiamando

il suo libro un abhozzo frettoloso, an-

ziche altro ;
e che gli saranno percio

piii facilmente condonati dal lettore :

salvo nondimeno di fame in una nuova

edizione giusta ammenda.

GAl'DENZI (P) TOMMASO MARIA. --
Panegirici sacri del P. Tommaso

M. Gaudenzi dell' ordiue dei Predicatori, Maestro in Teologia. In 8.
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di paginr XXVII, .MIS. /M///w. Tipogralia I'onlificia Marcggiani, via

Marsala niiincro I. Anno 1887.

piesto il terzo ed ultimo volume copiosa, robusta, persuasiva, strin-

gente; un distillate della Bibbia, dei

Padri e della piii sana teologia, pro-

pinato si con tutti gli avvcdimcnti

dell 'art* orateria, ma senz' ombra di

ostentazione o di soverchia condisri-n-

denza agli andazzid'un gusto depra-
vato.

Ventisei sono i panegirici conte-

nuti nel presente volume, e ne sono

svariato soggetto Gesii Oisto, Maria

Santissima ed i Santi. Sono sempre
bellissirni gli assunti, che in ciascuno

di questi panegirici toglie a dimo-

strare 1' esimio oratore, ed in ciasrimn

di essi in particolare appaiono le emi-

nenti doti piii sopra accennate: profon-
dita e sodezza di dottrina, forza ed etfi-

cacia di discorso, ottenuta cogl' inge-

gnosi e ben disciplinati artifizii del-

1' arte. Va innanzi ai panegirici una

cara ed edificante biografia, scritta

con vero affetto ed eleganza insiemo

dalla nota penna del chiaro P. Bo-

nora, confratello e compagno sin dalla

piii verde eta del compianto P. Gau-

denzi.

Ora che la raccolta dei tre voliuni

e stata cornpiuta, noi ne diamo lode

agli editori, ce ne congratuliamo di

cuore coll' inclito Ordine dei PP. Pre-

dicated, di cui il Gaudenzi fu gloria

ragguardevole uei nostri tempi e rac-

cornandiamo tutti tre i libri ai nostri

lettori, siccome (juelli, che ben a ra-

gione [>ossono annoverarsi tra i piii

utili ed opportuni per Isr nostra eta.

(lELMKTTi LUICiI. 11 Manxoni spiegato col Manzoni, risolve la f'amosa

questione sopra gl' irrevocati di nel coro di Ermengarda morente :

|icr Luigi Gclmetti. Milano, Prem. tip. e lit. degli Ingegneri dell'edi-

lorc H. Saldini, via Carlo Alberto, 27, 1887. In 10, di pagg. 24.

I'rcxxo cent. 60.

- II Manxoni spiegato col Manxoni nel fafnoso passo dell' Adelcbi. Ri-

sposta alle ultlme obbiexioni di 15. Fornaciari e I. Del Lungo ; per

della raccolta, promessaci dai bene-

meriti editori, intorno alle cose pre-

dicate dal defunto P. Gaudenzi. E di-

remo subito che il presente volume ci

sembra degnissimo di stare a lato dei

primi due, nei quali furono raccolte

le conferenze e i discorsi morali, detti

dall' illustre oratore domenicano du-

rante gli anni della sua predicazione.

Di fatto anche in questo genere di ora-

toria il Gaudenzi raggiunge un alto

grado di eccellenza incontrastabile : ed

i suoi panegirici anche letti posata-

mente, lungi dallo scadere di pregio,

perche scevri di quella specie di pre-

stigio, che da la viva voce e 1'azione,

affrontano anzi sicuramente il giudizio

dell
1

occhio e della mente la piii se-

vera, e fanno concepire dell'oratore

un' idea piii vantaggiosa ancora di

quella che si avesse nelP ascoltarlo.

Ne e da fame le meraviglie. II Pa-

<lre Gaudenzi sentiva quanto verace-

mente, tanto sodamente in opera di

predicazione. E un giorno, che egli

ebbe a dettare 1' elogio funebre d'un

valente oratore, scrisse tali parole,

colle quali mentre si studio di ritrarre

raltrui immagine, senza avvedersene,

come ben nota lo scrittore dei suoi

cenni biografici posti a capo di queste

volume, dipinse al vivo se stesso. Non

vuote frasi, cosi egli, non concetti

abbaglianti, non illusioni da scena, non

profane reminiscenze di gazzette e di

romanzi; ma bensi un'eloquenza viva,
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Luigi Gelmetti. Milano, Prem. Tipo-Litografia degli Ingt'gueri dellYdi-

tore B. Saladini, 9 via Unione, 1887. In 16, di pagg. 48. PrezzoL. 1.

a far rilevare il senso cristiano ed

ascetico che, con tutta verosimig'ian-

za, il poeta lombardo voile dare alia

sua frase. Se a taluno non sembrino

al tutto perentorie le ragioni del Gel-

metti, almeno gli saranno tutti grati,

per aver egli con tanto di buona cri-

tica e scelta erudizione illustrata que-
sta controversia.

Alia note questione filologica ap-

portano certamente non poco lume le

assennate osservazioni del ch. Profes-

sore, nonche le risposte ch' ei fa agli

oppositori della sua interpretazione. Ei

tiene semplicemente che irrevocati si

abbia ad intendere nel senso del la-

tino, donde il trasse il Manzoni, cioe

di non richiamati alia memoria. Tale

interpretazione pare la piii acconcia

KLOPP ONNO. Corrispondenza epistolare tra Leopoldo 1 Imperatore ed

il P. Marco d'Aviano Cappuccino, dai manoscritti original! tratta e

pubblicata da Onno Klopp; in 4gr. di pagg. XVIII-328. Graz. Libreria

Stiria editrice, tipografia dell' I. R. universita in Graz, 1888.

II nome del Klopp va meritamente Occidente e da nazioni cristiane in-

ceppata la difesa della Cristianita. In

un' erudita ed elegante prefazione ci

da ii ch. Antore ragion dell 'opera; e

ben vi si scorge di quanto interesse

ed onore essa debba tornare alia pa-

tria nostra. La dedica di quest' edizione

e fatta da!l' illustre scrittore al g'o-

tra quelli dei phi celebri storiografi

viventi di Germania. Egli ora ci of-

fre questa preziosa raccolta di lettere

inedite, tutte nel loro originale italiano,

in numero di CCCXXXI. Essa, oltre

a mettere meglio in chiaro la memo-

ria di quei due insigni personaggi, che

le scrissero, varra anche non poco ad

illustrare varii punti di quell' epoca

importante, nella quale dalla casa di

Ausburgo, alia testa del sacro romano

impero, si combatteva in lotta su-

prema contro 1' Islamismo invadente

rioso Italiano, successore di Innocen-

zo XI, pel suo faustissimo Giubileo.

L'edizione stessa poi, veramente splen-

dida, accresce nuovo lustro all'opera

e la fa degna al tutto di ornare qual-

siasi piii nobile biblioteca.

da Oriente, nientre pure veniva da

LANZA SAC. GIOVANNI. Storia della Chiesa Catto ica, da Gesii Cristo

al Pontificato di Leone XIII, del Sac. Giovanni Lanza, Canonico della

Cattedrale di Mondovi. Ad uso specialmente dei Seminari e dei Licei.

Torino, Cav. Pietro Marietti, 1888. Due volumi, in 8 piccolo, di

pagg. XV, 518, e 462.

Raccogliere e digerire, in ineno

di 1000 pagine di piccol sesto, tutta

la storia dei presso a 19 secoli che

conta di vita la Chiesa Cattolica, non

e certamente facile impresa, ne di

corta lena. A quest' impresa sobbar-

cossi con grand' animo 1'egregio Ca-

nonico Lanza ; e non solo la condusse

in breve tempo a termine, ma quel

Serie XIII, vol. IX, fasc. 0'i.

che piii importa, la esegui a maravi-

glia bene. L" ordinamento ben inteso

della vastissima materia, distribuita

in 5 Libri, rispondenti ai Period!

maggiori della storia, e suddivisa in

varii capitoli, tritati anch'essi minu-

tamente in brevi articoli
;

la giusta

proporzione delle singole parti col

tutto, salvo forse 1' ultimo Periodo, dei

39 25 febbraio IdtlS.
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tempi moderni, troppo digiuno a pa-

re r nostro: I'esposi/ione dei fatti, lim-

pida c s\elta, in hello stile e con lin-

gua non solaiiiente corretta, ma in

genera'e anche forbita ; e soprattulto

1' as-iennato criterio nel giudicare degli

a\ \iMiimcnti. delle istilti/ioni. e dei

personaggi s\ ariatissimi die \engono

in iscena, e lo spirito eminentemente

cattolico, ond'e informala Intta 1'Upe-

ra : I'ormano di (piesta i pregi prin-

cipal!.

L'Autore la compose, Ad H.sn \//c-

dei Seminarii < dd I./

noi all'una e all' altra gioventii la

raccomandiamo come utilissima : e

principalmente alia gioventii laica. la

quale, per la Irish- condi/ione dei

tempi, lia magirior bisogno di premii-

nirsi, ecu un solido studio della \era

storia, contro gli error! e prejjiiidi/ii.

Bignoreggianti purtroppo nelle mo-

derne scuole, dalla Rivolu/ione settaria

ispirate.

MAM ALK KITri'M pro occlesianmi visilationc ab Kpiscopis d Yirariis

capitularibns facienda, cum appendice benedictiorium d orationuni

fucillinie temporo saerao visitationis opus stint, ijiiam maxim. 1

motluin ot perutile turn caeremoniarum magistris turn occlosiaruin re-

ctoribus. lluvcnnue, Typis S. Apollinaris MDCCCLXXXYII. I'n opusrnlo

in 8 di pagg. 32 in rosso e nero. Prezzo L. 1,25.

Una dichiarazione in fondo al li- II non averle riprodotte in questo ma-

bro ci avverte ch'esso concordat cum

(ijijirobiilis
I'dilionibux. Ora le edizioni

autentiche della S. Sede contengono

e/iandio le note delle melodic grego-

riane, prescritte nelle varie ceremonie.

.MAi'JNI MOiNS. NICCOLO. -- II 6 Geunaio 1888. In Vatican... In i.

Sii'iin, tip. di S. Bernardino.

Non prima di ora ci e venuto nd'e

mani (juesto bel ragionamento del

diiaro Monsignor Marini, die puo in-

titolarsi 1' Bptfan'm del I'd/Kilo, im-

presso con tipi ed ornati di una eleganza

e ricchezza che altamnte onorano la

benemerita tipografia senese di S. Ber-

nardino. .11 concetto svolto dall' illu-

stre Prelate e tanto piii vero, tpianto

piii gli argomenti sono sotto gli occhi

di chi vuole vederli. 11 paragone della

manifestazione della grandezza diGesii

(Iristo nmiliato nella grotla betlemi-

nuale, toglie al medesimo un

anzi ne rende inutile I'uso, ogni (pial-

volta dovranno celebrarsi con solen-

nita le funzioni in esso contenute.

dalla Rivoluzione, cat/a a mera\ iirlia.

La Mostra vaticana e oggi una forma

palpabile deiravvenimento della pro-

fez ia predicante 1' omnex de Saba ve-

iiii'nt. colle offerte d
'

ogni inanicra

\enute da tutto il mondo. (hid < < "-.i

ottima che, fra i document! illustra-

tivi del fatto cosi magnifico e straor-

dinario degl' immensi doni recati da

ogni plaga della terra al Papa Leone

XIII, per festeggiarne il (iUibileo sa-

cerdotale, resti anche questo dotto la-

voro dell' egregio Monsignor Niccolo

Marini.tica. con (pie'lo della grande/./a odierna

del Papato voluto umiliare in estrerno

MICIIKTTOM Ll'IGI 1). 0. -- Mose di divoti osorcizii in onoro dd Cn>-

cifisso Bedontor Nostro Gosu. Seconda odizione corrett;i o inigliorat:i.

Mxluna, Tipografia Pontificia od Arcivescovile doll' Iniinacolata Conce-

zione 1887, di pagg. 120 in 8 pice. Prezzo cent. 50.
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MISKGIA.N l>. 10A.VNES. -- Manuale lexicon Arineno-latinum. Scripsit

D. I. Miskgian Professor Linguae Armcnae in Poutificio Collegio I r-

bano ac in Pontificio Seminario Koinnno. Roinw. Ex typographia Po-

lyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1887. Di pag. 483*in 8."

II presente Manuals e destinato,

non solo ai giovani Armeni, bramosi

d' imparare il latino, ma anche a

chiunque si dilotti di filologia e di

lingua arinena: lingua nobilissima, so-

rella della greca c della latina, sic-

come appartenente anch'essa alia gran

famiglia delle lingue Indo-europee.
Ouanto al valore e inerito del libro,

ci basta accennar I' elogio che porta

in fronte colla data di Costantinopoli,

1 Agosto i887) del Yenerando Pa-

triarca della Cilicia degli Armeni, Ste-

fano Pietro X Azarian : il (juale lo

raccomanda come in gran maniera op-

portune, ed utilissimo al giovane Clero

Armeno ; e lo loda singolarmente, sia

per la ricchezza di nomi e locuzioni

scelte, cavate non pure dai classic! del

secol d'oro armeno, ma altresi dagli

scrittori del medio evo, sia per 1'ac-

MOSCA Cav. GIIERARDO I fasti di Leone XIII P. M. nel suo Giubiloo

Sacerdotale. Epigrafi e versi. Scafati. Stab. tip. della Campana de

Mezzodi, 1888 di pag. 23 in 8.

NOBERASCO Sac. FILIPPO. L'Epifania del Papato e Leone XIII. Sa-

vona. Stab. Ricci 1888, di pag. 33 in 8.

E uno splendido discorso, co! quale ne. Cio egli dimostra con un rapido
1' oratore fa rilevare la missione del

Papato mirahi'mente espressa nel mi-

stero della Kpifania del Signore ; in

qnanto esso fu destinato da Dio alia

curatezza dei significati, attribuiti a

ciascun vocabolo. II dotto Autore si

giovo, per compilare il suo Manuale,
dei due pregiatissimi Lessici Armeni,

gia pubblicati dai PP. Mechitaristi a

Venezia, 1'uno in due grossi Tonii nel

1836-37, 1'altronel 1865, e di quello

che fu stampato a Vienna nel I S.'IO

dai P. Efrem Ciakigian anch'esso Me-

chitarista
;
ed inoltre vi premise im

breve trattato, che ha per titolo Ele-

menta linguae Armeniacae, ed offre un

lucido prospetto delle Declinazioni e

Coniugazioni arniene, regolari e irre-

golari. Speriamo, che 1' esimio Pro-

fessore, secondando il desiderio del

venerato Patriarca Azarian, a questo

primo volume Armeno-Latino faccia

tosto seguire la seconda parte del Les-

sico, cioe il volume Latino-Armeno.

sgiiardo a tutta la storia della Chiesa,

ed ultimamente ai fatti del Pontificato

di Leone XIII in specie ai segni me-

ravigliosi della venerazione e dell'af-

fetto di tutto il mondo nella faustis-

sima ricorrenza del Suo Giubileo Sa-

cerdotale.

Maria de' Liguori, Fondatore d.-l!a

Congregazione del SS. Redentore, Vescovo e Dottore di S. Chiesa.

Nuova edizione sulla XII Napoletana del 1700 accresciuta e corretta

dai Santo. Vol. 1 e 2 Cent. 60 amendue. Modenu, Tipografia Ponti-

ficia ed Arcivescovile deU'Immacolata Concezione.

PAZZAGLIA PASQUALE. -- I diritti del Clero. Note di Pasquale Cano-

manifestazione di Gesii Cristo in tutto

il mondo, cioe allo stabilimento ed alia

propagazione della Sua SS. Religio-

OPERE SPIRITrALI di S. Alfonso
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nico Paz/aglia, Dottore in divinitii, Arciprcte di Castel Vccchio in Sa-

vignano, diocesi di Kimiiii, Cittadino Sammarinese, Sooio dell'Acrado-

inia di S. Tommaso d' Aquino e di yltre. Omaggio a Leone XIII. Veronn,

pag. 238. Prezzo L. 1,50.

e messe, a modo di dire, fuori della

societa. fc una trionfante apologia della

santita, scienza, e salutare operosita

del Clero. Essa e utilissima in questi

tempi in cui tanti libercolacci e gior-

nalettucciacci altro non fanno che as-

sordare il mondo con le loro incon-

dite ed empie strida contro i ministri

del Signore. Qpesto dotto lavoro do-

vrebbe essere sparso tra i cattolici e

fatto correre per le mani di tanti e

tanti che per inganno parlano e giu-

dicano del prete cattolico secondo le

esecrande mire della satanica Rivolu-

zione.

Tip. Merlo 1888. Un vol. in 8.

L'autore in questo suo lavoro di-

mostra quanto i nemici della Religione

sieno illogici, bugiardi, calunniatori,

empi e sovvertitori nella guerra da loro

intrapresa e condotta avanti contro il

Olero. Considerata la istituzione e la

natura del sacerdozio, le proprieta e

doti che 1' onorano, i frutti benefici ed

universali vuoi per le persone a cui

si riferisce 1'azione del clero, vuoi per
la inateria sulla quale si versa, dimo-

stra la sacrilega ingiustizia dei mo-
derni arruffapopoli nel volere le per-
sone ecclesiastiche, dal piu umile chie-

rico fino al capo supremo il Romano

Pontefice, prive d'ogni diritto civile

P1A ASSOCIAZIONE ad onore del SS. Cuore di Gesii venerate da 33 per-

sone, coll'aggiunta della coroncina al medesimo Divin Cuore. Nuova

edizione. Modem, Tipografia Pontificia ed Arcivescovile dell'Immaco-

lata Concezione, di pag. 72 in 12. Cent. 20.

RADINI TEDESCHI GIACOMO. Prof. D. Giacomo Conte Radini Tedeschi

Dott. in S. Teologia e Diritto Can., missionario Apostolico. Di un

opuscolo sui Concordat! per Mons. Turinaz Vescovo di Nancy. Estratto

dalla Scuola Cattolica, periodico religioso-scientifico-letterario di Milano,

quad. 176. Milano, tip. di Serafino Ghezzi, Via Manzoni, Vico. Facchini,

n. 6, 1887. In 8. di pagg. 16. Prezzo cent. 20.

- Accadernia tomistica parraense. La Supremazia della Chiesa secondo i

principii di S. Tommaso. Dissertazione del prof. D. Giacomo Conte

Tedeschi Dott. in S. Teologia ecc., letta il di 10 Febbraio 1887.

(Opuscolo estratto dal periodico scientifico di Roma /' Kco di S. Tom-
maso d' Aquino}. Varma tip. vesc. Fiaccadori, 1887. In 8, di pagg. 34.

Annunziammo altra volta in que- Cattolica, negli anni 1884-87.

sta Ribliografia (Civ. Call. ser. XIII,

vol. VII, pag. 590) un dotto Studio del

h. Professore D. Giacomo Radini Te-

<leschi, che ha per titolo
;

Chiesa e

Stato in ordine ai Concordat}, e fu rac-

volto in un sol volume da varii arti-

ooli pubblicati successivamente nel-

1'egregio periodico rnilanese la Scuola

Ora il primo de' due opuscoli qui
annunziati contiene un nuovo articolo,

che 1'Autore ha inteso aggiungere ai

precedenti, a titolo di legittima difesa

del sistema in essi abbracciato : onde

non puo considerarsi disgiunto dal

predetto Studio, di cui forma come a

dire un seguito o complemento ;
e per
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tale appunto noi lo annunziamo ai

nostri lettori. Vero e che simile con-

nessione non poteva riuscir cosi ov-

via a que' d'o tremonte. Di qui forse

le non piccole querele (peraltro af-

fatto estranee al merito della que-
stione

,
che leggonsi in una lettera,

dettata da monsignor Turinaz in colta

e vivace lingua italiana, e da lui di-

retta al Tedeschi fino dagli 8 settembre

del'o scorso anno, e pubblicata in Fi-

renze presso 1'ufficio della Rassegna

\azionale, coi tipi di M. Cellini e C.

A proposito della qual lettera. leg-

giamo nella prelodata Sciwla Catlolica

(quaderno 31 gennaio 1888 un'ampia
v nobile dichiarazione, col a quale il

dotto Professore, che tardi e a caso

ehbe notizia di quella lettera, fa omag-
gio al chiaro Avversario, ed alieno

da ulteriore contesa polemica, rimette

senza piii la cosa al giudizio de' suoi

lettori. Ouanto poi ai proprii convin-

cimenti, eg'i si riserva di dare, epi-

logato in forma tetica e popolare il

frutto dei precedent} lavori, per co-

modo di coloro, che anche in tali

materie amano conoscere le dottrine

scolastiche; intendano a prova, se elle,

non che passare.iUpse fra i termini

estremi del noto dilemma, propo-
sto gia dal Vecchiotti (Instil. Vol. I,

c. IV. 69
, altro facciano fuorche av-

vantaggiarsene a molteplice ritor-

sione. Cost il Tedeschi.

Noi staremo paghi a notare I'im-

portanza del primo opuscolo, come

quello che, salvo qualche inesattezza

qua e co'a sfuggita alia penna dell'ar-

dente scrittore, pone acconciamente in

rilievo, non pur gli argomenti, ni;i

altresi le tacce, che le due parti con-

trarie sogliono addurre a carico 1' una

dell'altra: e cosi e novello documents

o prova di fatto che la controversia

speculative ferve tuttora.

Lodiamo inline 1' intento espresso

dal giovine pubblicista, di concorrere

anche in questa parte alia restaura-

zione delle dottrine scolastiche : cosa

tanto conforme alle mire del regnante
Pontefice ; e qualora il promesso parto

venga alia luce, ben volentieri ce ne oc-

cuperemo nelle nostre riviste. In tan to

prendiamo lieti auspicii dal chiaro

saggio, che nell' altro opuscolo o dis-

sertazione fondamentale intorno alia

supremazia della Chiesa, egli diede al

pubblico, del suo studio, affetto e zelo

per 1'Angelo delle scuole.

E PATRIA. Canti di un giovane trentino per le feste Giu-

bilari di S. S. Leone XIII. Trento Stab. G. B. Monanni di pag. 89 in 8.

Questi canti sono tali, quali si stesso tempo dobbiamo dirgli che la

possono aspettare da un disgraziato,

<:he dovette sedere sulle panche della

scuola moderna, dove si becca nn po
!

di tutto, ossia nulla di nulla, e dove

lo studio della bella lingua di Dante

tiene senz'altro 1' ultimo posto. Cosi

dice di se 1' egregio poeta. Noi con-

cediamo che la scuola motlerna non

sia capace di educare una bella men-te,

e compiangiamo il giovane Autore che

ha dovnto perdere il tempo nel tran-

gugiarsi mille cose indigeste negli anni

migliori del'a sua vita
;
ma nello

sua bella mente, il suo concetto spesso

nuovo etl ispirato, la facilita del suo

verso ed altre sue egregie doti, di-

mostrano una rara eccezione a quel

che pur troppo suol avvenire di tanti.

I bei germi dell'ingegno restano nelle

scuole moderne soffocati novantanove

su cento: ed e pero, non disgrazialo

ma fortunato chi puo mostrare il suo,

non solo vivo, ma fiorente e oramai

robusto. Continui il giovine poeta

nella via che gli si schiude dinnanzi.

L'assiduo studio dei sommi nostri
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scrittori e quello piii accurato della

lingua a line di toglienie ogni rnodo

improprio, gli faranno conoscere sen-

z'altro maestro, quel che in quest!

primi canti puo dirsi difetto. Se ii

ROLL1XO DALL'AQUILA. --
Sopra un poritr del Tcvere. (Giubileo di

I .cone XIII). (lenova, Tip. della Gioventii, 1888. 1'n opusrolo in 16 di

di. Anton- dovra quandochegflia ri-

toccarli, mm .uli >l'ui:ga il |)eiui!timo

verso a pagina 10, die cosi coin' e

non corre.

fe veraniente ispirate, inneggiando al

Giubileo di Leone XIII.

II ch. poeta dall'alto di un ponte

sul Tevere rimembra i fasti di Roma

pagana e eristiana e ehiude con istro-

ROZZI TOMMASO -- I SAXTI GIOVANI DELLA RIBRIA. - Ad alumii

di collegio. Discorsi del Sac. Tommaso Rozzi, dcdicati al ch. I'. Mauro

Ricci delle Scuole Pie. Correggio d'Emil'ui, Tipografia editrice di G. Ce-

sare e X. Palazzi. Un volume in 16 di pag. XI-183. Vendibile anclie

iu Roma dal Saraceni per L. 1.

Ecco un bel libro tutto fatto pel

giovani, ed utilissimo principalmente

a chi nello spirito li dee dirigere, sia

nei Seminarii, sia nei Convitti, od

anche nei Ginnasii e ne' Licei. fi una

maraviglia il vedere come il ch. Au-

tore dai SAXTI GIOVAXI BELLA BIIJBIA

fa scaturire mille arnmonimenti, mille

consigli e precetti opportunissimi ai

giovani dell 'eta nostra; e sa porgerli

loro con un tal garbo tutto suo pro-

prio, che rende gradevoli anche i piii

SALEMRIKR LUDOVICUS. Petrus de Alliaco, auigfc Lndovico Salom-

bier, sacrae Theologiae Magistro ct Monialium Cisterciensium Insulen-

simn (iapellauo. Insulin (Lilla), ex typis I. Lefort, MDCCCLXXXVI. Un

Vol. in 8 grande, di pagg. XL1X, 380.

Di questa insigne Monografia forse come ("nrdimilix. Nella 2 a
,

in 13 Ca-

ci accadra di parlare altra volta piii

a disteso, come I'importanza del tema

ridiiederebbe: per ora, IKIII voifliamo

ritardare piii oltre 1' anmmciarla, con

amari alia natura. Ben avremmo amato

noi pure, come gia il ch. Prof. Ye-

ratti, di non trovarvi qua e la eerie

espressioni, che troppo sentono dei

torbidi tempi e bollenti, in cui quei

Discorsi furono recitati : ma cio non

ci vieta di riputare egregio il libro,

ed utile in gran maniera, soprattutto

a coloro, che alia gioventii tener deb-

bono sacri ragionamenti : e pero ad

essi in peculiar guisa lo vogliamo cal-

damente raccomandato.

un breve cenno della sna coiitenen/a

e del singolar suo pregio.

L'Opera e di\ isa in due Parti. Nella

!' si desrri\e la Vila del D'Ailly, in

.'i C.apitoli che abbracciano tulle le

geste di lui, prima come Doctor e Can-

i-ellii-re dello Studio di Parigi, poi

come Kjiis:-
f

)])'i.^
di (lambray, e inline

pitoli, \iene ampiamente esposta la

DorlriiHt del medesinio. considerata

sotto lulti i rispelti di lilosol'o, di teo-

logo, e di letterato, e son chiarnate a

severo esamc le sue Opere di ogni ge-

nere, le opinioni e le sentenze. Ed in

(Mitrambe le Parti, il Salembier e sin-

golarmeiile da lodare : 1 per la pie-

nex/a delle noli/ie. avendo egli non

sido profillato di (jiianto si era gia da

allri scrilto sopra il D'Ailly, ma ag-

giuiito\i del proprio miove ricerche
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<i sroperte: sicclie la siia c senza club-

bio la piii ricca e compiuta storia che

oggidi abbiaino di (juosto celebre per-

sonaggio ;
2 per la saviezza e soli-

<lita del giudizii che ogli reca sopra

tutti gli atti e le dottrine del D'Ailly,

<landogli con rigida imparzialita or

lode, or biasimo, secondo il nierito :

cosa difficilissima, trattandosi di un

uoino qual fu il D :

Ailly : vasto, ar-

dito e fecondissimo ingegno, ma tra-

sviato sovente da strani pregiudizii :

e Prelato di rara operosita, ma non

sempre governata da hnon zelo e sana

scienza ; avvenutosi inoltre in quei

tempi cosi torbidi del Grande Scisma,

per estinguere il quale egli grande-

inente si adopero, e prese percio al

Concilio di Pisa e di Gostanza si cospi

cua parte, ma comportaudosi in guisa

che. per le sue idee sopra la Potesta

suprema della Ghiesa e sopra la ri for-

ma, i Protestant! poscia, benche a

torto, e i Giansenisti, i Gal'icani e Re-

galisti, con miglior ragione, lo vanta-

SIMSCALC1II (P. L.)
-- II Cuor tra le fiamme dello Spirito Santo, ov-

vero esercizi divoti per la novena c feste della Pentecoste con una Pa-

renesi ai venerandi Sacerdoti, ministri del Paracleto, del P. Liborio Si-

niscalchi d. C. d. (1. Xnpoli, Tip. e Lib. di A. E. Salv. Festa, S. Biagio

dei Libra! U, 1887. Un vol. in 10. di pagg. 308. Pre/zo L. 1.

II titolo di questo libro manifesta L'Autore nella 2 l

parte propone do-

rono come loro antesignano e maestro.

A questo generale elogio del bel li-

bro del Salembier noi non avreinmo

chepochee assai leggiere riserve a fare,

riguardanti specialmente il dettato la-

tino, non guari forbito e tal rara volta

anche scorretto: ma non ci fermeremo

in tali minuzie. Aggiungeremo bensi,

che al valore intrinseco del Volume,

magnificamente stampato, accrescono

non piccol pregio : 1 Due amplissimi
fndiri di tutte le Opere del D' Ailly,

1' lino secondo 1' ordine cronologico,

Taltro secondo 1'ordine loyico: 2 Quat-

tro important! Appendici con Docu-

menti, sopra i Xatali e la genealogia

del D'Ailly, il suo prirno ingrcs-so in

Cambray, I'anno della morte (1420), e

il suo sepokro : 3 II Catalogo di tutte

le Opere, consultate dall' Autoue per

la sua Monografia, le quali sommano

ad oltre 120, e mostrano con quale

apparato e diligenza di studii egli ab-

bia intrapreso il suo grandioso la\oro.

il contenuto in esso. Noi lo racco-

mandiamo caldamente a tutti coloro

che in qualche modo attendono alia

direzione altrui, e specialmente ai sa-

cerdoti, il cui operare come ministri

di Dio e tutto rivolto alia santih'cazione

delle anime, per ottenere la quale e

assolutamente e sopra ogni altra cosa

necessaria la grazia dello Spirito Santo.

STOPiTI (G. B.) San Damaso Papa e la Bibbia. Discorso letto alia So-

cieta di Cultori della Cristiana Archeologia in Boma nel Decembre 1884.

linma, Tipografia della Pace di F. (aiggiani. Via della Pace >. 35.

1887.

dici lezioni sacre sullo Spirito Santo,

e nella 3*, che comprende la parenesi

ai sacerdoti, per dieci capitoli va svol-

gendo i principal! motivi per i quali

essi debbono professare una al tutto

speciale divozione verso lo Spirito di-

vino, che e Spirito santificatore e Luce

beatissima.
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TACCI GH'SKPPK. Delia dmfica/ione final.- dollToino, per il Prof, Giu-

seppe Tacci. Mua-nita, Tipogralia Cortcsi, 1887. in 8, di pagg. 1~2.

In questa disserta/iono quanto st'opuscolo alia sua prima comparsa

giiista nel concetto, altrettanto erudita, (cf. s. VI. v. HI. pag. 734). In questa

dimostrasi che possono i Santi essere edizione sono state prese in conside-

appellati DIVI con proprieta di favella razione le risposte fatte dall'illustre

latina e senza nessuna oflesa del mo- Vallauri
;
e ci seinbra di non dover

noteismo cristiano. Giacche etc. Cosi modificare il primiero giudizio.

noi ci espriinevamo nel giudicare que-

TACCONE-GALLUCCI (Domenico). La Chiesa Cattedrale di Mileto. Me-

moria storica e descrittiva per Domenico Taccone-Gallucci Canonico pe-

nitenziorc della Chiesa suddetta, Convisitatore diocesano ecc. Regyio di

Calabria, Tip. di Francesco Morello 1888. Un vol. in 8. di pag. 127

n ch. Don Domenico Taccone-Gal- A pag. 80 incomincia a descrivere la

lucci e uno dei membri della Societa parte materiale per dir cosi ed arti-.

<li storia \>atria per le provincie del stica del tempio, la cui novella inau-

napoletano, e conosciuto gia per altri gurazione e dedicazione die occasions

lavori storici. In questo egli con molta al presente dotto lavoro, il quale come

erudixione va esponendo tutto quello appalesa 1'autore largamente versato

che riguarda la chiesa cattedrale di nella storia delle glorie patrie, cosi e-

Mileto dalla sua ritnota origine fino testimone dello zelo deH'Illustrissimo

ai giorni nostri in cui presiede ad essa e Reverendissimo Pastore che regge e

I'ottimo Mons. Vescovo Luigi Carvelli. governa la Chiesa di Mileto.

TOSATT1 CAN: PELLEGRINO. II calendario perpetuo accomodato al-

1'intelligenza di tutti con cenni storici ed osservazioni e coll'aggiunta

del calendario degli ebrei, del modo di trovare la loro Pasqua, di un

cenno sul calendario romano antico, turco, greco, cinese, egiziano 6

repubblicano francese. Modena, tip. Pont, ed Arciv. dell'Imm. Conce-

zione, editrice 1887-88 di pag. 342. in 8. II ediz. Prezzo L. 3,00.

TURINAZ Mons. V. di Nancy, V. RADINI TEDESCHI.

IT.AZIO SAC. GIUSEPPE. -- Discorsi parrocchiali" per tuttc le Dome-

niche e feste dell'anno anche ultimamente soppresse, aggiuntivi varii

discorsi di argomento particolare e di maggiore importanza. Milano,

Tip. Agnelli 1887 di pag. 699. in 8. Prezzo L. 5.

La molteplicita e varieta di opere, perverse dottrine e piii perversi esempii

simili a questa che da in luce il chiaro dag'i apostoli dell' errore. La conte-

autore, e da reputare una gloria del nenza del libro sono omelie e predich&

Clero italiano, il quale mostra cosi di sopra gli Evangelii delle Domeniche e

aver compreso il bisogno maggiore le feste principal! che celebra la Chiesa.

dei nostri tempi che e quello di op- Tutte son dirette a chiarire le dottrine

porre uno dei mezzi piii efficaci alia cattoliche, a promuovere 1'osservanza

<;orruzione delle rnenti e dei cuori, che della S. Legge di Dio, e a far rifiorire

si universa'mente viene difTusa con le la pieta in tutte le classi, specialmenta
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citare gli affetti proporzionati all' ar-

gomento che trattasi.

popolari. Lo stile e abbastanza colto,

e sempre efficace ad impriniere nelle

menti le verita che si espongono, ec-

VALENSISE DOMEMCO. - - Dell'Estetica se'-ondo i principii di s. Tom~

maso. Trattazione di Domenico Yalensise dell'almo Collegio de'Teologi

di Napoli. Parte III, Del Bello. Reggio Emilia, Tipografia di Carlo Ga-

sparini, 1887. In 16, di pagg. 180. Prezzo L. 2.

Dirigersi aWautore in Polutena (Calabria).

Questa trattazione sul Bello viene virtii pratica dell'estetica, si rispetto

a compiere, come parte terza, un opera

cominciata gia alcuni anni addietro

dal ch. Autore. Delia prima parte,

intitolata : Dell' idea secondo i principii

di s. Tommaso, noi ci occupammo in

una rivista s. IX. v. III. pag. 449 e

segg.) ;
e della seconda, che trattava :

Dell'arte in genere, diceinmo nella

bibliografia del quad. 741 (s.
XI. v. VI).

Or in questa ci parla il ch. Autore :

Dell Estetica secondo i principii di San

Tommaso. A definizione del Bello pren-
de quella del Santo la quale trovasi nel

commentoai Libri de Div. Xoinin
,
sco-

perto e pubblicato dall'Ab. Uccelli :

Ratio pulchri in universal* consistit

in resplendentia forma! super partes

materiae proportionatas ,
vel supra di-

versas vires vel actiones. Poi tratta

ordinatamente delle proprieta del Bello,

della generazione di esso, delle po-
tenze che lo apprendono e infine della

alia morale come alia religione. Dalle

sane teorie, tratte dal s. Dottore, si

pare ognor meglio, ({iianto avvili-

scano 1'arte umana, imitatrice deL'a

divina, coloro che la vogliono immersa

nella materia e nel fango.

In una nuova edizione, che desi-

deriamo al ch. Autore, non sara dif-

ficile il raggiungere una maggior cor-

rezione di stampa, specie nelle cita-

zioni in lingua straniera. Cosi anche

ci sembra che sarebbe tomato van-

taggioso non poco ai giovani cultori

dell'estetica il far loro conoscere, tra

le altre opere, quella pure che ne scrisse

con tanta lode 1'illustre P. Luigi Ta-

parelli d'Azeglio nel suo libro : Delle

ragioni del Bello secondo i principii

di s. Tommaso : il quale libro fu dal

medesimo autore raccolto dagli arti-

coli pubblicati sulla Civilta Caltolica

col medesimo titolo.

VILLOHESI SILVIO. II Collegio franccscano di Tarija c le sue missioni.

Notizie storiche raccolte da due missionari del medesimo collegio. Tra-

duzione dalla lingua spagnuola del Canonico Dott. Silvio Villoresi.

Quaraccki presso Firenze, tipografia del Collegio di S. Bonaventura,

MDCCCLXXXVII
;
un vol. in 16 di pagg. 516.

Ai nostri giorni, che tanto vampo dazione di quella Missione, nel 1755,

si mena degli eroi di una effimera e

fallace civilta, e ottimo pensiero il

pubblicare le veraci glorie degli apo-
stoli della civilta cristiana. II presente
libro ci pone sott' occhi, con bello

stile e colta favella, la storia del col-

legio di Tarija, centro importantis-
simo dell'apostolato dei Francescani

nella Bolivia. II racconto va dalla fon-

fino ai nostri giorni, ed e tratt da

testimonii oculari. Si leggeranno da

tutti con gran piacere ed edificazione

quei fatti di zelo ed eroismo cristiano.

Un'accurata e minuta carta geografica

di quella missione adorna la bella edi-

zione della benemerita Tipografia di

Quaracchi.
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AYVKKTKNZK CIRCA LK XIISTKK BIKLKMiKAFIK

I" Lit Hihlio^ralhi delta <;i\illa C.atlolira e destinntn n ilur conlo <li
(jitelle operr

che .si mnndnno nratiiilamenle alia Direzione in nun o tint- copie, e cite sieno trornte

(It sniia tloHrinn e di ntile lettnra. L'csame e In ronfiilnzione dei lihri ret si riser-

rano (ilia Rivista della stampa.
t" Anli (inniinz-ii (let titoli

.v/w.v.s'0 f<i
xi'imito nn lin-rc i-i-imn <l>'l ro/itcnnto del

libro e dci sitoi jtrcin: ma .v/wv.s-o
uncord si omette cotesto cenno, s/i/'rinlmcnti' (\\tdtK\n

si rilcva nblxtstdiiza dal litolo stcsso In coiiteiirnzrt <<! il nx-rilo <!rl lihro: <

/ti-rrin il

sniifiHre annnnzio, nelln noatra intenzionr, r<niirnlc u<l nn,a racr.omandazione. Cib

ruli- (litres/, (/f/H'rtihni'nte parlando, per le edizioni <H IIIKI stcssn o/x'ra rlu- si'iiiiilnnn

dopo la prinid e per Estratti di I'criodici.

3 Siccome lo spazio che puo concedersi alii* bibUogfafie < relalfoamente ristrfito.

cost xono e.scliifii da esxe i liltri di linr/ite straniere, ccn-ltiidtn In lin'jmi hitina, < //

qunlchc raro caso la liiidita francese, come abbastanztt notn in Italia, ovc trattisi di

operc di rnolta e universale importanza.

4 Per la stessa rayionc iwn .si da luogo uijli nnimnzii di libretti di piccola mole

e non i.speiiale importanza; come ad esempio, discorsi n<-c<ideii<-i. panegirici, ora-

zioni f'nncbri, poesie o prose di occasione ecc. ere.

5 Non si da luogo ad annunzii o programini di giornali o di opere da
piiblili-

care, *e non qnando se ne sin roniinaala lapitbhlirazioiu- e qnentn sin (iii/<licntn /iro-

fittevole.

6 Stante il nrnn ninnero di opere e di opnscoli che dni lieneroli atttori ci sono

indirizznti, non ci e possibile annunziarli con qitella prontezza che essi hrtunereb-

bero. Noi procitriarno di serbarc in do, in quanta e possibile, I' online del tempo in

cui ci sono spedili, dnndo ordinnriamente la prece<lenza a qttelli che ci n'ninsero

pritnn.

7" La ste.ssa accennata ragionc della pochezza dello ftpazio non ci permelle di

annunzinre qnei lihri die ci sono spediti dopo nno o pi it mini datla loro pnUili-

cazione.

8 Si desidern che i libri che ci sono mandati per la Bihlioirrafia. sperinlmenle se

trnltano di relinione, sieno innniti dcirapprorazione dell' Autorita Kcclesinstica.



CRONACA CONTEMPORANEA

Roma, 22 febbraio 1888.

I.

COSE ROMANE

1 . Sempre nuove manifestation! del mondo cattolico per festeggiare il Giubileo

sacerdotale del Santo Padre. 2. II X anniversario della morte di Pio IX

al Vaticano e alle SS. Stimulate. 3. Le beatificazioni. 4. Ricevimenti

in Vaticano. '>. I pellegrini di Carpineto a pie di Leone XIII.

4. Fra gli omaggi resi al Sommo Pontcfice nell'occasione del suo

Giubileo Sacerdotale noteremo quello dcll'Inviato slraordiuario del'Equa-

tore signer Antonio Flores, il quale la sera del 20 gennaio presentava al

S. Padre a nome del Presideute e della Hepubblica le piii vive congratula-

zioni accompagnate da un grazioso douo; di Mons. Grispelo Uzcategui

Arcivescovo di S. Jago clie a nome del Presidente della Repubblica del Peru

umiliava al Santo Padre un inagnifico calice d'oro massiccio, "adorno, nella

coppa, di smeraldi, perle e brillanti, e nel piede, anch'esso ricco di preziose

pietre di un' iscrizione dedicatoria; degli studenti cattolici dell' Universita di

Amsterdam, e delle principal! famiglie di quella citta che il 18 gennaio spe-

dirono al Santo Padre un alTettuoso telegramma di congratulazioni e del loro

incrollabile attaccamento alia Sede Apostolica; del giornale ebreo piu diffuso

in Germania, il Mtiin:-cr Israeli!, che pubblico un articolo in lode del Santo

Padre, articolo riprodotto dalY Onafhaukeltijk Israelifisch oryaan con aggiunte

di parecchie considerazioni in onore di Leone XIII; della Revue des deux

inoittles di Parigi clie in un suo articolo nota come gli avvcnimenti hanno

dato Roma agli italiani, ma non 1' hanno del tutto tolta. al Papa che, per-

dendo i suoi Stati, non ha perduto la sua grandezza ;
delle autorita sviz-

zere di Uri Schwyz, Obcrwald e Niderwald, che mandardno un bellissimo

indirizzo al Santo Padre, 1'esecuzione tipografica del quale venne affidata

al P. Emauuele di Engelberg; del Principe di Monaco, che per mezzo di

Mons. Theuret,. vescovo di quella nuova diocesi, faceva offrire al Santo

Padre un suo autografo e il dono di una ricca croce pastorale.

Vienna poi, la capitate dell'Impero Austro-Ungarico, ha voluto avere

il vanto di essere tra le mt-tropoli del mondo cattolico, quella che si
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e
piii

ilistiiita per le manifestazioni di ogni genere nel festcggiare il

<jiubileo sacerdotale del Santo Padre. In elletto il Valerian aveva giii pub-

blirato una uota, in cui si annunziava chc il giorno 8 febbraio sulle 7
'

,

della sera, uella sala della filarmonica Viennese si sarebbe iinbandito un

solenne banchetto al solo fine di festeggiare il Giubileo sacerdotale di

Leone XIII. SifTatta festa, fu ideata e proinossa da un' adunanza di

cattolici, tenuta il 25 scorso gennaio, e cio per appagare il vivo dc-

siderio dei cattolici viennesi, i quali volevano dare al mondo un atte-

stato della loro unanimita, senza distinzione di grado o di colore politico,

nella fede cristiaua e nella venerazionc verso il Romano Pontefice. Or bene

la sera del giorno 8 febbraio il grande banchetto in onore di Leone XIII,

si tcnne a Vienna. II telegramma dell' Osservatore Romano, dice clie vj

presero parte il Nunzio Apostolico, Monsig. Galimberti, 1'Arcivescovo di

Vienna, Cardinale Ganglbauer, un gran numero di patrizii e parecchi de-

putati. II Principe Alfredo di Liechtenstein f'ece un brindisi al Pontefice,

ed il Nunzio all' Imperatore Francesco Giuseppe. II Cardinale Ganglbuuer

poi mise in riliovo il feliee accordo esistente tra 1' Imperatore e Sua San-

tita e il Principe Luigi di Liechtenstein bevve alia citta di Vienna, benc-

merita della civilta cristiana.

Rifacciamoci ora indietro, e da Vienna sorvolando col peusiero al cat-

tolico regno del Belgio riferiamo sommariamente le fcste, che il 3 del pas-

sato gennaio furono celebrate a Bruxelles. Era il 3 gennaio, e verso le

dieci antimeridiane Mons. Locatelli, Uditore della Nunziatura apostolic a,

cantava messa solenne seguita dal Te Deum nella collegiale dei Santi Mi-

chele e Gudula, ornata con magnificenza non disgiunta da una certa sem-

plicita per non coprire le belle linee architettoniche del coro. II fior fiore

di tutte le classi della popolazione era accorso in folia per attestare il suo

grande affetto filiale al venerate Pontefice Leone XIII. A questi brevi cenni

conviene aggiungere che il Te Deum fu pure cantato in tutte le parrocchie

con grande solennita, che grandissimo fu il numero delle persone che in

quel memorabilc giorno si accostarono ai santi Sacramenti, splendidi le

illuminazioni nella capitale, numerose le deputazioni che si recarono alia

Nunziatura per esprimere le loro congratulazioni per si fausto avvenimento.

Per concliiudere, basti il dire, che in tutto il Belgio il Giubileo del Santo

Padre fu celebrate con pornpa pari all' entusiasmo, e che in questa oc-

correnza quel cattolico Regno dimostro luminosameute come sia immuta-

bile la sua devozione alia Santa Sede c il suo ossequio all' augusta per-

sona di Leone XIII.

Dal Belgio al Brasile. Come il Brasilc si sia associato di gran cuore a

tutto il resto del mondo per celebrarc il Giubileo pontifido, non sarebbe

mestieri di udirlo, quando si e avuto 1'occasione d'ammirare i ricchi doni,

per mezzo dei quali i suoi augusti sovrani e S. A. la Regina Reggente
hanno dimostrato una volta dippiii il loro filiale afletto verso il Pontefice
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e il loro ossequio verso la Chiesa vera di Dio. Ma ^iova pero che si sappia,

che a celebrare il grande avvenimento 1' augusta Reggente, il Clero e il

popolo brasiliano fecero a gara perche nella Chiesa parrocchiale di Petropoli

la Pornpa della festa uguagliasse la loro pieta e il loro entusiasmo.

Una nazione, che non ha voluto alle altre cattoliche nazioni rimunere in-

dietro nell'esprimere la sua devozione alia Chiesa ed al Papa, e stata quella

sulla quale i secoli accumularono innumerevoli glorie e sventure, alludiamo

alia Polonia. La Polonia non manco anch'essa di recare il suo omaggio
al S. Padre. Di fatto il giorno 8 febbraio il Principe Czartoriscky aveva

1' onore di presentare a Sua Santita in particolare udienza, un gruppo di

notabilissime persone polacche, dalle quali il Papa riceveva ricche testimo-

nialize di filiale affetto e devozione, alle quali il gran Pontefice rispondeva

con parole di paterna aflezione e di vivo interessamento pel buon popolo

polacco.

2. La mattina del 7 febbraio, rifcrisce 1' Osservatore Romano, ricorrendo

il X anniversario della preziosa morte del Sommo Pontefice Pio IX, fu

tenuta Cappella papale nella Sistina al Vaticano. II S. Padre Leone XIII,

dopo avere indossato i sacri paramenti nella sagrestia pontificia della Sistina,

entrava sulle ore 11 nella detta Cappella, preceduto e seguito dalla sua

nobile Corte; e, sedutosi in trono assisteva alia Messa espiatoria pontificata

dal decano del Sacro Collegio. Finita la messa, il S. Padre compiva il rito

dell' assoluzione al tumulo. Erauo presenti alia funebre ceremonia i signori

Cardinal!, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi assistenti e non assistenti al

Soglio, i Prelati dignitarii di S. C., i diversi Collegi della Romana Prela-

tura, tutti vestiti negli abiti proprii alia loro dignita e grado, i Capi degli

Ordini religiosi, i varii ceti dei Cubiculari e tutti gli altri che hanno posto

nelle Cappelle pontificie. Nei posti riservati assistevano pure ai funebri riti

una deputazione del S. M. Ordine Gerosolemitano, il Corpo diplomatico

accreditato presso la S. Sede, varii membri del Patriziato e della Nobilla

romana, oltre un gran nuniero di signori e di signore italiani e stranieri.

Compiuto il mesto rito, la Santita Sua, dimessi i sacri indumenti tornava

collo stesso corteggio ai suoi privati appartamenti, e poco appresso rice-

veva in udienza il pellegrinaggio delle Conferenze di S. Vincenzo dei Paoli.

11 giorno 9 veniva poi celebrate nella Venerabile Chiesa delle SS. Stim-

rnate, a cura e spese del Circolo di S. Pietro, un altro solenne funerale

per suffragare I'anima del gran Pontefice. La Chiesa era addobbata con

arte ed eleganza. Un ricchissimo tumulo, sul quale posava il Triregno,

protetto da quattro pennoni sormontati dalla corona, appesi in alto a guisa

di baldacchino, era eretto in mezzo alia Chiesa. Attorno al tumulo ardevano

doppieri di candele, intrame/zati di statue. Bellissima la musica eseguita

dagli aluuni della Scuola gregoriana. Pontifico la Messa Mons. lacobini e

diede la assoluzione al tumulo il cardinale Oreglia. La sacra cerimonia

riusci veramente soleune e in tutto degna della generosita del Circolo
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di S. I'ielro c della inemoria die i lloinaiii serbano ili quell'immortale I'mi-

tefice.

3. Registrant*) sommflriameDte o in queH'ordinc che sono state nm-

piute, in sino a questo inoincnto chc scriviarno, le soleuni e commo-

vcnti cerinionic dclle Rcatificazioni dei sei venerabili Scrvi di Dio inualzati

teste, o che presto lo saranno, agli onori degli altari, cioe il vencrabile

Luigi Grignon di Monfort, della diocesi di Lucon, fondatore dei missionarii

di S. Spirito e delle Figlie della Sapienza: il venerabile Illemente llofhaiier

di Vienna, rcdentorista
;

il veuerabile Egidio Maria di S. Giuseppe, frate

laico eleU'Ordiue dei Minor! scalxi di S. Pietro d' Alcantara; il venerabile

Felice Nicosia, frate laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccisi; il

vencrabile Giovanni Rattista De La Salle, fondatore dei Fratelli delle Scuole

cristiane; e finalmente la venerabile suor Maria Giuseppa di Santa Agnese,

delta Ines DC Rcniganhn, religiosa agostiniana della diocesi di Valenza in

[spagna.

11 giorno "22 gennaio adunque nella sala delle Ganonizzazioni in S. Pietro,

iu celebrata la solcjme beatificazione del Servo di Dio Luigi Maria Grignon
De Monfort. La prima cerimonia comincio alle -ore 10 ant., e fu seguita

dalla Messa solcnne, celebrata dall'Arcivcscovo di Parigi. V! assistevano

Gardinali, e Prelati, meinbri del Corpo diploinatico, illustri persone italiane

e straniere. Alle 3 pom. il Santo Padre, disceso dai suoi appartamenti e

circordato dalla sua Corte si fermo per oltre mczz'ora a venerare il nuovo

Reato, la cui efflgie era esposta nella sala tra i doppieri.

11 2'.) nella stcssa sala, e scguendo sempre il consueto sontuoso apparato,

fu latta la beatificazione del venerabile Servo di Dio Glemente Maria llol-

biiiior sacerdote professo della Gongregaziono del SS. Redentore, ed insigne

propagatore della medesima, nato in Moravia riel 1751 e morto a Vienna

nel 1820. Gi dispensiamo dal descrivere il rito della Beatificazione, essendo

quello stesso della domenica precedente. Diremo solamcnte che la Messa

voliva solenne fu celebrata da Mons. Francesco Rauer, Vescovo di Rriinn,

diocesi del novello Reato. Assistevano alia solcnne ccrirnouia I'Ambascia-

tore d' Austria I'ngberia presso la S. Sede con tutti gli official! deirAm-

basciata, varii membri dell' aristoi-razia roinana, i Superior! delle proviucie

d' Austria, di F'rancia, Spagna, Lussemburgo, Raviera e Relgio oltre a un

gran nmncro di signori e di siguore e a una gran folia di fedeli e di ec-

clesiastic! che rienipivano la grand'Aula Paolina.

La domenica del "> febbraio fu celebrata la Beatificazione del venera-

liil*' S<TVO di Dio Mgidio Maria di S. Giuseppe laico professo Alcantarino,

dolhi monastica Provim-ia di Lccce, lo cui virtu si teologali come cardinal!

erano state con decreto del i2o febbraio 18(i8 solcnnemeutc dichiaratc eroiche

dal Sommo Pontefice Pio IX di s. m. In seguito il Rcgnante Augusto Gerarca

con decreto solcnuc del ^1 febbraio IHSli, aveva a|)|>rovati due nnracoli

opera! i per iutercessione del veuerabile Servo di Dio, e finalineute la stessa
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Santita Sua pronuuciava, il 21 novembre dell'anno medesimo, il solenne

Decreto di potersi sicuramente procedere alia Beatificazione di lui, ordi-

nando la spedizioue dcllc Lettere Apostoliche iu forma di Breve. Assistet-

tero alia solenne cerimonia della Beatificazione gli Efni e RiTii signori

Cardinal! component! la Congregazione dei SS. Iliti, i Prelati, i Consul-

tori e gli Official! della stessa Congrcgazione. A lie 3 pom. il Santo Padre.

come di solito, si recava nell' Aula della Beatificazione per venerarvi. in-

sienie al S. Collcgio il novello Beato.

La domcnica del 12 (ebbraio, sulle ore 10 ant. veniva celebrata,

nella predetta Aula, la Beatificazione del Venerabile Servo di Dio, Fe-

lice da Nicosia, laico professo dell'Ordine dei Minori Cappucciui di S. Fran-

cesco, le cui virtu si teologali che cardinali, erano state, con decreto del

4 marzo 18()2, solennemente dichiarate dal Sommo Pontefice Pio IX di s. m.

Poscia Sua Santita Leone XIII, con decreto solenne del 25 maggio 1XXO,

approve i due miracoli operati per intercession del detto Yenerabile, e

finalmentc la stessa Santita Sua pronunzio, il 21 novembre dello stesso

anno, il solenne decreto di potersi sicuramente procedere alia Beatifica-

zione del gran Servo di Dio, ordinando la spedizione delle Lettere Apo-
stoliche in forma di Breve. La cerimouia del 12 febbraio, veiine compiuta
colle forme e il rito delle precedent! Beatificazioni e non riusci meno so-

lenne, per la pompa, ne meno devota per il gran concorso del popolo.

Nella domenica 19 febbraio e nella seguente 20 sarauno finahnente

couceduti gli stessi onori al Ven. Servo di Dio Giovanni Battista DC La

Salle ed alia Ven. Serva di Dio Ines De Beniganim.

-i. I ricevimenti in Vaticano nella quindicina ora scorsa, se sono stati

meno numerosi, non sono pero stati meno frequenti. Ebbero infatti 1'onore

di essere ammessi in particolare udienza dal S. Padre, mons. Thomas,

arcivescovo di Boano; il Superiore generate dei fratelli di Xostra Signora

della Misericordia : mons. Francesco Bauer, vescovo di Brunu;,il Signer

conte Pages, presidente generale della Societa di S. Vincenzo de' Paoli,

insieme ai component! il Consiglio generale di Parigi, mous. Felice Ar-

senio Billard, vescovo di Carcassona; i Membri dell'Associazione di S. Fran-

cesco di Sales; il p. BafTaele Ballerini, d. C. d. G. scrittore della Cirilfit

Cattolica, per presentare al Santo Padre colla ricca ofterta dell'obolo rac-

colta dal diario torinese ITiiita Cattolica, un prezioso forziere, ideato gia dal

. compianto D. Margotti, cofano, altri doni ed un all'cttuoso indirizzo; il

U. signer Clias E. M. Donald, segretario dell' Arcivescovo di Nuova Vork;

le deputazioni dell'Ospizio e Collegio di S. Girolamo degF Illirici, e del

celebre Collegio di S. SUmislao in F'rancia; il duca e la duchessa di Sabran

Ponteves; la deputazione della Societa I'l-hnaria Roniana per gl'interessi

cattolici; S. A. il Principe di Solms Braunfels di Prussia; 1'egregio astro-

nomo P. Denza dei PP. Barnabiti; la Madre generale delle Beligiose del

Patrocinio di S. Giuseppe; il Bettore e una deputazione di gioviiietti al-
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licvi del Collcgio dci Padri ilolla Compagnia di Gesu in Monaco di Nizza,

i quali oflersero nna I TOO* pcttorale, e (urono dal S. Padre ricevuti con

innniiparabllc ilimostrazione di afl'abilita patcrna, per loro e pri niiidisrc-

poli. Mons. Bernardo Cozzuoli, vescovo di Nicosia, (Sicilia); Mons. Smith,

arcivescovo di Edimburgo, recatosi in lloma per unirsi agli altri Vcscovi

suoi connazionali nella direzione del pellegrinaggio Scozzese; il rev. P. D.

Nicola d'Orgemont abate di Montecassino
;
Mons. Arcivescovo di Besanzone,

mons. Vescovo d'Orleans, inons. Vescovo di Saint-Denis de la Keunion;

il sig. Giulio Aulfray capo redattore dell'egregio giornale parigino la De-

fense. Tutti costoro, latta qualche eccezione, presentavano al S. Padre,

oflerte in danaro c doni.

5. E quel che diciamo del ricevimenti possiamo anche applicare ai

pellegrinaggi, che nella scorsa quindicina oltre qucllo, di sopra accennato,

della Societa di S. Vincenzo dei Paoli composto di circa duemila persone,

sono stati ugualmente frequenti, sebbene non tanto nurnerosi come i pre-

cedenti. Faremo tuttavia menzione di quello di Carpineto, per inotivi che

ognuno puo di leggieri indovinare.

Qucsto pellegrinaggio fu ricevuto in udienza dal S. Padre, poco dopo

le 9 del giorno 13 febbraio. Erano 700 persone d' ambo i sessi, (e non

150, come 1'organo delle Camicie rosse, il Diritto, ebbe la sfacciataggine

di scrivere) desiderose di rendere testimonianza al glorioso loro concilta-

dino, della loro imperitura riconoscenza, pei continui e segnalati beneficii

che, vuoi con opere pubbliche, vuoi con private bcncficcnze, ricevono

tutto giorno da Leone XIII, e allo stesso tempo presentargli le loro congra-

tulazioni pel suo Giubileo sacerdotale. I pellegrini occupavano una parte

della Sala Clementina e due lati delle seconde logge. II S. Padre si re-

cava nel braccio che guarda a ponente, ed ivi si sedeva, circondato dalla

sua Anticamera segreta e dalla nobile famiglia Pccci. Questo lalo delle

Logge accoglieva il Comitato del pellegrinaggio, presieduto dal Kmo Pre-

posto della Collegiata e dal Dircttore del rnedesimo, i Hmi Parrochi, il

Sindaco, la Giunta municipale, tutte le principal! famiglie di Carpineto e

le Suore Sacramentine che seco aveano condotto la congregazione delle

Figlie di Maria col proprio stendardo. II rev. parroco D. Ercole Sante-

Sarti prese allora a leggere uu afiettuoso indirizzo, al quale il S. Padre

si compiacque rispondere con parole piene di benevolenza e di aggradi-

mento. Quindi il Presidente del pellegrinaggio deponeva ai piedi del Som-

mo Gerarca 1'obolo della citta di Carpineto. Dopo di che il Santo Padre,

accompagnato dai capi del Comitato e da altri siguori, si recava in mezzo

ai pellegrini, rivolgendo ad essi parole di tonforto e di cousolazione, e

benedicendoli con tutta refFusione del paterno suo cuore. II S. Padre f'u

salutato piii
volte dagli evviva di quei buoni pellegrini, ai quali venne

donata una bclla medaglia commemorativa, in argento, chiusa in un

astuccio. Nella sera seguente il S. Padre fecc loro imbandire una lauta
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rena ncll'ospizio di S. Mart a, servita dai Socii del Circolo S. Pietro ed alia

qualc voile assistere pure il Conte Cammillo Pecci nipote di S. S. con altri

membri della nobile famiglia.

II.

COSE ITALIANS

\. Uno sguardo alia Camera bassa. 2. Un pericolo corso e scansato dal mi-

nistro Magliani. 3. Contegno del Parlamento verso il Governo. 4. Diffi-

colta e pericoli esterni. 5. II ministro Flourens e 1'Italia. 6. Gli imbarazzi

africani. 7. II voto di fiducia della Camera a Francesco Crispi e la guerra

che gli fa la stanipa. 8. L'aumento della tassa sul pane. 9. La squadra

ing ese net porto di Genova.

1. Chi voglia avere un concetto chiaro del carattere proprio della

Camera presente, non ha che a guardare alia sua inerzia, iuerzia tanto

piii notabile in quanto e come imposta dalle circostanze e superiore a

quolla che pur troppo e abituale ai deputati italiani. E gia la seconda

volta in due mesi di lavori parlamentari, che la Camera si e vista co-

stretta a prorogarsi per esaurimento dell'ordine del giorno proposto, e

per mancanza di nuove materie pronte per la discussione. Eppure e noto

che, oltre alia discussione dei bilanci, sempre grave e sempre in ritardo

alia Camera sono stati proposti c presentati altri disegni di legge abba-

stanza gravi e interessanti. E noto altresi come 1' assemblea legislativa abbia

per le mani le due questioui finanziaria e ferroviaria, due per mo' di dire,

visto che quasi si compenetrano in una, e possono dirsi due diversi aspetti

di uno stesso problema. Basta dare uno sguardo allo stato generale del paese

per convincersi die mai nei suoi pochi lustri di vita il nuovo regno, fon-

dato dalla rivoluzione non ha attraversato una crisi piii grave della presente,

se non per la gravita assoluta dello sbilancio finanziario, certo per 1'esauri-

mento dei mezzi per farlo cessare. A questo stato di turbamento che si

appalesa nel paese e nella stampa piu tenera delle istituzioni rivoluzionarie,

fa quindi uno strano contrasto 1'olimpica serenita della Camera alia quale

inanca la materia di trattare e il modo di tenere assiduamente le sue

tornate. Cio poi che appare piu strano e che a ridurre la Camera un corpo

incadaverito fosse chiamato appunto il ministro del famoso sofflo di vitn,

destinato a rinnovare 1'esistenza dello Stato e dei comuni.

2. Un pericolo assai grave s'e manifestato alia Camera pel ministro

delle Finanze, ed e la discussione della legge sull' imposta dei fabbricati, la

quale in sostanza non significa altro che un aumento di gravami pei poveri

contribuenti italiani. La discussione cominciata il giorno 30 gennaio non

KfHe XIII, vol. IX, fasc. 905. 40 25 febbraio 1888.
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aurora linila, ma lutlo porta ;i credere die il .Maijiani >ranser;'i quest o

perirolo, m;i noil si salvcra. II Crispi, dicono, ha in ;uiimo di metlerlo

fuori ilclla sdrucita barca governativa ;
e f'arcia jmre il sun mmodo; ma

una rosa e cvidente che, a voler esscrc giusti cd iinparziali, sarehhe dif-

ficile stabilire dove romincino gli errori del Magliani e dove liniscano (juelli

degli allri, ([ii;di
sieno gli spcrpcri ordinati o consentiti spentaneamente

dal titolarc dellc finalize c quali quelli impostigli dai suoi collcghi. .Non

e neppurc facile il dire se e dove esista la responsabilita collettiva deH'in-

tiero gahinctto, c sino a qual punto esso altltia pioirato il collo ad uno stain

di cose viziato c logicameute create dai principii rivoluzionarii che informant

il governo italiano. In ogni modo scnza le condiscendenze e le arrcndc-

volezze del Magliani, senza le tendenze spenderccci', dellc quali diedero

saggio i diversi ministri italiani, forse nessun ministent sarchhc riuscitn a

tenersi in piedi per qualche mese. Imperocche senza il concorso di una

i-lirntt'la niiiilcri-xxnta non si governa in una Camera ove i prinripii smut

subordinati agli interessi, ed ove i sistemi rivoluxionarii ncl loro picno vi-

gore'rendono impossibile ogni lode vole iniziativa ed impedisnmo 1' opera

degli elementi piii sani.

3. Nella tornata dell'8 febbraio tanto il Senato quanto la Camera elettiva

tenevano verso il ministero un contcgno clie non era certo di buon aiigurio

per la sua stabilita. Invero, la Camera vitalizia, respingendo il progclto di

legge per In conserva~Jnc dd monument!
, infliggeva una specie di biasimo

al ministro Coppino, biasimo, che obbb'gollo a prescntare le sue dimissioni.

II Roselli che ne ha acceltato 1'eredita, non fara ne meglio, ne peggio del

Coppino, perche la pubblica istruzione e una matassa cosi arrulTata da

spaventare 1'abilita dcgli uomini piu rotti al mestiere di dislruggere per nli-

ficare. Intanto che il Coppino era battuto in Senato, alia Camera invece fu

rinviata al giorno 9 la deliberazione defmitiva della proroga del I'arla-

mento, gia decretata, per far dispetto al Magliani, che, rimasto alia (ine

della scduta imico rappresentante del governo alia Camera, avca mostralo

di acconsentire airimmediata approvazioue della proroga. In una parola,

i due rami del parlarnento se la passano tra i meschini dispettucci e uli

agp-iiati dell' urna, con pochissima soddisfazione del Crispi, che vede la

compagine ministeriale minacciata da immincnte rovina in un momcnto

che le present! circostanze della politica europea renderebbero gravissime.

Cio che vi fu di maggiormente notevole nclla tornata dell' 8 alia Camera,

e rapprovazione dell'art. 2, modificato. del discgno della conversions in

leggc dei dccreti 30 dicembre, per la proroga dei trattati di coiniuerciu

con la Svizzcra, Krancia e Spagna. OueH'articoIo, infatti, conferisce al

governo la facolta d'introdurre, mediant e decreli reali deliberati in Con-

siglio, nclla tarill'a doganale, le modifica/ioni, ritenute uecessarie alia tu-

tela degli iuteressi economic! della na/ione. A questa larghezza di con-

cessioni verso il governo, furono mossc varie e seric obbiezioni nella Ca-
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inera, ina si fmi per passarvi sopra, atteso il pericolo di una rottura

economica colla Francia. II Crispi poi, per rinfrancare la Camera e in-

dicia a eoncedergli quello die chiedeva, aggiunse che esso e i suoi col-

leghi avevano 1'ambizionc di essere un governo non solo abile, ma anche

onesto. II presidente del Consiglio ha sentito il bisogno di farsi questa

apologia, vista la grande difficolta di trovare altri apologist! e poeti di

corte.

4. Fu teste presentata dal ministro del commercio signer Dautresme,

;illa Camera francese, il disegno di elevare la tarifla esistente, senza far

cenno delle facolta di temperarla, qualora le trattative commercial! tra

1' Italia e la Francia venissero defmitivamente a fallirc. Questa a dir vero

non era che una prima conseguenza, della recente sospensione dei nego-

xiati, accompagnata dalla poca fiducia che questi negoziati possano essere

in seguito vantaggiosamente rannodati dai due governi e condotti a ter-

inine. Ma il disegno presentato dal ministro francese non e che una delle

manifeslazioni abbastanza ostili alle quali si e lasciata andare in questi

giorni 1'opinione pubblica e la stampa francese. Oltre infatti alia diftusione

di notizie insussistenti e poco piacevoh' per 1'ltalia circa le truppe spe-

dite in Africa, altri fatti son venuti, nella quindicina ora scorsa, a con-

termare 1'esistenza di sentimeuti poco benevoh' per quanto concerne i

rapporti commercial! e politic! della Francia verso 1' Italia. Fra questi vanno

notati in modo speciale il licenziamento degli operai i taliani dalle officine

francesi, e lo studio attivissimo di screditare la rendita italiana sul mer-

cato francese, al quale la medesimu e strettamente, e fmo ad ora almeno,

indissolubihnente legata. Per questo stato di profondo turbamcnto e per

le minacce molto piu gravi dell' a vvenire, la stampa liberale italiana, e an-

data, da qualche tempo ripetendo su tutti i toui che 1'attuale periodo eco-

nemico e decisive per 1' Italia, e che il denaro italiano deve resistere vit-

toriosamente alle oscillazioni del mercato estero, e che le mdustrie e i

commerci e tutta la vita economica del paese devono avere in questo

nioniento il prezioso coucorso dei capitali nazionali, per potere far seuza

di quelli esteri, e vulgere a proprio vantaggio i profitti fiuora fatti da essi.

In mezzo a questi lodevoli e pii desiderii, manifestati dalla maggior parte

della stampa italiana, non maucano dei giornali che preferiscano le realta,

sieno pure dolorose, ai voli della fantasia. Fra questi ultimi va notato il

1'ii/Hilo Romano, il solo che ha avuto il coraggio di riconoscere e di con-

lessare che manca del tutto *in Italia lo spirito patriot tico, lo slancio vivo

c concorde capace di avviare il paese aH'indipendenza economica; e manca

talmente che, secondo lo stesso giornale, il mercato finanziario italiano

<3 forse il primo* che cerca trar profit to dalle difficolta della situazione.

5. Un fatto e accaduto nei giorni passati, che dimostra sino a qual

punto raniujo dei Frances! si sia volto contro gl'ltaliani. Alludiamo alle

parole pronunziate dal ministro Flourens ai suoi clettori di Briancon.
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Oueste parole, a dir vero, non sono ostili, ma nommcno favorevnli a<iH

interessi italiani. E in questo senso vcnnero infatti intcrprctati sul bel

principle. La Kifonnn, portavocc del Presidents del Consiglio e Ministro

degli esteri in Italia, faceva delle considerazioni sul discorso del sig. Flourens,

esprimendo la speranza, poco (bndata, che i sunti di quel discorso, comu-

nicati dal telegrafo, fossero infedeli o irnperfetti. Diciamo che questa spe-

ranza era poco fondata, perche tutti i sunti telegrafici pubblicati dai gior-

nali erano perfettamente concordi fra loro; e infatti nessun'altra informa-

zione ci e pervenuta che valga a smentire le frasi attribuite al miiiistro

francese o abneno ad attenuarne il significato. Si e quindi teutati di cre-

dere, che nci circoli ministeriali, donde la Rifurma riceve Tinibeccata, si

fosse pienamente e per piu autentiche informazioni convinti dell'assoluta

e intera esattezza di quei sunti, e che siasi cercato soltanto di metterno

in dubbio la veracita, per poter essere piii liberi a dire tutto cio che si

voleva dire, considerandoli come veri. Se cosi non fosse, la stampa Irancese

avrebbe avuto ragione di ritorcere contro il giornale offlcioso del Crispi le

accuse da questo lanciate contro il Flourens, e rimproverargli di i'arsi

anch'esso eccitalore di sentimenti pericolosi raccogliendo fatti o parole ir*

ritanti, prima di essersi bene accertato della loro autenticita. Comunquo
sia stata la cosa, tanto il discorso del Flourens, quanto 1'articolo della

Riforma vanno notati come sintomi di uno stato di cose poco rassicurante.

Al Flourens poi si addebita che, essendo stato ricevuto con segni di arni-

cizia dalle autorita italiane, nel passafe attraverso la nostra frontiera sia

andato a spiflerarc quel serrnoncino senza sugo e costrutto. Alcuni lo scu-

sano dicendo che quello era un discorso non di politica generate, ma di

tattica elettorale, necessaria al ministro che mendicava i voti in proprio

favore. Ma cio stesso darebbe indizio del malumore nazionale contro il Go-

verno italiano.

6. Agl'imbarazzi economici convien aggiungere quelli che provengono
dall'Abissinia. All'interesse vivissimo infatti che suscitarono in tutti le

prime notizie dell' Africa, sulle rnosse degli abissini, e succeduto un pe-

riodo d'indiflerenza e quasi diremo d'ineredulita. A creare e a mantencrc

questo stato ha principalmente conferito la natura stessa delle notizie die

vengono periodicamente spedite da Massaua e da altri punti occupati mi-

litarmente dagl'italiani. Basti aver presenti quelle comunicateci di questi

giorni dal telegrafo, e nelle quali pare, si crede, si dice, si dubita, sono le

sole espressioni colle quali viene dipinto lo stUto delle cose africanc. In

mezzo ai dubbii ed alle incertezze, questo e pero indubitato che la stagione

s'inoltra, e fra venti giorni si dovra discutere seriamente se convciiii'a

richiamare buona parte delle truppe cola spedite. Questa e Tunica cosa che

puo aversi per certa, come certo e altresi che, se il richiamo parziale del

corpo di spedizione non avra una grande influenza sulla situazione delle

cose di Africa, fara fare pero viso arcigno alia Camera, quando questa
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sara chiamata ad esaminare ed approvare le spese della spedizione fallita.

7. 11 -4 del passato febbraio, la Camera bassa, volendo dare una te-

stimonianza della sua adesione alia politica del Crispi, ebbe 1' insigne

bonta di votargli un voto di fiducia. 240 deputati contro 7 gittarono

nell' urna il fatal dado, e diciamo fatale, perche questo voto di fiducia, a

giudizio del Gabelli, costa all' Italia 300 milioni di nuovi debiti, nel solo

esercizio 1887-1888; 15 milioni d'aumento negli interessi
;

un relative

e considerevole aumento del Debito pubblico che ormai si fa ammontare a

13 miliardi; 1' impoverimento del paese, delle provincie, dei Comuni,

travolti in una comune rovina. Ben e vero, die per ottenere il voto di

fiducia, il Crispi, maestro di gherminelle parlamentari e di astuzie avvo-

catesche, uso i seguenti artifizii
;
rovescio cioe sopra il Depretis la colpa

dei presenti dissesti economic! e finanziarii
;

convert! in quistione politica

quella die non era che una semplice discussione di finanza
;
fece suonare

alta la necessita di armarsi ed essere forti. Ma le furberie sono sempre
furberie e tutti i nodi a lungo andare vengono al pettine. Intanto che

nel voto di fiducia si e proclamata una specie di pace armata nella Ca-

mera, i giornali piii autorevoli e
piii diffusi della liberaleria lombarda si sono

scatenati contro il Ministro dittatore, ne dicono coma, e lo chiamano in

colpa di tutto il marasmo presente, e dei pericoli che minacciano 1'av-

venire. Questa guerra sebbene, cominciata in paese lontano, ha una grande

forza, perche i liberal! lombardi piegano difficilmente alle servilita meri-

dionali, e se dicono che convien inettere alia porta il turbolento ed au-

toritario siciliano, vuol dire che Crispi e bello e spacciato.

8. La Gftzzetta Ufficiale del 10 febbraio pubblicava a grandissima conso-

lazione degl' italiani unificati il decreto realeche aumenta a L. 5 il dazio sui

cereali. Questo decreto, ne forse necessario, ma necessario solo per colpa

del Governo che aggrava la produzione nazionale di tasse insopportabili,

si che i coltivatori non ricevono piu rimunerazione veruna nel vendere i

loro prodotti. Ma il decreto divenuto necessario per conservare la produ-

zione, e nel tempo stesso rovinoso pei consumatori, che, diminuita la con-

correnza estera, dovranno pagare i cereali a prezzi piii elevati. II decreto

e entrato in vigore lo stesso giorno. Eccone le disposizioni : il dazio d'entrata

sul grano e frumento e fissato a L. 50 por tonnellata; sull'avena a L. 4 il

quintale; sulle larine di grauo o di frumento a L. 8, 70 il quintale; sul se-

molino a L. 11; sulla crusca a L. 2, 75; sulle paste di frumento a L. 12;

sul pane e biscotto di mare a L. 12. II nuovo dazio sulle paste, sul pane
e sul biscotto di mare non entrera in vigore che al 1 marzo, quando sara

fmita la proroga del trattato di commercio colla Francia. Una circolare spe-

dita dal direttore generale delle dogane agli uffici dipendenti fornisce le

istruzioni occorrenti per la esecuzione del decreto e domanda un prospetto

mensile per accertare la quantita del consumo che si fa in Italia del grano
e dell'avena importati dall'estcro.
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'.). Feslnse accnglieim' sono state t'.iltf ;i (lenova ;illn
si|ii;iilr,i iuglese

oil ;il SIKI ammiraglio Newel. II rogio delegato I'avesi in veil lira ili gala

c roi vallelti municipal! in grande uniforme, accompagnalo da alcuni t'un-

/ionari del Municipio, si e rerato a rendere visita airammiraglio llewet,

comandaute la squadra britannica. Sulla cora/zata \wlliiiiniH-rlnnil, iiave

ammiraglia, fu rieevuto dal comandantc Nruce, dagli uiticiali o dal pic-

chetto armato in gran tennta. Introdotto dall'ammiraglio, recava il saluto

di Geneva, esprimendogli i vivi sentiinenti di simpatia di quclla citta e

dell' Italia per la naziono inglese. L'ainmiraglio llcwct iia assistito anclic

allo spcttacolo del Carlo Felice dal palco inunicipaie di proscenio col de-

legato Pavesi. .\ninerosi nfficiali erano in altri palchi. Circa alle parole

prollerite dall'ammiraglio inglese, sullo scopo pel quale la squadra injilcsc

si sarobbc portata nel porto di Geneva, un telegramma del 17 febhraio si

esprime cosi: Lord Hamilton, primo lord dell'ammiragliato alia Camera

dci Cornuni ha detto, a proposito del discorso dell'ainmiragh'o llcuet a

(icnova, che non e raro chc uiticiali di una na/ione, trovaudosi in rcla-

xione coi colleghi di altra nazionalita, si augurino che le forze dei due

paesi procedano insieme in caso di guerra. Egli dubita pero dcU'esaUcx/a

dellc parole attribuite all' ammiraglio Hcwet, e soggiunge die, in ogni

caso, esse esprirnerebbero soltunto un sentimento amichevole e partico-

lare. > Del resto rammiraglio Ilewet e quello stesso che conchiuse, varii

anni or sono, il trattato Ira 1'Inghiltcrra e 1'Abissinia, trattato che con-

serva il suo nome. Egli in quella circostanza si reco dal Negus, c si trat-

teune qualche tempo presso di lui. Egli quindi conosce perfettamontc la

situazione politica di quella nazione e con chiunque parla si esprime in

seusi piuttosto favorevoli pel carattere del re Giovanni, mentre erode die

i suoi ras non sieno che rozzi predoni.

III.

IN(iIlILTERl\A (Noxtra Corrhpondensa . 1. Stato di cose tuttora oltremodo

inquietante. Voi-i :li dissensi nel partito conservatore. Dimissione di uno

dei Lordi delTAmmiragliatO. 2. Ardenti preparativi per la prossium lotta

parlamentare. 3. Seiupre piii ficra la coerci/cionc in Irlanda. Arresti di

cos|)icui personajjgi, fra' quali il padre Mac Fadden. Dimostra/ioni cutu-

siastiche per la liberazione dal carcere del sii,
r

. William ()' Brien, inrnihru

del Parlamt'iito. Due fatti notevoli occor.si nel clero aii.ulicaiKi. Altri raii-

itnag'i intorno al padre .Mac Fadden, e-itratti dal Tablet. i. Le Missinni

cristiaiH- nolle Indie orientali. .'i. Xnli/ie rcli-iiose dell' interno.

I. Lo stato generale delle cose nel Hegno Unito, o meglio Disunite,

prosegue ad essere estreinamenle inquietante. Ogni dasse della Societ-!
'
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in preda aH'agita/ione. o invano si desidera un raggio di luce e una nonna

capaci di condurrc a un esito defmitivo. La saviezza del Parlamento. die

sta per adunarsi il di fcbbraio, si fara, forse, manifesta con aprire una

via, che porga qualehe spetanza a veder poste in tranquillo assetto le cose;

ma, a dir vero, le prospettive di un simile risultato non sono gran

fat to promettenti. Lo stesso Ministero sembra trovarsi in cattive acque.

Circolano voci di dissensi nel partito conservatore rispetto a materie di

legislazione interna, e notantementc rispetto a provvedimenti, che hanno

o hanno avuto per oggetto di concedere nn'estensione di governo auto-

nomo in forma di ammiuistrazione locale; e qualehe cosa piii che sem-

plici voci intorno a differenze d'opinione su question! avcnti rapporto coi

dipartimenti militare e di marina. Su quest' ultimo punto e venuta a por-

gere una defmitiva certezza la rinunzia di Lord Charles Berefort, cospicuo

uffiziale di marina, il quale tenne alcun tempo indietro 1' ufficio di uno

dei Lordi deU'Ammiragliato. Egli adduce a motivo della sua rinunzia il

non esser punto soddisfatto dell'amministrazione generale della marina, ma

piu specialmente lo spingere, che essa fa, la sua iudolenza fino al punto
di non avere uu ordinamento efficace a mantenere la flotta in istato di

sopperire all'esigenze della guerra, dato che questa venisse di subito a

scoppiare; circostanza die rischierebbe di tornar perniciosa a un Impero
costituito su basi tali, quali sono quelle dell' Impero britannico. Allorquando

egli entro in carica, un simile ordinamento non esisteva. In seguito alle ri-

mostranze da lui fat to, venne costituito un diparlimento, che produsse

en-ellenti risullati; ma ora c'entra di mezzo il Tesoro ed esige la ridu-

zione dei salari a carico dell'efficacia deH'ordinameuto; ed ecco il motivo.

per cui Lord Charles ha offerto la sua dimissione. Questo s'intende dettn.

nel caso di una subitanea emergenza, per la flotta; ma non mancano ra-

gioni a supporre che lo stesso debba dirsi anco per 1'esercito. Atelstano,

1'Improvido, e il tipo e il simbolo di cio, che spessissimo caratterizza il

modo di procedere della razza Sassone.

5. Infrattanto le different i sezioni stanno alacremente preparandosi alia

lotta parhmentare. Di qui un avvicendarsi continue di pubbliche adunanze,

di discorsi, di lettcre, di articoli di rassegne periodiche; talche non sa-

rebbe da maravigliare se la conftisione si manifestasse fmo dal primo pe-

riodo delle sedute dei Savi, che costituiscono la Camera britannica dei

Comuni; e cio indipendentemente da ogni tentative d'ostruzione per parte

dei deputati irlandcsi. Vcramente, si dice, che il sig. Parnell abbia intro-

dotto nel suo piano di campagna parlamentare 1' esortazione di astencrsi

quanto e possibile da ostruzione, con 1' intendimento di conciliarsi gli animi

degl'Ingiesi propugnatori dell' //owe Rule, offrendo loro per una parte un

esempio di urbanita parlamentare, e per 1'altra una prova d'idoneita dei

membri del partito nazionale a regolare le proprie faccende in modo ra-

gionevole e adeguato, allorche fosse concesso VHome Rule. II signer Parnell,
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del resto, prevodr die i disseusi nel
|);irtito conscrvatore somministreranno

di per se una dose di ostruzione hastante da servire a' suoi fmi, son/a

bisogno di metterla in opera egli stesso.

3. II sig. Balfour spinge col massimo vigor<r Ic sue operazioni coerci-

tive. 11 Lord Mayor di Dublino, il sig. Wilfrid Blunt e il sig. Lane, membro

del Parlamento, sono in prigione; quest' ultimo fu anche tenuto, durante

una settimana, a pane ed acqua per avere rifiutato di adempiere alcuni

regolamenti carcerari. 11 sig. Chox, altro deputato irlandese, e stato arre-

stato in Inghilterru per ordine di un magistrate inglese, a causa di una

trasgressione commessa in Irlanda contro il bill di coercizione --
proce-

dura di nuovo genere in un'azione crirninale; e un altro prete, il 1'a-

store di Gweedore, e stato arrestato e dovra subire processo per un ili-

s.-orso pronunziato sullo scorcio di gennaio a Derryart, contea di Donegal.

In quella occasione ei raccomando agli affittuari di adottare il Piano di

campagna sopra un possesso, in cui il landlord aveva rifiutato eque riduzioni.

Alcuni giorni dopo il meeting, il landlord muto consiglio ed oflerse agli af-

fittuari la riduzione del 20 per cento, die fu accettata. Per aver coope-

rato a questo assetto, il padre Mac Fadden sara mandato a distendersi sul

pancaccio della prigione. Persona, che conosce appieno il detto padre, lo

descrive qual uomo di soda virtu e pieta, e qual sacerdote, che non per-

dona a fatiche, pur di procacciare la prosperita tanto temporale come

spirituale della gente semplice alle sue cure affidata. Egli officia in due

cliiese, e lo spettacolo, che queste presentano nelle domeniche e negli altri

giorni festivi, allorquando 1' intera popolazione si reca alia Messa, dest;i in

tutti gli astanti un senso di ammirazione. Gran parte del popolo percorre

una distanza di dodici miglia e piii, per confessarsi e ricevere la S. Co-

munione alia messa del mezzodi, e se ne ritorna poi a casa senza sdigiu-

narsi che alle 3 o alle 4. Fu verificato che in un anno neppure una persona

della parrocchia avea mancato alTadempimento del precetto pasquale. II

padre Mac Fadden predica alle sue pecorelle in lingua Gaelica, lingua

propria delle loro famiglie e de' loro focolari. Egli estrae lezioni dnllc

tradizioni cattoliche state a mano a mano trasmesse pel corso dei secoli,

e dalle belle preghiere irlandesi preghiere non scritte, ma che ogui con-

tadino impara a mente sulle ginocchia della mamma. Egli iuculca loro di

esser contenti della propria sorte, e tollerare con pazienza le provocazioni,

die cosi spesso ricevono dai loro cosi detti Superiori. Egli e sempre stato,

a quanto si affenna, il campione della pace e dell'ordine, e ha spesso ini-

pcdito gravi turbolenze, allorquando la tirannia dei liinillorrtx e il contain >

brutale della masnada di polizia erano li li per ispingere i suoi parroc-

rhiani ad atti disperati.

Per tal modo la battaglia continua. Gli organi del Governo mandano grida

di trionfo, esaltando il vigore mostrato dal Segretario per 1' Irlanda e da' suoi

colleghi, nel mentre che i Nazionalisti proclamano in tono non meno solenne
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che il movimcnto, ben lungi dall'esser rimasto indebolito per 1'azione coerci-

tiva, e stato per essa considerevolmente raflbrzato; in prova di che, essi fan

risaltare 1'azione vigorosa dei rami soppressi della Lega, che alacremente

continuano nelle loro operazioni. Sostengono inoltre che il Piano di cam-

pagna, non che represso, e stato anzi reso sempre piii trionfante dagli

atti del Governo
;
e citano esempi come quelli di Lord De Freyne, e del

sig. Blake, i quali, dopo breve resistenza, hanno accettato le condizioni

e concesso le riduzioni, che gli affittuari de' loro vasti possess!, ricorrendo

all' aiuto del Piano di campagna, avevano loro domandate siccome consen-

tanee a giustizia.

II sig. William 0' Brien, membro del Parlamento, fu il 20 di gennaio

liberate dal carcere di Tullamore in mezzo a una scena del piii effrenato

entusiasmo. La sera fu illuminata in onor suo la citta, e i fuochi di gioia

gettarono i riflessi del loro splendore per miglia e miglia sulle alture del

paese circostante. Si fanno ora grandi preparativi pel ricevirnento del

Lord Mayor di Dublino in occasione del suo prossimo ritorno allo stato di

liberta; e va in giro una sottoscrizione per offrire a que' due cospicui per-

sonaggi un gran banchetto in Londra, allorche si recheranno ad occupare

i loro posti in Parlamento. Prima che questo si apra, sara tenuto altresi

un gran meeting in Dublino, nel quale Lord Ripon e il sig. John Morley,

gia Segretario per 1'lrlanda, rappresenteranno gl'Inglesi favorevoli alia

causa irlandese. In mezzo a tutta questa lotta, ne gode 1'animo di no-

tare un soggetto di soddisfazione e di profonda riconoscenza, che mette

in chiara luce non tanto la saviezza e 1' autorita dei capi irlandesi,

quanto 1' annegazione e la longanimita delle masse popolari. Si gli uni

come le altre non si sono lasciati andare ad atti di violenza o di resistenza

materiale all' oppressione, che pesava sopra loro. L' Irlanda non fu mai,

quanto adesso, scevra da delitti. Un fatto notevole rimaue a registrare, doe

la rinunzia che il rev. G. A. Galbraith, membro seniore del Collegio della

Trinita in Dublino, e uno dei professori di quell' Istituto, fece del posto di

membro del Corpo rappresentativo della Chiesa episcopale irlandese; ri-

nunzia avveuuta ad istanza del Primate protestante, in conseguenza del-

1'essersi il Galbraith ascritto alia Lega nazionale. Questo potrebbe, forse,

risguardarsi come un boycotting di rappresaglia da parte della fazione oran-

gista in Irlanda; ma e un procedimento stato ad essa da lungo tempo

famigliare, e del quale ha la medesima fatto uso senza ritegno anche per

il passato. Un fatto di carattere press' a poco simile e recentemente avve-

nuto nella calvinista Scozia. II canonico Chisholm, pastore di una delle

congregazioni cattoliche della fiorente citta di Paisley, intervenne all'an-

nuale adunanza del Consiglio parrocchiale, e, allegando la sua qualita di

pagatore di tasse e di rappresentante di 10,000 cittadini cattdlici, domando

di far parte del Comitato generale, per provvedere alia cui elezione erasi

il Consiglio adunato. Siccome i cattolici erano tassati e nou avevano al-
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curia rappre.M'iilan/a per In lorn tossaziooe, il llammirn appoggiava l;i

Mia I|IIIM;IIII|;I sui princi|)ii
tli gin>li/ia c dYi|iiila. Ma gius|i/i;i ed equita

raiiiliiaiin Si-mpre signilicalo ill cerli luoghi della Sco/.iii, dove 1' imrlerato

f ignoranle pregiiidi/.io conlro i caltolici vige lutlora, allordir si (r;ill;i

<li applicarlo ii clii porta quel mime abborrilo; onde J'ammissioue del Ga-

nonico nel (lomitato I'u, a grande maggiora&za, ricusata.

II Tulilal fornisce alciuii ulterior! ragguagli intoruo al padre .Mar r'addrn.

i quali dimostrano la natiira compromettentc deH'azioue guvernativa, e il

pericolo che il sistcma violento di procedere, adollato dal (lovcnio di'bha

avcro per couscgunii/a qualchc terrihile csplosiono. Non c da recar ina-

raviglia se da inolti si alTcrina die il Govcrno desidera di spiniiriv il po-

polo a un' mfraxiow della Icgge in vaste propor/ioni. Se cio Ibssi-, nmi

sarebbe la priina volta die nil simile giunco sarcbbc awciiuto nella

storia irlandesc. 11 padre Mac Fadden t'u arreslato ad Armagh, ov'erasi

rocato ad assistere ai solcimi lunerali del giorno treniesiino della morte

dell'iiltimo Primate. Fu tosto tradotto all'iilli/io di poli/ia. e T.\rci\e-

scovo di Armagh, appena informato della cosa, accorse all'iilii/id e st rinse

cordialmcnte al p. Mac Fadden la mano. Poi volgendosi all' Ispettore di

polizia, S. K. gli disse: Perche mai il p. Mac Fadderi e statn ,-irre-

slato qui, e noil a Letterkenny o a Dorry? llomprendo il molivo, per

cui nou lo avetc arrestato in Gweedore; cola, probabilmente, vi sarebbe

stato spargimento di sangue; ma perche, io domando, arrestarlo in Ar-

magh, dov'erasi recato per pagan- mi ultimo tribute di rispetto alia me-

moria del det'unto Primate, di mi uomo, che mai uon I'ece male ad al-

cuno? La condotta del Goveruo e fatta apposla per esasperarc il po-

polo, e spingere agli estremi anco gli uomini piu moderati. \i 1'u chi ol-

lerse una cau/ione, ma iuutilmeute
;
e il p. Mac. Faddeu fu tradotto alia

stazione della via ierrata in mezzo a grande eccitarnento popolare e sotto

la scorta di una cornpagnia di fauti. Giunto a Derry, una folia euorrne lo

aspcttava, e ci voile gran latica per condurlo al posto di polizia. II giorno

susseguente, il p. Mac Faddeu t'u trasferito alia caserma della polizia di

Letterkenny, c tradotto innanzi a un magistrate speciale; ogui oflerta di

cauzione venue di bel nuovo respinta, ed egli mandate per uua settimana

alle carceri di Derry. Impossibile descrivere la scena di eccitamcnto, eli<'

ne segui. Migliaia e migliaia di cittadini asscmbrarensi in atto minaccieso;

poiche la polizia non pennetteva lore di accostarsi al prigiouiero, ne

avvennero collision!, in cui le vite iiiuanc corsero spesso pericolo. Andie

a Derry parecchie migliaia di persone atteudevano 1'arrivo del Padre, sicdie

<:i voile uua pena indicibile per evitare le fatali consegucn/e di una som-

mossa. II Vescovo di Derry recossi al carcere per visitarlo, ma uon fu am-

messo, quantunifiie facesse valcre il diritto di aver accesso fiuo a lui sic-

come a pecorella del proprio ovile. Sillatti ragguagli riusciranno, ne siam

certi, a chi o lontano, di un qualchc aiuto per bene apprezzare la natura
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compromettonte dclle condizioni attuali e i pcricoli die ne possono sca-

turire.

i. Per passare ad altro argomento, il sig. W. S. Caino, inembro del

Parlamento, che ha soggiornato per alcim tempo in Singapore, nel suo

giro intorno al inondo, ha scritto un opuseolo per censurare severamentc

1'opera rompiuta dalle Mission! protestanti in quella parte del gloho. I pa-

gani pgli dice degli Stabilimenti degli Stretti non s'inquietano gran

fatto dello zelo dei Mission.iri. Come va, io domando, che noi siamo cosi

persist cuti nel trascurare la conversions dei pagani alle nostre propric

portc nelle varie nostre colouie della Corona? Puo egli darsi che i modelli

di cristianesiiuo, tbrniti dalle nostre classi governative e commercianti,

siano di t'al natura da rendere ai Missionari impossibile lo indurre i pa-

gani a credere nella religione, di cui essi sono i prodotti? L'esistenza di

7,000 Eurasian} nelle colonie degli Stretti, rampolli illegittimi di padri

cristiani
, congiunta col fatto che un Ooverno cristiano trae il

grosso della sua rendita dall' incoraggiare i vizi e 1'abbrutimento della

popolazione, bast a forse a spiegare 1'ostinata preferenza di un native

Maomettano per uua religione, che fa suo diletto deH'assoluta astinenza,

e proscrive le abitudini sociali, che producono gli Eurasian!? I mercanti

dicono che i Missionari sono geutc oziosa e dappoco; i Missionari ritorcono

1'argomento; io, quanto a me, temo che in Singapore si afiermi da ambe

le parti il vero. Avvi in Singapore una cattedrale magnifica con un reve-

rendissimo Voscovo, un venerabile Arcidiacono, e uu Cappellano coloniale

assistenle: v'ha, per soprappiii, un Corpo corale ecclesiastico. La Societa

di propagarione del Vangelo ha parimeute uu Missionario, che ritira da

tre a quattrocento lire sterline all' anno. I soli indigeni, che si faccian

vedere ai servizi della cattedrale, sono 15 o 20 Malesi, che tenendosi fuori

dell'edifizio tirano le corde dei punkah per raflrescare gli eleganti adoratori,

che stanno in chiesa. L'unico tentative per guadagnare i pagani alia Chiesa

anglicaua e una piccola cappeUVscolastica, cui interveiigono 50 o 60 per-

sone al piu. I Presbitoriani hanno per se una vaga e graziosa cappella.

Esaminatala dal di fuori, vidi che conteneva un'elcgante congregazione di

150 o 200 persone; all'esterno poi, stavano aspettando 50 o GO belle car-

rozze con servitori indigeni in numero eguale a quello de'buoui Presbite-

riani, che eran dentro. II Ministro ritira 500 lire sterline all'anno, e gode
di alloggio gratuito. La Missione presbiteriaua inglese ha un Missionario

cherico e un Missiouario laico. Questi due operosi confratelli hanno in Sin-

gapore quattro piccolo stanze, in cui t?n;ono i servizi divini, e in ncs-

suna di queste si novera una congregazione di 50 animc. lo non mi at-

tento a portare un giudizio su questi due signori. Da quanto sento, sono

essi due porsone eccellenti e pie; ma i risultati delle loro fatiche sono

meschini e non soddisfaeenti; onde mi e forza pensare che i loro metodi

e procedimentJ siano tutt 'altro che bene iutesi. In Penang i Nonconformisti
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non hanno vcrun Missionario, ma IP Chiese d'lnghilterra mantengono prcsso

i Tamils mi eccellentc Missionario indigeno, cui sembra riserbato un qualche

huon successo; egli ha, giii per sii, in Penan}; una Congregazfonc ill X5

anime siilla popolazione totale dei Tamils, asccndento a 25,000. Nclla pro-

vincia di Wcllcslcy v'ha una Missione protcstantc sen/a denomina/ioiic,

con un Ministro inglcse e quattro Assistcnti indigeni. Ouesti tengono ser-

vizi in cinque luoghi, c posseggono tre piccolo cappelle, nessuna dellc

quali contiene 100 pcrsone; si noverano fra le loro creature da 60 u To

adoratori cliinesi. I incnibri della Glriesa inglese mantengono per se un parroco

con salario di 350 lire stcrline; hanno poi tre Catechisti, qualunque essi

sieno, i quali prestano 1'opera loro fra i Tamils. A Malacca, il Cappellano

coloniale presta servizio ai residenti inglesi con salario di 550 lire sterlinc,

e qucsti pagano al sig. Chong Sing Tai un salario di 30 lire sterline per

convertire i Chinesi. Quanto ai Nonconformist!, essi non mostransi a Ma-

lacca. Questo sia detto per lo zelo protestante intcso alia conversions dei

uostri confratelli pagani negli Stabilimenti degli Stretti: ma die cosa

fanno, si chiedera, i Gattolici romani? Rispondo. Essi hanno nella colonia

25 cappelle, hanno 41 preti fra missionari e catechisti, con Congregazioni

di 6,500 anime. lo penso chc gioverebbe assai se i Segretari della nostra

Societa delle Missioni spendessero 12 mesi in Oriente per investigare donde

venga che i Gesuiti riescano cosi bene, mentre le missioni della Sorieta

falliscono affatto nei loro slbrzi. Cio, che ho bisogno di spiegare, si e il

relative /elo e buon successo del Cattolico romano, e il fallimento relativo

del Protcstantesimo nella conversione dei pagani alia fede cristiaua. 11 fat to

parla da se, ed e di una evidenza palpabile. Le cifre di sopra riportate

furono da me estratte da statistiche comunicate al Governo di Singapore

dalle stesse varie corporazioni, e pubblicate nel Libro azzurro pel 1886.

(Times, 25 gennaio 1888).

Stanno ad avvalorare ampiamente questi ragguagli le noti/ie,

la altre sorgenti, dei risultdti degli sf'orzi protestanti nel campo
Missioni. E prim a di tutto sono degne di nota le somme enormi state in

simili intraprese sprecate. La rendita della Societa biblica, si britannica

come straniera, si calcolava ascendere, qualche anno fa, a 40,000 lire

stcrline, e da quel periodo in qua e andata, probabilmente, aumentando.

I/ opera di questa Societa consiste nello spedire vagoni cariclii di Hihhic,

fra gli altri popoli, a' (lliincsi, i quali poi utili/zano il dono facendoiic.

forti suole per le loro scarpe. Si calcolo inoltre che tutte quante le So-

cieta protestanti prese insieme costano ogni anno 250,000 lire sterlinc,

di sole spese domestic-he. In Otahiti, entro i cinquant'anni decors! dal-

1' apertura della Missione, sono state spese piu di 100,(K)0 lire sterline.

.Nella Nuova /elanda, prima del 1814, i soli Wesleyani ne spesero 80,000.

La Societa ecclesiastica delle .Missioni spendeva, vent' anni sono, 14,000
liresterliue I'auno per 8 Missionarii e 16 Catechisti. Kino al 1838, la spesa
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totale per la Nuova Zelanda soltanto era di 200,000 lire sterline, e in

simiglianti proporzioni nell' India, nella China, nel Giappone, nell' Africa,

nel Levante ecc. L'autore, che raccoglieva questa statistics, dimostro che

nel corso di un secolo fmo al tempo, in cui egli scriveva, cioe il 1860,

Inghilterra ed America avevano speso nell' opera delle Missioni, compresa
la diffusione di Bibbie e Trattati, per lo meno 40,000,000 di lire ster-

line. Ponete questa cifra a confronto con quella modestissima di 1,600

lire sterline, che la Societa per la propagazione della Fede spende an-

nualmente in salarii e in viaggi di ritorno; e se la vittoria deve rimanere

al danaro, i risultati non potranno non essere di gran lunga favorevoli

alia propaganda protestante. Ma quali sono i compensi a spreco si enorme?

II predicante di Bampton, parlando all' universita di Oxford, e costretto

a confessare che i tentativi diretti a convertire, per esempio, i Chinesi,

fallirono pienamente. II Dr Winslow Cooke diceva nel 1838 che chiunque

affermasse, i Missionarii protestanti fare dei Chinesi altrettanti sinceri

Cristiani, doveva essere o in preda a una illusione, o colpevole di frode;

e la testimonianza del sig. Caine ne fa certi che le cose non sono, sotto

questo rispetto, molto cambiate negli ultiini cinquant' anni. Per quanto
concerne 1' India, il Rajah sir James Brooke diceva nel 1858 alia Societa

per la propagazione del Yangelo a Londra : Voi non avete fatto progress!

di sorta alcuna
; siete, ne piu ne meno, al punto, in cui eravate la prima

volta che andaste nell' India . Moltee molte altre testimonianze, e sempre

piii eloquenti, potrebbero qui allegarsi a dimostrare la sterilita di tutti

gli sforzi dei Protestanti nell' opera delle Missioni. E disgraziatamente il

fiasco non si arresta qui, ma porta ad altre conseguenze infmitamente

piii tristi; imperocche costoro, dovunque si recano, seminano ostacoli sulla

via delle Missioni cattoliche, e, in qualunque luogo si mostrino, riescono

a paralizzare 1'azione apostolica degli operai della Chiesa. Questo apparisce

manifesto dalle asserzioni del sig. Caine. Non deve, adunque, recar ma-

raviglia che i pagani trovinsi impacciati e scandalizzati dalla varieta delle

dottrine e delle pratiche, che loro vengono proposte. Si narra a questo

proposito una storia di certo ufflciale dell' universita di Cambridge, il cui

incarico era di accompagnare il Vicecancelliere alia Chiesa. E voce che

al suo letto di morte egli uscisse in queste parole : lo ho assistito per

30 anni ai sermoni dell' universita, e ho sempre udito il predicatore della

sera contraddire quello della mattina, 1' ecclesiastico superiore accusarc

riuferiore di esser cristiano soltanto per meta, e 1' ecclesiastico inferiore

dichiarare che il superiore era per meta papista. lo, per me, ringrazio

Iddio di poter dire che muoio, al postutto, cristiano . L'unica differenza,

che passa fra quest' ufficiale e il Chinese, si e che, mentre il primo riusci

a conservare la propria fede nonostante tutte le contraddizioni e discre-

panze, il secondo reputa miglior consiglio il non diventare, in conto al-

cuno, cristiano.
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IVr quanto concerne le Mission! cattolidie, alcune inloriiia/ioni som

state recentementc soimninistrate, rispetto ;i quelle dell'estmno Orient*-,

da un giovine che visito Ceylan, la China e il (iiappone. Kgli soggiorno

per due rnesi in quest' ultimo Iinpero, e fece un giro di cinquanla miglia

nelle parti di esso men conosciute. 11 giovine viaggiatore si moslra do-

lente di non aver trov.ito i (iesniti sul loro antico rampo ddle Mission!.

11 loro posto e adesso oceupato dalle Mixsiimx I'trniii/i'-n't, ma in propor-

zioni, egli stirna non molto adeguate, perocche il loro nuincro e di gran

lunga superato dai Missionarii non cattolici, inglesi e aincricani; ad <-

cezione del mezzogiorno, nclle vicinanze di Nagasaki tealro dei martirii

avvenuti nel decimosettimo secolo sembra a lui die i convertiti pn>-

testanti eguaglino press' a poco in nuinero i convertiti catlolid. Duraute il

suo giro neir interno, egli non vide un solo Missiouario; ma questo pirn

spiegarsi col fatto che ai Missionarii vengono nel Giappone imposte certe

restrizioni, che in China non esistono. La tenden/a all' curopeismo e cola

quanto mai spiccata : il Governo tutto quanto sta modcllandosi secondo la

Costituzione germanica, e corre voce che il Mikado non si dara pace fiudie

non ahhia f'atta del cristianesimo la religione dello Stato ; imperocche v'ha

nn' idea predomiuantc fra i (liappouesi (o per lo meno tra la parte piu

educata di essi) che non potranno mai essere una gran potenza finchr

non abbiano abbracciato il cristianesimo. Giova poi sperare che di (juesto i-^i

adottino la sola forma vera: ma < da tcmere che non si lascino trascinarc

in una falsa via, ve;lendo tuttodi elevarsi il credito delle nazioni protc-

stanti. Infatti, sircoms essi suppongono esistere una connessioue necessaria

fra cristianesimo e prosperita nazionale, cosi apparisce probabilc die

siano per abbracciare la religione del piu forte e del piu prospero; il die

Dal Giappone il viaggiatore passo a Shanghai, con 1'intenzione di spin-

gcrsi a tramontana verso Pekino. E qui eccolo di bel nuovo contra-

riato dal non trovarvi i Gesuiti. II campo era, invece, occupato dai Laz-

zaristi, aliile ed ecccllente corporazione, due de' cui niembri sono stati

dair Impsratore innalzati al grad:> di Mandarini. K sp?ttacolo molto attra-

ente il vedere al Pekino le tracce della passata inflncn/a tie! iiesuili

sulla Corte imperiale. (Hire di cio una splendida prova il superbo Palazzo

d'cstate, distrutto dagli eserciti inglcse e francese, e ora divcnuto un'ab-

bagliantc rovina. In questo palazzo si nota una perfetta nicscolanza del-

rarchitcttura del risorgimento con le principali earatteristiehe dell' ar-

chitettura Chinese. Imperocche a Pekino e dato vedere 1' Osservatorio

col globo terrestre e gli altri strumenti astronomici del I'. Verhiest, tulle

opere d'arfe perfette in pcrfelta presarvazione, eseguitc sotto la direzioue

di lui. La popolazione cattolica del Pekino e de' suoi dintorni sembra man-

teriersi piu o meno stazionaria. Ascendc ess.i a circa i,00() anime, e in

una parte della citta chiucse, dove dimorauo molti cristiani, questi con-

tinuano tuttora il trafh'co dell'orologeria, stata loro insegnata dai Gesuiti.
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Al Sim ritorno <ln Shanghai, csso fu accolto con particolare beniguita

dal padre Pennors. prosso del quale era stato inunito, prima di lasciar

1' Inghilterra, d'una lettera d' introduzione. 11 P. Pennors lo condusse alia

celebre Missionc di Zikawei, dove rimase stupito di tutto do, che vide
;
e

al inomento di partire da Shanghai, gli consegno una cominendatizia per

le varie Case della Compagnia a Chinhiang, Nankin e Wahn, dove fii ospi-

talissimamente accolto ed ehbe ogni opportunita di vedere molte cose, che

altriinenti non sarebber cadutc sotto gli occhi di un osservatore ordinario.

Egli deplora che il cattolicismo sia dall'uomo volgare Chinese ideutificato

con 1'aggressioue di Francia e Inghilterra. Sotto questo rispetto, 1' ultima

guerra ha dauneggiato considereyolmente il progresso del cristianesimo.

Se 1' Inghilterra fosse cattolica, 1'Oriente in un secolo sare.bbe cristiauo !

L' influenza inglese e la sola, che abbia in China un qualche peso ;
e questo

peso e, per cosi dire, gettato tutto quanto nella bilancia contro il catto-

licismo. Non gia, a dir vero, che per parte degl'Inglesi si faccia alcuna

opposizione attiva; ma il semplice fatto che gl'Inglesi non sono cattolici

rostituisce un solido argomento per il Chinese, il quale e innanzi tutto

uomo pratico e fa i suoi conti, perche egli non debba essere cattolico.

Questo, ben s'intende, e unicamente applicabile ai porti specificati nei

trattati, e non alle missioni interne, dove a nessun Inglese, se non sia

Missionario, e dato di pcnetrare.

A Canton, i Padri della Compagnia stanuo in questo momento com-

pieudo nna bellissima cattedrale gotica con due cuspidi costruitc iiitera-

niente iu granito. La cattedrale di Pekino dev'essere inclusa nei fondi del

Palazzo imperiale, e adoperata dab" Imperatrice a sala di ricevimento.

II viaggiatore scrive da Giava, che descrive come un bellissimo e at-

traente paese, ma dove, disgraziatamente, per dato e fatto della polizia

coloniale olandese, la popolazione indigena e tcnuta all'oscuro dell' Europa

e, in conseguenza, del cristianesimo. A quanto pare, nell'opinione degii

Olandesi, il danaro tiene il primo posto; e la religione, nessuno.

5. Per quanto concerne le notizie religiose dell' interno, non c' e bi-

sogno di dire che il Giubileo del S. Padre fu celebrate con grand' entu-

siasmo, e servi di adequata sequela a quello di S. M. la'Regina Yittoria.

(]io, per altro, non toglie che in certe sezioni della Societa inglese esso

abbia fornito argomento a gravi inquietudiui. Egli e, infatti, una cosa

delle piii terribili il contemplare quest' invio di missioni, questo scambio

dr cortesie, di complimcnti, di donativi, fra il Santo Padre e la graziosa

Maesta della llegina! Non e, quindi, da maravigliare che circolino fin da

ora voci d' Indirizzi da presentarsi all' augusta Sovrana per ammonirla

seriamente del Suo non retto procedere. Ma passo ormai quel tempo, in

cui poteva sperarsi che passi di questo genere fossero per produrre un

qualche efletto in alte regioni, o anche in altro luogo qualsiasi.

Due ecclesiastici anglicaui han fatto recentemente atto di sottomissione

alia Chiesa cattolica; e la Chiesa Stabilita va a poco a poco cadendo
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in uno stato tristissiino di smembrameutn. Ill no non potrebbe, f'orsc,

riscontrarsi prova piu evidcntc che nolle osservaziorii di tin l'rel;ilo ;m-

glicano, il Vcscovo titolare di Gloucester e Bristol, rivoltc poclii giorni

or sono, al suo elero in una pubblica ricorrenza, in materia di ecclesia-

stica disciplina. Che nelle materie rituali essa (la disciplina) sia in de-

cadimento, e clie un ecclesiastico possa, coll' assenso della sua Con-

ijregazione, adottare impunemente usanze, le quali sarebbe difficile il

poter conciliare coi formulari della Chiesa d'Inghilterra: questo. io sono

con mio grave rammarico, costretto ad ammettere. Difficilrnente ancora

potrebbe negarsi che un tale stato di cose minacci gravi pericoli alia

nostra Chiesa nazionale. Ma il modo di apprestarc al male un efficace

rimedio, quando le cose sono state spinte fino al punto, in cui al pre-

sente si trovano; ecco cio, che costituisce una difficolta pressocche

insuperabile. Due cose, a nostro avviso, ci bisognerebbero, 1'una o 1'altra

non molto, invero, facili a ottenersi: dall
1

un lato, un trilnmalc su-

premo, cui tutti potessero in coscienza obbedire; dall'altro lato, ua

modo di occuparsi delle rubrichc e dei formulari, che seco traesse la

minor possibile necessita di ril'erirne al Parlamento. Di veder soddi-

sfatto il primo degli accennati bisogni, io debbo confessare che'inco-

mincio ormai a deporre la speranza. Tutto cio, che a me sernbra po-

tersi sperare, si e di ristabilire il tribunale episcopale e il tribunale

arcivescovile, affinche un sentimento di fedelta verso la Chiesa nostra

Madre possa trasformare il ristabilito tribuiiale arcivescovile in un tri-

bunale, dalle cui tendenzc non abbia giammai ad interporsi appello. Si

Caccia di tutto perche il tribunale supremo ottenga una costituziono

tanto equa, quanto Io spirito e la sapicnza umana possano immaginare,

ma si dia opera affinche, in virtu della deferenza dovuta al tribunale

arcivescovile, i ricorsi in appello da' suoi decreti diventino tanto rari,

quanto erano nei primi giorni della sua stessa esistenza. II buon

Vescovo vorrebbe ricorrere allo spirito e alia sapienza uiiiana per imma-

::in;ire un tribunale d'appello cosi eminentemente costituito che il solo

p?nsare ad esso facesse apparire ogni appello da' suoi decreti come di

natura troppo trascendentale per essere spcrirnentato; e cosi un tribunale

;:.inalterno verrebbe innalzato al grado di tribunale supremo, seuz'ali-una

autorita per dar sanzione alle proprie dccisioni! Vedete fino a qual punto
la povera umanitii andra perdendosi uelle inanita sue, perduti elf essa

abbia di vista i principii inconcussi del vero ! Quanto me rlio sjirebbe il

riconoscere Io spirito e la sapienza di Dio, quando Egli stabili una volta

per sempre un tribunale di ultimo appello nella sua Chiesa, in virtu di

quelle parole : Tu sei Pietro, e su questa pietra io edifichero la inia

Chiesa;... e a te io daro le chiavi del Kegno.dei Cieli ! Ma questo so-

ncrebbe sottomissione a Homu, e I'orgoglio anglicano ingoicr;') o.-ni ma-

niera di assurdita, subira a mille doppi la taccia di stolto, piuttosto < lio

iochinarsi dinanzi ai comandi di Dio.



LEONE XIII

AL SACRO COLLEGIO DEI CARDINALI

II giorno 2 di Marzo, la Santita di Papa Leone XIII, rispon-

dendo ai rallegramenti del Sacro Collegio dei Cardinali, pel

decimo anniversario della sua Coronazione, proferi il seguente

discorso :

Come Ci fu altamente gradita la parte che al Sacro Collegio

piacque di prendere, in maniera si degna, alle dimostrazioni

onde il mondo cattolico voile festeggiare il Nostro Giubileo

sacerdotale, cosi Ci torna oggi sommamente accetto sentir da

Lei, signor Cardinale, che il Sacro Collegio ha diviso con Noi

la gioia di questo fausto avvenimento, e si imisce con Noi nel

ringraziare il Signore. Gli attestati di ossequio, di devozione,

di amore che abbiamo ricevuto, non potevano certo essere ne

piii universal!, ne piu numerosi, ne piu splendidi, ne piii com-

moventi. Delia qual cosa mentre Ci professiamo gratissimi a

tutti i dilotti ligli Xostri d'ogni paese, d'ogni lingua, d'ogni

ordine, d'ogni ceto, e piu specialmente a coloro che in questa

piu niisero di opera, di generosita e di affetto, intendiamo che

tutta la gloria torni a Colui che e il Dator d'ogni bene, e che

tutti gli avvenimenti umani, lieti o mesti, nella sua provvi-

denza dispone a bene della sua Chiesa e del sommo Ponti-

ficate.

Tuttavia non e da perdere di vista la realta delle cose
;
che

anche fra le molte e grandi consolazioni delle feste giubilari,

Serie XIII, vol. IX, fasc. 906. 41 5 warzo 1888.
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motivi di non lievi amarezze e di pungenti preoccu-

]>a/.ioni; ai quali tutti va innanzi 1'attuale condizione Nostra

c della Santa Sede. In mezzo alle dimostrazioni presenti essa

e rimasta e rimane, qual' era, indegna del Capo supremo della

Chiesa, inconciliabile colla sua indipendenza e liberta. - - Ce

ne appelliamo anche a fatti e dimostrazioni recenti, iucorag-

giate e favorite dagli stessi uomini di governo, non ad altro

ordinate che ad insultare, sotto i Nostri occhi, la Chiesa, ad

esaltare la ribellione della ragione alia fede e ad aizzare 1' odio

piu satanico contro la divina istituzione del Papato. E bene

che il mondo cattolico conosca queste indegnita, si persuada

sempre meglio dei veri disegni, ogni giorno piu manifesti, delle

sette nella occupazione di Roma, e vegga in qual modo si vuole

che Roma continui ad essere la Sede rispettata del cattolid-

smo e del suo Capo.

Che se fu possibile, come si va dicendo, di celebrare il

Giubileo in Roma, anche solo tra le domestiche pareti e senza

alcuna solennita al di fuori, chi non sa che cio avvenne solo

perche i reggitori della pubblica cosa, nelle presenti circo-

stanze, non giudicarono utile per i loro flni di mettervi impe-

diment! ed ostacoli? Era tuttavia in loro potere di farlo; e se

in altre circostanze piacesse, per interesse od altro motivo,

seguire una via diversa, qual difesa o sicurezza potremmo

prometterci? Cosi e chiaro, come spesso dicemmo, che si sta

alia merce e in balia altrui; che 1' indipendenza Nostra, in fatto,

e nulla; e che quella liberta che si dice di lasciarci, non e

che appare^nte e del tutto precaria. Lo abbiamo notato altre
*v

volte, il vizio e intrinseco, e deriva dalla natura stessa delle

cose: flnche questa condizione non cambia sostanzialmente,

qualunque temperamento o riguardo si adoperi per raddolcirla,

non potremo mai chiamarcene contenti, ne ad essa adattarci

giammai. Che se il Pontificate sa cingersi di gloria e ri-

scuotere ossequio, anche quando i Papi vivono nelle catacombe,

nel carcere, o tra le persecuzioni, questo non e argomento che

siano essi destinati a vivere sempre in simile stato di violenza;

ne la gloria, di cui il Papato anche allora si riveste, e merito
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del nemici che lo combattono
;
ma effetto di quella divina virtu

di cui e dotato, e prova di quella singolare provvidenza che

lo guida a traverse dei secoli
;

i nemici non mettono in questo

quadro altro che le ombre, perche sia piii vivo il contrasto.

La qual divina virtu e singolar provvidenza Ci e cagione

a sperare, che abbia finalmente a risplendere quel giorno in

cui il Papato sia riposto in quello stato di dignita e di liberta

vera, che per la sua natura e sublime missione gli conviene.

Al quale effetto, come abbiamo sempre mirato nei dieci anni

di Pontificate gia trascorsi, cosi Ci e fisso nell'animo di sempre

intendere in quello che Ci rimane ancora di vita. Contiamo

sempre sul concorso del Sacro Collegio, cui rendiamo vive

grazie per gli auguri e le preghiere fatte per Noi, ed in ri-

cambio siamo lieti di chiamare sopra di esso la pienezza dei

divini favori. A pegno dei quali ed in argomento di specia-

lissimo affetto, impartiamo di tutto cuore ad esso e a tutti qui

present! 1'Apostolica benedizione.



DI UNA IPOTESI

PER RISOLVERE LA QUESTIONE PAPALE '

I.

Qualcuno del lettori ci domandera forse, nel suo pensiero:

A che pro perdere voi il tempo in esporci una ipotesi, della

quale ci avete premostrata la inanita, indicandocene 1'assurdo

fondamento ? Gia innanzi di leggervi, sappiamo che la proposta

del senatore Jacini, per risolvere la Questione papale, non ha

sugo. Perchfe dunque combattere colle ombre ?

Con buona venia di chi cosi pensa, rispondiamo che in

questo caso si combatte con ombre oscuranti F intelletto di

molti: e tanto vale dissiparle, quanto illuminare chi cerca la

verita. Maggiormente che il dissipamento di quelle porge il

destro di chiarire e confermare cose, le quali, ai tempi che

corrono, e gran bisogno di fare splendere con vivo lume. Pe-

rocche il male appunto dei.nostri tempi, piu che nella pravita

degli animi, e forse nella ignoranza e nella confusione delle

menti. Voi udite e leggete sempre le medesime formole e le

medesime frasi, ripetute dagl'ingannatori e dagl' ingannati. Ma

quanti sono che intendono il senso vero di quel che dicono, di

quel che odono, di quel che leggono? La luce pertanto, in una

Questione, che dura ad essere la piu vitale per la salute del-

1' Italia e pel ben essere della Chiesa, pare a noi il miglior dei

rimedii, che all'odierno disordine delle idee si possa recare.

1 Ved. questo volume, pagg. 513 e segg. Quest'articolo era gia in i -<>rso

di stampa, quando e sopravvenuto il discorso del Santo Padre Leone XIII piu

sopra riferito, il quale pienamento conferma lutto quello che nell' articolo

precedente ed in questo ahhiamo ragionato intorno alia Questione papale.
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II.

Avvertimmo gia che il nobile Senatore meritava lode, per

avere francamente confessate, contro i volgari pregiudizii del

liberalismo italiano, due verita capitalissime nel fatto nostro.

Primieramente, che la Questione del Papa e per natura sua

interitazionale: secondariamente, che e del tutto insolubile, dove

al Sommo Ponteflce non si guarentisca la pin assoluta liberta

nell'esercizio del suo spirituale ministero, liberta in ogni modo

necessaria.

.
Cio stabilito, egli suggerisce e propone che si dia una san-

zione diplomatica ai tre primi articoli della ccsi detta legge

delle guarentige, dall' Italia offerte alia Santa Sede, in cambio

del Potere temporale occupatole. Questa sanzione sarebbe una

nuova guarentigia, con forma di fideiussione internazionale, ed

equivarrebbe al principio della neutralita internazionale, ap-

plicato alia Santa Sede; come gia (notava la Perseveranza di

Milano) si applica alia Croce Rossa, agl' interessi commerciali

del non belligeranti in tempo di guerra, alle bocche del Da-

nubio e sta per essere allargato anche al Canale di Suez. Ed

ecco il modo concrete col quale egli esprime si fatta applicazione.

Un protocollo diplomatico, flrmato da tutte le grandi Po-

tenze, a cui anche gli altri Stati cattolici potrebbero associarsi,

dichiarerebbe che il Papa ha diritto agli onori sovrani, all'in-

violabilitk personale, all' extraterritoriality del suo palazzo, alia

rappresentanza diplomatica, alia piu completa indipendenza nel-

1' esercizio della sua autorita spirituale, alia piu assoluta liberta

.
di comunicazione con tutti i Governi ed i fedeli del globo ;

e

do in qualunque dei territorii delle diverse Potenze, in cui

gli piacesse scegliere la sua residenza. L' Italia, per parte sua,

quale erede degli Stati pontiflcii, prenderebbe 1' impegno di

consegnare al Sommo Ponteflce la somma capitale, corrispon-

dente all
1 amiualita che gli e stata assegnata dalla legge delle

guarentige; e, nel caso che a lui piacesse di continuare a ri-
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siedere in Italia, di lasciargli il libero godimento dei palazzi

che sono indicati nella legge medesima. Tutto questo a condi-

zione che, con un tale atto, la Questione della posizione del

Papato rispetto al mondo cattolico sia ritenuta chiusa per

sempre.

III.

Come si vede, il Senatore intenderebbe che questa bella

trovata mettesse la Questione Papale in un assetto stabile e

diffinitivo
;
e lasciasse cosi godere in pace all' Italia legale la

eredita degli Stati pontiflcii.

Se non che salta subito agli occhi una difficolta : ed e questa,

che in ogni caso il protocollo servirebbe, non a deflnire la re-

gola generale, si bene 1'eccezione, a deflnir la quale non sembra

punto necessario, almen per ora, un protocollo diplomatico.

L' assetto giuridico e storico? riconosciuto, non solo canoni-

camente da tutto il cristianesimo, ma altresi diplomaticamente

da tutte le Potenze, e che il Papa dimori in Roma, sua sede,

e quivi sia trattato cogli onori all'alta sua Sovranita dovuti,

sia inviolabile, abbia liberta di regger la Chiesa universale e-

di tenersi, come Potenza con Potenza, in relazione d' ufflcio con

tutti gli Stati del mondo. E che questo sia T assetto giuridico-

e normale del Papato, lo ha confermato solennemente anche

F Italia, la quale, occupandogli Roma e lo Stato, per farsene

urferedita, prima di tutto e sopra tutto si e affrettata di as-

sicurare Governi e popoli, che con ogni scrupolosita lo rispet-

terebbe
;
e n' ha dato loro in pegno quell' atto, che porta il nome

di legge delle guarentige pontiflcie.

Se pertanto questo assetto esiste gici da secoli, ed e pernio

della pace religiosa del cattolicismo, e fa parte del giure na-

turale e cristiano delle genti, ed e presupposto nel diritto pub-
blico dei singoli Stati, ed e osservato comunemente col frutto

delFinterna tranquillita delle nazioni; a che pro riconoscerlo

di nuovo, con un protocollo, il quale non gioverebbe niente

alle Potenze, ne e richiesto per nulla dalla Santa Sede? I pro-
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tocolli diplomatic! si flrmano per dichiarare le cose dubbie,

non le certe, per determinare le materie controverse, non le

stabilite. Or che havvi di piu certo e stabilito della posi-

zione del Papato rispetto al mondo , per usare la frase del-

Tonorevole Jacini?

Al piu, il protocollo suddetto potrebbe mirare il caso di

un allontanamento del Papa dalla sua sede di Roma. Ma questa

sarebbe un'eccezione, la quale a niuno e dato di prevedere e

che, se imposta da forza. ogni Stato avrebbe titolo e interesse

di rendere transitoria: e, tale essendo, non meriterebbe il conto

anzi disdirebbe che si regolasse, avanti che accadesse, con un

protocollo collettivo delle Potenze, applicante un principio di

neutralita, per se inapplicable, se non in qualche accessorio,

ad un' istituzione qual e il Papato. Che sempre e da presu-

mersi che il Romano Ponteflce, ospite a tempo di uno Stato

qualunque, vi avrebbe gli onori e i trattamenti dettati dai ri-

guardi, non men della savia o cristiana politica, che della ci-

vilta e della cortesia.

Quindi, messa da banda ogni altra ragione, si scorge la

inanita della ipotesi jaciniana, la quale poggia alia sua volta

sopra T ipotesi, del tutto inacettabile per parte delle Potenze

e per parte della Santa Sede, che debba o possa mutarsi

1'assetto giuridicamente normale del Papato, in quanto con-

cerne la sua residenza.

Ma conviene pure, soggiunge il Senatore, che 1' Italia, erede

degli Stati pontiflcii, sia sbarazzata della pesante responsa-

bilitk di dover rispondere, essa sola, a proprio rischio e pe-

ricolo, senza esserne stata espressamente incaricata, di un de-

posito, circa alia destinazione ulteriore del quale, gli altri

interessati si sono ben guardati finora di pronunciarsi.

Per fermo V impaccio ed i rischii dell' Italia legale sono

grandi. Sono pero conseguenze naturali di quell'espropria-

zione degli Stati pontiflcii, che il Jacini, con ingegnoso eufe-

mismo, chiama eredita. Lasciamo stare che guai all'ordine so-

ciale, se quest' eufemismo passasse nel linguaggio dei codici e

nella pratica dei fori criminali e civili del mondo! Ma, senza cio,
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non e giusto che da sola porti il peso della respond ibilitii^

quest
1

Italia, che da sola ha perpetrato il fatto della espropri.-t-

zione? GP interessati nella Questione papale non la incaricn-

rono per certo di perpetrarlo. Oh, perche adunque dovreb-

bero essi rispondere del grave deposito, che essa tiene nelle

mani e sente essere cosi ponderoso? Vorrebbe forse il Jadiii

che le Potenze, contro ogni diritto ed interesse loro, mutas^

sero 1'assetto politico-religiose del Papato, unicamente acciocch6

T Italia potesse godersi come ereditato, quello che ha per forza

espropriato?

IV.

Dal che proviene un'altra difficolta somma, contro Tipotesi

jaciniana. II protocollo di fideiussione internazionale, per gua-

rentigia del Papato, implicherebbe la ricognizione diplomatica

del titolo, pel quale 1' Italia si e fatta erede degli Stati pontiflcii,

e 1'abrogazione o 1'alterazione del diritto pubblico europeo,

osservato finora dalle Potenze verso la Santa Sede.

Ma la sanzione di quel titolo aprirebbe la via al socialismo,

dacche sostituirebbe, al diritto storico e naturale del possesso^

quello delFarbitrio, della convenienza e della forza; e non &

possibile che gli Stati s'inducano a legittimare una tale so-

stituzione, con un protocollo collettivo. L'abrogazione poi della

speciale diritto pubblico europeo riguardo alia Santa Sede, ori-

ginerebbe perturbazioni politico-religiose, non compensate da

nessun utile, per gli Stati che Fautenticassero col protocollo.

II signer Jacini e giurista. Pero nel suo scritto si e ben

guardato dall' indicare il titolo giuridico, che agli occhi delle

Potenze avrebbe da giustificare il passaggio della Sovranita.

territoriale del Papa in eredita dell' Italia legale ;
tanto piu che

il testatore vive sempre, e protesta di non avere mai ne mena

fatto un testamento. Noi siamo sicuri che se un Tizio qualunque,

per esempio un potente israelita, arricchito di fresco, espro-

priasse lui de' fondi che possiede, pel medesimo titolo effettivo

pel quale V Italia ha espropriato il Papa de' suoi Stati
;
e questo
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israelita si arrogasse d'invocare dai tribunal! una sentenza,

legittimante come beni ereditarii i beni a lui cosi espropriati;

il signer Jacini troverebbe un arsenale di ragioni, validissime

ad annullare le pretension! dell'espropriatore : tra le altre sa-

rebbe irresistibile questa, che, col titolo allegato dall' israelita,

il naturale diritto di proprieta andrebbe in fumo. Mutatis mu-

tandis, applichi la flgura al caso nostro, ed inferisca quale sen-

tenza darebbero, in un protocollo, gli Stati che avessero da

deflnire questo punto: maggiormente che la teorica dei due

diritti, da adottarsi, come le calze elastiche, secondo le con-

venienze delle gambe, non e ancora entrata qual regola nel

giure delle genti.

V.

Ma, dato e non concesso, che si avesse inclinazione ad esser

di manica larga sul titolo delYereditd, qual costrutto caverebbero

le Potenze, dal ridurre la Sovranita del Papa ad una semplice

prerogativa nominate, col privilegio della extraterritorialita

del suo palazzo, e dal cessare di riconoscere Roma per sede

ferma e Capitale del mondo cattolico? L'unico, di porre il Santo

Padre, come dice il Jacini, nella normale e stabile condizione

di un Sovrano che viaggia all'estero, ovvero di un amba-

sciatore che vi risiede
;
cioe di renderne piii facile la cacciata

dalla sua sede, di ben colorirne 1'esilio per varii paesi, e con-

seguentemente di eccitare ansie nei cattolici, impacci diplo-

matic!, gelosie politiche e discordie, con tutti i pericoli che ne

derivano.

Persino a tanto che il diritto pubblico europeo, che riconosce

Sovrano il Papa, che lo riconosce quale Potenza di prim'or-

dine, che riconosce ad ogni Stato la facolta di avere presso di

lui una rappresentanza diplomatica, come in lui riconosce quella

di averla presso ogni altro Stato, che lo vuole libero assolu-

tamente ab extrinseco nell'esercizio del suo ministero univer-

sale, che riconosce Roma per sua legittima sede ed in Roma
ne onora la maesta sovrana; persino a tanto che questo diritto
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pubblico sussiste, la posizione del Papato rispetto al mondo

& chiara, e ordinata, e conducente al mantenimento del par-

ticolare diritto pubblico del singoli Stati, ed a quello della pace

religiosa. Ma se questo diritto si abroga o si altera, per sur-

rogarvi un'altra forma di pura convenzione, la quale niuno sa

quello che nella pratica possa fruttare, bisogna che alia men

peggio si abbia dinnanzi un utile, il quale contrappesi il male

dei cimenti, cui si va incontro.

Or qual e quesfutile universale? II signor Jacini potrebbe

rivelarlo? Per quanto si cerchi, non si scopre nel suo scritto

se non questo, di sbarazzare F Italia dalla pesante responsa-

bilita del deposito che le grava le mani. E crede sul serio

Fonorevole Senatore, che il mondo politico e cristiano possa,

quando che sia, far cio che egli propone, per puro amore delle

candide e versinali mani dell' Italia?

VI.

II minuto esame poi del concetto di neutralitd, che si avrebbe

da applicare al Papato, sembraci superfluo. L'idea sola di neu-

tralizzare la divina istituzione del Vicariato di Cristo fra gli

uomini, come si fa delle navi da commercio, dei territorii, dei

mari e dei flumi, se non a sdegno, muove a riso. Che la so-

cieta ospitaliera della Croce Rossa, in tempo di guerra, sia dai

belligeYanti considerata neutra, per Fimparziale carita che in-

tende esercitare coi feriti delle opposte parti, e cosa che si ca-

pisce. Ma che vi ha di comune, fra Forigine, la natura, i di-

ritti, i doveri, il ministero e Fautorita del Pontificate Romano,
e il modo d' essere e i costitutivi della Croce Rossa ? Che si

neutralizzerebbe nel Papato ? II magistero forse, o la giurisdi-

zione ? Sarebbe demenza il pensarlo. Le relazioni reciproche

forse del Papato cogli Stati? Ma queste sono gia guarentite

dalla legge di Cristo, dal diritto delle genti, dal giuspubblico

dei trattati e dagli accord! diplomatici.

Se ben si mira, il protocollo della fideiussione, ideato dal
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Jacini, non avrebbe da neutralizzare propriamente se non la

sede, nella quale il Sommo Ponteflce potesse o volesse dimorare,

ridotta ad un palazzo. Questo, e questo solo, sarebbe insignito

del privilegio della extraterritorialita, dovunque fosse, o in

Roma o fuori
; posto ancora che fosse in un paese guerreg-

giante con un altro. Dentro il recinto di questo palazzo e del

suo giardino, il Papa sarebbe Re di fatto : fuori di esso, sarebbe

Re di onore. Dentro, vi sarebbe signore in casa sua : fuori, sa-

rebbe ospite di altri. Quindi, per virtu del protocollo neutra-

lizzante la dimora pontificia, il Santo Padre cesserebbe di es-

sere Prigioniero dell' Italia legale in Roma, e ne diverrebbe

issofatto F Ospite privilegiato ;
insino a tanto che, mandatone

via, passasse in altri luoghi, a godersi il privilegio di simile

ospitalita. Questa sarebbe la liberta assoluta, che 1' onorevole

Senatore vorrebbe guarentita al Capo della Chiesa, in cambio

di quella che il trono proprio gli guarentiva. Per effetto di questa

nuova guarentigia, il Papa sarebbe Sovrano e non Sovrano,

libero e dipendente : da per tutto soggetto all'altrui ospitalita,

e in nessun luogo, eccettoche dentro le quattro mura di una

casa, padrone di s6 stesso. Oh, valeva proprio la spesa, che, per

mettere in mostra utopie di questa sorta, il Jacini facesse ge-

mere i torchi in due lingue !

VII.

Ci permetta egli una dimanda. Supponiamo che il suo di-

segno si colorisse per appunto e, gran merc6 del divisato pro-

tocollo, avessimo in tutto e per tutto il Papa neutralizzato,

com' egli propone. Secondo il nuovo giuspubblico, Roma non

sarebbe piu Capitale del mondo cattolico; ma ne sarebbe Ca-

pitale il palazzo, entro cui il Papa alloggiasse. Avremmo cosi,

per la Chiesa, la Capitale mobile, che ebbe, ne'suoi primordii,

il Regno d'ltalia. II Papa sarebbe giuridicamente neutralizzato;

quindi giuridicamente vagabondo, con la Capitale della Chiesa.

L'onorevole Senatore immagini, per figura, che il Papa, non
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sentendosi piu sotldisfatto entro il Vaticano ilella ospitalitk pri-

vilegiata, che gli offerirebbe F Italia Icgale in Roma, passasse a

sperimentare Faustriaca in Vienna, o la spagnuola in Madrid,

o la francese in Parigi. Reputa egli che 1'Italia legale vedrebbo

di buon occhio questo soggiorno del Capo della religione, pro-

fessata dall' Italia reale, nelF Austria, nella Spagna o nella

Francia ? E nel caso di controversie politiche, di agitazioni dei

partiti, d'imbrogli internazionali, crede egli che il Govrrno dj

Roma non verrebbe in sospetto, che gl' influssi della Potenza

ospitatrice del Papa neutralizzato tornassero agFinterossi suoi

pregiudizievoli ? II Papato, com'ebbe a dire il principo di Bi-

smarck nel Parlamento di Berlino, non e Potenza esterna a

veruno Stato, che abbia cattolici soggetti a se; ma si ha da

considerare Potenza interna, colla quale richiedesi costanza di

relazioni. Or se Flmpero germanico si e mostrato cosi geloso

delFinfluenza sua, e ne ha fatto e ne fa cosi gran conto, po-

trebbe il Regno d' Italia mostrarsene sprezzatore, o non cu-

rante?

II signor Jacini deve ricordarsi del breve tempo, nel quale

Pio IX f'u ospite in Gaeta e poi in Napoli di Ferdinando II dello

due Sicilie. Non era da nessun protocollo neutralizzato; ma vi

era onoratissimo ed aveva, per guarentigia e testimonianza della

sua liberta, il corpo diplomatico, accreditato presso la sua per-

sona, oltreche Fanimo nobilissimo del Re che Fospitava. Ep-

pure non si sara scordato degli alti lamenti che, a ragione stu-

diata, mandavano gli uomini della sua scuola politica e del suo

partito, perche il Papa ospite altrui non fosse piii libero
;
e

dei pianti di Vincenzo Gioberti e de' compagni suoi, sopra la

cattwita gaetina, e la servitu partenopea del Capo della Chiesa.

Or giudica egli che lamenti e pianti simili non si levereb-

bero dall'Italia, quando il Sommo Pontefice, profugo da Roma,
esulasse in altro paese, ospite, neutralizzato finche si vuole, ma

ospite di un' altro Stato ? Giudica egli che non si tenterebbero

ancora scismi religiosi, col pretesto di non potersi permettere

che la coscienza della pluralita dei cittadini fosse retta da un

Papa, o ligio, o servo d'un Potere straniero, o nemico ? E giu-
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dica egli che il protocollo della fideiussione basterebbe a far

disombrare il Governo?

Anzi, per non uscire dal fatto presente e giornaliero, pensa

egli che il Papa Leone XIII possederebbe il grado altissimo

di credito e di fiducia che ha oggi nel mondo, se il mondo, in

luogo di prigioniero della Rivoluzione italiana in Roma, lo ve-

desse ospite suo amichevole. o sol anco lo sospettasse di Jbe-

nevolenza per essa? Pensa egli che il Papa Leone XIII in Roma,
come sta oggi, abbia altra guarentigia evidente della liberta

sua, di fronte al Potere che lo tiene assediato nel Vaticano, da

quella in fuori della persistenza con cui lo dichiara e lo rico-

nosce a se ostile ? Ponga il caso di un cambiamento della sua

condizione di prigioniero. in quella di ospite onorato della Rivo-

luzione dominante in Roma
;
e poi dica che avverrebbe dell'au-

torita e del credito del Santo Padre, nel mondo politico e cri-

stiano.

II Papa, onorevole signor Jacini, non solo dev^essere libero

assolutamente da ogni soggezione, ma deve per di piu parerlo,

in guisa che non dia ragionevol timore del contrario. Senza

cio, le relazioni politico-religiose degli Stati con lui non pos-

sono durare. Ma, toltane la Sovranita effettiva e territoriale,

non si dk altro possibile mezzo, che stabilmente gli assicuri

la necessaria liberta e la renda palese. In altro modo potra

per sorte accidentalmente averla, ma non apparira: potra ac-

cidentalmente apparire, ma non 1'avra. L'ospitalita neutraliz-

zata, per se, non gliela farebbe avere, perche lo costituirebbe

dipendente dall'ospitatore ;
non la farebbe apparire, perche in-

separabile dalla dipendenza.

Dunque, s'egli vuol risponderci a legge di naturale buon di-

scorso, ammettera che la sua ipotesi risolutiva della Questione

papale, non che la risolvesse, ma la peggiorerebbe. La peg-

giorerebbe per rispetto al Papato, e la peggiorerebbe altresi

per rispetto all' Italia legale, il cui difflnitivo trionfo nella Roma
dei Papi e meta de' suoi voti.
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VIII.

Egli sostiene che il lato debole, il tallone d' Achille della

cosi detta legge delle guarentige pontificie, e la revocabilitti,

la quale toglie alia posizione del Papato verso il mondo cat-

tolico la stability necessaria. Veramente, se molto vulnera-

bile 6 il tallone di quest' Achille, pare a noi ehe phi lo sieno

il capo e il cuore. Ad ogni modo sua persuasione e, che il corpo

di queste guarentige lascia, riguardo agli altri Stati, 1' Italia

legale in istrette simili a quelle di chi avesse imprudentemente
flrmata una cambiale in bianco, e messala in giro. Costui sa-

rebbe sempre in pericolo di doverla scontare, per la somma
che gli fosse imposta da chi 1'ha in mano. Strette angosciose

e pericolo forte!

Ma forseche il protocollo, da lui escogitato, ne la libererebbe?

Sottoscrittosi 1'atto della ftdeiussione internazionale, due sa-

rebbero i casi possibili : o che il Papa seguitasse a restare in

Roma; o che fosse costretto ad uscirne.

Nel primo caso, tutti gli obblighi dell'ospitalita convenuta

sarebbero a carico delFItalia; e Fltalia sarebbe assoggettata

percio ad una vigilanza europea, tanto piu gravosa, quanto

piii solenne e formale sarebbe stato il protocollo. Lo stesso

Jacini ammette, che una neutralita internazionale suppone

commissarii dei vari Stati, resident! nella faccia del luogo, per

sopravvegliare 1'esecuzione degli obblighi contratti. Or a chi

si darebbe in Roma questo ufflzio di polizia internazionale? II

nostro Senatore non esita punto a indicarlo. II corpo diplo-

matico oggi accreditato presso la Santa Sede, prendendo ad

esercitarlo, sarebbe al suo posto. Ed ecco PItalia caduta dalla

padella nelle brage. II Papa neutralizzato, da ospitare in Roma
secondo le clausole del protocollo, all'uggia che Tltalia ha ora

di due corpi diplomatici, avrebbe da aggiungere Paltra di star

proprio sotto quello accreditato presso il Papa, come i suoi

ammoniti stan sotto i delegati di questura. Sembra a noi che,
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n questo caso, le strette della cambiale in bianco sarebbero

aumentate da quelle delFusciere alia porta di casa, col man-

dato di sequestro.

Peggio poi sarebbe, presupposta la partenza del Papa da

Roma. Questa gia non potrebbe avvenire, se non per un estremo

d'ingiurie o di violenze, cagionate dagli eccessivi scrupoli del-

Fltalia legale in osservare la neutralita. II corpo diplomatico

di vigilanza darebbe sicuramente il torto a chi 1'avesse: e si

puo tenere per fermo che non 1'avrebbe il Papa. Ond'eccoci

da capo in un grosso imbroglio: che 1'esiglio del Papa da Roma
non sarebbe negozio di lieve momento, per la politica del mondo.

E dato questo probabilissimo caso, che sarebbe della cambiale

in bianco, sempre in giro per FEuropa? Saprebbe il senatore

Jacini fame pronostico?

In somma, piii per qualunque verso la sua ipotesi si studia,

e piii si manifesta frivola e insussistente; quantunque noi ap-

pena Fabbiamo toccata in parte. Ed egli pure ne riconosce

alia fine il niun peso, giacche in certo modo scusasi di averla

esposta al pubblico, dicendo di non averne avuto in mira il

pronto avveramento, ma di aver voluto seminare per 1'av-

venire. Per altro, da quel valente agronomo ctr'egli e, avrebbe

dovuto riflettere che, a ben seminare per 1'avvenire, s'ha da

seminare buon grano di verita e di giustizia, non loglio di

fallacie e di errori.

IX.

Concludemmo gia Tarticolo sui preliminari di quest' ipo-

tesi del Jacini, per risolvere la Questione del Papato coll'Italia,

deplorando in lui quel difetto di spirito cristiano, che lo ina-

bilita a rettamente giudicare le cose del Papato. Concludendo

questo, non possiamo ritenerci dal deplorare, che un ugual

difetto di spirito patrio gl'impedisca ancora il sano giudizio

delle cose deir Italia.

Come, in materia religiosa, baco dei politici pari suoi e il

razionalismo, cosi in materia civile e il dommatismo. Sembra
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paradosso ;
od invece e veritk di fatto. La scuola liberalesca che,

quando piu quando meno, combatte ed esclude per assurdi i

domnii rivelati della fede, propugna poi a spada tratta ed

impone i domrni politic! della sua civilta; ed in quella che ir-

ride gli anatemi della Chiesa contro 1'eresia, scomunica alia

sua volta chi non accetta i suoi trovati e servilmente non li

segue. Onde noi tocchiamo con le mani questa contraddizione,

che piu uno, a favore di se e de' suoi, si vanta liberale nei

principii, e piu si ostenta, verso gli altri, dommatico nelle

idee. In effetto, qual piu genuino liberale del radicals fran-

cese? E nonpertanto qual piu assoluto dommatizzante di lui,

per la forma repubblicana di Governo? II medesimo avviene

fra noi in Italia. Chi non professa il domma dell'unitd di Stato,

non solamente e bandito dal ruolo dei liberal i, ma e bollato

con infamia per nemico e traditore della patria.

Ne pur si concede la possibility di un amor patrio, disgiunto

da quello dell'unita. II liberale italiano, di qualunque colore

sia dipinto, e ripudiato da' suoi per liberale e per italiano, se,

prima di ogni cosa e sopra ogni cosa, non ammette il domma
deirunita. Pei partiti liberaleschi d'ltalia, la fede nell'unita e

come pei cristiani la fede nel battesimo. Contro questa unita

non tollerano ragioni. Vogliono fede, fede cieca, fede che re-

sista alia luce piu vivida di ogni sorta d'argomenti.

Non e quindi meraviglia, che il senatore Jacini al domma
del suo partito sacriflchi, non che la giustizia, la logica e il

buon senso naturale, ma la prosperita, la pace, la sicurezza

stessa delF Italia. Per lui, e piu che evidente la pericolosa in-

certitudine, nella quale 1' Italia si e messa, girando la cambiale

in bianco della espropriazione di Roma fatta al Papato. Pre-

vede guai, ne vive ansioso e si mostra nella pena di colui, che

cantava :

II mal mi preme e mi spaventa il pcggio.

Ma al solo pensiero, che dunque si rimedii al male, col-

runico, unicissimo riparo che si ha di una qualche restitu-

tion^. o,irli s'in.ilbfTA e grida scandolizzato il Vade retro, Satana!
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ne ha termini sufficient! ad esprimere la necessita indeclina-

bile, fatale, che ne manco un pollice di territorio si levi al-

1' unita. Perisca pure Fltalia, ma perisca politicamente intera !

E senno codesto ed e umano amor patrio?

A lui dobbiamo la celebre e verissima distinzione delle due

Italie, della legate e della reale, opposte di affetti, d'interessi

e di voti
;

1' una comprendente i pochi e 1' altra il resto della

nazione; Tuna conflscatrice e 1' altra conflscata
;
1'una nemica

e F altra devota al Papato ;
F una distruggltrice di tutta la

classica e storica italianita, e Faltra conservatrice di quanto,

fra le ruine, resta ancora delle avite grandezze.

I)ica il Jacini : in quale delle due florisce lo schietto e no-

bile amor della patria ? Quale piu e meglio ne promove il bene?

Quella che antepone il domma settario alia quiete del paese,

o quella che, ad ogni domma settario, preferisce i beneflcii del

Papato, libero e giorioso in Roma? Quella che, per esigliarne

il Papato, si lambicca il cervello a fantasticare ipotesi chime-

riche, com'e la sua, o quella che, per serbarvelo incolume e

felice, venera e seconda la legge della Provvidenza?

Risponda egli, non a noi, ma a se ed alia coscienza sua

d 1

italiano.

Sfrie Xfir, vol. IX, fttsr. 906. 42 5 ntarzo 1888.
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in.

In tali termini erano le cose, quando accadde a Lisbona il

famoso Attentato del 3 settembre 1758. II Re Giuseppe, nel tor-

nare di notte, incognito, dalla casa dei marchesi Tavora (dov'egli

teneva commercio di amore colla giovane Marchesa) al proprio

palazzo, nella carrozza del Texeira, suo ciambellano favorito,

e in compagnia di lui
;
venne assalito da appostati sgherri con

archibugiate. Queste (come piii tardi si conobbe) miravano al

Texeira, per vendetta privata del Duca d'Aveiro, stato da lui

villanamente offeso; non gia al Re, la cui presenza gli assa-

litori ignoravano. Ma, com' era naturale, corse subito per tutto

la voce d' una congiura contro la vita del Sovrano
;
e molti ne

facevano autori i Tavora, che avessero in tal guisa voluto di-

fendere o vendicare Tonore della casa, contaminato dai regii

amori.

II Ministro Pombal, non che attutare cotesti falsi rumori,

disingannando il pubblico e chiarendolo sulla verita del fatto
;

prese anzi a bello studio a fomentarli e ingrandirli; perocche

scorse in essi un appiglio opportunissimo per accusare e ro-

vinare d'un sol colpo tutti i suoi nemici: vale a dire, i pri-

marii signori della Corte, quali erano il Mascarenhas, Duca

d'Aveiro, e i Tavora, del cui altezzoso disprezzo per lui, uomo

nuovo e di piccol sangue, egli ardea di vendicarsi
;
ed i Gesuiti,

la cui perdita, per le ragioni che dianzi accennammo, avea

giurato. Invece tuttavia di procedere immantinente alFarresto

e al processo dei pretesi regicidi, egli con incredibile noncu-

ranza lasciolli per phi di tre mesi del tutto liberi e impuniti.
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Nel qual tempo, tenendo il Re chiuso in palazzo, quasi sotto

chiave, e rendutolo inaccessibile a tutti, persino ai membri della

famiglia, il Ministro spargeva intanto sopra la supposta ma-

lattia di lui voci e novelle sempre diverse e spesso contraddit-

torie, talche piu non raccapezzavasi a Lisbona, se ei fosse vivo

o morto: ma in mezzo a quel buio e mistero, andava architet-

tando la sua macchina infernale. Finalmente, a mezzo il di-

cembre, quando il Re gia era perfettamente guarito delle ferite

che dicevasi avere avute al braccio, e quando del misterioso

attentato quasi piu non parlavasi, la macchina tutto d'un tratto

scoppio. In un medesimo giorno (13 dicembre), e alia stessa

ora, il Duca d'Aveiro, e i Tavora con alcuni lor famigii, un-

did persone in tutto, sono arrestati; indi sottoposti a un tri-

bunale straordinario, chiamato Inconfidencia e presieduto dal

medesimo Pombal; messi ad orribili torture, nelle quali tutti

negano il delitto loro apposto, eccetto il Duca d' Aveiro che,

cedendo allo spasimo, confessa, ma subito dopo, ritratta la

confessione; e flnalmente, il 12 gennaio 1759, dopo la lettura

di un Processo, tutto composizione del Pombal l

,
e vero por-

tento di sfacciata e stupida iniquita, calpestatrice d'ogni logica

e d'ogni pudore, vengono sentenziati a crudelissima morte; e

il di seguente, condotti al patibolo e giustiziati con si barbaro

raffinamento di carnificine e supplizi, che tutta Europa ne

inorridi.

Restavano ora i Gesuiti, e soprattutto il Malagrida; i quali,

siccome amici dei Tavora e della primaria nobilta, voleano dal

Pombal tradursi per complici precipui, anzi ispiratori del fal-

lito regicidio. La tempesta infatti si scarico tremenda, in quei

giorni medesimi, anche sopra di loro. Tutte le case dei Padri

in Lisbona, ed eran sette 2
,
vennero in quel dicembre investite

1 Un di quei giudici dell' Inconfidencia, Giuseppe Antonio de Oliveira Ma-

chado, venuto nell'aprile del 1783 in punto di morte, straziato dai rimorsi,

confesso con Atto giurato dinanzi a notaio e testimonii, che il Pombal era

stato 1'unico autore del famoso Processo contro i nobili, e che egli, Machado,
non avea scritto altro se non quanto il Pombal aveagli dettato.

' Gioe: Casa Professa di S. Rocco; Collegio di S. Antonio; Collegio di

S. Francesco Saverio; Noviziato; Seminario di S. Patrizio per gl'Irlandesi;
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<hi soldati, frugate da capo a fondo per cercarvi armi, e to-

nute sotto stretta guardia, con divieto a tutti i Religiosi di

uscirne per qualsiasi motivo e di aver niun commercio cogli

esterni. Del qual rigore avendo il Nunzio Acciaioli fatto le

maraviglie e qualche rimostranza presso il Governo, gli fu ri-

sposto : esser necessario per salvare i Padri dal furor della

plebe, che riputavali complici deH'orribil congiura e volea fhrli

a brani !

Quanto al P. Malagrida, egli era stato, il di 11 dicembre,

richiamato, per ordine del Cardinal Saldanha, dall' esilio di

Setubal a Lisbona; e il di 28, fu dal Cardinale medesimo man-

dato a presentarsi al Pombal; il quale, traendo fuori e nio-

strandogli una lettera, trovata tra le carte di lui, e indiriz/ata

al Re (a cui tuttavia non era mai potuta ricapitarsi), per av-

vertirlo di un cotal vago pericolo che soprastavagii, pretend ca

con essa di convincerlo consapevole e complice della famosa

congiura. Ma indarno : perocche le schiette spiegazioni, date

dal Padre, mandarono in fumo ogni ombra di sospetto : P il

Pombal di fatto non pubblico mai quella famosa lettera, ap-

punto perche innocentissima. Ci6 tuttavia non campo il Mala-

grida dall'essere incarcerato come regicida: e la notte innanzi

al 12 gennaio 1759, egli ed altri nove Padri dei piu ragguar-

devoli (tra i quali erano il Provinciale Giovanni Henrique/; il

Moreira, F Oliveira e il Da Costa, gia confessori della famiglia

Reale
;
Giovanni de Mattos, Procuratore della Casa Professa,

e Giovanni Alessandro, Procuratore della missione del Malabar),

tratti dalla soldatesca fuori delle lor case, in cui gia erano

come prigioni, furono condotti e sigillati nelle carceri di Stato

a Belem presso Lisbona. Inoltre, nella Sentenza di morte, pro-

nunziata quel di stesso, 12 gennaio, contro il Duca d' Aveiro

e i Tavora; il Malagrida e i PP. De Mattos e Alessandro ve-

nivano espressamente e ripetutamente nominati ed incolpati

(oltre 1' accusa contro i Gesuiti in genere), come principali isti-

Residenza di S. Fr. Borgia pei Procurator! delle provincie oltramarine ;
No-

viziato indiano, per le mission! di Goa, del Giappone e della Cina. CABAYO.V,

Documents inedils etc. Vol, IX. pag. 51.
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gatori deir Attentato del 3 settembre, e per conseguente come

rei di maesta, dannati a morte. l
.

Egli pareva dunque inevitabile, che alia ferale tragedia del

13 gennaio in cui furon macellati i Nobili, dovesse tosto tener

dietro il macello del tre Gesuiti, stati, secondo la Sentenza, loro

maestri e autori del regicidio. Ma, fatto stranissimo! il feroce

Pombal, dopo aver seppelliti nella torre di Belem cotesti Ge-

suiti, sembro averli del tutto dimenticati. I due Padri, Ales-

sandro e de Mattos, non mai processati, ne tampoco interro-

gati, morirono in carcere
;

il primo, indi a 13 anni, nel feb-

braio del 1772, in fondo all'orribile Torre di S. Giuliano, dove

nel 1760 era stato trasferito da quella di Belem; il secondo,

non si sa in qual anno appunto, in una prigione lontana da

Lisbona. Dei tre Confessori di Corte, il solo P. Oliveira soprav-

visse fino al 1777, quando, morto il Re Giuseppe, la Regina

Maria, stata gia penitente ed alunnadelF Oliveira, liberollo con

tutti gli altri : il P. Moreira mori a Belem nel giugno di quel

medesimo anno 1759, protestando altamente, nell'atto di rice-

vere il SS. Viatico, la propria innocenza; e il P. Da Costa,

dopo aver sofferto con animo invitto una crudel tortura, in cui

voleasi strappargli di bocca un motto d' accusa contro 1' In-

fante Don Pedro, di cui era stato Confessore, mori anch' egli,

non si sa in che anno, in carcere 2
.

Del Malagrida, il piu reo di tutti, secondo la Sentenza del

12 gennaio, il Pombal piu non ricordossi che indi a due anni

e qualche mese
;

lasciatolo intanto languire a Belem, fra i pa-

timenti orribili di quelle fosse o sepolcri, anziche prigioni, in

cui il Ministro tiranno teneva a macerarsi a migliaia le infe-

lici sue vittime 3
. E in quest' intervallo, egli compieva lo ster-

1 Ristretto del Processo e sentenza emanala contro I'infrascritti rei, per I'or-

rendo assassinio macchinato ed eseguito conlro la Sagra Persona di S. M. Fe-

delissima, Giuseppe I, Re di Portogallo, la notte del giorno 3 settembre 1758.

Lugano, 1759; nella stamperia privilegiata della SUPBEMA SUPEBIOBITA ELVETICA

nelle Prefetture italiane. Yedi i paragrafi VI. X. XXIV. XXV. XXVI.
2

CABAYOIS-, Documents inedits etc. Vol. IX. pag. 61, 178, 234, 239, 248, 250.

3 Dopo 1' attentato del settembre 1758, ammontarono in Lisbona a piu di

4000 i prigionieri di Stato
; gente d' ogni classe, nobili e popolani, tutti av-



6()2 UN MONUMENTO

ininio del Gesuiti. Nella notte innanzi al 16 febbraio 1759, tutte

le case della Compagnia, sparse nel Portogallo (orano 44), fu-

rono, come gia due mesi prima quelle di Lisbona, a un' ora

medesima circondate e invase da soldati : e tutti i Gesuiti si

svegliarono, la mattina, prigionieri. Molti dei Padri, e special-

mente dei piii autorevoli, furono, poco appresso, strappati dalle

case e condotti nelle pubbliche carceri o in fortezza : mentre

tutti i beni dell'Ordine venivano conflscati, e per le case met-

tevasi a ruba e a sacco ogni cosa. Finalmente, il 3 settembre

1759, giorno anniversario del famoso Attentato, il Re Giuseppe

segno il Decreto di proscrizione di tutti i Gesuiti dai paesi sog-

getti alia corona di Portogallo: e il giorno 15, si comincio a

mettere spietatamente in esecuzione. Piu di 1500 furono, in

varie tratte, accatastati e stivati entro vascelli, tolti a nolo, e

mandati a sbarcare sulle coste dello Stato Pontificio: mentre

piii di 200 altri 3
;
non solo portoghesi, ma anche italiani, te-

deschi, inglesi, francesi, e persino un cinese; strappati dalle

missioni del Maragnone, del Brasile, di Goa e di Macao
;
re-

starono sepolti vivi nelle prigioni di Portogallo ;
dove oltre la

meta morirono; e i rimanenti non rividero la luce del giorno,

che indi a 18 anni, quando il loro persecutore fu caduto.

II Pombal adunque trionfava. Oppressi i Grandi, sterminati i

Gesuiti, ridotto a obbedienza cieca 1'imbecille Monarca, egli era

omai il vero padrone della Monarchia; e i sogni della sua ambi-

zione trovavansi superati dalla realta. A questi trionfi aggiunse,

nel giugno del 1760, lo sbarazzarsi anche del Nunzio papale, Car-

dinal Filippo Acciaioli, che faceagli tuttora qualche ombra, e

volti dal Pombal, come rei o sospetti, nella famosa congiura : sicche non ba-

stando piii a tanto popolo le antiche carceri, egli ne dovette fabbricare ap-

posta delle nuove: e Lisbona contava allora men di 150,000 abitanti. Percio

a rapione la Regina di Francia chiamavala la ville des cachots.

(FEVAL, Jtouites pag. 223, 261).

Quanto poi alle condizioni di quelle carceri, veggansi presso il DE MURK,
il CAHAYOX ed altri, le descrizioni e i racconti di quei che le sofiersero : son

cose che straziano 1'anima per la pieta e 1'orrore.

T II Catalogo, compilato dal DE MURH e rapportato dal CARAYOX, Vol IX.

pag. 233-258, ne conta, specificandoli tutti per nome, fino a 221.
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benche stato da prima poco favorevole ai Gesuiti, erasi poi volto

intieramente a lor difesa. Colto pertanto un frivolo pretesto, fatto

nascere a bello studio l

,
il Ministro mandogli un ordine ful-

minante del Re : partisse immantinente e sgombrasse da tutto

il territorio di Portogallo; e li su due piedi, senza neppur

dargli tempo di celebrare, come chiedea, la S. Messa (era un

mattino di domenica), fu fatto montare in carrozza, e colla

scorta di 30 guardie armate, tratto di corsa fino alia frontiera

di Spagna
2

.

Ma restava il Malagrida, la prima vittima ed opima, designata

gia da gran tempo al ferro del Ministro carneflce. Quest! pareva,

come dicemmo, averlo dimenticato, e dimenticato insieme il de-

litto capitalissimo di regicidio, per cui lo teneva tuttavia in car-

cere. E forse egli medesimo avea dismesso il pensiero e perduta

la speranza, di poter mai persuadere al Pubblico e fargli inghiot-

tire cosi assurda calunnia
;
e di condannar quindi, con qualche

apparenza almeno di legalita, il Padre qual regicida. Certo e che,

lasciando quasi interamente da parte Faccusa di Stato, di cui non

fece piu nel seguente Processo che qualche fuggevole e quasi

timida menzione
;

il Pombal si volse a un tutto nuovo, e ancor

piu maligno, partito. Siccome il Malagrida era riputato dal po-

polo tra i Gesuiti il piii santo
;

ei doveva essere non solo spo-

gliato di ogni aureola di santitk, ma per maggior onta sua

e di tutta la Compagnia, infamato come impostore, e inflngitore

scellerato di virtu e miracoli e profezie bugiarde, anzi come

eretico ed eresiarca solenne; e come tale, condannato quindi

al piu ignominioso e crudele dei supplizi, per sentenza non d'un

1 II pretesto fu, che il Nunzio in occasione delle nozze dell' Infanta Maria

con D Pedro, celebratesi il 6 giugno 1760, non avea illuminate il proprio

palazzo; ma del non illuminarlo la ragione era stata, 1'essersi fatta a lui, Rap-

presentante della S. Sede, ed a lui solo, fra tutti gli ambasciatori, studiatamente

1'onta di non dargli avviso ufficiale delle nozze, e di negarglielo anche dopo
sua richiesta.

2 Entrato in Ispagna, il Cardinal Nunzio, fece un po' di sosta al Collegio

dei Gesuiti di Badajoz, e disse loro: Padri miei, voi accogliete in me 1' ultimo

Gesuita, cacciato di Portogallo. La sua cacciata di fatto era dovuta in gran

parte all'interesse che avea preso, da qualche anno in qua, nella causa dei

Gesuiti perseguitati. Vedi CARATON, Vol IX. pag. 90.
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inero tribunale laico, ma del tribunale supremo della Santa

Dalla torre dunque di Belem, cioe dal carcere di Stato, dove

languiva da due anni e quattro mesi, il Malagrida, verso i primi

di maggio del 1761, fu alPimprovviso trasferito nelle career!

dell' Inquisizione a Lisbona, per esser processato di eresia. Quel

sacro Tribunale, veneratissimo a giusta ragione in Portogallo

come in Ispagna, ,veva allora per presidente, con titolo d' In-

quisitor generale, Don Giuseppe di Braganza, fratello naturale

del Re: personaggio integerrimo, gran venerator.e del Mala-

grida, e quindi non possibile a piegarsi ai biechi disegni del

Pombal. Questi pertanto, la prima cosa, rimosse lui di seggio;

anzi, messolo con una delle sue maligne trame in uggia al

Re ]

,
il fece mandare a confino in un oscuro convento di Car-

melitani scalzi, a 38 leghe da Lisbona: e in luogo suo colloco

il proprio fratello Monsignor Paolo Carvalho, che ambiva il

Cardinalato 2
. Un altro degli Inquisitori, il coraggioso Dome-

nicano, P. Francesco di S. Tommaso, che ricuso, fin dalle prime

sedute, di condannare il Malagrida perchfe non vedea recarsi

contro di lui niuna prova che valesse; venne costretto a partire

immantinente, benche vecchio e infermo, per Angola in Africa

con titolo di Amministratore di quella diocesi: ma mori per

mare, vittima del suo intrepido amore per la giustizia. Gli fu

sostituito al S. Uffizio il P. Francesco Mansilha, create dal

Pombal Provinciale perpetuo dei Domenicani, e insieme Diret-

tore della Compagnia dei vini dell'alto Douro, fondata dal Pombal

medesimo. II quale, con alcune altre sostituzioni di simil fatta,

essendo riuscito a foggiarsi un nuovo S. Uffizio, tutto a sua

posta, procedette alacremente al meditato assassinio.

1 Vedi II Buon Raziocinia ecc. pag. 68-69.

2 E piii tardi, 1'ottenne infatti, in grazia del Pombal, da Clemente XIV:

ma fu troppo tardi. Imperocche il Carvalho venne proclamato Cardinale nel

Concistoro del 29 gennaio 4770, quando gia da 12 giorni era morto. Due niesi

innanzi, cioe nel novembre del 1769, avealo preceduto nel sepolcro 1 'altro fra-

tello suo e del Pombal, Francesco Saverio de Mendoza, lo sterminatore delle

Missioni del Brasile (CARAYON, Ducuments inedits etc. Vol IX. pag. 170-171).
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Tutte le accuse di eresie, rivelazioni o profezie false, simu-

lazione di santita e simili, contro il Malagrida, fondavansi sopra

due Opere che dicevasi aver egli composte nel carcere di Belem;
Tuna in portoghese, intitolata: Vita eroica e ammirabile delta

gloriosa S. Anna, madre di Maria SS., dettata dalla medesima

Santa coll'assistenza, approvazione e concorso delta medesima

Sovranissima Signora e del suo Santissimo Figlio ; Paltra in

latino Tractatus de Vita el Imperio Antichristi. Ed ecco un

saggio delle eresie e rivelazioni, indi estratte, e rapportate nel

Processo :

Che S. Anna, stando nel ventre di sua madre, piangeva

e faceva piangere per compassione i Cherubini e i Serafini che

Passistevano; Che ivi fece i tre Voti religiosi alia SS. Trinita,

ed acciocche niuna delle tre Divine Persone si lamentasse, fece

il Voto di Poverta al Padre, quello di Obbedienza al Figlio,

quello di Castita allo Spirito Santo; Che S. Anna si marito per

essere piu casta e piu vergine ;
Che le tre Divine Persone fecero

consulta sul trattamento da darsi a S. Anna, e dopo lunga contesa

si accordarono, che ella fosse superiore a tutti gli Angeli e

Santi; Che Maria SS., stando nel ventre di S. Anna, le disse,

fra le altre, queste formali parole : Comolare, mater mea aman-

tissima, quia inrenisti gratiam apud Dominum: eece concipiex

(come se gia non fosse incinta) et paries ftliam et vocabitur

nomen eius Maria etc.
;
Che Maria SS. ordino a lui (Malagrida)

di scrivere la Vita dell' Anticristo, e gli rivelo: che tre deb-

bon essere gli Anticristi, cioe Padre, Figliuolo e Xipote; che Ful-

timo ha da nascere in Milano da un Frate e da una Monaca

nell'anno 1920, e si ha da maritare con Proserpina, una delle

Furie infernali
;
che 1'Anticristo ha da esser battezzato da sua

madre, e che il Demonio che credera d'esser suo padre, sapra

"del battesimo soltanto dopo un' imprudente confession della

madre; ecc. ecc. ecc. !
.

1
Yeggansi gli Atti del Processo, riferito nella Sentenza dclla S. fnqui-

sizione di Lisbnna contro il P. Gabriele Malagrida della Compagnia denominate,

di Gcsit, con la Conferma della medesima. /atta dal Tribunale detto della Rela-
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E un cumulo di stravaganze e di castronerie, piuttostoche

eresie, da non poter uscire che dal cervello di un pazzo di tre

cotte. E non sarebbe niuna maraviglia che al Malagrida (sup-

posto che ei ne fosse T autore), in carcere, fra tanti patimenti

e angosce, in quella eta settuagenaria, avesse un tratto dato

volta il cervello, pigliando il dirizzone di una mania ascetica

e visionaria. Ma, in tal caso, il Tribunale avrebbe dovuto man-

darlo al manicomio, non al patibolo. Tanto piu, che le sue pre-

tese eresie e rivelazioni, ei non le avea stampate n& predicate

o divulgate comecchessia in pubblico a corrompere i popoli,

ma eran rimaste nel suo private manoscritto, ignote a tutti

e percio al tutto innocue: ne d'altra parte, egli potea dirsi

eretico contumace, giacche, stando al Processo medesimo, egli

sempre dichiaro di soggettarsi in ogni cosa alia S. Chresa : laonde

mancavano interamente due condizioni essenziali, la contumacia

e lo scandalo pubblico, richieste dalle leggi savissime della

S. Inquisizione a pronunciare condanna di eresia.

Ma il fatto si e che tutto codesto incastellamento di accuse

contro il Malagrida posava sul falso. Le due scritture attri-

buitegli sopra S. Anna e Anticristo, niuno mai le vide; ne

altro se ne conobbe mai al mondo, fuor degli estratti riferiti

nel Processo. D'altronde, e difficile a credere che a lui in car-

cere fosse lasciato luce e agio da scriver nulla; mentre e certo

che per fargli aver una sol volta e per pochi istanti, carta e

penna e calamaio, da rispondere a un vigliettino aperto, un

suo divoto dove sborsare al carceriere, il bel paraguanto di

24 monete d'oro portoghesi, equivalenti a piu di 100 scudi no-

strali *. Che poi egli mantenesse in carcere, e flno alfultimo,

tutto il suo senno, e percio in niun modo potesse esser r au-

tore delle bestialita contenute in quei due scritti, se ne hanno

zione. Tradotta dalla lingua Portoghese. Lisbona, 1761, Stamperia di Michele

Rodriguez, Stampatore Patriarcale.

1 II Buon Raziocinio ecc. pag. 18 in nota : dove 1'Autore aggiunge, che

di quella risposta, (trattava di cose di spirito) scritta dal Malagrida nelle car-

ceri dell
'

Inconfidencia, correano ancora alcune copie a Roma nel 1764; e ne

cita le frasi.
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piu che bastevoli prove. I suoi giudici medesimi, dubitando o

fingendo dubitare in lui di pazzia (nel quel caso ben vedeano

esser assurdo il condannarlo a morte), narrano nel Processo,

d'averlo fatto sopra cio diligentemente esaminare da idonee

persone; e queste avere trovato, non patir egli lesion digiu-

dicio. E di fatto, le risposte, sempre coerenti, assennate e franche

da lui date in tutto il corso degl' interrogator^, come appare

dal Processo medesimo
;
e tutto il suo contegno, durante 1'agi-

tarsi della causa
;
e flnalmente il sereno coraggio nelFaffrontare

il supplizio, e le ultime parole dette dal patibolo, mostrano troppo

bene aver egli serbato intero fin agli estremi il vigore del senno

e dello spirito.

Or chi voglia sapere il netto di tutto quel tenebroso intrigo,

eccolo in poche parole. La Vita di S. Anna e il Trattato sul-

I'Anticristo furono invenzione e composizione tutta quanta del

Pombal e de'suoi scribi : tra i quali il Mansilha sopra nomi-

nate
;
e la migliore, cioe peggior, penna di tutti, il famige-

rato Fra Norberto 1

, ex-cappuccino, che andava allora sotto

nome di Abbe Platel, e trovavasi gia da qualche tempo a Li-

sbona, chiamatovi dal Pombal, e grassamente da lui stipendiato

per tali servigi. Anzi Fintiero Processo, con tutti gli Atti e di-

battimenti e scene che vi si leggono, fu dettatura e opera del

medesimo Pombal
;

il quale pote quindi inserirvi, a carico del

Malagrida, tutto quel che gli piacque, e gli parve piu acconcio

a giustificare la Sentenza, gia anticipatamente decretata. Se non

che egli il fece in maniera cosi goffa e pazza, che riusci allo

1
Gacciato dall' Online suo per degni meriti, divenne famoso per le sue

avventure, come missionario, tavernaio, mercante ecc. nelle Indie orientali, e

poi in Europa ;
del pan che per le sue Memorie, ecc. contro i Gesuiti, con-

dannate da Benedetto XIV e da molti Vescovi. Da Londra, il Pombal chiamollo

finalmente a Lisbona, per aiutarsi della sua penna ne!la guerra ai Gesuiti, e

assegnogli lo stipendio annuo di 720,000 rets, col quale sostentar se e le due

donnette, sue divote e perpetue compagne. II P. Pietro Homem, stato col Ma-

lagrida nelle career! dell' Inquisizione, nel far rivedere, nel 1777, il proprio

processo, attesto espressamente dinanzi ai Giudici
;

il Trattato dell'Anticristo es-

sere stato tutto fattura di Fra Norberto. Ed e assai probabile che anche la Vita

di S. Anna fosse farina del suo sacco : come e indubitato aver egli avuta gran
niano in tutto quanto il processo.
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scopo direttamente opposto. Infatti, oltre le mancanze di prove

e di tcstimonii e di ogni forma giuridica, tanti sono in cotesto

mostro di Processo i controsensi, le contraddizioni flagranti, le

balordaggini, le assurdita, che forse non v'ha (salvo 1'altro Pro-

cesso del 12 Genna'io 1759 contro i Nobili, che fa degnamente
il paio), non v' ha, diciamo, in tutta la storia criminale del

mondo, civile e barbaro, altro esempio di si ribaldo insieme e

stupido aborto 1
. E noto il giudizio che ne porto il Voltaire,

scrivendo : L'exc&s du ridicule et de I'absurdiM y fut joint a

I'exc&s d'horreur. E il Pombal medesimo, dopo aver messo a

stampa (contro Tuso della S. Inquisizione) gli Atti del processo

malagridiano, fatto accorto dagli amici dello sparlare e ridere

che, a carico di lui, si faceva, a Madrid, a Roma, a Parigi e

per tutta Europa, a cagione delle enormi castronerie in essi

contenute, si affretto di fame ritirare e sparire in ogni luogo

le copie
2
;
ma non pote sopprimerle tutte; e cotesti monumenti

del suo genio sono pervenuti flno a noi.

Del resto, che al suo genio unicamente essi debbano ascri-

versi
;
che cio& il Pombal, aiutato bensi dai sopraddetti me-

nanti, da lui indettati o ispirati, fosse il vero autore, inventore,

fabbricatore di tutto quanto il Processo del Malagrida (come

1 Chi voglia tutto cio toccar con mano, legga II Buon Raziocinio err. tl;i

noi gia sopra citato. Ivi 1'Autore, con serrata logica e profonda scienza legate,

nel Prims Saggio mette in luce evidentissima tutti i vizi del Processo, e da

questo medesimo ricava una chiara dimostrasione dell' innocenza del Malagrida;

nel Saggio Secondo dimostra : Non essere il S. Tribunale deU'fnqitisixione, ma
il CARVALHO, col norm di esso, I'Autore principak ed Inventore di quanto kggesi

in detto Processo.

2 Degne qui di recitarsi son le parole del CORDAHA, nel Lib. XI dei Com-

mentarii inediti, sopra citati. Malo suo fato (cost egli scrive del Pombal) homo

vecors snique semper similis ti/plt imprimi divulgarique iussil Ada sacrac Iiufui-

sitionis, quae contra Malagrid<un con/ccta fiterant. Qua enim ratione propagatam
vok'bat infamiam Socwtatis, Malagridae ipsius innocentiam imprudens prodiilit.

lltii-r xani' in
J//V/.S-

Actix exstabat tanta evidentia, ut ea qui kgeret, vidrrelur fiibi

non accusationi'in .vo;///.v. xi>d drfrnxioiu'in hominis lucitlentissimam Ipyere. damna-

tionemtjue eiu-s in ap^rlam in/untitiam iudicum Lusitanorum vertcrc. Qmic proindr,

licet italicc sttilim rcddila Hoinac ac reciisa fuissenl. iniinici Societatis quainpri-

jiuim tuipprhiunida curarunt tanto studio, ul nullum deinceps exemplar quantnrin

pri'tio inrcnirctiir.
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gia era stato del Processo dei Nobili), non dovrebbe punto far

meravigiia. Come egli avea, negli anni innanzi, inventata e

finta di tutta pianta la famosa Repubblica dei Gesuiti nel Pa-

raguai, e il Nicola I (un Fratello gesuita) Imperatore di quelle

regioni, e la Guerra dei medesimi Gesuiti contro gli eserciti

dei Re di Spagna e di Portogallo ;
come avea falsato un Breve

di Clemente XIII, afflne di procedere all'abolizione dei Gesuiti;

e finta un'abdicazione delTArcivescovo di Bahia, per dargli, suo

malgrado, un successore
;
e flnte e inventate tante congiure e

trame contro il Re Giuseppe, per fargli girare il cervello e te-

nerselo schiavo ai piedi ;
tutte invenzioni, riconosciute poi dal

mondo intero per solennissime menzogne : cosi ben pote flngere

e fabbricare tutto di suo capo il Processo del Malagrida, cui

voleva ad ogni costo infamato ed ucciso col piii atroce dei sup-

plizi. Ma veniamo alia catastrofe del dramma.

La Sentenza contro il Malagrida fu pronunciata, il 20 Set-

tembre 1761. Essa terminava dicendo :

Dichiariamo il P. Gabriele Malagrida reo convinto di de-

litto di eresia
;

e come eretico ed inventore di nuovi er-

rori eretici, convinto, finto, falso, confitente, revocante, perti-

nace, e profltente dei medesimi errori. Comandiamo che sia

deposto ed attualmente degradato da'suoi Ordini, e rilasciato

dappoi, con morso e berrettone e col cartello di eresiarca, alia

Giustizia secolare, alia quale chiediamo con molta istanza (frase

rituale di tutte le sentenze della S. Inquisizione) che si porti

col Reo benignamente e pietosamente, e che non proceda alia

pena di morte, ne all* effusion del sangue .

Ma la Giustizia secolare, cioe il Tribunale, detto delta Re-

lasione, inteso il gergo, immantinente decreto :

Veduta la Sentenza degTInquisitori, Ordinario e Deputati

del Sant'Ufflzio, ed esaminata la disposizione del Diritto ed Or-

dinazione in tal caso, Condanniamo il Reo Gabriele Malagrida,

che con laccio e dal carnefice sia condotto per le strade pub-
bliche* di questa Citta, flno alia Piazza del JRocio, e che in essa

muoia strangolato, e che dopo di esser morto, sia il suo corpo

abbruciato e ridotto in polvere e cenere, afflnche di lui e della
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sua sepoltura non si abbia piu memoria alcuna. E paghi gli

Atti. Lisbona, li 20 di Settembre del 1761 l
.

L'esecuzione ebbe luogo, la notte stessa del 20-21. Un so-

lenne Auto da f& (Atto di fede) ; spettacolo, ito gik quasi in

disuso sotto il Pombal, che solea deriderlo come cosa da Medio

evo, ma ora risuscitato, in grazia principalmente del Malagrida;

attrasse in quella sera memoranda sulla gran piazza do Roclo

tutta Lisbona. Vi assisteva il Re colla Corte da una tribuna;

quindi in varii palchi tutto intorno, gl'Inquisitori, i giudici ci-

vili, i maestrati, la nobilta e signoria ;
con immenso popolo,

tenuto a freno da un esercito di soldati a pie e a cavallo (eran

presso a 5000), squadronati in grosse file, e, muniti ciascuno

come per una formale battaglia di otto cartucce : eccesso di

precauzione non mai piu visto in Portogallo, dove il Sant'Uf-

fizio era tribunale da tutti rispettatissimo, ma sembrato ora

necessario al Pombal che temea di qualche sommossa del po-

polo fremente, in favore del Gesuita santo.

Erano condannati col Malagrida altri 51, tra preti e frati e

laici, uomini e donne, per varii delitti, ma solo a pene minori;

niun d'essi a morte. Egli quindi nella processione ferale, ve-

niva ultimo di tutti, e solo cogli onori del supplizio : legate a

tergo le mani, col laccio al collo, assistito da due Padri Be-

nedettini come confertatori, e da due magnati (il
Duca di Ca-

daval e il Conte di Villanueva) che dovean fargli, secondo il

costume, da padrini nella lugubre cerimonia dell'Auto. Era legge

o usanza delFInquisizione, che i Religiosi condannati vestissero

da semplici preti o chierici, e cio pel riguardo dovuto alFOr-

dine a cui erano appartenuti; ma il Malagrida fu fatto dal

Pombal andare in sottana da Gesuita, appunto per infamare

con esso lui e in lui tutta la Compagnia.

Giunto in sulla piazza appie della tribuna degl'Inquisitori,

gli fu letta la sentenza del Sant'Uffizio
;
indi FArcivescovo ti-

tolare di Sparta, Gran Vicario del Cardinal Saldanha Patriarca,

precede alPumiliante cerimonia della degradazione, levandogli

1 Sentenza della- S. fnqniiizione ecc., sopra oitata ; pag. 59-60.
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ad una ad una le divise sacerdotali, ond'era stato prima so-

pravvestito : e in luogo di queste, gii s'indosso la tonaca gialla*

tutta dipinta a figure grottesche di diavoli e serpenti e fiamme;

gli si pose in testa la mitera o berrettone di carta, portante

la scritta : Eresiarca ; e in bocca il morso, doe un bastoncello

di legno per bavaglio. In tale arnese fu condotto in giro; e

finalmente presentato al tribunale laico della Relazwne, dove

gli fu letta la Sentenza di morte. Egli udilla con sembiante tran-

quillo e sereno : e sail con passo franco il patibolo. Esortato

quivi a confessare i suoi delitti e domandarne perdono al Re

e al popolo ;
il santo vegliardo, con voce alta e ferma, in mezzo

al profondo silenzio della piazza, rispose : Dacche io misi piede

in Portogallo, ho sempre servito il Re da leale e buon suddito:

ma se mai, senza avvedermene, avessi offeso lui o altri qua-

lunque, ne chieggo umilmente a tutti perdono.

Venne allora abbandonato al carnefice; il quale, fattolo se-

dere (secondo Fuso impiccatoio di cola) sopra una scranna le-

gata a un palo, presso alia catasta ove dovea bruciarsi il ca-

davere, comincio a stringergli intorno al collo il capestro. II

Padre fu udito allora pronunziare distintamente queste parole:

Iddio misericordioso, soccorretemi in quest'ora ;
abbiate pieta

dell'anima mia. Signore, io rimetto il mio spirito nelle vostre

mani. In quel supremo istante, uno splendore straordinario

fu veduto raggiare tutto intorno dal suo volto : per modo che,

dove prima, a cagion della notte gia alta e per giunta nuvo-

losa, e della smorta luce, che le torce, tutte velate di car-

toccio, davano all'intorno, la scena del palco ferale mal si potea

discernere; in un subito, e la scena e in mezzo a lei, il

Malagrida divenne a tutti maravigliosamente cospicuo: onde

tra le migliaia di spettatori, cominciossi a gridare al Mira-

colo l
. Ma in quella, il carnefice si affretto a strozzare la sua

vittima, e indi gittarne nel rogo, gia apparecchiato ed acceso,

il cadavere che tosto ando in cenere: e le ceneri, furono sparse

al mare. Molti affermarono che il cuore del Malagrida rima-

1 Parecchi gridatori furono percio immantinente dalle guardie arrestati.
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nessr illcso iru 1<- (i;iimii<> (appunto come loggesi di Giovanna

d'Arco, bruciata viva dagringlesi, il 30 maggio 1430, sulla

piazza di Rouen); e che una pia donna, raccattatolo di me/./.o

alle oeneri, il serbasse poi come preziosa reliquia
l
.

Cosi mori il P. Gabriele Malagrida, in eta di 72 anni pi

a compiti; del quali, 50 aveva vissuti nella Compagnia di Gesu,

e 40 consacrati in servizio del Portogallo, parte al Brasile,

parte a Lisbona. II P. Rodriguez, gia suo compagno nelle Mis-

sioni, e poi suo biografo, ce ne lascio il seguente ritratto:

Egli era (dice) di mezzana statura, di aspetto nobile, con di-

gnila temperata da soave modestia: pallide le guance, ma,

quando parlava di Dio, tosto infocavansi; e alloia gli occhi al-

tresi brillavangli di vivo splendore e pareano gittar faville:

fronte prominente, ma poco ampia; naso giusto, labbra v<-r-

miglie, capelli biondi e lunga barba; la quale, cosa singolare,

gli si imbianco tutta d'un tratto 2 assai prima che non i ca-

pelli. Tutto il suo esteriore spirava santita, e niuno potea guar-

darlo senza esser preso di rispetto e venerazione.

II supplizio del grande apostolo del Brasile e di Lisbona

desto da per tutto orrore e indegnazione contro i suoi car-

1 Le particolarita, qui raccontate, della tragica seena, le abbiani tratto

dalle varie fonti, gia piii volte citate ; il Mury ; il Bnon raz-iociiiio, ricchissimo

di minute e autentiche noti/ie sopra quei fatti ; il Carayon, Documents innl/ls ;

ed altre. Alle quali e da aggiungere anche la Relaziom- ilclla i-n/idanna cd c.sv-

cuzionc del r/esuita Gabriele Malar/rula, dall'Abate Platcl acritta fid un Vescovo

di Francia (Lisbona, 1761); piena di fiele e di menzogiip, ma utile per ccrti

ragguagli materiali.

2
II fatto av\enne, quando il Malagrida era sui i'l anni d'ela: cd cccn il

come, secondo il racconto fattone dal Malagrida stesso al P. (iactano Ilia/,

il quale, maravigliando di quello strano contrasto della barba tutta bianca culla

chioma tutta biouda, gliene chiese un di ftttlichevoknenfe la ragione. Io cr-

rava (disse egli) in una vaMa foreeta, quando mi a[>par\(> un anima purganN*,

e gernendo mi supplico di j>rcgare per lei, e: Non ccssatc, aggiuusc, di piv-

gare per me, iincho la vostra barba non imbianchi : a cotesto segno saprele

che io son libera. Ela disparve; ed io mi diedi a pregare con fervore per

lei. Poco tempo appresso, la mia barba, biondissima allora come i capr-lli,

tutto ad un tratto divento bianca, con mio grande stupore. Persuaso allora

che (jueiranima era libera, cangiai le mie preghiere in ringraxianienti a Dio.

Mi HV, pag. <)4.)
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neflci: e lungi dall'offuscare la sua riputazione di santita, non

fece che darle viemaggior lustro. In Ispagna, la sua morte fu

onorata, come di un Santo; e in tutte le case dei Gesuiti si

suonarono per piu giorni le campane, salutando come un trionfo

il suo rnartirio. In Portogallo tutti dicevano che era stato uc-

ciso il, Santo: e da tal voce appunto i tanti Gesuiti, che allora

viveano sotterrati nelle orride carceri del Pombal, giunsero ad

apprendere la morte del Malagrida. II nostro carceriere (cosi

racconta un d'essi, il P. Eckart, chiuso in fondo alia torre di

S. Giuliano) si serviva talvolta d'un garzoncello per mandarci

il pasto. Questo ragazzo essendo stato tre settimane senza piu

comparire; i prigionieri al suo ritorno il domandarono, se ci

fosse stato nulla di nuovo. Nulla, rispose, salvo che e morto

il santo: quindici giorni fa, fu condannato a essere strozzato

e bruciato. Richiesto chi fosse cotesto santo, rispose : Mah !

non lo chiamano altrimenti che il santo, il Gesuita santo. l

Ancor gran tempo dopo, sovente vedeansi di notte nella

piazza del Roclo gruppi d'uomini e di donne, preganti sul luogo

del supplizio ed invocanti il Martire. E per le bocche del po-

polo correva il detto del venerando P. Baldassarre, celebre a quei

di in tutto il Portogallo per 1'eminente santita della vita. Tro-

vandosi egli in Lisbona nel 1761, davanti a numerosa adunanza,

e interrogato che cosa ei pensasse del Processo contro il Ma-

lagrida, che messo a stampa andava per le mani di tutti, ri-

spose: Che cosa vogliono, signori miei, che io senta di questo

Processo e di questo Reo? Dico solamente, che a prove, come

queste, Iddio non mette giammai, se non se i suoi piu gran

servi, quale certamente si era il Santo Padre Malagrida.
2

Ma a Roma soprattutto la morte del Malagrida venne ono-

rata del titolo che le si addiceva; e cio per bocca medesima

del Ponteflce Clemente XIII, il quale, inteso il racconto della

tragedia di Lisbona, esclamo: Ecco che la Chiesa di Gesu

t'risto conta ne' suoi fasti un nuovo Martire! E voile che se

1
CABATON, Documents inedits etc. Vol. IX, pag. 107.

2 II Buon Raziocinio ecc. pag. 88.

Serie XIII, ro/. IX, fasc. 906. 43 7 marzo 1689.
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no illustrasso la memoria con un Ritratto, accompagnato (Tuna

lunga e magnifica Iscrizione, la quale comincia : Apostolicus e

Societate Jesu vir, natione Italus, vitae sanctitate, rebus gestis,

miraculisque clarissimus: e dopo rammemorati i fasti del suo

Apostolato nell'America e in Portogallo, conchiude con quelli

del suo martirio, dicendo: Veluti quietis publicae perturbator

urbe pulsus primum, Mox impide contra regem coniurationis

arcessitus, Postremo violatae religionis lege damnatus, Publico

tamen omnium iudicio absolutus, Inter bonorum lacrimas et

praeconia, fllatam iniuste necem pie fortilerque excepit,

Ulyssipone, die XXI septembris, anno Domini 1761, aetatis

suae 72, Post annos prope 40 Lusitaniae saluti unice im-

pensos
]
.

A compiere ora la nostra breve istoria del Malagrida, ri-

mane che aggiungiarao un cenno sopra la fine del suo perse-

cutore e carneflce, il Pombal. Egli sopravvisse 21 anno alia

sua vittima: ma gli ultimi anni gli corsero terribilmente amari.

Appena il Re Giuseppe fu colpito, sul cominciare del 1777, dal

morbo che in breve spazio lo trasse (24 febbraio) alia tomba;

Tastro del gran Marqu&s, come chiamavanlo, impallidi e pre-

cipito. Salita al trono la Regina Maria I col consorte D. Pedro,

il Pombal dovette dimettersi da ogni ufficio: e subito fu da

ogni parte uno scoppio spaventoso d'ire, di accuse e di ven-

dette contro il crudele Ministro, che avea per tanti anni tiran-

neggiato ed oppresso la nazione. II Consigliere di Stato, Fran-

cesco Coelho de Silva, interpretava i sensi di tutti, quando nel

Discorso, tenuto in nome di tutti gli Ordini dello Stato alia

nuova Sovrana, il 13 maggio, sulla gran piazza di Lisbona,

dinanzi a immense popolo, esclamava : Versano ancor sangue

le ferite che aperse nel cuore del Portogallo quel despota illi-

mitato e cieco, che ora finiam di soffrire. Fu egli nemico per

sistema deH'umanita, della religione, della liberta, del merito,

della virtu. Popolo le carceri e i presidii del fiore della no-

bilta del regno; vesso il pubblico e lo ridusse a miseria; per-

1

MURY, pag. 260; Cf. CARAYO.V, Documents inedits Vol. IX, pag. 106.
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dette il rispetto all'autorita pontiflcia e vescovile; depresse la

nobilta, infetto i costumi, pervert! la legislazione, e governo
lo Stato con uno scettro di ferro e nella maniera la piu gra-

vosa che abbia mai veduto il mondo. l

Un del primi atti della Regina Maria fu di aprir subito le

carceri di Stato; e ne sbuco fuori una torma di circa 800 pri-

gionieri d'ogni classe; fra i quali, il venerando Vescovo di

Coimbra, e molti signori di primaria nobilta, e un centinaio

di Gesuiti: tutti in cosi lacero e squallido stato, simili piu ad

ombre che ad uomini vivi, che il popolo a tale spettacolo co-

mincio a gridare furiosamente : Morte alMarchese! e guai a

lui, se fosse a quell'ora capitato nelle lor mani! Ma il numero

delle vittime del Pombal era stato a gran pezza troppo piii

spaventoso. I tre Giudici deputati dalla Regina a ricevere i

ricorsi contro il caduto Ministro, traendone il conto, il tro-

varono ascendere flno a 9640 persone: fatte morire, o gittate

a marcir nelle carceri e fortezze, o mandate in lontani esilii:

e di questo numero, ben 3970 furono riconosciute per indu-

bitatamente innocenti. 2

Per ordine altresi della Regina, e ad istanza degii eredi e

nipoti dei condannati; il gran Processo del 12 gennaio 1759

contro il Duca d'Aveiro, i Tavora e gli altri pretesi regicidi,

fu sottoposto alia revisione di uno special Tribunale, presie-

duto da tre Segretarii di Stato, e composto di tre Commissarii

regii:e dopo sei mesi di severo esame, ai 3 d'aprile del 1780,

il Tribunale con voti unanimi dichiaro solennemente : Che tutte

le persone, morte o tuttor viventi, le quali erano state giusti-

ziate, o messe in carcere, per la Sentenza del 12 gennaio 1759,

et*ano INNOCENTI. Ora, in questo novero erano compresi anche

i Gesuiti, che sopra nominammo, e a capo d'essi il Malagrida;

Finnocenza dei quali, gia da tutti tenuta per indubitata, ebbe

1 Osservazioni sopra I'Istoria del Pontificate di Clemente XIV, scritla dal

P. A. Theiner (del P. GIUSEPPE BOERO d. C. d. G.), Vol. I, pag. 44 (2
m ediz.

Monza, 1854).
2 Osservazioni teste citate, pag. 48

; CARATOX, Documents inedits etc. Vol. IX,

pag. 254.
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|iicl di uiia giuridica e solenne conferma; e vi si aggiunsc,

nel 1781, una Lettera della Regina Maria al Pontefice Pio VI,

in cui Sua Maesta Fedelissima protestava, esser Ella intora-

mente persuasa delTinnocenza dei Gesuiti l

Finalmente, il Pombal medesimo fu dalla Regina, mossa

a cio e dal proprio senso di giustizia e dal grido pubblico,

sottoposto a Processo
;
ed avendo questo recato in evidente

luce tutta 1'orribil serie de' suoi delitti, egli fu, con Sentenza

dei 16 agosto 1781, condannato a morte: se non che la So-

vrana, sia per compassione all' eta ottuagenaria del reo, sia

principalmente per rispetto alia memoria del proprio genitore

il Re Giuseppe, del cui nome il Pombal si era sempre fatto

astutamente scudo, commutogli la pena capitale in esilio per-

petuo nella sua terra di Pombal. Nel corso di quel Processo,

egli, stretto ormai da ogni parte dalP evidenza delle prove,

confesso, fra le altre cose: Dichiaro, che ho avuti sempre i

Gesuiti per uomini savii, buoni e utili al regno. Dichiaro che

quanto eseguii con essi, lo feci per ordine dei Ministri di

Spagna e di Francia, specialmente del Choiseul, ecc. Dichiaro

che ebbi sempre per santo il P. Malagrida: in prova di cio

conservo una sua lettera. Dichiaro, che avendo fatto fare un

interrogators al P. Malagrida per mezzo di due Religiosi, dei

quali uno vive ancora, questi deposero che lo trovarono in-

nocente, che nelle sue risposte manifestava un giudizio sano,

e che conservava piii fresche ancor di essi le specie teolo-

giche.
2

Oltre poi a questo Processo pubblico e generale del suo

Ministero; altri circa 40 processi gli furono al medesimo tempo
intavolati contro da privati, per danni, estorsioni e ruberie.

Condannato percio dai giudici a grossissime restituzioni; egli

ebbe a patire in quell' enorme tesoro di ricchezze, che aveva in

1 CAHAYOX, ivi, pag. 298-199.
*

Riitretto del Processo, fatto a Sebastiano Carvalho marchese di Pombal,
cavato dairoriginale medesimo, e mandato da Lisbona a Roma nel setteil>r<'

dfl 4782. Yedi 1

'

.-ippendice alle Oxwrrazioni sopra citate del BOERO, nel vo-

lume II, pap. **i-*:'.'J.
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tanti anni ammassate, una ferita profonda : ferita al cuor di

iui piu dolorosa che non 1'infamia di pubblico ladrone. E
taentre in Lisbona ferveano cotesti processi, ecco giungere

da Goa im vascello cori 19 casse, indirizzate all'ex-Ministro;

tutte piene di gioie, ori e argenti e arredi preziosi. Erano il

frutto del sacrilege spogliamento, da Iui comandato, del se-

polcro di S. Francesco Saverio; il santuario piu venerato che

fosse in tutte le Indie orientali, e rispettato dagli stessi eretici

ed idolatri. Interrogate il Pombal sopra tal provenienza, ebbe

fronte di rispondere : Aver egli fatto venire in Portogallo quei

tesori, affinche non cadessero in mano agT infedeli. Ma la Re-

gina Maria, ben intendendo dove fossero i veri infedeli, fece

immantinente ripartire per le Indie e restituire alia tomba

del Santo Apostolo intieri i suoi ornamenti: come poco in-

nanzi ella avea a S. Ignazio e a S; Francesco Borgia resti-

tuito gli onori del culto consueto; stato gia abolito dal Pombal

nel 1775, col far cancellare dal Breviario e dal Messale, per

tutto il regno, il nome dei due Santi, da Iui scanonizzati

perche Gesuiti '.

II Pombal mori nel suo esilio, il di 8 maggio 1782, in eta

di 83 anni; dopo una lunga malattia, che copertolo tutto di

schifosa lebbra, 1'avea reso orribile a vedere, e insopportabile

agli stessi domestic!. E mori impenitente; respingendo con

reciso rifluto gli ultimi Sacramenti e ogni conforto della

Chiesa 2
. I Padri Francescani volean portarne il cadavere alia

1 CARAYOX, Documents inedits Vol. IX, pag. 303, 189; 622-263. II furore,

Verainente nianiaco, del Pombal contro i Gesuiti giunse a tale, che nel me-

desiino anno 1775, cioe due anni dopo la soppressione generale della Com-

pagnia, e sedici anni dopo la sua cacciata dal Portogallo, promulgo un De-

creto, che comandava sotto gravi pene a tutti i sudditi de!la Corona, di

qualsiasi classe e dignita, religiosi e secolari, di brudare tutti i libri, s/rittl

da Gesuiti. Vedi il CAHAYOX, ivi pag. 188. .

- II Pombal apparteneva alia Massoneria ; da Iui conosciuta a Londra e

in Germania, e dalla Germania importata in Portogallo. Una tradizione

costante attrilmisce al marchese di Pombal la fondazione della prima Loggia

regolare in Lisbona, modellata sopra quelle ch'egli avea vedute in Alema-

gna. <ksi scrivea da Lisbona, il P. Delvaux, nel maggio 1833. (GAKAYO.\,
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Chiesa parrocchiale ;
ma tutto il popolo si oppose, non volendo

uno scomunicato in Chiesa. Gli amici del defunto chiesero al-

lora che si trasportasse ad Oeyras, nel magniflco sopolcro che

egli ivi si era preparato: ma il marchese di Vfllanova, Mi-

nistro e Segretario di Stato, non voile mai concederne la per-

mission e. Tuttavia, sperandosi sempre di ottener dalla Regina,

quando che fosse, cotal permesso ;
fu rinchiuso intanto in una

bara coperta di un misero drappo nero, e deposto all'ingresso di

una cappella della Chiesa dei Francescani di Pombal. Quivi il

cadavere, sempre attendendo la sepoltura, rimase dimentico

(cosa strana!) per quasi mezzo secolo cioe dal 1782 fino al 1829,

quando i Gesuiti (secondo la profezia fattane dal Malagrida)

rientrarono in Portogallo, accolti dappertutto a grandissima

festa e come in trionfo. II P. Delvaux, loro Superiore, passando

per la terra di Pombal, ricordossi del gran Marqu&s; e sot-

traendosi un tratto alle ovazioni del clero e del popolo, recossi

a pregare su quella bara, e celebro la Messa pel riposo de!7

1'anima del Pombal, corpore praesente
3

. Ultima vendetta dei

Gesuiti contro il piii feroce nemico che forse abbiano mai

avuto al mondo; ma vendetta degna dei fratelli del santo

martire Malagrida.

Terminiamo, col trascrivere qui per intiero la classica

Iscrizione, dettata dal ch. P. Antonio Angelini d. C. d. G.^

della quale, come da principio dicemmo, si adorna il nobile

monumento, che al P. Malagrida 6 stato teste eretto nella

Chiesa di Menaggio, sua patria. Ella e del tenore seguente:

Documents inedits, etc., vol. XIX, pag. 391.) E quando il Pombal, nel 1772,.

riformo a suo senno 1'Universita di Coimbra, vi insedio parecchi Professori

massoni. Altri hanno scritto, e con qualche buon fondamento, che egli fosse

un Giudeo bello e buono, e che tale si mantenesse in cuor suo lino all 'ultimo.

Ma forse il vero si e, che egli non ebl>e mai niuna religione ,
e come da

ateo era vissuto, da ateo mori.

3 CARAYON, Documents inedits, etc., Vol. IX, pag. 306-307; cf. Vol. XIX,

pag. 393 ; MURY, pag. 269 ; CRKTI\EAI>JOLY, Histoire de la Compagnie de

Jesus, T. \, pag. 209.
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LA MOSTRA VATICANA

L' ITALIA MERIDIONALE

fContinuazione dell'articolo inserito nel quaderno 905).

Caserta. Questa citta e diocesi puo giustamente gloria rsi

di essere stata una delle prime d* Italia a spedire le sue of-

erte al Pontefice, tra le quail primeggia un magnifico conopeo

a opera di fmissimi ricami d'oro e d'argento, raffigurantc i

simboli dell' Eucaristia, lavoro e dono di nobilissime dame
;

non che un calice d' argento massiccio con la coppa d'oro co-

ronata di nove stemmi, parimente in oro, dono di M.r Yescovo

De-Rossi e del suo clero.

Gaeta e Castel a mare di Stabia. La prima attrae gU

sguardi col suo superbo paliotto reticolato d'argento a sovrap-

poste d'oro, nel cui campo splende il S. Cuore di Gesu, coro-

nato da simbolici medaglioni e chiuso in una grandiosa cornice

di metallo dorato. La seconda attira auch'essa ratteiizione dei

riguardanti con la sua barchetta lunga circa 4 metri, e larira

un metro e mezzo, di forma snella e leggiera, corredata di

tutto il bisognevole a navigare e con semplicita e grazia guer^

nita; per nulla dire degli altri donativi, quali sono una statua

gigantesca in gesso rappresentante Leone XIII, oiferta dalla

Societa cattolica; un quadro di S. Michele a trapunti di lana

dono di M.r Vescovo
;
arredi sacri bellamente ricamati e bian-

cheria di Chiesa, lavoro e dono di parecchi monasteri ed istituti.

Lecce e Castellaneta. Fra gli altri doni di Lecce meritano

speciale menzione un grazioso calice di nuova foggia, il cui

piede e formato da due fusti di vite intrecciate insieme, coi

loro grappoli in argento dorato, e due statuette di bel lavoro,

1'una rappresentante S. Leone e 1'altra S. Gioacchino. Tra quelli

poi di Castellaneta spiccano pregevolissimi ricami su para-

menti sacri, e sovra un bel quadro rappresentante la Madonna

di Pompei, e tutt'intorno ad essa i simboli della passione.
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Acerenza e Matera. Felice pensiero fu quello di M. r Ar-

civescovo, il quale volendo eternare la memoria deirarbitrato

di S. S. nella questione delle isole Caroline, mandolla scolpire

in bronzo dal valente artista spagnuolo signer Felice Ferrer;

per fame poi un gradito presente al Santo Padre. Campeggia
in mezzo al gruppo la figura di Leone XIII, maestosamente as-

sisa in trono, con la destra stesa verso il principe di Bismarck

e la sinistra verso il signor Canovas del Castillo in atto di

porgere a ciascuno di loro copia del documento diplomatico,

che contiene la decisione della lite. Dietro a questo gruppo

veggonsi in iscorcio le figure dell' Imperatore di Germania e

del Re Alfonso di Spagna, che stringonsi amichevolmente la

destra; e in fondo al quadro a man ritta una guardia sviz-

zera e un cavaliere di cappa e spada, ed a manca il Cardi-

nale lacobini Segretario di Stato, un altro prelato e tre Missio-

narii Cappuccini destinati ad evangelizzare gP isolani delle

Caroline.

Sul capo al Pontefice aleggiano le simboliche figure della

Religione e della Sapienza che guidaronlo nel dettare la sen-

tenza, con cui Egli pose termine alia gran contesa.

Aversa. A un esimio cultore e mecenate delle lettere,

qual e Leone XIII, ben si addice il dono degli Aversani, che

e uno scrittoio in legno di ngce di stile bizantino, lungo un

metro e mezzo e largo quasi due cotanti. II seggiolone, foggiato

sugli antichi modelli, ha una spalliera altissima, leggiadramente

ornata di modanature, che danno risalto allo stemma ponti-

ficio campeggiante tra due rami d'olivo, con la tiara coro-

nata di raggi in mezzo al dossiere. Tanto il sedile che la spal-

liera sono vestiti di una pelle stampata a rabeschi, fogliami,

fiori, frutti e genii alati. II tavolo dello scrittoio, o la ribalta,

presenta nello spianato una carta topografica della diocesi

di Aversa intarsiata di legni a varie tinte, ed e circondata

d* un' alta sponda intagliata a fiorami, a fregi e capricci di bel

disegno. Ne adornano la fascia medaglioni con figure simbo-

liche; e sotto a quella vaneggiano parecchie nicchie, in cui

posano le statue in legno de' SS. Pietro e Paolo, di due Yescovi
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e Dot tori della Chiesa, di S. Tommaso <TAquino e di S. Fran-

cesco d'Assisi. In mezzo a queste campeggia sul davanti un

quadro, parimente in legno, rappresentanfe con simboliche fi-

gure, a quanto pare, i trionfi della fede.

Sorrento. Chi non conosce i lavori d' intaglio e di tarsia

in legno degli industri Sorrentini? Tuttavolta per quanto siam

ausati a vederli, ci recano gran maraviglia quelli che contem-

pliamo nella Mostra
; perchfe sono una vaghezza, un amore, una

fioritura d'arte ben degna di decorare la cappella del Papa.

Tal & fra gli altri un superbo inginocchiatoio di ebano, intar-

siato di avorio e di legni di gentilissima grana, disposti a di-

segno a divisa di varie tinte, acconce a rappresentare nel loro

insieme figure, emblemi e paesaggi. A capo dell' inginocchiatoio

6 un crocifisso d' avorio, e sottovi lo stemma papale, sorretto

da due angioletti di leggiadrissime forme. Sul piano delFap-

poggiatoio veggonsi rappresentate in tarsia due scene della pas-

sione, cio 1'agonia di N. S. nelPorto, e il calvario con le tre

croci e le pie donne, che da lungi contemplano il crocifisso

Signore. Ai quattro angoli sono scolpite a tutto rilievo quattro

cariatidi di gentilissimo aspetto; e vaghi intarsii e graffiti in

avorio, rappresentanti i misteri della passione, fregiano tutto

intorno il sottosquadro della cornice. Le due facce dell' inginoc-

chiatoio sono adorne di scudetti <V avorio,in cui veggonsi sculti

a mezzo rilievo i ritratti di varii Vescovi e Papi; e sotto a

quelli, targhette, parimente in avorio, che portano incise le

opere piu memorabili del presente Pontificate. Queste sono

intramezzate da intarsii romboidali di un legno giallognolo

rappresentanti varie figure, e tutf intorno inghirlandate da fe-

stoncini sorretti da graziosi puttini, gli uni e gli altri in avorio.

Sul davanti spicca in uno scudetto, che sovrasta la cornice,

il ritratto del Papa: e ai lati, lungo i pilastrini, lustrano le scul-

ture della Vergine del rosario, di S. Giuseppe, di S. Tommaso

d'Aquino e di S. Francesco d'Assisi.

Nel riquadro, o specchio di mezzo, campeggia un bel lavoro

di tarsia a piu legni, raffigurante il globo terracqueo circon-

dato da una fitta nebbia, la nebbia dell' ignoranza e dell'errore,
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su cui la colomba, simbolo dello Spirito Santo, manda dall'alto

un raggio di luce; mentre il Ponteflce ritto in pie, e con la

mano distesa verso il globo, 6 in atto d'invocare sul mondo

la luce di Dio con quelle parole Veni sancte Spiritus, et

emitte caelitus lucis tuae radium. Nulla poi diremo, per

non dilungarci d' avvantaggio, d
3 un altro bel lavoro in tarsia,

qual e un grazioso leggio ornato di un simbolico gruppo, rap-

presentante Leone XIII in atto di fulminare d'anatema 1'idra

a tre teste, cio& la setta anticristiana, che serpentosa e infel-

lonita contro di lui si rivolge, e con occhio truce lo guata.

Lecce. II dono di questa citta e diocesi un gruppo,

che rappresenta Gesii Cristo coronato di gloria in atto di scen-

dere dal cielo per affldare a Leone XIII il governo del suo

gregge. Bella 6 la flgura del Redentore arieggiata a maesta

ed atteggiata a comando; la quale par ripeta quel Pasce agnos

meos, che gia disse a Pietro, e che dallo scultore venne incisa

in una bandinella svolazzante, sostenuta da uno de
1

due an-

gioletti sorreggenti lo stemma papale. Ben atteggiata altresi

la flgura del Ponteflce, nel cui volto peraltro non si ravvi-

sano troppo le vere sembianze di Leone XIII
;
e sculti a ma-

raviglia i quattro agnelletti in atto di correre incontro al loro

Pastore. Cotesto gruppo in cartapesta colorita al naturale, e

lavoro del Signor Giuseppe Manzo di Lecce.

Mileto. II degnissimo Vescovo di questa citta ha deposto

a pie del Santo Padre una sua ricca offerta di cinquanta metri

di flnissimo damasco della rinomata fabbrica del signer Luigi

Bianchi di Catanzaro, accompagnandola con altre offerte dei

suoi diocesani; tra le quali primeggiano una tovaglia d' altare

guernita di balza d' argento, a opera di leggiadri festoni e

fiorami, dono della Pia Associazione dell'Adorazione Perpetua

di Polistena, e un velo ricamato in seta e oro sovra un bel-

lissimo disegno della nobile donzella Caterina de'Baroni Tac-

cone-Gallucci.

Taranto. Niun visitatore della Mostra Vaticana puo pas-

sare innanzi alia sezione di Taranto senza soffermarsi a va-

gheggiare quella stupenda collezione di conchiglie marine, uni-
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valve o bivalve di ogni generazione, d'ogni loggia, d'ogni

smaltq e d'ogni tinta: le une ripartite per serie, classi, ordini

e fainiglie, in acconci quadrotti a mo' di scacchiera
;

le altre

aggruppate insieme o disposte a regola d'arte e in guisa da

raffigurare piante, flori, fluini e via dicendo. Tra questi grazio-

sissimi disegni ammirammo un paesaggio a rilievo e un altro

in piano, amendue formati da microscopiche conchigliette di

svariatissime tinte con inflnita pazienza trascelte e collegate

insieme, tutto in acconcio a riprodurre una perfetta imagine

dei tanti e diversissimi oggetti contenuti nella prospettiva di

un paesaggio. Ma quel che ci parve anche piii maraviglioso%

perche piu raro, si e un tappeto di metri 2 'per 1,50, tessuto

di finissimo bisso, con a lato parecchi campioni della rara con-

chiglia, onde questo generalmente si estrae. II prezioso tappeta

e opera delle signorine Marasco, e dono di S. E. Mr
lorio,

Arcivescovo di Tarauto. Ad apprezzarlo, come si conviene*

basti il sapere che il solo bisso, senza contare la lunga ed im-

proba fatica del lavorarlo, monto in mille e dugento lire. Ne

e da fame le maraviglie; perche la Pinna nobilis (Linn.) donde

specialmente si cava, oggi scarseggia ne' paraggi di Taranto
j

ed e cosa assai malagevole il poterla distaccare, senza rom-

perla, dagli scogli sott' acqua, a' quali tiensi tenaceinente af-

ferrata. Nulla poi diremo di quel tanto di tempo, di spesa e

di fatica che costa la sua preparazione; perche di questa gi&

corre una breve notizia a stampa, data avvisatamente in luce

a fine di richiamare, se e possibile, in vita un ramo d'indu-

stria, che in altri tempi era una fonte di ricchezza pei Tarentinu

Cosenza Tra gli altri doni ha regalato a S. S. un su-

perbo cuscino con lo stemma papale a gran rilievo in oro e

con le corone del triregno imperlate e ingioiellate ;
e un gran

quadro a olio rappresentante il Papa col suo buon angelo

a lato, il quale additagli il globo terracqueo, su cui la fl-

gura della Religione posa coll' una mano il libro degli Evan-

gelii e sorregge con 1'altra la croce. Nobile e il concetto, bella

la composizione del quadro, fedele il ritratto del Ponteflce e

celeste la faccia e la posa dell'angelo, che mi flguro sia S. MU
chele Arcangelo, protettore della Chiesa.
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Allamura ed Acquativa Ci rappresentano S. Michele

in un finissimo ricamo in seta, uno de' piii vistosi quadri di

questo genere che abbellino la Mostra vaticana; e Ponle-Corr<>

un antico quadro di egregio pennello rafflgurante Cristo risorto.

Quest'ultima citta e anche Aquino-Sora mandarono a S. S. bei -

campioni di carte fiorate di diverse ragioni; e Afarsi una cassa

piena di vestimenta e calzaretti per gli Asili d'Infanzia.

Nicotera e Tropea, Bari, Avellino, Monte Vergine, Cava del

Tirreni, Aqui, Muro, Acerra, Melfi e Rapolla, Castellammare,

Trani, Barletta, Amalfi, Cariati, Sant'Agata de' Goti, Calri.

Teano, Gallipoli, Nola, Oria, Capua. Tutte queste citta

hanno pagato il loro tribute di flliale affetto al Santo Padre, con

presentargli ogni fatta di sacri apparati, di calici, pissidi, osten-

sori, quadri, tessuti indigeni, ricami in seta, oro, argento, pizzi

e merletti per camici e tovaglie d'altare, e quant' altro al culto

cattolico si attiene : ma che noi, sopraffatti dalla copia de' doni,

spinti a passar oltre dal lungo cammino che ci resta a per-

correre, e anche a fine di risparmiare ai nostri lettori la stan-

chezza e la noia di tante ripetizioni, ci rimarremo dal parti-

colarizzare.

Pero, se abbiamo dato sufficiente luogo nella nostra rivista

ai doni delle citta napoletane, ragion vuole che non lasciamo

nel dimenticatoio quelli della Sicilia, tanto piu che non pochi

di questi avanzano per ricchezza o artistico pregio la maggior

parte delle offerte delle altre citta delF Italia meridionale.

Palermo. La Citta di Santa Rosalia non si fe'davvero vin-

cere della mano dalle citta sorelle in tributare al Papa Fomag-

gio delFardente sua fede e della sua devozione verso la Cat-

tedra di Pietro.

W e prova lo slancio con che i cattolici di quella citta, in-

cominciando dal signor Vincenzo Palizzolo-Gravina, Barone di

Romione, concorsero ad arricchire la raostra de
3
donativi de-

stinati al Pontefice; tra quali ci bastera rammentare un ricco

Messale di Ratisbona, dono dell' Effio Cardinale Arcivescovo Ce-

lesia
;
un superbo paliotto a opera di leggiadrissimi ricami in

oro, incorniciato di bronzo dorato, in mezzo al quale posa
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1'agnello circondato da nubi, egregiamente imitate con fili mi-

schi d'argento e di seta violacea, offerto dalle Dame della no-

l>ilt& palermitana; una cartella d'argento stupendamente ce-

sellata, in mezzo a cui campeggia in delicata miniatura il

Santo Padre in atto di benedire Palermo, dono del Circolo della

Gioventu Cattolica; per tacere de' vasi ed arredi sacri, della

biancheria da Chiesa, delle collezioni di opere sacre, letterarie

e musicali, e perfino di prelibati vini e di squisite confetture.

Catania. Molti e splendidi sono i donativi della religiosis-

sima citta di S. Agata, tra quali primeggia uno stolone papale,

per ventura il piii prezioso e il piu bello di quanti adornino la

Mostra vaticana. Esso e tessuto di una rete d'oro a sovrapposte

parimente d'oro, rappresentanti i simboli e gli imblemi del Su-

premo Pastore della Chiesa, dove un leone rampante, una

palma e un sol nascente, dove un branco d'agnellini che dis-

setansi a una sorgente, in questa parte manipoli di spighe e

grappoli d'uva, in quella la colomba simboleggiante lo Spirito

Santo e il nome santissimo di Maria; e dall'una e dall'altra

banda la croce e lo stemma pontiflcale. Cotesti ricami a so-

prarriccio d'oro sono maestrevolmente condotti, e con grande

sfoggio imperlati e ingemmati di grosse amatiste di limpidis-

sim'acqua. Un altro squisito lavoro, somigliante al precedente

in tutto, fuor che ne' simboli, e un'altissima frangia da ricin-

gerne la tovaglia dell'altare, in cui sulla rete d'oro risalta il

candelabro del tempio di Gerusalemme e altre figure acconce

a significare il tempio, 1'ara e il sacriflcio della nuova legge.

Bellissimo lavoro, benche di un genere assai diverso, e altresi

una croce formata con la lava dell' Etna ne'varii periodi delle sue

eruzioni dai tempi preistorici flno a noi, i quali periodi sono

distinti da sette dischetti per ordine cronologico numerati.

Tanto i dischi che i bracci della croce sono foggiati di la-

mine sottilissime e trasparenti ;
il che torna piu visibili i mi-

nerali cristalizzati, di cui le lave e i basalti etnei sono composti.

Prezioso dono di Catania e altresi un tavolinetto intarsiato di

pietre dure e di marmi preziosi, disposti a disegno in due mo-

saici, rappresentanti, Y uno la veduta dell' Etna e di Catania,
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di una bella collezione di mineral! eruttati dalF Etna, di una

graziosa statuetta in argento di S. Agata, di un quadro a olio

del giovane Sacerdote Tullio Allegra, di un magniflco osten-

sorio, e di vasi e paramenti sacri assai ben lavorati, che ab-

bellano la mostra catanese, forse la piu ricca delFItalia meri-

dionale.

Ma di un pregio anche maggiore per F importanza storica

e religiosa a un tempo e il gruppo dei doni segnati coi numeri

14, 15, 16, 17, 18, relativi a varii episodii delFultima eruzione

dell
1

Etna nel 1886, un dei quali fu il solenne trasporto del

velo taumaturgo di S. Agata da Catania a Nicolosi, ch' era

il punto piu minacciato; e un' altro, il prodigioso arrestarsi

degli accavallati e ruggenti marosi di fuoco a pie di un ora-

torio detto degli Altarelli, ove sono tre affreschi e tre altari

consacrati ai Santi Protettori di Nicolosi, oratorio riguardato

da que'popoli come il loro palladio, e dove era stato poc'anzi

esposto il miracoloso velo della Yergine e Martire Catanese.

Non possiamo chiudere questa breve rassegna senza fare

eziandio menzione di una bellissima incisione in rame del va-

lente Di Bartolo, dono personale di M.r
Arcivescovo, e di uno

stupendo lavoro tipograflco del Galatola, offerto dal Clero.

L' incisione rappresenta il Santo Padre assiso in atto di fir-

mare una petizione. II ritratto del Ponteflce e somigliantissimo

al vero, Faria del volto viva e parlante, naturale la movenza

della persona, condotto a maraviglia il panneggiamento; il tutto

insomnia degno di quelFegregio incisore, che e il Signer Di Bar-

tolo, uno de' migliori artisti che vanti F Italia. Ne men degno

d'ammirazione e di lode e il lavoro tipografico, contenente un

nobile indirizzo al Santo Padre in foglio di massimo formato

e in carattere detto lapidario anlico, e il superbo riquadro

che F incornicia, tutto messo a graziosissimi fogliami, puttini,

festoni, uccelli, grotteschi e capricci d'ogni fatta, profllato d'oro,

colorito di dieci tinte diverse, bellamente armonizzanti insieme,

e fregiato delli stemmi del Papa, delFArcivescovo e di Catania.

Messina e Marsala. La prima sfoggio in offerte di calici
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e di pissidi, la piu parte cesellate e guernite con leggiudria;

e la soconda ott'ri un gioiello di tempietto in argento di stile

greco romano con le basi e le cirnase delle colonne indorate,

coperto da una cupola parimente d'argento a squame e ter-

ininato da una piccola rotonda sormontata dalla croce e cir-

condata di argentei colonnini con le loro modanature dorate.

Dentro al tempietto vedesi genuflessa accanto a un pozzo

una statuetta di S. Bernardino, da non confondersi col Senese;

il quale tiene in mano una efflgie sculta della Vergine col

divin pargoletto in braccio, ch'egli estrasse dal pozzo ed espose

alia pubblica venerazione. La statuetta del Santo, a quanto ci

assicurano, e d'oro massiccio, come pur di lamina d'oro e il

pozzo, e cesellata in oro 1'imagine di Maria. II prezioso dono

e chiuso in una custodia di bellissimo stile, foggiata di scelti

legni a divisa di varie tinte sovrapposti a guisa di cordonata

e digradanti a ragione del salire.

Adreale. I visitatori della Mostra quando giungono in

faccia ai doni di questa citta, fanno sosta ai passi, esclamando

maravigliati: bello! ricco! stupentfo! Qual 6 la cagione di tanta

lor maraviglia? Un superbo tabernacolo, la cui ricca ed ele-

gante struttura costo diecimila lire.

Esso e in metallo dorato, di forma rotonda, oltre ogni dire

svelta e aggraziata, tutto messo dentro e fuori a fregi d'ar-

gento, sorretto da colonnini scanellati, che restremano con

molto garbo, e sono ornati su pel fusto di argentei fogliami,

e sovra i capitelli di graziosi angioletti, anch' essi d'argento,

posti a sedere con in mano eucaristici emblemi. La porticina

del ciborio, girante sovra se stessa, fregiata di un bel gruppo
di figurine in argento a rilievo su fondo dorato

;
ed e sovra-

stata da un superbo baldacchino a larghe frange pioventi, ce-

sdlate in argento e filettate d'oro. II gruppo rappresenta il

<divin Salvatore nell'ultima cena, tenente nelTuna mano il calice,

iK'll'altra il pane consacrato, in atto di porgerlo a Pietro e a

un altro discepolo (forse Giovanni) a' suoi piedi genuflessi.

Siractwi, CaUagironf, Cefalii, Xolo, (l/ryc/i/i, Nicosia e

Trripani Concorsero a gara ad accrescere la ricchezza e lo
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splendore degli oggetti di culto offerti al Papa; de' quali pero

per non ripeterci, qui ci passeremo, notando solamente che i vasi

sacri offerti da Siracusa sono notevoli per lavori di cesello e

di smalto
; gentile il ricamo in bianco, alto sopra un metro, e

con in mezzo lo stemma del Papa e bellissimo il gruppo in

terra cotta rappresentante i cappuccini in atto di dispensare

la minestra ai poveri, Funo e Faltro grazioso presente di Cal-

tagirone; pregevoli le pianticelle di corallo, offerte con molti

altri doni da Girgenti; e degno anch'esso di menzione il gi-

gantesco busto del Papa in bronzo regalato da Noto.

Monreale. Tra gli arredi sacri offerti da questa citta e

diocesi ammirammo due magnifiche stole, Funa di stile bizan-

tino decorata di sacri emblemi ricamati in seta e oro ed im-

perlati; F altra di stile romano, illeggiadrita da gentilissimi

fiorami e dalli stemmi papali e della citta con le croci e le

corone ingemmate, e da emblemi e figure in oro a rilievo.

SARDEGNA

Cagliari, Bisarchio, Bosa, Ogliastro, Iglesias, non si ri-

masero da sezzo alle altre citta. piii sopra mentovate nel fare

omaggio al Vicario di Gesu Cristo coll'invio di molti oggetti

di culto
;
taluni de'quali assai pregevoli per bei lavori di ri-

camo e di cesello, che valgono ad attestare al Santo Padre

Fantica fede e la pieta de' Sardi.

Principato di Monaco - - Degna corona della mostra ita-

liana e il preziosissimo dono di S. A. il Principe Carlo, una

croce pettorale in oro smagliante di luce pei tanti rubini,

brillanti e smalti, ond' e abbellita, e leggiadrissima per le sue

delicate cesellature. E raccomandata a una collana di meda-

glioncini lustranti di figurine a smalto, in mezzo a' quali cam-

peggia quello in che e rafflgurato il divin Salvatore in atto

di consegnare al Principe degli Apostoli le chiavi del cielo.

M. r Vescovo di Monaco ha regalato un gigantesco vaso in

maiolica azzurra sormontato da un gruppo raffigurante N. S.

che porge al Papa nella Messa giubilare il calice e Fostia,

montre accanto al Pontefice posa un angioletto che ne sostiene

S'rie XIII, col. IX, fnsc. 906. 44 7 mat-zo 1888.
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la tiara. Coronano la bocca del vaso tre stemmi, del Papa, del

Principe e del Vescovo sorretti, ciascuno, da due angioletti; e la

base del vaso sei targhe incorniciate d'oro e portanti in auree

lettere sculti i nomi delle principal! virtu cristiane. Somigliante

a questo e il dono della citta, un gran vaso in porcellana

bianca, decorate anch'esso di statuette derate rappresentanti

N. S. al sommo; sotto angioletti con in mano emblemi reli-

giosi, e gli stemmi del Papa e del Principato di Monaco; in

mezzo al vaso due gran medaglioni, nelPun de' quali e raffi-

gurato il Ponteflce che celebra la sua Messa giubilare, nel-

1'altro il medesimo in atto di ricevere le offerte; e presso al piede

i busti di varii Santi, e qua e cola teste di serafini ed altri or-

namenti.

Anche i nobili alunni del Convitto di Monaco, diretto dai

Padri D. C. D. G. presentarono Sua Santita di una splendida

croce pettorale d'oro massiccio guernita di brillanti, in mezzo

a' quali dolcemente azzurreggiano cinque grandi zaffiri. La

collana, onde la croce pende, e anch'essa d'oro, graziosamente

foggiata a nastro. Ne paghi di questo bel dono, quei bravi

giovanetti offrirono altresi al Santo Padre un'anello d'oro, in

cui e incastoriato un zafflro di mirabile grandezza, coronato di

brillanti, e preso tra due leoni che ne formano il castone, gli

occhi de'quali flammeggiano di rubini.

AVVERTIMENTI
Allora che imprendemmo la rassegna de'doni offerti al Papa

dalle citta e diocesi italiane, molti erano stati solamente an-

annunziati, altri spediti, ma ancora giacenti nelle casse, ed

altri messi al posto, ma senza la targhetta che ne indicasse

la provenienza. II che debbe ascriversi non a difetto di attivita

nella Commissione incaricata di riceverli, distribuirli ed asset-

tarli nella Mostra, si bene all'inflnita moltitudine e varieta degli

oggetti, che vince ogni immaginazione, e al simultaneo arrivo

di centinaia di casse, che ogni di piu venivano scaricate in

Vaticano. Non dee pero recare maraviglia che nella nostra

rassegna abbianvi delle lacune, cui verremo per altro alia
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megiio riempiendo, quantunque ci faccia difetto un elenco degli

oggetti esposti, che ci serva di guida. Ripareremo anche megiio

in una nuova edizione alle involontarie omissioni; e intanto ci

limiteremo a quelle che paiono addimandare piii pronta ripa-

razione; e studieremci altresi di rettificare alcune notizie e

di rispondere a certe lettere anonime piene di lamenti, che ci

vennero dirette, avvegnache non siam usi di farlo che assai

di rado e per gravi cagioni.

E per farci da quest' ultime, parecchie persone, che vogliam

credere verso di noi benevole, deplorano che la Civilta Cat-

tolica abbia lodato certi donatori tinti alquanto di liberalismo,

e giunsero per fino a sussurrarci alForecchio che da qui in-

nanzi per avere i nostri encomii converra liberaleggiare. Piano

a ma'passi, carissimi censori, perche se valesse il vostro ar-

gomento, dovrebbesi anche inferire che per essere lodato dalla

Civilta Cattolica e d'uopo farsi protestante e perfln musulmano,

avendo noi ornato di lodi i doni dell'Imperatore di Germania,

della Regina d'Inghilterra e del gran Sultano. Eh via, chi non

vede che commendare il dono non e lo stesso che dare una pa-

tente di santo al donatore; e che puossi benissimo esaltare una

buona azione, qual e quella di rendere omaggio al Vicario di

G. C., senza per questo approvare in tutto il modo di pensare
e di agire di chi glielo tributa ? E poi, trattandosi di migliaia e

migliaia di oblatori, possiam noi avere conoscenza di tutti e

guardare al merito personale di ciascheduno?

Siamo anche accagionati di aver ecceduto nel magnificare

certi doni. Puo essere benissimo, ne di questa taccia ci sca-

gioneremo. Diciam solo che, quando trattasi di approvare e lo-

dare una buona azione, melius est abundare quam deficere,

e che nulla abbiam detto che non fosse conforme alle nostre

convinzioni.

Altri censori un po' meno arruffati ed arcigni verso di noi,

lagnansi solamente delPaver noi lasciato nel dimenticatoio il

nome di tanti oblatori o anche di borgate e parrocchie, che

pur hanno fatto del loro megiio per aggiungere lustro alia

Mostra vaticana. Dio buono! cojne fare a contentar tutti? A
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volere anche solo nominare tutti i luoghi e tutti i donatori,

che pur meriterebbero d'essere menzionati, non basterebbero

sei o sette volumi, grandi e gross! come il Dizionario <1H

Tommaseo. Poichfe e d' uopo riflettere che la Mostra e mon-

diale, e che noi abbiamo in animo di farla passar tutta sott' oc-

ehio ai nostri lettori, sebbene compendiata, anzi ridotta, din -in

cosi, a microscopiche proporzioni. Parvi dunque ragionevol

cosa pretendere da noi che discendiamo a tanti particolari?

Tuttavolta non lasciammo ne lascieremo in seguito di menzio-

nare tra i doni e i donatori quelli che per ragioni speciali ci

parra di dover nominare; come pure non ometteremo le ivt-

tiflche che ci venissero indicate. Cosi fin d' ora ci rechiamo

a dovere di rettificare la notizia da noi data nel quaderno
(.<^

a pagina 170, dove attribuimmo a Savona il bellissimo pali-

scalmo, che fu invece regalato da Varazze, della diocesi di

Savona, e da noi poscia descritto nel quaderno 904.

Accennammo parimente nel quaderno 903 a un reliquario

del Duca di Brunswich; ma poi sapemmo non essere quello

che una riproduzione di un'antica teca. Promettemmo di dare

notizia del ritratto del Principe Imperiale di Francia donato

dall' Imperatrice Eugenia ;
ma perchfe questo, per una ragione

assai facile ad intendersi, non apparisce nella Mostra, riman-

deremo i nostri lettori a quel brevissimo cenno che ne da, se

ben ci ricorda, Fegregio Osservatore Romano, facendoci sapere

che quel ritratto 6 cinto di una corona di viole foggiate con

ametiste, intramezzate da api d'oro e portata da un'aquila a

smalto con ali spiegate. Avemmo anche notizia, ma troppo

tardi per fame cenno nel quaderno 902, che 1'aurea penna

ingioiellata, onde viene tanto splendore all' argentea scrivania

degli Ufflciali deir antico esercito pontificio, e grazioso dono

dell' Infante D. Alfonso; il quale apparteneva al detto corpo.

Nel quaderno 904 a pagina 444 attribuimmo per errore ad

Imola il piccolo trono, che figura nella sezione delle oflerte

fatte dalle citta della Romagna; ma ora siamo certificati che

il gentilissimo dono e dovuto invece alia diocesi di Cesena,

e precisamente a Longiano, (Jove un zelante Comitato, di cui

e Segretario il R. D. Carabini, ne commise a perito arten'ce U
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lavoro e ne fe'le spese con danaro raccolto dalla pieta cittadina.

Nel raedesimo quaderno a pag. 432, facendo motto del bel-

lissimo orologio regalato dai Pensionati del Pontiflcio ministero

delle Finanze, mettemmo in mano ai quattro angioletti, assisi

agli angoli del telaio, gli strumenti della passione, ma poscia

graziosamente avvertiti dell'equivoco, osservammo megiio que-

gli emblemucci, e vedemmo che erano eucaristici. A vero dire

piccola differenza in se corre tra gli uni e gli altri, simboleg-

giando i primi il sacrifizio della croce, e i secondi quello del-

1'altare commemorativo del primo, ed egualmente si attagliano

al misuratore del tempo, avvisandoci che la vita nostra dev' es-

sere un continuo sacrifizio; tuttavolta per amore del vero, e

perche tale e il desiderio di chi ci fece gentilmente accorti

dell' abbaglio, rettifichiamo con piacere la notizia, e in una

ristampa daremo piii minuta contezza del dono.

NelFistesso quaderno, a pagina 442-443, parlando dei doni

di Faenza, attribuimmo il dono della magnifica stola ingem-
mata alle monache di Fognano, diocesi di Faenza

;
ma fummo

poi fatti accorti da S. E. Mons. Yescovo Cantagalli esser quello

lavoro e dono delle Dame Faentine e specialmente della C. Ma-

rianna Pettinati, nata Marolini, che la ricamo con tanta maestria.

Siam lieti di rendere alle pie Signore Faentine Tonore che e

lor dovuto Unicuique suum .

Fummo altresi avvertiti dal R. Parroco di S.ta Maria dei Servi

in Padova che il Dantino, di cui toccammo nel quaderno 902

a pag. 167, e bensi lavoro dei FF. Salmin, ma dono della detta

Parrocchia; la quale comprollo insieme coi tipi per offrirlo a

Sua Santita. II merito adunque delPofferta e tutto de" buoni

Parrocchiani, che pagarono in contanti il Dantino, rimanendo

tuttavia ai FF. Salmin sempre quello delF opera, vero capola-

voro di tipografia.

Ed ora veniamo ai supplementi, facendoci anzitutto dalla

citta di Roma. Ai doni gia da noi in parecchi quaderni men-

tovati aggiunger dobbiamo Fefflgie di S. Giuseppe col bambino

Gesii in braccio, stupendamente sculta in legno e ornata di una

cornice con somma finezza intagliata, lavoro e dono degli Arti-

gianelli di S. Giuseppe, diretti dai FF. Carissimi; una piccola bi-
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blioteca contenente in quarantacinque volumi tutte le opere del

comm. Paolo Mencacci scritte a difesa della Religione e dell
1

Apo-
stolica sede in 25 anni di studio e di lavoro

;
un' urna elegante

con dentrovi il bacino, il mesciacqua, e la bugia per servi/io

dell'altare, dono del Collegio Ghislieri; due lampadari di bel di-

segno e fattura, regalati dal signor Cesare Ceralli
;
un disco di

mezzana grandezza in mosaico, in mezzo a cui campeggiano

aggraziate figurine, lavoro e dono del signor Aristide Orlandi;

una cassa di medicine omiopatiche per uso de missionarii del

Prof. Ladelci; una bella croce da tavolino tutta in pietre dure

dei FF. Fabbi
;
una tabacchiera di diaspro legata in oro e va-

lutata in cinquecento lire, dono del Cav. Luigi Ugolini e del

signor Giuseppe suo fratello
;
un bellissimo quadretto, rappre-

sentante, a quanto pare, il servo di Abramo che abbattesi presso

al pozzo nella gentile Rebecca, egregio lavoro e dono del signor

Angelo Zoffoli; un grande quadro di S. Giuseppe col pargolo

Gesu in braccio, dipinto e regalato dal Prof. Silvestro Cappa-

roni; un grazioso acquarello, copia della Raffaellesca pittura

dell'assunzione e coronazione della Vergine in cielo; due qua-
drucci di bel disegno, dipinti e donati dal signor Fontana; un

finissimo cameo del signor Domenico Pascoli; una copia del

monumento degli Scipioni del signor Cesidio Grassi; il meda-

glione in nikel del signor Romeo Santini
;
una gran campana

della fonderia Nelli; un'astuccio contenente gli esemplari delle

medaglie solite distribuirsi in premio dalla Congregazione ar-

tistica dei Virtuosi al Pantheon, coiraggiunta di una grande

medaglia d'oro commemorativa del Giubileo Sacerdotale del

Papa, dono della detta Congregazione; un vaso in maiolica di

arabo stile, del signor Cesare Moretti; una gran vetrina ri-

puadrata e adorna di elegante cornice, che chiude uno svariato

assortimento di finissimi saponi profumati e medicinali, del pre-

miato stabilimento Torti. Se oltre a questi doni altri ne verranno

messi in mostra, o giungeranno a nostra notizia, ne faremo

speciale menzione in un libretto a parte.

Frattanto ci piace di dare qui un cenno eziandio di al-

quanti donativi da nofomessi nelT annoverare che facemmo

le offerte delle varie citta italiane, e sono i seguenti: 1. tre
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grand! organi 1'uno del signer Tito Tondi a doppia tastiera,

offerto dalla Citta di Brescia, Faltro del signer Fedeli regalato

dalla Citta di Foligno; e il terzo del signer Morettini, a undici

registri, del valore di circa quindici mila lire, dono della Citta

di Perugia, da noi gia mentovato in una nota apposta alParticolo

precedente. 2 Una gran campana regalata dalla citta di Bra

in Piemonte; due campane, dono di Novara, e due de' FF. Otto;

tre campane di Bassano e tre di Padova. 3. Parecchi lavori

scientific!, come il mareografo del Ch. D. Massimo Tono di Ve-

nezia; il tromometro normale del ch. D. Timoteo Bertelli di

Firenze
;

il sismografo analizzatore del P. Filippo Cecchi di Fi-

renze; 1'eliogiroscopio del Vescovo di Pavia, M. Agostino Riboldi;

il Drovo vaporimetro, il Pluvio vaporigrafo, 1'Anemometro, il

Pluviometro e il Vaporimetro registratori del ch. Can. Antonio

Bonino d'lvrea; il Teletopometro del ch. D. Cerebotani di Verona;

1'Anemoietografo del ch. P. Denza Astronomo di Moncalieri;

il Sismodinamografo del ch. Can. Prof. Galli di Velletri;PAstro-

labio del ch. Prof. Francesco Gisoldi delle scuole pie; e un

gran globo terracqueo del signor Paravia di Torino. 4. Una

delle migliori statue in marmo della Mostra, qual e la Ma-

donna del Rosario, pregiatissimo dono di Massa-Carrara
;
una

antica e grandissima tazza cinese d' incomparabile bellezza con

la bocca e il pie fregiati di splendid! fogliami, e le due anse

di statuette in metallo dorato, dono del Cav. Fazzari; un in-

ginocchiatoio in legno stupendamente intagliato e coperto di

cuscini di velluto chermisino ricamati in oro, e un quadro della

Madonna del Rosario in argento, regali di Vicenza; un ma-

gnifico ostensorio e una bella pianeta di Feltre
;
un reliquiario

di Belluno; una penna d'oro, un'anfora d'argento, e una croce

astata di argento, doni di Treviso; quattro maravigliosi disegni

a penna, rappresentanti la cattedrale, Pabside e la torre della

medesima in Anagni, lavoro e dono del Sig. Oreste Capo; una

muta di giganteschi candelieri con la croce nel mezzo di me-

tallo inargentato, condotti a opera di fogliami e statuette do-

rate di squisito disegno, beH'offerta di Piacenza; una finissima

incisione rappresentante il trionfo di S. Tommaso, copia di un

quadro della scuola di Giotto, e una gran fascia di raso bianco
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ricamata in oro a rilievo dalle signore fiorentine, che e un vero

gioiello per 1'elegante semplicitk del disegno e la squisita de-

licatezza del lavoro, Puna e 1'altra dono di Firenze; un quadro

raffigurante la basilica e la piazza di S. Pietro in una specie

di mosaico misto d' intarsiature, che a prima vista rende aria

di un affresco, ed e contornato da una rinterzata e splendida

cornice di noce nera, pregevole presente d'ignoto donatore;

una muta di 32 ceri del costo di due mila lire, fabbricati della

piii pura cera di Smirne dall'Istituto delle Figlie di S. Giuseppe
in Rivalba, e con sommo studio miniati a Torino, graziosa of-

ferta di Frignano, della diocesi di Modena; il Davide in bronzo,

stupendo lavoro del valente Chiaffarino e dono del Comitato

di Genova; una penna d'oro tempestata di brillanti e di rubini,

una collana di diamanti, un anello con grande smeraldo con-

tornato di brillanti, un bellissimo cervo impagliato, vasi d'ar-

gento flligranati, un servizio di the in argento cesellato, finissimi

merletti e ricami, una ricca stola ingemmata, un calice d' oro

a smalto, e via discorrendo, tutti doni de' cattolici Genovesi.

Aggiungasi uno stupendo quadro rappresentante una donna

cristiana che offre al cielo la recisa testa del Martire S. Ales-

sandro, e un bellissimo arazzo del secolo XIV ricamato in seta

a tutto rilievo, Tuno e Paltro dono di Bergamo; un'acqua-

santiera in ceramica di notevole grandezza e di bella fattura,

dono del Comitato di Nove
;
tutto un corredo di altare in ar-

gento dorato per la Gappella del Papa, ricco presente del

Oomitato milanese, un grande quadro a olio in cui e dipinta

S. Catterina Vergine e Martire, un quadro in ceramica rap-

presentante la S. Famiglia, un fermaglio ingioiellato di ru-

bini, turchine e diamanti; e flnalmente un altare portatile

per Vescovo Missionario, costrutto in legno sullo stile bizan-

tino, bellamente decorato e congegnato in guisa che puo ri-

piegarsi e chiudersi con tutto il suo arredo in una cassa di

men che un metro e mezzo di lunghezza, di sessanta centi-

metri di larghezza e del peso di soli quarantacinque chilo-

grammi, tutti ricchissimi donativi della cittk e diocesi di Milano.

Oggi stesso, mentre ci accingevamo a lasciare la mostra

italiana, nelle cui gallerie flnora ci aggirammo, eccoti appa-
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rire un nuovo e ricco presente del RR. Benedettini di Monte

Casino, una preziosa collezione contenente i Regesti di Cle-

mente V, la Bibliotheca Cassinensis, parecchie opere, il Rituale

della benedizione papale, scritto e decorate di bellissimi fregi

sullo stile longobardo Cassinese; e un Canone gia usato dal

S. Padre nella sua Messa giubilare, che e un capo lavoro da

disgradarne i tanto celebri delle antiche abbadie benedettine.

II detto Canone e in pergamena porporina fregiata nel fron-

tispizio di medaglioncini rappresentanti gli apostoli con in

mezzo lo stemma papale su fondo rabescato d'oro. Nella prima

pagina e scritta la dedicatoria su fondo d' oro, incorniciata

dalli stemmi benedettini a colori. Nella seconda comincia YOrdo

Missae, contornato da scudetti contenenti i periodi principal!

della vita di Leone XIII. Nella terza pagina e dipinta egre-

giamente 1'ultima Cena di N. S., incoronata anch'essa di me-

daglioncini, in cui sono dipinti a colori su fondo d'argento i

Misteri della Passione di N. S. Nella quarta pagina seguita

rOrdo Missae circondato parimente da tondini, ne'qualisono

effigiati su fondo d'argento tutti i Ponteflci ch
1

ebbero il noine

di Leone, tra quali anche Leone VIII antipapa, nel cui me-

daglione pero invece del ritratto vedesi una mitra rovesciata.

Tutte le altre pagine di quel meraviglioso Canone sono anch'esse

bellamente adome di fregi d'oro su fondo di porpora o d'altre

tinte, con bell' arte condotti sullo stile de' Codici Medioevali.

Ma dove andremo a parare con coteste aggiunte? Ogni fiata

che torniamo alia Mostra vaticana, ci si parano dinnanzi, spe-

cialmente nella sezione italiana, sempre nuove offerte; onde

piu volte fummo tentati a deporre per istanchezza la penna,

sopraffatti dalla soverchia moltitudine degii oggetti. Tuttavolta

raccogliendo, come si suol dire, a due mani il nostro coraggio,

perseverammo nella nostra faticosa bisogna; ed ora, innanzi

di passare in rivista i doni delle altre nazioni, dimandiamo

scusa ai nostri lettori di tutte le omissioni indipendenti al certo

dalla nostra volonta, e promettiam loro di meglio riempire in

una nuova edizione le lacune e di dare di molti doni, da noi

per mancanza di tempo e di spazio appena accennati, piu esatta

e minuta contezza.
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TOO LA MOSTRA

Chi ha visitato la. Mostra vaticana, avra certamente am-

mirato la ricchezza e lo splendore della famosa Tiara offerta

dalla citta di Parigi, e che orno il capo di S. S. nel di solenne

del suo Giubileo. Essa fu gia disegnata e descritta in due gior-

nali illustrati, e non fa d'uopo che lo sia altresi dal nostro

periodico. Tuttavolta a que' nostri lettori che non ne avessero

ancora notizia, diremo brevemente ch'essa e di lametta d'ar-

gento a fogliami e flori imperlati, ed e coronata da un triplice

diadema d'oro mirabilmente cesellato. Ogni diadema e a sei

spicchi foggiati a ftordalisi e brillantati, con le cinte o le fasce

ingioiellate di zaftiri, smeraldi, diamanti e rubini. I due ben-

doni, che le ricadono da tergo, sfavillano anch'essi delle stesse

gemme, di due croci in diamanti e di altrettanti stemmi pa-

pali a finissimi smalti, e sono terminati da una ricca frangia

uscente in treccie d'oro frammiste a ghiande parimente d'oro.

Sulla tiara sfolgora un globo d'oro, ricinto da una fascia di

diamanti, e sormontato da un'aurea croce, in mezzo alia quale

smaglia di luce un solitario di quasi trenta carati. II novero

delle gioie, ond'e rifiorito il superbo Triregno, ammonta a

:V2 rubini, 19 smeraldi, 11 zafflri, 529 diamanti e 252 perle.

Non basta : 1'istesso astuccio in cui e chiuso, lustra al di fuori

di scudetti con 1'arma a smalto de' donatori; e al di dentro e

tutto un eielo scintillante di zaffiri, smeraldi, topazii, ametiste,

brillanti e turchine, e tutt'intorno gigli d'oro su fondo di seta

vermiglia. L'astuccio e coperto di bianca pelle zigrinata e fls-

sata con chiodi, la cui testa larga e piatta porta in ismalto i

suggelli delle parrocchie e li stemmi del clero e delle comu-

nita religiose, le quali fecero le spese di cosi nobile e preziozo

regalo. Questo capolavoro del celebre gioielliere Froment-Meu-

rice, valutato cosi a occhio e croce, ammonta a un dugen-

tomila lire.

Un altro presente, che puo stare degnamente a fianco del

primo, e la Croce Papale offerta dai Cavalieri e dignitari pon-

tiflcii della Francia e del Canada. La croce e trina, come il

triregno, cioe a tre aste digradanti a ragione del salire; le quali

sono tirate a lamina d'oro e bellamente cesellate. E sormon-
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t.ata da una specie di tempietto riquadrato di stile gotico, entro

cui vedesi sul davanti una statuetta in oro del divin Salvatore

e da tergo il suo monogramma. I bracci delle tre aste sono

terminati da medaglioni rappresentanti gli Apostoli; e nel

punto dove i detti bracci intersecansi, brillano fulgidissimi em-

blemi guerniti di gemme e raffiguranti le tre virtu teologali.

La Fede vi e simboleggiata da una croce di diamanti, la Spe-

ranza da un'ancora foggiata di smeraldi; e la Carita da un

cuore fiammante di rubini. Sotto la terza asta ha un secondo

tempietto, maggiore del primo, anch'esso di stile gotico, e a

quattro facce, in una delle quali e rappresentata in flnissimo

smalto la B. Vergine del Rosario, in un'altra S. Giuseppe, nella

terza S. Michele, e nella quarta \o stemma papale, che porta

nell'esergo il nome di Leone XIII. Intorno alia grand'asta ver-

ticale, o al tronco della trina croce, ch'e in argento dorato,

jrraziosamente serpeggia una bandinella, che porta incisa la

dedica latina. II mezzo dell'asta ha un'impugnatura di velluto

bianco, chiusa tra due cerchielli d'oro, ne' quali vennero sculti

agnellini e pecorelle; e il suo pi6 termina in un cono ornato

in giro dalle figure simboliche del leone, delFaquila, della co-

lomba e del pellicano. Cosi splendido dono e ben degno della

generosita de' Cavalier i e della dignita del Supremo Pastore.

In opere di gioiellerie la mostra francese possiede altri te-

sori ancora da mettere a paraggio coi descritti piu sopra: un

diadema d'oro granito di diamanti, e altre corone parimente

ingemmate e imperlate ;
un Ostensorio a foggia di croce, tutto

di giacinto, color rosa, con finimenti d'oro e di gioie; due na-

vicelle, la prima d'argento appannato di squisito lavoro mon-

tata dalla B. Vergine col divin pargolo in braccio e da due

angeli, assisi 1'uno a poppa e 1'altro a prua; e la seconda di

oro con la vela d'argento, foggiata a somiglianza di un'antica

nave romana. Che direm poi delle croci? Avvene due pettorali

di gran valuta, Tuna d'oro smagliante di brillanti, 1'altra pa-

rimente d'oro a fiorami e viticci, nelle cui volute splendono dia-

manti, ametiste e ai quattro capi globetti di lapislazzoli; la quale

ha d'avvantaggio una grandissima perla per fermaglio, e un ro-
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sario in Juogo di collana, foggiato a globetti intramezzati di rae-

daglioncini coronati di gemme e di scudetti a srnalto rappresen-
tanti i quindici misteri. Preziose altresi sono le due croci pet-

torali regalate da S. E. il Vescovo di Potosi, amendue lavorate

in filigrana, d'argento 1'una, e 1'altra d'oro, riflorite di gemme,
e un'altra croce parimente pettorale, e sfavillante di gioie,

gradito dono della religiosa Vandea. Preziosissima poi per do-

vizia di ornati e finezza di lavoro e una gran croce pastorale

di stile greco, abbellita di perle, di gemme e di delicatissimi

smalti, e guernita non pure ne' bracci, ma eziandio nella lun-

ghissim'asta, a cui e afflssa, di minute cesellature di spighet

grappoli, flori e somigiianti simboli ed emblemi. Bel lavoro

di orificeria e altresi un gran leggio in metallo dorato di

leggiadrissimo disegno e con bella decorazione di smalti; e

un' acquasantiera di agata impernata in un fusto, intorno

al quale, e sopra e sotto la pila, ha simulacri di tempietti gotici

con finimenti di smalti e di statuette dorate. Nulla poi diremo

degli ostensorii, de' calici e altri vasi sacri, che pur sono molti,

e la piii parte cesellati^ ingemmati, ovvero istoriati con figu-

rine a smalto, a oro, a argento o a metallo dorato, com'e tra

gli altri quello del gia nominato Vescovo del Potosi; nulla dei

pizzi, merletti e ricami in bianco, in seta a colori, e in oro a

rilievo; che tutti sanno quanto in siffatti lavori valgano le

Dame e le Suore francesi. Tuttavia non possiamo passare in-

nanzi a quel magnifico tappeto e a que' cuscini che coprono-

un inginocchiatoio regalato dalla Congregazione della S. In-

fanzia di Gesu, in Reims, senza ammirarne il ricco e sfoggiato

ricamo; ne lasciar possiamo di menzionare con lode anche gli

altri che vestono i ben intagliati, e taluni dorati, inginocchiatoi

offerti dalla citta di Bordeaux, dalle Suore di S. Vincenzo e da

altri donatori e donatrici.

Ma quello in die veramente primeggia la mostra francese

si e nelle statue, di cui ha gran dovizia in bronzo, in cera,.

in gesso, in legno stuccato e dipinto, e fin anco in argento*

(Continua)
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LIX.

LA PAROLA SMARRITA

Mentre Pavvocato Romano Romani, ora di fresco ordinato

sacerdote, meditava sulla lettera del caro amico, mescugliata

di senno e di cervellinaggine, e disponevasi a sconfortarlo del

procedere oltre in massoneria; il valoroso Trentatre aveva

impetrato quanto voleva. Telegrafo al Venerabile in Genova

affinche disponesse tutto per la iniziazione, e tra pochi giorni

arrivo egli pure, per assistervi. Non solo recava la dispensa per

Rosacroce, ma anche un avviso confldenziale, che prometteva

altrettanto per sublimare Armodio a Kadosch : tanto solo che

il Sovr/. Cap/, di Genova, lo raccomandasse per ulteriore luce.

E questa la formola rituale, con cui le logge inferior! propon-

-gono un loro soggetto per 1'avanzamento che esse non pos-

sono conferire. Tocca poi al postulante, cosi raccomandato,

-cercarsi un'officina di quel grado superiore, per esempio, un

Subl/. Conclave di Kadosch.

Armodio, contentissimo di viaggiare, a vapore, pago le me-

-daglie, e via. Piii contenti di lui furono i FF/. della sua loggia;

alcuni dei quali, godendo essi stessi gli onori di gradi supremi,

ed essendo fermi di innalzare Armodio al Venerabilato nel

prossimo rinnovamento degli ufflcii, non gradivano di avere

a sottostare ad un massone da meno di loro. Cosi avvenne,

-che il candidato ebbe subito avviso per la tenuta di promo-
.zione. Per lui si mise il Tempio in assetto di gala senza ri-

sparmio. A compiere tutto il cerimoniale avrebbero dovuto

preparare tre Camere, e secondo alcuni rituali, fin quattro,
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dm 1 dollc quail di sovrana importanza: Tuna tutta di lutto,

r.-iltra di trionfale rallegramento. Ma il ritualista Napolitano,

che sa per esperienza, quanto arino sulle secche le (iiiun/<>

niassoniche italiane, insegna a fare di necessita virtu, e tru-

sformare successivamente la camera del pianto in camera del

riso, per via di cenci, che si soprappongono e si levano, e mu-

tano grossamente il scenario *.

Armodio vi si reco alia spensierata. Dove che ne' primi

gradi vi si era preparato collo studio de' rituali, per qu<*>t'>

diciottesimo grado, tra per noia, e perchfe sembravagli d'avi-r

fatto il callo alle mattaccinate, non degno di aprire il libretto

dell'opera, che pure il F.\ Oratore gli aveva amichevolmento

mandato in casa prima della comparsa in teatro. E non pose

mente che in Massoneria il Cav/. Rosacroce ft riputato il v-r~

tice dei gradi fllosoflci, nel quale si perfetta la sapien/;i in.-is-

sonica, e che un tempo fu il supremo di tutti i gradi ;
e pero

anche oggidi non si suole conferire altrirnenti che con solen-

nita, e quasi mai non si da per comunicazione, come Paltra

frittura minuta dei gradi intermezzi.

Fermossi, non piu nel Gabinetto di riflessione, ma come

provetto e famigliare. nella Sala dei passi perduti (anticamora),

dove fu accolto dal Cavaliere d' Eloquenza, ossia Oratore del

Capitolo, con un discorso analogo alia dignitii del grado -.

E di rito che il Cavaliere gli faccia scrivere il nome, cognome,

la condizion sua, e i gradi posseduti nell'Ordine: per eta gli

fa scrivere invariabilmente 33 anni, ancorche il candidate

avesse sessant' anni nel mondo profano. E poi il Maestro di

Cerimonie gli fa indossare le divise di Cavaliere d'Oriente e

1 Vedi a pag. 18 la Guida del Fratello Libero Mur.-. noi l;i\ori

S.
-

. P.-. R.\ ^.\ ecr. ecc. Napoli, Slaiup. del Fibreno, Strada Trinita

giore n. 27, i865. Citiamo questo, perche uno dei tanti usati, e |>erche nclla

sua brevita o confonne in soslanza ad altri piu voluminosi, (auto italiani quanto
di altre lingue. In fondo e rifrittura di francesi, con doviziosa i-'iiinla di bar-

barismi. E sopportino i benevoli le citazioni die ne famamo: si tratta <li un

trrado massonico, che illustra \i\ainente la dottrina morale della Massoneria.
- (inida sopra cit., pag. 42.
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d'Occidente, il piu elevato del gradi, recentemente ricevuto

per iniziazione rituale o per comunicazione. Gli abiti con-

sistono in un grembiule di setino giallo, orlato di rosso, una

tracolla bianca da dritta a sinistra, e un collarino di seta da

cui pende sul petto il gioiello ottagono, e in questo certe lettere

cabalistiche puntate di stellette,
'

e nel centre TAgnello del-

1'Apocalissi colcato sul libro dei sette sigilli
l
.

Nella camera attigua intanto si apriva 1'adunanza colle so-

lite fanciullate. Incominciava il Sapientissimo Atersata: Ec-

cellentissimi e perfetti Maestri, primo e secondo grandi Sorv/.

(tutto grande ed issimo), aiutatemi ad aprire questo Segreto

e Sovrano Cap/, di Cavalieri Rosa-Croce 2
. Seguivano le so-

lite sciocche ripetizioni, poi le indagini sulla legittimita dei

presenti, poi 1'accertarsi se e coperto il Capitolo o se vi piove,

e poi la lettura della colonna incisa, della raunanza prece-

dente, e via via le altre pappolate di rito nell'aprire una tor-

nata massonica. Neppure e nuova la dimanda del Sapientis-

simo Atersata : Eccellentissimo e perfetto Maestro primo

Gran Sorvegliante, che ora abbiamo ?

Gli risponde il Gr/. Sorv/. spropositando, come deve in

coscienza ciascun massone: Al momento e Fora in cui

dobbiamo richiamare alia memoria 1'epoca funesta, nella quale

1 nostri predecessori pieni di affanno e senza conforto escla-

mavano: II velo del Tempio e scissor il Sole e la Luna di-

sparvero dal firmamento: la Stella fiammeggiante (la stella

1 Questo e 1'abito preseritto nel Tuileur den trente-troi* grades, arrele par
If ('onri'iit tinirrrxi'l (It'* Comu'it.v ronfcili'rc.s, rrttnix <i Lan.sanne en septembre 187'5.

II Tuileur si trova pubblicato per intoro nella Mafonnerie pratique etc. par
un Profane, Parigi J886, toin. i, pag. 343 e segg. E un lil>ro liturgico e sacro

il |)ossil)ile, e pure fn communicato ad un amico inio profanissiino, da uno

dei Trentatre intervenuti al congresso. Poveri Statuti generali. che consacrano

a tutte le furie del Tartaro i violatori del segreto inassonico ! Del resto lo

sanno anche i bambini delle scuole cristiane, c-he i giuramenti prometlenti

oltraggio alia divinita non hanno neppur bisogno di venir dispensati dal-

1'autorita ecclesiastica, sono invalidi di loro natura, e corre anzi 1'obbligo di

coscienza di non osservarli.

- Gitida sopra cit., pag. 13.

Sei-ie XIII, vol. IX, fuse. 906. 46 8 marzo 1888.
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colla G net me:. ;.<>) non piu risplomlc: 1<- t<>n<'lin>

si sono sparse su tutta la terra: le colon ne, la pietra angolare,

e gli strumenti del liberi muratori sono spezzati, e giacciono

confusi fra le rovine: la rosa mistica e appassita, e la PAROI.A

e perduta.

II Sapientissirno allora decreta: - - Giacche e cosi, Ihc-

cianio il nostro dovere. Sortiamo di qui in un religiose silenzio,

ed andiamo a ricevere il degno Cav/. di Oriente, e d'Occidente,

che desidera di essere iniziato agii augusti e sublimi misteri

di Cav/. R/. /.

Non si scorge per verita il nesso logico, per cui essendosi

perduta la PAROLA, cioe quella tanto misteriosa e mirabilr

parola, che nel rituale e sempre scritta in maiuscoletto, si ri-

solva percio il Sapientissimo ad aggregare un socio di piu a

piangere il disastro. In altri rituali invece il nesso ci e, perdu'
1

vi si dice, essere sperabile che il novello socio aiuti con frutto

a ritrovare la PAROLA. Ma seguitiamo il nostro Rituale, che

ordina all' assemblea di trasferirsi nella prima Camera che e

quella del lutto.

Entrati neirappartamento decorato a lutto per la inizia-

zione, il Saggissimo fara sentire col suo maglietto la battcri.-i

del grado, che sara ripetuta dai Sorv/. e poscia dira: - Ec-

cellentiss/. Maestro 1 Gran Sorv/., noi a quale oggetto ci

siamo qui trasferiti?

- Ad oggetto di travagliare per la propagazione del

nostro Rispettabilissimo Ordine, coll' iniziare un Cav/. di Or/.

e di Occ/. al sublime grado di S/. P.: Rosa-Croce.

- Potentissimo Maestro Gran Maestro di Cerimonie, av-

vertite il Potentiss/. Maestro Gran Maestro Esperto, che il

Candidate puo picchiare da Cav/. di Or/, e di Occ/.

Qui comincia un vero dramma allegorico, di cui non tutti

gli stessi massoni penetrano il senso blasfemo e sacrilego. Ar-

modio, che ormai andava innanzi a chius' occhi, pur di sbri-

garsi, busso colla batteria del suo grado 17, cioe sei tocchi

seguiti e uno staccato. Fu introdotto, e decorosamento piaz-

zato... Perche egli ha passato come noi per la 'via che con-
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duce alia perfezione, e perche desidera di apprendere con noi

i tre precetti della vera filantropia
]

. I quali precetti risplen-

dono mirabilmente nella Camera oscura, dove per primo

saluto, il Sapientiss/. Atersata gli addita la camera stessa spi-

rante lugubre sconforto. E buia, parata di nero punteggiato

grossamente di lacrime bianche. AlFOriente cioe di rimpetto

alia porta, invece del trono, sorge un altare triangolare, ele-

vato sopra sette gradini, e sulF altare un quadro trasparente,

che rappresenta il Calvario con sopravi tre croci. Le laterali

sono ignude ovvero vi si appicca un teschio; sulla mediana,

nella incrociatura, e una grande rosa, detta la Rosa mistica

o misteriosa, e dai bracci orizzontali pende un panno bianco

funerario. II cartello sul braccio superiore porta per iscrizione

quattro lettere J.\ X/. R/. J.\ Vi si aggiungono a fantasia

altri emblemi di morte e di sciagura, per esempio la tomba

di Gesu Cristo, con un lembo della sindone pendente di fuori,

rovine, colonne spezzate, attrezzi massonici infranti e sparsi

sul pavimento. Cio che non deve mancare mai, sono tre co-

lonn'ette triangolari, inscrittovi una per lato le parole FIDES,

SPES, CHARITAS, e un triangolo girevole sul perno con simile

scritta sui lati.

I Potentissimi Cavalieri e perfetti Maestri Rosacroce tra

questo scenico apparato vestono a bruno
;
col cappello in capo,

sospirano e gemono ;
il Sapientissimo loro capo, detto Atersata,

piu di tutti afflitto, siede sul piu basso gradino dell' altare. E
dall' altare narra al candidate come il lutto e per la morte di

Cristo; e gli spiega come i Massoni ne contemplano solo la

umanita, per quindi poter dire che egli fu il piu gran filosofb

ed il piu gran moralista che abbia apparso fra gli uomini, e

che egli sempre volendo far credere che Dio e padre comune

di tutti gli uomini, sotto questa ALLEGORIA si disse Figliuolo

di Dio 2
. Insomnia 1'Atersata, per ufficio, ammaestra il can-

didate a rinnegare la divinita del Redentore, e professare che

1 Guida sopra cit., pp. d4-20.
2 Guida sopra cit., p. 20-21.
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>gli puo prendere il nome di Figliuolo di Dio nH srnso

possiamo chiamarci figliuoli di Dio anche noi vermini

terra. Peru si piange la sua crocifissione, come la oppressione

di un uomo giusto.

Ma fosse almeno questo giusto un vero giusto ! sarebbe men

reo concetto. II peggio e che nel dramma dei Rosacroco il

Cristo e preso a tipo della giustizia massonica, e si pretende
die la PAROLA massonica sia la parola stessa del Salvatore del

iriondo. Si flnge che le dottrine filosoflche e morali del gran
Maestro Massone Gesii Cristo (infernale bestemmia!), dottrine

vive e fiorenti nel morido antico e altamente da Gesii Cristo

predicate, si vennero oscurando per le contrarie dottrine in-

trodotte dalla Chiesa, le quali prevalendo, copersero di tenebre

il mondo. Questo 6 il disastro che si rimpiange tra gli emblemi

della Passione di Gesu Cristo, i quali diventano emblemi della

rnassoneria devastata. II cadimento del massonismo vien sim-

boleggiato apertamente dalla pietra cubica insanguinata, e

dalla rosa misteriosa che vi si mette sopra, tutta appassita e

recante nel centro un' J. Tutto questo e insegnato nei rituali.

Ma come e perchfe la rosa e 1' J simboleggiano la parola mas-

sonica? Lo ignora il volgo dei massoni: i progrediti sanno che

quei simboli rappresentano cio che nei misteri paganeschi, con

simboli vieppiu innominabili, si rappresentava. Tocca al can-

didate leggervi in essi la parola massonica, la pretesa parola

del Cristo, semplice uomo e massone, la parola spirante, la

parola perduta, come parlano i ritualisti.

Ma la parola massonica non sara smarrita per sempre. Si

spera 'di rinvenirla. Bisogna mettersi in viaggio a cercarla.

Questa ricerca 6 Y anima del dramma. Mentre il candidate

viaggia, ossia fa i soliti giri e rigiri per la stanza, FAtersata

a mano a mano gli viene spiegando in che consista la parola

massonica, affinchk riscontrandola, piu sicuramente la ravvisi.

Essa si riduce ai tre doveri, inscritti sul triangolo e sulle co-

lonnette : Fede, Speranza, Carita. Questa e detta in certi rituali

la Nuova legge. Infatti, sebbene sembri vecchia come il brodetto,

e realmente nuova, pel senso massonico. di cotali doveri.
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Armodio adunque fu ammaestrato, come la Fede del Fra-

telli liberi Muratori e basata sopra la ragione umana. Noi cre-

diamo tostoche vediamo, intendiamo, comprendiamo. In una

parola noi abbiamo una fede profonda e.ferma al progresso...

La Societa del liberi Muratori, non essendo una istituzione re-

ligiosa, non puo attaccare al vocabolo Speranza un significato

che possa estendersi al di la di questa vita mortale
; quindi le

hostre speranze, come liberi Muratori, vengono circoscritte nel

periodo della nostra esistenza terrena... I FF.\ liberi Muratori

col vocabolo Carita non intendono Tazione che consiste nel

fare la elemosina ai poverelli..., e un vocabolo complessivo che

racchiude in se tre termini, cioe: Fraternita, Liberta ed Egua-

glianza '. Armodio ascoltava con impazienza, non dando il

menomo peso alle salumaie parole del Sapientissimo Atersata.

E quando questi gli dimando, come prescrive il Rituale, se egli

ammetteva tutte queste mirabilia della parola massonica, ri-

spose con un cenno di capo, affermativo.

E il caso di non pochi massoni, che abbracciano, per obbligo

di Rosacroce, quei famosi doveri, di credere cio che vedono,

sperare cio che toccano, e felicitare il mondo colla liberta, fra-

ternita ed eguaglianza al modo settario. Accettano i doveri in-

tendendoli in confuso, e li giurano ad occhi chiusi. Molto meno

sospettano certi sensi nefaridi che alle parole carita, beneficenza,

indulgenza danno certi massoni nella pratica, e se ne fanno

belli colle Sorelle mopse nei loro canzonieri. Comunque il can-

didato abbia aderito, egli e ammesso al giuramento. Armodio

promise T inviolabile segreto richiestogli, imprecando sopra se

stesso (e se ne rideva in cuore) di perdere egli stesso la gran

PAROLA di Rosacroce, e vivere poi in perpetue tenebre, se fal-

lisse al giuro, e che un rivo di sangue gli uscisse incessante-

mente dal corpo, ed egli finisse miseramente inchiodato sopra

un legno, ecc. ecc 2
.

1 Guida sopra cit., pp. 22-24.

2 Cos'i nel Rituale francese, riferito dal Ragon, nel suo Rosacroce, p. 41.

Il Ragon cerco di sostituire al vigente un niiovo Rituale egualmente empio,
na piii ipocrita. In generate i moderni, essendo a stampa e pero esposti a
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E qui era il punto, dove altre volte il cam lit la to veniva in-

trodotto nella terza camera, detta infernale, per via di un tra-

bocchello. Sospingevanlo con dissimulazione sulla trappola, e con

un giro di manovella facevangli mancare il pavimento sotto i

piedi, si che repentinamente egli piombava in una sottostanza.

Questa camera, cosi un Rituale un po' antichetto, questa ca-

mera sotterranea e 1' imagine dell' Inferno, ed 6 illuminata da

sette fiaccole ardenti sopra candelabri, le di cui canne sono

tante teste di morto, collocate sopra ossi di morto posti in

croce di S. Andrea. Nell' apparato scorgonsi dipinte varie om-

bre in different! atteggiamenti di dolore e di disperazione
l

.

Lo scopo massonico della visitina air Inferno, era che il neo-

fito imparasse a discrederlo o a dispregiarlo, e cosi, sfrenato di

ogni timore religioso, potesse correre piu liberamente al-

T acquisto della parola ossia nuova legge di sconfinata liberta

e carita tollerante, che 6 propria di questo supremo grado sim-

bolico. Gli odierni massoni hanno gettato un po' di cenere sul-

F inferno antico, che non osano pure nominare di suo nome:

tanto scotta. I francesi lo chiamano ancora lieu de ^proba-

tion, lieu de peines et de souffrances, e tutti i rituali in gene-

rale lo riducono ad un inferno dipinto, ove Caino, Hiram il

Gran Maestro massone, ed altri dannati sembrano adagiarsi

comodamente nelle fi'amme, e dire
'

allo spettatore : E una

burletta. II nostro Ritualetto italiano va piu oltre, ed in una

nota disapprova questa dimora piu tenebrosa della morte...

questi luoghi oscuri e tenebrosi, di macchine in vario senso

costrutte, di catene, ecc.

cadere nelle niani dei profani, aflettano espressioni piu moderate che gli an-

teriori, manoscritti.

1 Cosi un Rituale manoscritto, di molti volunu, logorato nelle logge del-

1'Alta Italia, circa il tempo del Regno d' Italia sotto Napoleone I.
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LX.

LA PAROLA RITROVATA

A questo modo preparato il neoflto alia professione della

immoralita e della empieta, e degno di intendere la gran PA-

ROLA nuova del Rosacroce. Armodio ai viaggi e alle cicalate

delFAtersata che leggeva e leggeva sul rituale, aveva portato

le disposizioni d'animo, con cui un pover'uomo sorpreso da un

acquazzone, si ritira a sosta ed aspetta che spiova. Lo stesso

giuramento egli aveva prestato con indifferenza, sembrandogli

non altro che un'edizione rifatta dei giuramenti del gradi pre-

cedenti. Si riscosse quando vide animarsi la scena, e Fassem-

blea agitarsi, e mettersi in moto a rintracciare la smarrita

parola. Cavalieri, grido il Sapientissimo Atersata, alzatevi,

e ad imitazione dei nostri predecessori, viaggiamo ancor noi

in un religiose raccoglimento
l

.

I Cavalieri del Capitolo si schierarono in tre colonne, con

-a capo della prima FAtersata, e delle due altre i Gr/. Sorve-

glianti, e viaggiarono girando intorno alia stanza. Al termine

del primo giro sclamarono con solennita: Carita! al secondo,

Speranza! al terzo, Fede! Dopo parecchio girare, Funa dopo

Faltra entrarono nella sala attigua, che era tutta messa a festa,

parata di rosso, con trentatre stelle accese. Resto nella camera

di lutto Armodio col Gr/. M/. delle Cerimonie. Si accostarono

anch'essi alia porta della sala di letizia, che fu loro chiusa in

faccia. Picchiarono, e dopo le solite formalita noiose, Armodio

fu flnalmente ammesso al cospetto dell' assemblea. II Sapien-

tissimo lo interrogo : Cavalier d'Oriente e d'Occidente, da

dove venite?

Dalla Judea.

Per quale citta avete passato?

Per Nazareth.

1 Guida sopra cit., pag. 27.
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Chi vi airompMinio?

Rafl'aele.

Che andate cercando?

II Profeta di Ju-da.

Qual e la prima lettera di ciascuna dclle quattro pa-

role che avete pronunciato?

J/. Enne.'. Erre/. ,!/.

AlPudire le quattro lettere, dimostrando un eccesso di gioia,

1'Atersata balza in piedi, e grida : Miei fratelli, alzatevi e

mettetevi all'ordine, onde applaudire colle nostre consuete bat-

terie alia PAROLA che noi avevamo perduto, e che abbiamo

finalmente ritrovata '. Secondo alcuni rituali la PAROLA si fa

trovare, con viemaggiore apparato ancora, dentro un'arca, o

con altre teatrali invenzioni. Ma 1'importante e la spiegazione

che si da e non si da, si lascia intravvedere e si ritira. Si

accenna alia interpretazione comune tra i cristiani di quelle

sigle I. N. R. I., lesus Nazarenus Rex ludaeorum : ma questa

non e la massonica: I Fratelli liberi Muratori donano alle

iniziali di queste quattro parole tutt'altra interpretaziono.

E se ne recano varie: tra queste una supposta gesuitica: /"-

stum Necare Reges Impios. Un'altra pure se ne da, pel caso

che il Rituale cada in mani profane, o che il candidate sia uno

strullo, a cui non prudenza confidare la verita : lustitia Nunc

Reget Imperia, che e la piu sciocca di tutte, nuiravendo che

fare colle rimanente della rappresentazione. II Ritualista ita-

liano, conforme in questo ai francesi, dice: Altri e forse con

piu propria significazione massonica dissero: IGXE NATURA RE-

NOVATUR INTEGRA... A prescindere di qualunque siasi inter-

pretazione, il nostro dovere, come liberi Muratori, e di propa-

gare dovunque i principii di Fraternita, Liberta, ed Uguaglianza

compresi nella PAROLA ritrovata, ed insegnata dallo stesso

Cristo 2
. E dunque la vera spiegazione. II male che quest a

spiegazione abbisogna essa stessa di essere spiegata.

1 Guida sopra cit., p. 36.
a Guida sopra cit., pag. 3d, 32. Cf. Ragori, nei duo rituali che esso da

nel suo Grade de Rose-Croix, pp. 69, e 80.
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Con questa oscura e avviluppata Parola e chiusa la inizia-

zione, come un dramma si termina coll' agnizione. II Sapien-

tissimo Atersata communico al novello Rosacroce i segni del

grado, i toccamenti, le parole : gl' insegno la parola di passo,

che e quella di Cristo e dei Vescovi cattolici: Pax vobis l
. Lo

rivesti delle divise proprie del Cavaliere Sovrano Principe Ro-

sacroce, che, secondo il Tegolatore legale, consistono special-

mente in un grembiule di raso bianco, foderato di teletta nera

e orlato di rosso, a cui i rituali aggiungono una specie di

manto, una vera pianeta sacerdotale colla croce. E ben gli

sta, nel concetto massonico: perche il Rosacroce e giunto al-

1'apice della iniziazione simbolica, possiede la PAROLA sacra,

che sacrilegamente si suppone essere la dottrina di Cristo, e

ne e banditore e ministro. II gioiello proprio del grado (rica-

mato pure sul grembiule) si appende al collare, rosso e fode-

rato di nero; quanto aU'emblema, variano alquanto i rituali.

II prescritto dal Convento universale di Losanna, porta una

croce colla rosa sulla crociera, e dalla rosa si aprono due seste

di compasso, si che essa forma la testa del compasso ;
ai due

lati un
1

aquila ad ali spiegate, e un pellicano che nutrica i

pulcini. Cosi parato Armodio ascolto la Istruzione catechi-

stica, la quale passo in rassegna le cerimonie, ma non ne

dichiaro per nulla il senso recondite.

L'ultimo atto della iniziazione e la Cena, cerimonia assai

speditiva, perche non e ne una gozzovigiia, ne un desinare,

neppure un rinfresco, si bene una cena rituale e mistica. Ar-

modio vi fu invitato dall'Atersata, il quale intimo aH'assemblea:

-

Cavalieri, prima di separarci, andiamo a riunirci intorno

alia tavola della fraternita, e, ad imitazione dei nostri prede-

cessori, dividiamo fra noi il PANE ed il VINO della egua-

1 La trovianio per saluto finale in una lettera autografa del generate Radet,

il carnefice di Pio VII. Egli era Rosacroce, ed a'suoi tempi era questo il grado

supremo della massoneria ; poiche i gradi, ora superiori, vennero inventati da

alcuni ebrei per guadagneria, e non erano ancora comuni, come narra il

F.\ CLAVEL, Storia della Massoneria, trad, ital., Napoli 1873, pag. 229, 230.

In Roma il Radet pare frequentasse la loggia Marie-Louise.
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irlianza. Sedettero ad una mensa di ftgura ellittica, e non

piu a ferro di cavallo, come nei gradi inferiori. Sulla mensa,

coperta di una tovaglia, era un pane, e un vaso di vino. II

breve pasto si celebro con varie cerimonie strane, che tacere

e bello, perche tutte sagrileghi travestimenti della Cena di Gcsu

Cristo. Basti che la mensa e detta altare, il bicchiere calice,

G i cavalieri, se eseguiscono pienamente il rituale, sono in

pianeta, come pel Sacriflzio della Messa; il pane e il vino si

distribuiscono dicendo 1'Atersata: Mangiate, e datene a

quelli die hanno fame... Bevete, e datene a quelli che hanno

sete: formole, che nel rituale si imprimono con solennita di

caratteri maiuscoli. Esso spezza il pane, e infonde il vino in

due coppe; partecipano delFuno e dell'altro tutti i presenti. Da

ultimo si brucio sulFaltare una cartina triangolare, sulla quale

era scritta la Parola sacra, cioe, J.\ N.*. R/. J/., e il Sapien-

tissimo pose termine alFempia profanazione, usurpando con

blasfema parodia le parole del Cristo morente: - - Consum-

matum est *.

NelFuscire da quell'antro di massonici sacrilegi, FOratore,

che avea preso a far da mentore con Armodio, gli strinse la

mano, dicendo: Pax vobis.

Armodio era stordito, sollevato da strani pensieri, non capl

nulla. E FOratore insistette : Pace profonda al Massone per-

fetto...

Armodio, ritornato un poco in se : Me lo dissero anche-

quando fui creato Maestro.

- E giustamente : la si e data la dottrina, qui si & svolta

e ragionata e perfezionata. Te lo diranno anche quando pas-

serai a Kadosch, e con pari ragione: perche allora la perfetta

dottrina individuale sara applicata alle relazioni sociali...

Armodio taceva. L' altro ripiglio:
- - Qui si libera d' ogni

impaccio la coscienza delFindividuo e gli si da la vera liberta:

in quello il massone prende Fincarico di recare la stessa liberta

al mondo, combattendo i tiranni delFumanita: la superstizione

1 Guida sopra cit. pp. 41-45.
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e la monarchia... I nostri vecchi assommavano tutto nel grado

di Rosacroce, lasciando che egli facesse 1'applicazione della pa-

rola alia societa, a suo senno. Ora i gradi riescono piu precis!

nelle loro significazioni, e megiio distribuite le lezioni della

dottrina massonica... Fino ai tempi di Napoleone I, i piu grandi

massoni erano i Rosacroce, ora non si e alFapice, se non si

arriva a Kadosch...

- E i Trentuno, Trentadue, Trentatre che ci stanno a

fare? a far lume?
- Non sono piu perfette iniziazioni, sono gradi che confe-

riscono impieghi di governo, e si danno per via di decreti di

communicazione.

Armodio cerco di svilupparsi del suo mentore, per rimanere

solo co' suoi pensieri, dicendogli: Pax vobis, anche a te:

ho capito tutto.

LXI.

I PRIMI RIMORSI

In verita non aveva capito tutto. Avendo avuta la legge-

rezza di recarsi alia iniziazione di Rosacroce, una delle piu

profondamente maliziose della massoneria, senza dare un'oc-

chiata ai Rituali, ne usci col capo come un cestone, col cer-

vello che gli bolliva tra le tempie, intronato dalla fantasma-

goria delle cerimonie e della luminaria, rabbioso contro se stesso

di non avere saputo deciferare chiaramente la famosa PAROLA.

E cio che avviene a molti massoncici, i quali dopo ritrovata la pa-

rola non la intendono, ne si brigano di farsela spiegare, e riguar-

<lano queirintruglio di croci e di rose e di pretesa parola di Cristo

e di Messa celebrata da laici con tanto di pianeta, come una

delle solite pagliacciate che usano su per le logge nel confe-

rimento de' gradi. Ad Armodio qualcosa era balenato di si-

nistro, ma non sapeva ridurlo a formola precisa, e le parole

dell'Oratore gli avevano messo 1'assillo al fianco, di ragionare

a pura luce di sole le dottrine del nuovo grado ricevuto.
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Kgli iion finiva di porsuadersi che la PAROLA, la

PAKOLA .I/. NV. R.\ J.\, ora perduta con tanto lutto, ora con

tanto trionib riarquistata, non velasse qualche enimrna impor-
tante. Neppure le spiegazioni dategli in loggia, non isparge-

vano alcun lume su quelle iniziali, che ne facessero un sim-

bolo di credenze, un sisteina fllosoflco o altro. Ricordavasi bene

che flno dalla inizia/ione di Apprendista, gli avevan gittato

un motto di dottrine gnostiche serpeggianti tra i misteri mas-

sonici; ed egli quelle abbominevoli teorie e pratiche conosceva

a menadito: ma con tutto lo sforzo delFacume suo non arri-

vava a compendiarle in alcun modo plausibile sotto la formola:

Igne Natura Renovatur Integra, che era la piii accreditata, e

molto meno sotto le altre che ci entravano come i cavoli a

merenda.

Tolselo a questi vaneggiamenti la necessita del riposo. Alia

dimane, riecco P uggia delle mal digerite formole : era il

primo pensiero in destandosi. Non poteva ben avere. Ricorrere

al Cavaliere d'eloquenza? No, era un confessarsi di mente ot-

tusa. Scrivere a Romano? Ci volevano quattro giorni ad aver

la risposta; e poi perchfe contristarlo, e stuzzicarlo a qualche

sdegnosa ammonizione ? Infine, ripensando a bell'agio, gli cadde

in mente, che ad ogni modo era tempo di venire a qualche

apertura col parroco della sua contrada, per trattare del

battesimo o almeno del matrimonio. Tanto fa ch' io ci vada

oggi, quanto andarvi domani... Gli posso dire... e che ci perdo?

gli posso dire... basta che sia un prete a modo... gli diro che

sono Massone, lo mettero in discorso di Rosacroci, e qualcosa

si spilla... Ho sempre visto che questi preti vecchi certe cose

le sanno meglio che tutti i Cavalieri d' eloquenza... Ma che?

vaneggio? sogno?... Ho qui un monte di rituali... Che io non

sappia spremerne un po
1

di sugo?...

Detto fatto, suona pel cameriere, che ancor dormiva, e gli

ordina: - - Non vo' vedere anima viva, nessuno, sai, nessuno,

ftnch& non ti chiamo io. Si tuffa nei libri. Abbranca il primo
ritualetto che gli cade tra mano: lo divora da capo a fondo*

Vi trova cio che aveva veduto e fatto in loggia, e nulla piu. Ma
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una parola gli aguzza la brama. II grado di So\v. Pr.\ Rosa-

croce... viene riguardato come il deposito dellaScienza universale

per colui che sa penetrarne gli .allegoric! misteri l
. Dunque

un' allegoria c' e, esclama Armodio : ed io, stupido ! non T ho

afferrata... Ma com' e un
1

allegoria misteriosa, se poi mi assi-

cura che la parola misteriosa e la parola predicata da Gesii

Cristo? Se questo e, basta aprire il Vangelo per ritrovarla;

e un mistero spiatte-llato anche nel catechismo della diocesi

di Genova... Babbuassi! Consulta un rituale di Firenze, e gli

si apre dove questo afferma: II Cav.\ Rosa Croce e il trionfo

della Luce sulle tenebre, cioe il culto evangelico puro e sem-

plice
2

. E dalli ! tutti cosi ! Per una parte e un mistero na-

scosto a tutto il mondo, per Faltra e il Yangelo che tutti

sanno... non ci si capisce una maledetta.

Butto la i rituali italiani, che, secondo lui, si avviluppa-

vano in parole per riuscire poi in paradossi. Mette mano ad

altri, a due, a tre, a quattro. Si avvede che li sono tutti

compagni e fratelli: un'azione drammatica, che rappresenta

lo scoprimento di una dottrina arcana, la quale felicita Tin-

dividuo e la societa umana. Questa dottrina e privilegio dei

Massoni, non e nuova, si bene ereditata dagli antichi misteri

e si accenna sotto il nome di Parola, Verbo, Xuova legge,

legge cioe massonica e di Gesu Cristo al tempo istesso. II ri-

trovamento di questa parola, per alcun tempo sparita di mezzo

al mondo, e il punto culminante del dramma. Infine il Rosa-

croce e creato ministro di questa legge. Con tutto cio, osser-

vava Armodio, nessuno la dichiara apertamente... E strano!

Un arcano dottrinale che salverebbe il mondo, si dissimula!

Si suppone che il Rosacroce lo intenda da se, e lo includa in

una formola di quattro parole... che, tutto il piu, vengono a

dire che fl fnoco rinnova tutta la natural*.. Che diavolo &

cotesto?... E pure ne verro a capo.

1 Guida sopia rit., p. 3, e 31.

2 Catechismo ma.s.sonico, o.s-sia Guida dei Fratelli Libert Muratori nei lavori

di Maestro, ecc. Fireuze, tip. Xazionale del G.'. 0.'. piazza S. Biagio n. 3,

p. p., 1869, a pag. 22.
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Si pose, a sangue freddo, a rovistaro i rituali piii volu-

ininosi. Aveva il Grade de Rose-Croix del Rag-on, lo squa-

derna dinanzi a se: -- Cento paginacce in ottavo, fitte fltte!...

Ecco qua due rituali interi, il coniune francese e il nuovo

proposto da lui... note, citazioni, erudizione... che non vi brilli

una scintilla di luce? possibil mai che non vi scappi una parola

che dia il bandolo? Gik era giorno alto e chiaro, e il sole

inondava de' suoi raggi la camera, e Armodio afflssato sul

libro non aveva anche spento la candela, accesa avanti 1'alba.

Beveva con avidit& le storie, le mitologie, le archeologie pazze

del gran Gerofante Ragon, che tra le altre dotte invenzioni

racconta, a pagina 19, che i Gesuiti fecero del grado di Ro-

sacroce un loro ordine sacerdotale! Armodio dava passata a

tutto, pur di arrivare a qualche lampo di luce. ecco ci

siamo! Spiega la Croce e la rosa... vediamo finalmente... -

Ed anche qui il Ragon fa una cilecca, e non chiarisce nulla.

Si contenta di oracolare che in certi misteri antichi la rosa

e la croce avevano signiflcati osceni, e tutto questo egli dice

con parole villane, e ne conchiude: Una rosa sulla croce e

dunque la maniera la piii semplice di scrivere in geroglifico:

secreto dell' immortalita, cognizione ultima e la piii secreta

degli antichi misteri, unita a quella di un Dio unico *
.

E gik qualche cosa ! sclamo Armodio. Passo leggermente

sulle bestemmie con cui alle virtu cristiane, Fede, Speranza e

Carita, si sostituiscono le omonime virtu massoniche ed ani-

malesche, e si avvenne alle parole con cui, secondo il rituale

comune, il Sapientissimo parla del gioiello di Rosacroce, parole

nefande per chi le capisce *. Armodio non si arresto: era tutto

inteso a scovare qualche traccia di dottrina, di filosofia fosse

1 RAOOX, Grade de Rose-Croix, p. 28-29; cf. anche TAXIL, Les Freres

Trois-poinls ,
to. 2, pag. 231, sg., che contengono la piii insopportabile spie-

gazione infernale del Catechisme de Rose-Croix, colle parole usate tanto nel

Rito Scozzese antico, che e il dominante in Italia, quanto e nel Rito Fran-

cese ammodernato, che e comunissimo in Francia.

2 Chi per dovere di stato deve salvare il popolo cristiano dalla massoneria,

le trovera a pag. 46. Somiglianti ne abhiamo in un Rituale italiano volumi-

noso e manoscritto.
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pur gnostica e cliabolica il possibile, purchS rivelasse un sistema

qualsiasi morale; e questo non veniva mai. Per suo dispetto

si vide giunto la dove il ritualista confessa che non vuole e

non deve e non puo chiarire codesta dottrina. II Cav/. di elo-

quenza cosi si esprime nell'istruire il canditato: Nel grado
di R.\ C.*. tutto e sensibile, tutto parla agli occhi, tutto si

pare alia scoperta. E bene, o che per questo si osera levare

di mezzo ogni emblema ? No, gli antichi massoni, sia per pru-

denza, sia per altre ragioni ci hanno fatto celare il punto p/>'

iniportante sotto tipi geroglifici, che oggidi sembrano enimini.

Colui che, a forza di lavoro e di indagini, scoprira il segreto

delle sublimi verita che esso nasconde, ne restera perfettamente

soddisfatto: egli sara certo di avere trovato quella felicita a

cui ciascun mortale aspira : i giorni suoi correranno felici, pure
saranno le sue mani, la poverta e la malattia non avranno

presa sopra di lui *.

Armodio rilesse due e tre volte questa dichiarazione. Si sde-

gnava, fremeva, sbuffava: Tutto e sensibile! No. Tutto parla I

No. Tutto e alia scoperta. No. II piu che si possa dire, 6 che

il Rosacroce usa gli stessi simboli che certi misteri antichi,

egiziani, eleusini... Ma questo non e una dottrina... non e una

dottrina formolata nelle quattro lettere INK I... non e un ar-

cana parola che renda ne infelice ne felice Fuomo... No, mille

volte, no... lo scoppio, se non trovo oggi... oggi, si oggi, la chiave

di questo enimma.

Prese il cappello e via dal sacerdote, gia designate a guida

nel battesimo.

i Nel Rituale comune francese, riferito dal F.'. Ragon per intero nel Grade

de Rose-Croix, pag. ol.
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i.

La pratica delVumilta. Operetta di S. S. PAPA LEONE XIII

(GIOACCHINO PECCI). Torino, libreria Cav. L. Romano, edi-

tore 1888. Un vol. in 16 di pag. 128. l

La ristampa di questa preziosa operetta si deve a Mons.

Edoardo Pulciano, Vescovo di Casale, il quale voile con essa

presentare agli alunni del suo seminario un quanto nobile altret-

tanto caro P gradito ricordo in questo anno, in cui all'occasione

faustissima delle feste giubilari tutto ci parla di Leone XIII.

Delicato pensiero fu quello del zelante Prelato, opportuno il

presente. In questi giorni di santa esultanza ne
?

quali, comp in

un sol colpo d' occhio, ci si mostra quel molto di grande che

a difesa della Chiesa, a richiamo di eretici, scismatici ed errand,

a sostegno delFautorita divina ed umana, a guardia dei troni,

a salvamento della societa, non ha cessato di operare 1'instan-

cabile Pontefice; mancava, diremo cosi, qualche cosa che ci

rappresentasse Fanimo intimo del medesimo. L'animo quale

si manifesta non gia nelle relazioni coi Re, colla societa, col

mondo universo, si in quelle che a ragione possono denominarsi

domestiche, che si versano nella ascetica, penetrano nel cuoro

<di ciascun individuo; non s'impongono coirautorita ma allet-

tano e persuadono colPunzione dello spirito. II sapiente Pori-

tefice quando era Card. Arcivescovo di Perugia detto questa

1

L'oporctta si vende cent. 30 la copia : \ i copie L. 3: iOO copie L. 2":

1000, L. 180. Ad oiiiii copia \icne regalata ima bellissima doppia iinauirii- <lci

SS. (luorc di (Jrsii c di Maria. Spcdi/inne franca di |>orto per tutto il
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operetta unicamente a bene degli alunni del suo Arcivescovile

Seminario, e loro voile dedicarla. Assunto poscia per volere di

Dio a Pastore di tutta la Chiesa, la sua parola s'estende a tutti e

singoli i fedeli, e specialmente a tutti e singoli colore che nei

Seminarii pongono la prima pietra dello spirituale edificio e

regale sacerdozio, di cui apice, centro e vita e il Papa.

Sia adunque ciascuno di voi (cosi Tamato Pastore nella De-

dica a suoi dilettissimi seminarist!) in particolare quel Disce-

polo il quale, in questa operetta che vi consacriamo, figurasi

ricevere da un Maestro di spirito le lezioni sulla pratica del-

l' Umilta; e ricordatevi sempre, cari figliuoli, che non Ci potete

dare mai consolazione maggiore di quella che allora Ci date,

quando ri rediamo umili, mansueti ed obbedienti 2
. Sono parole

di un Padre il quale insegna a porre il piede sul sodo nel-

1'arduo cammino della perfezione.

L'aureo libretto si presenta diviso in tre parti. La prima
contiene sessanta come ammaestramenti intorno alia virtii ed

alia pratica deir umilta
;
la seconda e il sermone dugentesimo

decimo terzo di S. Agostino sul timor di Dio e sulla vera u-

milta, proposto nella nostra lingua volgare; la terza e costi-

tuita da pensieri diversi sopra 1' umilta tolti dai SS. Padri,

Dottori ed altri insigni maestri di spirito.

La prima parte & la principale. II dire e semplice, chiaro,

breve, sentenzioso. Rechiamone a mo'd'esempio il decimo quinto.

Coltira in te sempre la santa abitudine di accusarti, di ripren-

derti e di condannarti. Sii severo giudice di tutte te tue asioni,

le quati sono quasi sempre accompagnate da mille difetti e da

continue pretensioni dell' amor proprio. Concepisci sorente un

giusto disprezzo di te stesso , veggendoti nelle tue azioni

pi-ii'0 di prudenza, di semplicita e di purezza di cuore l
.

Gli avvertimenti non tralasciauo nulla che in qualche modo

riguardi 1' umilta. Questa e rappresentata nella sua natura,

nolle sue relazioni, vuoi colle altre virtu che da essa proven-

gono, vuoi col vizio che le si oppone. Sono indicati i punti

1
Pag. 31.

Strle XIIf, rl. r\'. /<.<.-. 908. 46 8 mar20 1889.
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piu pratici e pii\ intimi clella vita ordinaria di un seminarist,-i.

Come abbia a considerar se stesso nell'ordine naturale e so-

prannaturale ;
ne* doni ricevuti da Dio e ne' peccati e difotti

proprii; nel tratto cogli altri, superior!, eguali, inferior!
;
nel-

T uso della memoria, dell' intelletto, della volonta
;

ne' casi

prosper! ed avversi e va discorrendo.

Donde si pare manifesto quanta sia 1'utilita che dalla let-

tura di cotesto bel libretto ritrarranno tutti coloro che lo fa-

ranno oggetto della loro attenta considerazione. La virtu della

santa umilta e il fondamento della perfezione. il praticarla e

quindi della massima importanza: a cio torneranno somma-

mente acconci gii ammaestramenti che il nostro amato Padre

e sommo Ponteflce dettava per gli allora suoi seminaris ti. Pei

tempi poi che corrono, in cui la inesperta gioventu altri esempi,

puo dirsi, non vede che di rivolta e di superbia, altri inse-

gnamenti non ode ne legge che di sconflnata liberta nel giu-

dicare e nell' operare, e a desiderarsi sopra tutto che la pra-

tica dell' umilta sia in bel modo e con efflcacia inculcata, come

appunto in questo aureo libretto con tratti da maestro vien

fatto dal pria Gioacchino Pecci ora per divina clemenza nostro

Padre e sommo Pastore Leone XIII.

II.

IS Ipnotismo tomato di moda. Storia e Disquisizione scien-

tifica del P. Gio. GIUSEPPE FRANCO d. C. d. G. Estratto dalla

Civiltd Cattolica. Prato, tip. Giachetti, 1886. Un vol. di circa

200. p. in 8. Prezzo: 1.50, franco per tutta Italia.

El Hipnotismo puesto en moda. Historia y Disquisition cien-

tifica, escrita en italiano por etc. Version castellana del

Doctor D. JOAQUIN DE FONT Y DE BOTER. Barcellona, libreria

de la Hormiga de oro, 1887. Un vol. in 16 di p. 348. -

Ha delle note del Dottor traduttore.

U Hypnolisme revenu a la mode. Hist, et Discussion scien-

tifique par etc. et traduit de I' italien par A. DE VILLIERS
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DE L' ISLE-ADAM avec le concours de I'Auteur. Le Mans,

Leguicheux, 1888. Un vol in 16 di p. IV-334. Hadelle

giunte dell'Autore.

Moltissimi ecclesiastic!, medici, padrifamiglia chiedono un

trattato breve, ma compito, di Ipnotismo, che sparga qualche

luce sulla pratica, e ragioni sul lecito e sull' illecito in questa

materia. Fuori.d' Italia a questo bisogno sopperivano le opere

del Dott. teologo Elia Meric, professore alia Sorbona, del P. J.

de Bonniot d. C. d. G., del dott. medico Costantino James, e

altre. In Italia, tranne qualche opuscolo, nulla avevamo di

onesto e cattolico. Ora abbiamo una trattazione piena, e splen-

didamente stampata, estratta dalla Civilta Cattolica, la quale

appunto la pubblico in articoli consecutivi, per rispondere alle

dimande, che d' Italia e di fuori giiene venivano. E per mag-

gior commodo dei nostri associati d' oltremonti, diamo anche

il titolo e Tindirizzo delle traduzioni francese e spagnuola. Que-

st' ultima, tirata a 2000 copie, fu spacciata in un baleno, chiesta

sopra tutto da medici ed ecclesiastici, ed ora si ristampa colle

giunte dell'Autore. Di che dobbiamo grado e grazia ail'ottimo

periodico settimanale di Barcellona : El Sentido Caldlico en las

ciencias medicas, e all' egregio Univers, di Parigi, ed a molti

altri giornali d'Europa e di fuori, che favorirono il libro.

Noi nulla diremo del merito delFopera: i nostri lettori la

conoscono. Solamente ne esponiamo e ne compendiamo in poche

righe il contenuto, in servigio di chi non avesse letti quegli

articoli. Vi si apre il trattato col programma degl' ipnotizza-

tori di piazza, che e sottosopra quello dei medici nelle loro

cliniche, variando questi solo nello scopo. Questo programma
e raccolto da documenti pubblici, specialmente dal Giornale pub-
blicato a Parigi dal famoso ipnotizzatore Donato (Capi I, II, III).

Poi si mostra come il programma sia messo in opera : e questo

occupa undid Capi, che formano una vera galleria di fatti ipno-

tici schierati in ordine, quanto si e potuto, scientifico. Con cio

e provato che il programma degl' ipnotizzatori viene realmente

eseguito ;
ed esistono senza dubbio numerosi casi di ipnosi,

con effetti muscolari, sanguigni, ecc. suggestion! efficaci a sea-
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denza, suggestion! a intento crirninoso, suggestion! mental! e

suggestion! modiflcanti le idee nell'ipnotizzato: un mondo di

fenomeni, svariatissimi e maravigliosi. E tutti sono moderni,

attestati da medici di ogni credenza e miscredenza, o pubbliri

di notoria pubblicita.

Si passa a discutere i fatti. E prima, in due Capi, si prova
che 1'ipnotismo non e nuovo: perche gia da un secolo i feno-

meni mesmerici e spiritici Thanno precorso, e quest! sono, ndla

sostanza e nelP apparenza, una cosa stessa coll' ipnotismo. E da

oltre quarant'anni fa, il dottor James Braid ha insegnato la

dottrina teorica e usato la pratica dell' ipnosi, come e mani-

festo dal suo trattato dell' Ipnotismo, divulgato nel 184:;, cln-

si cita largamente; e lo confermano gli odierni ristoratori del

metodo di lui, dottor Charcot e seguaci (Cap. XVI, XVII).

Ma che e in se stesso 1' ipnotismo ? Si risponde prima in

generale, che esso va classificato tra i fenomeni fisiologici ddti

morbosi. E una nevrosi, cioe una malattia nervosa. Si aggiugno

che e passeggera, volontaria ecc. ma e una malattia. Cosi in-

segna la ragion fisiologica, e la patologia, e il pieno consenso

dei dottori e scrittori di medicina e dei corpi sanitarii. Non

se ne puo dunque dubitare (Cap. XVIII).

Rirnane a sapere la natura della malattia. II che i medici

sogliono determinare, dandone la etiologia ossia le cause, la

diagnosi ossia descrizione dei sintomi, la prognosi o prono-

stico dell'esito, la terapia ossia la cura scientih'ca. L'Autore

passa in rassegna quest! element! della scienza medicale, rela-

tivamente alia ipnosi, e dimostra che in ciascuno si manifesta

qualche cosa d' inesplicabile, d' innaturale. AlHpnosi non si pos-

sono assegnare le cause naturali, che gli ipnotisti vorrebbero

assegnarle, perche queste non esistono o non sono sufficient!.

II che ci porge indizio di cause latent!, e probabilrnente di-

verse dalle naturali. Infatti i fluid! infusi dalP ipnotizzante

nell' ipnotizzato, inventati dagl' ipnotisti per assegnarle una

causa, sono negati dai moderni medici; e con ragione, giac< -It.'*

si danno casi di ipnosi senza ipnotizzante. Gli atti poi, dctti

ipnogenici, come il mirar flssamente un oggetto lucido, il ro-
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more improvviso, e simili, quest! atti con cui si suppone clu i

Tipnotizzante desti IMpnotismo latente nel soggetto, non pos-

sono dirsi cause fisiche, perche scelti a libero piacimento, il che

ripugna a causa flsica, che non puo essere altro che la pro-

pria e determinata dalla natura. II fascino vantato come causa

fisica dal Donato, la suggestione tanto predicata da molti me-

dici, possono produrre qualche fenomeno flsico in certi dati

casi, ma la congerie dei violentissimi effetti ipnotici, non la

possono produrre. Ne la pretesa predisposizione, che alcuni

suppongono come causa latente, vale piii che il fascino e la

suggestione : atteso che spessissimo manca interamente, e pure

i fenomeni banno luogo allo stesso modo (Cap. XIX, XX, XXI).

I sintomi poi, o fenomeni ipnotici, accusano la causa inna-

turale che non toglie le cause naturali, ma con loro si unisce

e si confonde. Infatti la medicina non riconobbe mai malattie

istantanee, con trapasso immediate dalla sanita piu florida

all' eccesso di perturbazioni morbose che sono i fenomeni ipno-

tici; e molto piu perche i fenomeni ipnotici sono ubbidienti

alia volonta dell' ipnotizzatore : cosa impossibile ed assurda.

Non si mai visto un'atto di volonta produrre un effetto

flsico in un altro individuo, ne mai il comando d' un uomo

pot produrre ne la malattia ne i suoi sintomi; e molto mono
un effetto morboso a scadenza, dopo tre, quattro, dieci giorni,

quando cio il comando e la suggestione sono passati e ces-

sati da molto tempo (Capo XXII).

E la stessa ragione vale quanto al pronostico e alia cura

della passeggera, ma violenta, nevrosi che e Tipnotismo. Un

morbo violento non si cura con un ordine del medico che co-

manda di guarire, ne con un sofflo che vale presso a poco lo

stesso. E pure il comando e il soffio sono i rimedii piu usitati

a curare Fipnosi, e altri simili a volonta e beneplacito del

curante. L' ipnosi 6 adunque una malattia che oltre alle cause

fisiologiche immediate, ha qualche altra causa estraflsiologica :

e questa, siccome concorre direttamente a produrre i fenomeni,

o ad eccitare le cause fisiologiche produttrici dei fenomeni;
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cosi anche ha qualche influsso estrafisiologico, che concorre a

cessare i fenomeni (Capo XXIII).

Questa influenza preternaturale e dunque dimostratascirn-

tiflcamente, se e vero che niun effetto e senza causa, e ch'

ciascun effetto e proporzionato alia sua, causa. Nell'ipnosi molte

cose restano inesplicabili, anzi sono assurde e contro le leggi

flsiche da noi conosciute e certissime, contro le leggi ricono-

sciute dai dottori di scienza medicale, e indubitabili. Dunque
abbiamo evidente diritto e dovere di conchiudere che IMpno-

tismo, se ha qualche cosa del naturale, ha tuttavia ancora

qualche cosa del preternaturale.

E poi certissimo che oltre ad essere nel suo complesso in-

naturale, 6 anche maleflco. Questa nevrosi, morbo grave, ma

passeggero, assunta come rimedio a curare altri mali, riesce

generalmente nociva al malato e spesso anche ai semplici spet-

tatori delle scene ipnotiche. Se ne adducono in prova le sen-

tenze di gravi medici italiani e stranieri, credenti e scredenti,

cattolici e protestanti. E da questi pure si prende una lunga

serie di fatti di malati peggiorati e di sani ammalatisi per le

pratiche ipnotiche ;
il che dimostra vero il parere dei modici.

Per suggello si adducono le proibizioni degli spettacoli ipnotici

di molte corporazioni competent! nelFargomento, come Accade-

mie e Consigli sanitarii (Capi XXV, XXVI, XXVII).

Piii ancora che alia sanita, riesce maleflco alia morale;

specialmente poi al buon costume della gioventu e della donna.

Le prove TAutore le chiede alia ragione, ed a molti medici

senza badare ai loro principii religiosi; e i medici attestando

cio che hanno veduto; confermano coll'esperienza loro la pro-

fonda immoralita delPipnotismo, e lo dicono fonte di funcsti

disordini per Tindividuo e per la societa (Capi XXVIII, XXIX).

Fin qui si estende la Prima Parte della trattazione, che puo

giovare anche alle persone non cristiane : la seconda parte e di-

retta solamente ai credenti. E innanzi tuttp dimostra che i feno-

meni ipnotici, quando involgono la penetrazione dei pensieri

altrui, la comrminicazione d'idee, senza segni esterni, o il parlare

lingue ignote, o divinazione, sono certamente preternaturali,
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ne le spiegazioni tentate dai fllosofl o dai materialist! li salvano

dalla nota di empieta diabolica. E chiaro che & sempre illecito

il volerli in se- o in altri. Questo non e disputabile, 6 certo

per ogni cristiano (Cap. XXX).
Altre pratiche sono molto probabilmente empie: la visione

a traverse i corpi opachi, la trasposizione d'un senso alia sede

di un altro, le suggestioni a scadenza, e certe allucinazioni ec-

cessive. L'Autore giudica tali fenomeni ipnotici sempre illeciti,

e ne adduce fortissime ragioni. La Chiesa gia ne ha condan-

nati alcuni: non ci & piu dubbio su questi, che sono i due

primi tra i sopra riferiti (Capo XXXI).

Segue un Capo di sovrana importanza: Tutti i fenomeni

ipnotici, anche piu innocui in apparenza, sono sospetti. Se

ne recano sei tra ragioni ed indizii: Tlpnotismo nel suo com-

plesso e in tutti i suoi effetti e parte dello Spiritismo, eviden-

temente illecito perche diabolico: tutti i suoi anche piii ele-

mentari fenomeni, dipendono dalla stessa causa dei fenomeni

piu empii: e portano traccia di influsso diabolico nella loro

innaturalezza: piu ancora nel nuocere alia creatura umana e

nell'avvilirla disonestamente: e piu ancora nella dichiarata ni-

mista contro il soprannaturale divino: e finalmente perche

supposto Finflusso diabolico riescono spiegabili e chiari, dove

che senza quello riescono inesplicabili. Di che si conchiude che

anche questi fenomeni elementari, di sonno indotto nel malato,

di moti muscolari o nervosi, di catalessi e di sonnambulismo

imposto ecc., non sono permessi. Cosi opina 1'Autore flno a

nuovo giudizio della Chiesa. Egli aggiunge, che per opinare

diversamente non hanno diritto i semplici fedeli, digiuni di

scienza teologica e di scienza flsiologica ;
che i dotti stessi,

quando opinassero di poter ammettere alcuna di tali pratiche

elementari (e se ne lascia loro intera la malleveria), nol po-

trebbero altrimenti che per grave motivo di terapeutica, e solo

in mancanza di rimedii egualmente efficaci, e con isperanza

seria di buon effetto, e non senza protesta di nulla voler di

comune col nemico di Dio, e usando al tempo stesso tutte le
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cautele che la prinlon/a prescrive nell'uso di rimedii di dubbin,

moralitk (Capo XXXII).

II trattato si conchiude con una Teorica cristlana degl'in-

h'rrenti diabolici. che discorre breve e chiaro la natura e lo

stato del demonii, la loro facolta di nuocere e i varii modi

d'intervenire nella Societa umana, specialmente col prestigio.

Alia quale teorica porgono lume la Scrittura, la teologia e la

storia. l/ultimo Capo applica la teorica all'Ipnotismo, e dimo-

stra che i fenomeni tanto astrusi e tenebrosi dell'ipnosi, diven-

tano chiarissimi tutti, e si spiegano compiutamente e perfetta-

mente, se si riguardano come semplici casi di prestigio diabo-

lico. E la opinione dell'Autore e generalmente degli scrittori cat-

tolici che trattano questo argomento (Capo XXXIII, XXXIV).
Chi non sapesse pensare e giudicare meglio e con piii sodi

fondamenti, si prevalga dell' Ipnotismo tomato di moda, nel

quale la scienza naturale dei medici, e la scienza religiosa del

teologi si danno la mano. E saremmo singolarmente grati ai

giornalisti e a quanti ripubblicassero questa rassegna o le idee

contenute in essa, perch6 in Italia e fuori 6 immense il danno

che va facendo V Ipnotismo, quasi sempre favorito dalla sem-

plicita ed inesperienza delle persone a cui toccherebbe dargli

bando dalle familie cristiane.
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1. L'oaservatorio di Zi-ka-\vei in Cina: sua importanza e celebrita acquistata

in pochi anni 2. La deviazione dei segnali acustici in mare, secondo

il Fizeau 3. Esperienze intorno alia propagazione acustica dello scoppio

delle armi da fuoco caricate a palla 4. Come si scopra la frode di chi

si finge cieco d'un occhio.

1. In un ottimo periodico francese, a cui auguriamo anche in Italia

la maggiore diffusione nella classe colta della societa *, troviamo degl' in-

teressanti ragguagli intorno all'Osscrvatorio diretto dai padri della Com-

pagnia di Gesu in Zi-ka-wei nella Cina. E noto che il Celeste Impero fu

aperto agli europei e alia Fede cristiana dai inissionarii gesuiti, i quali po-

terono stabilirvisi ed avere accesso fmo nella Corte, in qualita di mate-

matici e di astronomi. Non bastando la scienza cinese alTeffetto, impor-

tantissimo nell' opinione di quel popolo, di predire le ecclissi e di altre

applicazioni del calcolo, i inissionarii, che recavano con se il corredo della

scienza europea, acquistarono in breve e conservarono fino alia soppressione

della Compagnia un'autorita, della quale si valevano i loro confratelli, oc-

cupati a spargere in quel vasto impcro la nostra Santa Religione. Seguirono

le vicende della soppressione, del ripristinarnento e dello svolgimento della

Compagnia risorta, durante le quali altri zelanti operai lavorarono in quel

campo. 1 gesuiti non vi ritornarono che nel 1842, ristretti alia missione

del Kiang-nan, e poco stante stabilirono la principale loro residenza a Zi-

ka-wei presso a Shanghai. Ma le prime loro cure dovettero volgersi alle

istituzioni che piii direttamente s'attenevano al bene della cristianita, com'era

uno scolasticato pei giovani inissionarii, un collegio per 1'educazione della

gioventii cinese avviata sia al sacerdozio, sia al bottone dorato oiide si di-

stinguono i baccalaurei, un seminario pel clero indigene, e due orfanatrofii

c gli opiiicii di legnaiuoli e stipettai e pittori pel mobilio e ornato delle

1 Etudes reUgieuses, philosophiques , historiques el litlcraires : revue mensuelle

pitblice par des Peres de la Compagnie de Jesus. Paris. Depositaires a 1'etranger,.

Rome, Florence, Turin : Fratelli Bocca.
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rhiese e cappelle; per ultimo iui;i stamperia e una lilogralia per la pult-

blira/ione del lilri devoti o imagini ad uso dei i'edeli.

Soltanto nel 1871 si pote metier maiio ai me/zi indirctti, istilueiido

in Zi-ka-wei uiio stabilimcuto scientifico, il quale ripigliasse le tradizioni

gloriose dcH'antica specola di Pechino. Fatto ragione dellc condizioni del

luogo, fu determinato di prendere le mosse da un osservatorio, ncl quale

la metcorologia e il rnagnetismo terrestre si studiassero coi migliori me-

todi ed istrumenti moderni; e da un museo di Storia Xahirale, dove si

raccogliessero gli esemplari piu notevoli della fauna e della flora cinese.

Due missionarii, a cio prescelti, s'accinsero di fatto all'opera: e seppero

condurla eosi bene, che oramai 1'Osservatorio ed il Museo, ma il primo

segnatamente per gl'importanti lavori del P. Dechevrens, nc vanno rino-

mati ancora in Europa.

Per cio che spetta le osservazioni magnetiche, i Cinesi possono van-

tarsi di averne conosciuto, prirni fra tutti, il fenomeno fondamentale, cioe

il dirigersi che fa I'ago calamitato con una delle due punte verso il Xord,

con 1'altra verso il Sud. Di qui all' ideare la hussola come istrumento onde

dirigersi in alto mare o ne' deserti o nel folto dei boschi, pare che mm
dovesse correrc se non un passo: e pure, come in innurnerevoli altri casi,

il secondo passo in tal ritrovato non richiede minor tempo ne minore in-

gegno del prirno. II Klaproth da lunghi ed accurati studii intorno a questo

punto conchiude che i Cinesi dovettero avere fino dalla piu rcmota anti-

chita alcune nozioni circa le proprieta della calamita, ma che non seppero

magnetizzare il ferro se non verso il principio del secolo XII, e che i piu

antichi libri cinesi nei quali si parla della bussola, non risalgono oltre al-

1'anno 1111. Con cio essi avrebbero sempre preceduti gli europei di poco mciio

di un secolo, se non anche di due. E diciamo cosi, per riguardo a coloro che

pur vogliono rivendicare a Flavio Gioia vissuto ad Amalfi nel secolo XIV

la gloria d'avere trovata la bussola, mentrc il Card. Giacomo di Yitry verso

il 1200 parla nella sua Storia Gerosolimitana dell'ago calamitato e soggiungc

che era necessario ai naviganti. E circa il tempo medesimo ne discorreva

in modo somigliante Guyot de Provins poeta francese. Ora puo ben essere

che il Gioia desse alia bussola una forma piu comoda ed acconcia che non

era quella primitive di posare I'ago sopra una rotella di sughero gallcg-

giante in un vaso d'acqua. E cosi 1'adoperavano da principio i Yeneziani,

e seguitarono ad adoperarlo per altri piu secoli ancora i Cinesi, dai quali

per avventura qualche viaggiatore veneziano 1'imparo.

Checche sia pero di questo, i Cinesi non passarono mai oltre ne a sco-

prire la distinzione fra il polo terrestre ed il magnetico che ne dista di

alquanti gradi, ne a scoprire alcuna delle diverse variazioni che si avve-

rano nella dirittura dell'ago, non che veruna delle leggi secondo cui si

reggono quelle variazioni.
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II P. Dechevrens scrivendo alle Etudes compendia assai bene per la co-

mune intelligenza le principali leggi del magnetismo terrestre.

Osservando sottilmente 1'ago magnetico e riferendone la dirittura alle

stelle, si scopre che egli non s'appunta esattamente al polo, ne segue la

linea meridiana, ma fa un angolo con essa. Di piii
confrontando le diverse

osservazioni a tempo lontano, si trova che neppure quell' angolo e costante,

ma varia con un periodo che importa circa 600 anni, durante il quale

la declinazione, che cosi si chiama, dell' ago puo passare dai 20 gradi verso

levant e a 20 verso ponente. Da cio s'e dovuto conchiudere non solamente

che il polo magnetico ^non ribatte col terrestre, ma che inoltre gli gira

attorno con lentissimo processo. S'aggiunga a questo la variazione diurna

della declinazione, dalla quale apparisce un influsso solare diurno sia sul-

1'ago o sia sulla giacitura dei poli magnetici.

Un'altra classe di fenomeni e quella che riguarda 1' inclinazione, cosi

detta, dell'ago. Data una calamita, ehe sia libera a muoversi in un piano

verticale, se essa si recasse sopra uno dei poli magnetici della terra, si

vedrebbe disporsi a piombo con una delle punte sul polo stesso. Recandola

invece all'equatore, essa si avrebbe a disporre orizzontalmente. Nelle la-

titudini mezzane, per couseguente, essa s'inclinera piu o meno a seconda

della maggiore o minore vicinanza al polo. Ma anche questa inclinazione

va soggetta a variazioni secolari, annue e diurne.

In ultimo luogo si vuol considerare 1' intensita della forza magnetica

terrestre, potendo variare questa altresi, come varia di fatto. A misurarla

si adopera una calamita girevole in un piano orizzontale, come 1' ago tli

declinazione, e sospesa a due fili. E facile ad intendere che se quell'ago

si faccia deviare dalla posizione sua naturale, egli vi ritornera con un mi-

mero di oscillazioni tanto minore, e quelle saranno tanto piu rapide, quanto

piu intensa e la forza magnetica che in quel momento comanda all' ago.

A vicenda, 1'intensita potra rilevarsi dal grado della torsione del filo, che

1'ago sara capace di vincere mantenendo il suo posto naturale.

Ad eseguire queste tre classi di osservazioni nel modo piu accurate che

si possa coi sussidii odierni della meccanica, 1' Osservatorio di Zi-ka-wei,

nell' ultimo lembo deH'Oriente, va fornito, per opera dei missionarii, di un

triplice apparato di tal costo e perfezione, che solo i grandi Osservatorii

come quei di Parigi, Londra, Lisbona, Pietroburgo, Toronto ne posseggono

di somiglianti. Egli e un magnetometro fotografico, nel quale, secondo che

pel nome stesso si dice, le indicazioni degli aghi o sbarre magnetiche in

esso convenientemente disposte si vengono a stampare da se. perennemente

sopra carte fotografiche per luce riverberata da specchi onde ogni sbarra

e fornita. Essendoche, al dire del P. Dechrevens, negli undici anni dacche

1'apparato fu messo in posto, mai non cessarono di splendere le lampade
del magnetografo, 1'Osscrvatorio di Zi-ka-wei si trova possedere gia le in-
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dica/ioni nttn interrolte ill nllre ;i mi derennio, < qneste piu singolariiirril.-

preziosc per la singolare rrgolarila dei fenmneni dovuta alia posizione i^en-

gralica di quella sta/ione : perocdie, come il medesimo osserva, i|ii;mti>

piii
si accost a al polo magnet icn, tanto pin Ireqiienti c considerevoli snno

le perturbazioni anorinali dell'ago.

Agguerrita cosi di tutti i piu squisiti mezzi di osservazioue, la spccola

di Zi-ka-\vei non peno gran fatto a levar grido per important]' notizie c

ciinclusioni pubblicate a uso cosi dei dotti come doi naviganti. Fissata per

/i-ka-wei la dedinazione magnctica in i" 10', vi si trovo che essa rresce

n^ni anno di mc/xo rninuto soltanto, a differenza della variazione, os-.-r-

vala nellc stazioni d' Kuropa, die e di circa l> iniimti all' anno. A n>n-

I'crma dclle dctcrininaxioni del P. Dechevrens tornarono in gran pro audio

le osservazioni degli antichi nostri missionarii, die lino dal secolo XVII

a \cano preso con somma pazienza a investigare questo punto. Cosi le os-

servazioni antiche e moderne dei missionarii della Cina, condussero alia sco-

perta di un secondo polo Nord magnetico, situato nella Siberia.

Trasmettendo le conclusioni riguardanti le variazioni diurno ddla dc-

clinazione e quelle in genere dell'inclinazione, come pure le pertiirlia/ioni

anormali di cui s' ignora alfatto 1' originc, 1' osservat orio di Zi-ka-wei ha

posto in sodo un influsso magnetico della Luna, nuovo elemento ricono-

sciuto oramai per vero dai dotti, e del quale si vuole tener conto nollo

studio cosi delle variazioni come delle perturbazioni.

II magnetismo terrestre non e pero il solo campo a cui illustrare nm-

corra quel lontano osservatorio
;

che anzi i lavnri meteorologici del sm

direttore, se non ne superano, ne uguagliano certo per utilita e per va-

lore scientifico gli studii magnetic! .

K cosa oramai ammessa dai meteorologist!', e le osservazioni di Zi-ka-

wei hanno contribuito non poco a metterla in sodo, che le viccnde atmo-

st'eridie in genere fanno capo all'andamento delle tempeste, ossia agl'im-

mensi vortici, che s'ingenerano nell' atmosfera e si rnuovono in essa, come

vediamo farsi dai gorghi nelle acque correnti. Ora quei vortici <> ddoiii in

nessuna altra parte del mondo si manifestano piu spesso ne con maggiore

veemenza e quindi eon maggiore comodita per cssere studiati, che in quell' ul-

timo Oriente, e in alcune regioni dell' America. Dei primi poco <> nnlla

conoscevasi in particolare, se non il nome a tutti i naviganti spaventoso di ti-

foni, e gli eft'etti degl'innumerevoli naufragi da loro cagionali. l.r assidue

osservazioni di Zi-ka-wei valsero a determinare le vie tcnute nelle \arie,

stagioni da (juelle trernende meteore; e le discussioni del P. Dedievrens

approdarono a darne una teoria, accettata dalla maggior parte dei metco-

rologisti piii
autorevoli.

.Ma non diinentidiiamo il fine inteso dai missionarii nella fondazione di

qucH'istitulo scientifico e nelle fatiche sostcnute quivi in capo al mondo,
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senza ombra di coinpcnso terreno. Lo scopo a cui conseguire c conservare

essi miravano e mirano, si era quel medesimo proposto gia ai primi mis-

sionarii della Cina, di conciliare cioe la venerazione di quei popoli verso

la religione di coloro, la cui scienza avessero imparato ad ammirare. Ne

qiiesto elfetto e venuto ineno. Non solamente gli scienziati d'Europa, di

America e degli stabilimenti europei dell' Asia hanno apprezzato il valore

dell' Osservatorio di Zi-ka-\vei, ma, cio che piii montava per 1'intenzione

suddetla, la riputazione ne crebbe in gran maniera presso le genti del paese.

Gli studii die il P. Decbevrens pubblico sui tifoni della Cina, ognora te-

nuiti e ognora present! alia memoria di chi ebbe a provarne i furori, gli

procacdarono in questa materia un'autorita stragrande: inarinai e paesani,

mandarini e popolani, tutti ricorrono all'uopo all'Osservatorio sia per con-

siiilio sulla uavigazione, sia per le previsioni del tempo. 1 gran mandarini,

oho si spediscono da Peehino per ambasciate, si danno premura come gli

altri di rieorrervi per istruzioni. II popolino poi non si toglie dalieapo, che

i missionarii deH'Osservarorio non abbiano la stagione in loro mano, benche

non facciano uso di quel loro potere se non con sonimo riserbo. Non si

domandava tanto. A quei zelanti religiosi basta che le loro fatiche scien-

tifiche si sieno volte, come bramavano, in commendazione della Fede e dei

suoi predicatori.

2. I. a (requenza degli scontri fra le navi in corso, accompagnati sempre
da gravi danni e spesso ancora di non poche vite, ha fatto si che si

moltiplicassero gringegni, perche due legni che si corrono incontro si av-

visassero a vicenda in tempo utile per iscansarsi e barattarsi. E siccome

quaudo 1'aria e iugombra di nebbie, i segnali luminosi, per quanto intensa

si faccia la luce, spesse volte non giungono a bastevole distauza, quindi

(' veuuto 1'uso di aggiungere a quelb' i segnali sonori, come sarebbe un

lisrhio quale e quello delle locomotive, costruito e armato con tutti gli

ingegni dell'arte, sicche il suono ne giunga alia maggiore possibile distanza.

Pur cio non ostante gli scontri seguitano ad essere frequenti in tal mi-

sura, che non e verisimile 1'incolparne la trascuranza dei segnali. Donde

provieue cio? Rammenteranno i nostri lettori le esperienze fatte dal

Tyudall studiando le deviazioni che puo soffrire il suouo nel passare per

istrati atmosferici di difTereute densita : rinnovandosi per le onde sonore

i fenomeni della rifrazione gia noti pei raggi luminosi. Di qui s'intende,

jilmeno in genere, che la deviazione dei raggi sonori, possa talora cagio-

nare abbagli nell'iiso dei segnali acustici, e forse anche renderli inefficaci,

se la deviazione fosse tanta da fare che non ne giungesse parte veruna

al (ermine voluto.

11 Fizeau studiando piii accuratamente questo punto, coll' aiuto eziandio

del calcolo, dimostra che quel caso non e ne impossible ne difficile ad

avvenire, avverandosi pei segnali sonori un fenomeno, simile a quello che
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rhiamano
inirti<i<jii>

o
fulii niarijitnu. In vcro qucsto coufronto abbisogna di

spiegazione, poiche quanto all'efletto i due fcnonieni sono piuttosto nm-
trarii che simili, sebbenc si reggauo sulla medosima legge. Non v'e lihro

di fisica, il quale, trattando della rifrazione della luce, non descrivu il

miraglio e non ne dia la spiegazione, resa piu evidente da una rappre-

sentazione in figura. Nella sostanza esso non e die uu caso particolare

della legge per la quale un raggio, passando da un mezzo ad un altro

mezzo piu o meno denso, p. e. dall' aria all' acqua o in contrario, ovvero

da uno strato d'aria ad un altro piu o meno sottile, devia dal retto corso:

la qual deviazione puo in circostanze favorevoli esser tanla die cqiiivala

ad una riflessione, coll'efletto di fare apparire gli oggetti spostati nella

maniera medesima che farebbe uno specchio. Per questa guisa e avvenuto

che si vedessero specchiati in cielo paesi e monti e laghi posti in lonta-

nanza, e per contrario 1'oceano atmosferico specchiandosi nell' aria presso

terra, vi simulasse un mare sulle aride arene.

Ora il fenomeno acustico di cui sospetta il Fizeau, ed al quale egli

attribuisce 1'inefficacia dei segnali sonori in mare, sarebbe appunto con-

trario al descritto, quanto alia illusione che ne conseguirebbe. Giacche se

nel miraglio la rifrazione recando all'occhio i raggi luminosi in una di-

rittura stravolta fa vedere gli oggetti dove non sono; nell' altro fenomrno

la stessa rifrazione devierebbe i raggi acustici sicche non giungano all'o-

recchio; onde non si percepirebbe il suono. La medesima cosa, del rima-

nente, dee accadere altresi coi raggi luminosi, in date condizioni, ma a

questo fenomeno non si e imposto un nome particolare.

Kimosso cosi quel leggiero equivoco di parole, ecco come il Fizeau

ragiona la sua certamente non ispregevole ipotesh Dalla formola che esprime

la velocita del suono secondo le varie temperature dell' aria, e facile de-

durre che il passaggio di un raggio aciistico per un mezzo il qualc di

sotto in su vada scemando di un solo decimo di grado, produce nel raggia

stesso un rialzamento sensibile. Ora la temperatura del mare e non di

rado piu alta che quella dell' atmosfera, onde in tempo di nebbia e di

calma, assai di leggieri gli strati dell' aria non isconvolti da alcun soffio

di vento, si dispongono in istrati di densita sempre crescente. Ovc cio

s'avveri, e naturale ad avvenire che il raggio sonoro, il quale movendo,

putacaso, da un fischio o da una campana, comincio la sua corsa oriz-

zontalrnente, torca in su secondo una curva la cui convessita e rivolta

alia superficie del rnare.

Supponendo che la temperatura decresca in ragione di un decimo di

grado per ogiii metro di distanza dalla superficie del mare, il calcolo da

che in capo al primo metro della sua corsa il raggio sar;i rialxato di

37 secondi e 8 decimi : e cosi di seguito. 11 Fizeau calcolando F andare

di un raggio acustico in condizioni sifliatte, trova che alia distanza di
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100 metri egli si e gia rialzato tli 1 metro; a 250 metri converrcbbe cer-

carlo metri 5,728 piii alto; a 500, 750, 1000 metri, s'avrebbe a portare

1'orecchio all'altezza cli 22, 51, 91 metri, onde percepire il suono, il

quale altrimenti sfugge per disopra alia nave a cui avvisare era mandate.

E queste altezze si raddoppiano e si triplicano, qualora si supponga che

1'abbassamento della temperatura negli strati atmosferici vada in ragione

di due ovvero di tre decimi ogni metro, come e possibilissimo ad accadere.

Da tutto questo conchiudeva il Fizeau consigliando a collocare le

scolte, sulle navi, non gia sul ponte, ma a convenient e altezza, e chie-

deva all'Accademia clie si moltiplicassero le esperienze, onde chiarire se

veramente in pratica occorra di frequeute il caso da lui discusso in teoria.

3. Sono assai curiosi, e non facili a spiegarsi pienameute, alcuni fatti

osservati dal capitano Journee, al campo di Chalons in certe sue esperienze

circa la velocita del suono. I saggi si facevano sulle armi da fuoco, e fin

dalle prime apparve chiaro e con molti esperimenti si rese indubitato che

il tempo, entro il quale lo schianto dell'arma si ode ad una data distanza

varia grandemente secondo diverse condizioni. Se il tiro si la a sola pol-

vere ovvero con una palla di rapidita inferiore alia ordinaria del suono, lo

scoppio percorre 1' intervallo colla velocita stessa del suono ne piii ne meiio.

Se il tiro invece si fa con una palla di grande velocita, come si ottiene

colle armi e polveri perl'ezionate, il suono prende la velocita della palbi,

finehe questa corre con rapidita maggiore di lui, ma non appena il pro-

iettile rallentato dalla resistenza dell' aria si rimane con una velocita in-

feriore a quella del suouo, il suono seguita la sua via colla velocita sua

propria, che gia d'altronde conosciamo. Percio varii sono i casi clie possono

verificarsi. Quanto 1'osservatore si colloca piii vicino ad uua di tali armi,

tunto
piii rapida gli dove parere la corsa del suono, perche la palla in sui

principii corre essa piii veloce : laoude s' e dato caso in questi esperimenti

che la velocita del suono salisse fino a 600 metri il minuto secondo, doveche

si sa non sommare essa nelle condizioni ordinarie che a circa 300 metri.

Se la palla si diriga in guisa che a mezza via intoppi in un ostacolo, come

a dire un terrapieno, il suono dianzi veloce quanto la palla, rallenta di

tratto il corso e seguita di quindi imianzi colla sua sola velocita ordinaria.

Lo schianto in questo caso cambia di natura, s' infievolisce e sembra pro-

dotto da una esplosione di breve durata, mentre che nel tiro di palle a

grande velocita e
piii forte, si prolunga con intensita decresceute e si ter-

miiia con un rinforzo che sembra doversi attribuire all' arrivo del suono

prodotto dalla esplosione della carica. Per un osservatore poi situato luugi

dull' anna e di fianco, il suono non sembra provenire da quella, bensi dal

punto a lui
piii prossimo della traiettoria. Se poi si tiri con palla a grande

velocita parallelamente ad un bosco, a circa 200 metri dal medesimo
;
un

osservatore collocate a distanza conveniente sente una serie di echeggia-
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iin-iil i rln- si rollriMim in 1111 rombo siinil(> ;i qiidlo del liiono. Se. in

quella vece, la cartuccia <' a sola polvere, non si senle die HIM sola ri-

sposta dell'eco.

Da tutte queste osscrva/ioni semlira doversi condiiuderc die la palla

produce un suono nmtinuo somigliante a quello di mm scoppio lino al

punto, dove comincia non avere altra maggiore velocita die quella ordi-

naria del suono. Di quindi in poi essa non da piu che il fischio troppn

noto a chi espone la vita sui cainpi di battagh'a.

Studiandosi d' indagare vie tneglio la generazione di questo suono, it

Journee fece alcune espcrienze che per altro non vengono descritte, in-

torno al guscio d' aria compressa che si forma davanti ai proiettili current i

a grande velocita e che poteva supporsi mantenuto in coutinua vilira/imic.

(iia il Melsens avea indicata la presenza di cotesto guscio e 1' aveva di-

mostrata il Mach, che seppe prendere 1' imagine Ibtografica di tali palle m-l

loro stesso tragitto. II Journee poi valendosi di tiri esegiiili ron polvcri

senza fumo e riuscito a vedere il fenoineno col canuocchiale. Dalle sue espe-

rienze pero egli ha conchiuso che quel suono vienc prodotto dal coz/o sen/a

posa rinnovato della palla contro 1' aria.

Per non entrare in lunghi discorsi intorno alle condusioni tooriche di

questi fenorneni, contentiamoci di accennare che essi spiegano la gr;nn

discordanza delle misure della velocita del suono quali I'urono date da qualdie

fisico purticolare. S'intende, a cagione d'esempio, come quelle del rapilaiio

Parry potessero riuscire esagerate, poiche si fondavano su esperienze fatte

col tiro di cannoni a palla.

\. Ahhiaino piu volte recato esempii del pro die la giustizia uniaiia

puo cavare dalle scienze naturali, nolle sue indagini circa le (rod! e i de-

litti. ISamnienliamo qui in partirolare, per essersene (alto uso ,-uidie di

recente con ottima riuscita, il ciuieuto della Ibtogralia applicata ;i ri(r;irre

docurnenti che si sospettano adulterati: avvenendo die j>er quaiito mae-

strevolmente si sieno rastiati alcuni caratteri per sostituirvene degli altri,

pure quei piiini ricompariscano ndla imagine fotografira iusieme coi se-

condi, attesoche il rastiainento, che di necessita dovelle esscre leggiero.

lascia sul foglio una parle deH'indiiostro, insuilicieiite a impressioiKire -oi

suoi raggi luminosi la retina, ma bastevole ad ini|>ressionare coi suoi rajigi

diimici il bromuro d'argento della lastra sensibile.

Or ecco un' altra applicazione dell'ottica. I'ti operaio Ibudilore. ,

dogli occorso nel lavoro uno di quegli accident! die di leggieri a\ venjiono

nellc oiiicine, pretende di essere rimasto cieco di un ocdiio ed esige dal

padrone un corrispondente compenso. 11 uon apparire nelF ocdiio nesMina

lesione non era indizio baslevole di 1'rode, die hen pol.eva I rat tarsi di

un'aniaurosi onde fosse paralizzata la retina comedie apparentemente m-
tatta. V'era pero sospetto di (pialdie bindoleria, ne il sospetto c;ide\a in
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f'also. A sicurarsene, si vcimc ad una delle solite prove suggerite ilai fisiri

c dcdotte dalle proprieta del raggi luminosi.

Se sopra un foglio di carta bianca si scriva una parola cori caratteri

mescolati, gli uni in inchiostro rosso, gli altri in inchiostro azzurro, o,

per farla piii semplicc, se vi si segnino alia rinfusa 1'uno appresso 1'altro

dei freghi altri azzurri, altri rossi, guardando quella serie di segni attra-

verso a un vetro rosso, gli azzurri si veggouo di color nero; i rossi invnv

non si veggono affatto, che il vetro rosso assorbe tutti i raggi del suo

colore. Che se in canibio di uu vetro rosso si adoperi pel traguardo uu

vetro verde, tutti i caratteri si scorgeraimo, cosi i rossi come gli az/urri.

Cio -posto, dubitandosi di (rode in chi asserisce di avere un occhio

accecato per amaurosi, 1'artifizio per coglierlo in fallo consiste nel mct-

tergli un paio di occhiali avente un vetro rosso ed un altro verde, col-

1' avyertenza di collocare il verde davanti all' occhio da lui dato per cieco.

Poi scritte sopra un foglio bianco in bei caratteri uuciali due parole Tuna

in rosso 1' altra in turchino, o, se colui non sapesse leggere disegnatovi un

certo numero di aste ben visibili a colori alternati come fu detto, gli si

pone davanti agli occhi il foglio.

Chiaro e che se il valentuomo e veramente cieco dell'occhio, davanti

a cui e il vetro verde, egli non si serve se non dell' altro occhio munito

di vetro rosso; pel quale traguardando non gli verranno veduti ne la pa-

rola ne le aste scritte in rosso. Quindi, invitato a leggere, non leggera

che la parola scritta in azzurro, ovvero ordinatogli di dire quante sono le

aste, non contera che le azzurre. Per lo contrario, se 1'occhio sospetto e

sano, egli scorgera attraverso al vetro verde tutti i caratteri, cosi gli az-

zurri come i rossi, e di leggieri verra a tradirsi, come si tradi quell'igno-

rante dell'operaio, col quale la giustizia penso poi a saldare i suoi conti.

Xota giustamente il Parville che 1' esperimento or ora descritto venne

riferito da molti giornali con tale un viluppo di inesattezze, anzi d'errori,

da disgradarne quei semplici a cui si suole applicare. Diceano quei gior-

nali: Se sopra un foglio nero si scriva con inchiostro verde c lo scritto

si guardi attraverso a un vetro rosso, non vi si polra legger nulla, perche

rosso e verde danno nero. Ouindi, nel caso di sospetto, basta mettcre

innanzi all' occhio certamente buono un vetro rosso e un vetro incoloro

davanti all' occhio controverso. > II resto s' intende e non accade percio

ripeterlo. Ma, eseguito cosi, il cimento non approderebbe a nulla per la

semplice ragione dell' essere falso che il verde traguardato per un vetro

rosso dia nero, e cosi diventi impercettibile sopra uu fondo nero. Ognuno

puo siucerarsene facendo la prova. Per la qual cosa, seguendo quei me-

todo, non s' intercetterebbe la vista all' occhio buono il quale seguiterebbe

percio a leggere e a contare, fosse pure 1' altro occhio cieco quanto si

voglia; e triste il monocolo, del quale si volesse formare il giuduio in virtu

di una cosi fatta esperienza.

Strie XJIf, vol. IX, fa.ii-. !><!. 47 HI Mn,-: 1
f?3.



CRONACA CONTEMPORANEA

Roma, 7 inarzit 1888.

I.

COSE ROMANS

1. Le Piccole Snore dei Poveri e il Santo Padre 2. L'indirizzo al Papa
della Dieta di Galizia 3. II pellegrinaggio Scozzese e suo ricevimento

presso il S. Padre 4. L'Accademia dei Nobili Ecclesiastic! al S. Padre

5. Omaggi e doni 6. 11 Giubileo del Santo Padre e il Patriarcato di

Babilonia 7. Le Beatificazioni del Ven. G. B. La Salle e della Veil. Giu-

seppa Maria di S. Agnese 8. II S. Padre ai Consiglieri munidpali di

Parigi 9. La diocesi di Brooklyn al Papa 10. L'ambasciata del Ma-

rocco 11. I Maroniti in Vaticano.

1 . In tanta trepidanza ed incertezza in cui versa di questi giorni 1' in-

trra Europa, gode I'animo di vedere come tutti gli sguardi del mondo

cuttolico sieno rivolti verso il Vaticano, dove il Principe della Pace, fi-

dente nelle divine promesse, guarda I'avvenirc e non teme. E di che cosa

ha da temere? Delle bizze di Francesco Crispi, o delle spavalderie dei

giornali della greppia? Gome Francesco Crispi e i giornali da lui stipen-

diati non sono che 1'eco della Massoneria e la Massoneria non e che il

ministro e 1'agente dello spirito delle tenebre, cosi il Papa si tien certo,

lermo c sicuro, che tutte le birbonate dell' inferno e di coloro che in-

siTvono la causa andranno a rompersi come altrettanti marosi sull'incon-

cussa rocca Vaticana. Di che i fatti che saremo ora per registraro ne sono

una splendida prova.

Annunziammo gia in passato come le eroiche vergini del Siguore che

si chiamano L<- l>irn>le Suore dei Poveri, nelle 250 Case che tengono

aperte nelie cinque parti del mondo, e nelle quali danno pane e ricovero

a
pii'i

di 30 mila poveri vecchi, avessero promosso una sottoscrizione pel

nostro Santo Padre, tenue, ma schietto omaggio della loro devozione ed
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ninore al Vicario di Cristo, nella faust a riccorrcnza del suo Giubileo sa-

cerdotale. Ora ci e grato I'aggiungere die il giorno 18 del passalo febbraio

il Rfno P. Arcangelo Lolli, dei Canonici regolnri lateranensi, veniva rice-

vuto in particolare udienza dal Papa, ai piedi del quale deponeva 1'obolo

dei poveri e delle quatlro mila Suore che li assistono. Sua Santita fu

vivamente commosso da questo attestato di amore filiale e voUe conoscere

il tenore dell'indirizzo, nel quale il venerando fondatore della Congrega-

zione delle Piccole Suore, abbate Le Pailleur, con parole commoventissime,

prega il Santo Padre di benedire la sua famiglia religiosa. E il Santo Padre

degnossi di rivolgere al P. Lolli parole di squisita e paterna benevolenza

per Tab. Le Pailleur e la sua Congregazione, accordando la benedizione

apostolica al benemerito Fondatore, alia Superiora generate, a tutte le

Suore ed ai loro poveri.

2. In quella che in Italia un niinistro invaso da mania anticlericale,

destituisce inesorabilmente i Sindaci che firmarono la Petiz-ione al Parla-

mento, e bello il vedere la gara onde le Diete dell'Impero austro-unga-

rico, continuano a manifestare il loro ossequio e il loro amore al S. Padre

nella ricorrenza del suo Giubileo sacerdotale. Tra queste Diete e da notare

quella di Galizia per un nobilisshno indirizzo teste mandate al S. Padre.

L'indirizzo e in lingua latina ed e firmato in nome della Dieta da loannex

Tarinoii'ski, Marescalcus Regni Galidae et Lodomeruie cum Magno Ducato

Cracoviensi, e da Silvester SemfiratoirUz, Metropolita Galiciensis Archiepiscopus

Rnthenorum Leopoliensis, Vice-Marescalcus Regni Galidae et Lodomeriae cum

Muyno Ducatu Cracoviensi. L'indirizzo e chiuso in una stupenda cartella

coperta di zigrino bianco ornato di fmimenti in argento. Intagliata tut-

t'attorno sul bordo, e spiccante sopra una fascia di velluto rosso la lega-

tura di zigrino si rialza artisticamente verso il centre, a foggia di cornice

die chiude gli ornamenti in metallo, consistente in una zona di argento

brunito, dorato sul ciglio e corsa in tutta la sua lunghezza da un'elegante

guida di foglie di acanto, ornate -qua e la di sinalti a varii colori. Nel bel

mezzo della cartella si legge: Leoni XIII Pontifici Maximo, Comitia Regni

Galidae. Cal. Inn. MDCCCLXXXVHI. La ricca cartella e chiusa in un

elegante astuccio di legno nero, ad ornamcnti dorati, foderato di raso rosso

i-upo e col coperchio di cristallo.

3. II 16 febbraio venivano ricevuti in udienza dal S. Padre i pelle-

grini di Scozia. Per invito speciale fatto loro dal Papa assistevano pure-

a quest'udienza mos. Ducellier, arcivescovo di Besancon, e mons. Fuzet,

vescovo di S. Dionigi dell'Isola della Reunion. Lessero due Indirizzi mons.

Arcivescovo di Edimburgo e il Marchese di Bute, ai quali il S. Padre fece

la nobilissima risposta, che si legge nel suo originate latino dell' Osserratore

Romano del 18 febbraio p. p.

4. Fra le tante belle istituzioni, di cui va superba la citta di Roma,
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c die tutte devoiio l;i loro online e il loro iiirrem.'iilo ,ill;i iminifiren/a

Hei lioin.-iiii I'ontefiri, 1' Acc;i(lciiii;i dei nohili ecclesiastic! c(int;i tr;i le prime.

In ossa fanno i loro studii o il loro tirocinio quegli ecclesiastic! che si

cousacrano all'ardua carriora diplomatics, o a merlin dire idle Niin/iature

e Legazioui Apostoliche, ed anche al govcrno della cosa pubblica, quandn
non era stato ancora tolto al Papa il temporale e politico reggimento dei

suoi Stati. Era dunque naturale che nella ricorrenza del Giuhileo sarer-

dotale di Leone Xlll questa Accademia, che ricorda negli annali pontifirii

I ,iul i uomini illustri, apparisse tra le prime. Di fatto nel passato fcbbraio,

1' Accademia dei nobili ecclesiastici, presentando i suoi omaggi a Sua Sanlila.

deponeva ai suoi piedi una borsa elegantemente ricamata con una rag-

guanlevole oflerta per il Danaro di S. Pietro. Mons. Satolli, chen'e do-

ijnissimo preside, in un bell' Indirizzo esponeva al Santo Padre i sens! di

devo/ione degli Accademici, i quali avrebbero consacrato per seinpre in

servigio della S. Sede il loro ingegno e la loro operosita. II Papa risposo

all' Indiri//o con parole di paterna benevolenza, dandone preziosi contras-

segni a Mons. Satolli ed agli Accademici.

5. Continuano e senza tregua gli omaggi e i doni al S. Padre pel sun

lausto Giubileo sacerdotale. Fra gli omaggi noteremo la deliberazione della

Dicta di Boemia; deliberazione che torno tanto gradita al cuore del Papa,

il qiiale, alia deputazione boema, venuta espressamente a presentargli

1' omaggio della Dieta, rispose con parole di grande benevolenza e accor-

dando a tutti la benedizione apostolica. E poiche siamo a parlare dei segni

di filiale devozione che giungono al S. Padre dall' Impero Austro-Ungarico,

diremo che il Magyar Allam, giornale ungherese, che non tralascia occa-

siono per tener vivo nella sua patria 1'affetto al Capo visibile della Chiesa,

nel compiersi del X anniversario dell' elezione di Leone XIII, ha voluto

festeggiare il faustissimo giorno 20 febbraio con un bell'articolo e duo

poesie: una del signor Luigi Stekl, 1' altra del P. Honl d. C. d. fi. A

questi sentimenti si associera, non ne dubitiamo, 1'intiera nazione unga-

rica, cosi gloriosa per le sue antiche tradizioni.

Quanto poi ai doni, ci basterii ricordare qui soltanto quello di una

slatuctta in argento massiccio, dell' altezza di 50 centimetri, rapprescn-

tante Leone XIII seduto, nell'atto che promulga nelle sue ammirabili En-

cicliche i principii di salvezza della societa. Questo dono e 1' omaggio di

inons. Malo, Vescovo titolare di Tiallipoli, ed amministratore apostolico del

Canton Ticino.

6. Del Patriarcato cattolico di Babilonia leggiamo quanto segue nel

n. 40 dell' Osservatorc Romano:

All' approssimarsi del sospirato giorno 1 gennaio dell 'anno corrente,

giorno in cui la famiglia cattolica di tutto 1' orbe,. giubilante, celebrava le

laustissiuie Nozze d'oro dell' immortale Leone XIII, il Patriarca di P>al,i-
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Ionia avea ordinato a tutte le sue Chiese, di apparecchiarsi, Clero c Popolo,

con una Novena a questo avvenimento Giubilarc. Terminata questa No-

vena, ed appcna spuntato il giorno festivo 1 gennaio lo stcsso Patriarca

funziono solenncmente nella sua Cattedrale, assistito con gran pompa dai

Vescovi e da tutto il Clero, che unitamente all' immensa folia del popolo

accorso, porgevauo fcrvide preghiere all' Altissimo per 1' immortale Pon-

tefice, e ringraziavano il Signore del favore grande accordato in tale cir-

costanza alia devota Cristianita. Dopo le funzioni, appena il Patriarca

ricntro nel suo palazzo, quasi tutti i cattolici di Mossul, si recarono da

lui a pregarlo di rendersi iuterprete presso il Sommo Pontefice dei loro

iiliali seutimenti e di volergli trasrnettere i loro augurii e le loro congra-

lulazioni. 11 Patriarca si aflretto il giorno stesso di significare tutto cio

lelegraficamentc e dircttamente al Supremo Gerarca della Chiesa Cattolica.

A dir breve durantc quel fausto e lietissimo giorno, fu in Missul una di-

mostrazione indescrivile di gioia.

7. Due novelle beatificazioni sono state nella scorsa quindicina cele-

brate nella solita aula superiore al portico della Basilica Yaticana, quella

doe del Yen. 0. B. De La Salle, fondatore dei Fratelli delle Scuole Cri-

stiane, e 1'altra della Yen. Giuseppa Maria di S. Agnese. La sacra fun-

zione del primo venne eseguita secondo il consueto rito, domenica prima
di quaresima. Pontifico la Messa mons. Felice Maria de Neckere arcive-

scovo titolare di Mitilene e canonico della Yaticana. Assistevano al sacro

rito il Superiore generate e una rappresentanza di quella Congregazione.

Nolle ore pomeridiane il S. Padre, accompagnato dalla sua nobil Corte e

dal Collegio dei Cardinali si reco a venerare il novello Beato. Anche I'am-

basciatore di Francia colla sua famiglia e le persone dell' ambasciata si

porto a venerare il Beato fondatore del benemerito istituto dei Fratelli

delly Scuole Cristiane.

II Beato de La Salle, scrive il Courrier de Bruxelles apparteneva ad

Una nobilc famiglia bearnese. Un suo antenato, Mesnault de la Salle, era

uomo d'arme di Carlo YII. Nel secolo XVII Margherita Moet, sorella di

Nicoletta, sposa di Luigi de la Salle, ebbs in marito il principe d'Apre-
mont e la loro figlia Luigia sposo nel 1065 Carlo IX duca di Lorena. Suo

figlio fu Leopoldo, duca di Lorena padre di Francesco III, marito di Maria

Teresa, ed Imperatore di Germania. 11 Beato si trovo dunque imparentato

colla famiglia Lorena-Ansburgo, regnante oggidi in Austria-Ungberia.

11 27 febbraio, seconda domenica di quaresima, si celebro la solenne

Beatificazione della Venerabile serva di Dio Giuseppa Maria di S. Agnese,

detta volgarmente Ines de Beniganim monaca professa dell' Ordine Bomitano

Scalzo di S. Agostino, nata il 9 febbraio 1627 nella citta di Beniganim,

diocesi di Yalenza, morta il 21 gennaio 1696. La grande aula era riccamente

illuminata come nelle precedenti Beatificazioni. Dopo il rito solenne della
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Bratilirazioue Mons. Cararciolo <li CastaiMiHo, Vcscovo titolare ili Ca-

lidonia c caiioriico di-lla Yatirana, n-lebro l;i Messa. La sera poi sullc 1

il S. Padre col solito accoinpagnamento del Sacro Collegio c della sua

nobilc Corte recavasi a venerare la novella Beata. Nella trihuna diplomat i< .1

assistettero alia solenne cerimonia 1' Ambasciatore di Spagna colla sua

famiglia e le persone dell' Ambasciata.

11 quadro delle Gloria della novella Beata e due stcndardi rappresen-

tanti i miracoli approval!, furono eseguiti dal Sereni, le iscrizioni delta ti-

dal P. Antonio Angelini S. J. e la Messa solenne composta dal cavaliere

Meluzzi.

8. Fanno ora Ire mesi (30 novembre 1887) che i signori Berry, Binder,

Cochin, Despartys, Dufaure, Deville, Ferdinando Duval, I laniard, Lerolle.

.M. Martin, F. Riant, consiglieri municipali di Parigi, per mezzo di

Mons. Rotelli, Nunzio apostolico, trasmettevano un Indirizzo di congra-

tulazione al S. Padre per il suo Giubileo sacerdolale. L'indirizzo, e vero.

non era fallo a nome del Consiglio Municipale di Parigi, e pero avea un

carattere particolare, e diremo quasi private, ma e vero altresi chi- in

xjuel Consiglio si trovarono dodici uomini di cuore che ebbero il coragiiio

di professore i loro convincimenti religiosi, e che ne gli altri loro colleghi in'-

molto meno il Governo biasimarono o condannarono i firinatarii dell' Indi-

rizzo. Questa facile gloria di destiluire un Sindaco per avere compiuto un atto

di semplice corlesia verso il Papa e in forma del tutto privata, era riserliata

a Francesco Crispi, presidente del Consiglio dei ministri d' Italia. Ora

sappiamo che il nobile pensiero dei dodici Consiglieri riusci grandemente

gradito a Leone XIII, il quale fece rispondere dal Cardinale Segretario di

Stato ai sottoscrittori una bella lettera, nella quale 1' eminentissimo Por-

poralo dichiara che il loro Indirizzo fu di grande consolazioue al Sommo
Pontefice per i sentimenti che esprime e le speciali ragioni die lo mo-

tivarono. Benche proveniente dalle minoranze del Consiglio municipalc.

quest' omaggio, prosegue 1' Eminentissimo Bampolla, e altamente apprez/alo

dal S. Padre, imperocche e sicuro che quest' atto risponde alle intenzioni

dei cattolici innumerevoli che abilano nella capilale francese.

9. II 10 febbraio il Sanlo Padre riceveva in udienza il P. 0' Hare,

rettore della parrocchia di Sant'Antonio di Brooklyn, ed il coniniciidatore

P. Y. Hichey, direttore della Catholic Review di Nuova York, incaricati di

presentare a Sua Santila gli ornaggi di quella diocesi, e di offrirgli un M!>nm

conlenente la riproduzione di tutti gli edificii sacri eretti in Brooklyn negli

ultimi 50 anni. La priina pagina di questo bcllissimo Album contiene la

seguente dedica :
-- Leoni XIH /'. .)/.

-- Luinini in twin - In Mnnlc

S'IITO Ynticiiiiii rcrni' lucis ---
(June omncm Inniiinem illiuninal,

- Ihiriin-i --
Itt'ui-- Ihifi, /V/.s/or/ cf Patri Clirixli /ilionini

vilae nnnoK, feliriluli-ni i'l ririnriniti Qnnc dtitur Leoni tie Irilni .lutlu
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Preainlur --
Episcopus, Clerus, populusque Brooklyniensis Qui benedi-

xcrit sibi erit et ipse benedictus -- Qui maledixerit in maledictione reputa-

litiir. Quando Gioacchino Pecci fu ordinato sacerdote, quella diocesi non

esisteva ancora
;

e in tutta 1' isola di Long Island eranvi pochissimi cat-

tolici. Una sola era la chiesa, ma senza scuola di sorta. Oggidi la diocesi

novera 300 mila cattolici, 182 preti, 72 fratelli insegnanti, 793 suore,

119 chiese, 9 stazioni, 18 cappelle, 1 seminario, 2 collegi, 17 accademic,

95 scuole parrocchiali, 35,000 ragazzi dei due sessi che le frequentano,

9 orfanotrofii, 2 altri asm', 4 ospedali, 2 ospizii pei vecchi, 2 patronati,

\ ospizio per gl'incurabili, 2 scuole industrial!. E il caso di conchiudere

colle parole che si leggono nelT Album: Incrementum dedit Deus, cujns est

mayniflcentia, et cui sit honoi', gloria et lam.

10. II giorno 25 febbraio sul mezzodi il S. Padre riceveva in udienza

solenne 1'Ambasciata Maroccbina venuta in Roma per presentargli le con-

gratulazioni e i doni di S. M. il Sultano Muley-Hassan. Tutti i corpi mi-

litari del palazzo in gran parata erano ai loro posti ;
la guardia Svizzera

nella Sala Clementina
;

i gendarmi nella prima anticamera, la guardia pa-

latina d'onore nella seconda, nelle piu interne la guardia nobile. La Corte

era intera e con essa tutte le alte dignita della Sacra Congregazione di

Propaganda.

Poco prima del mezzodi 1' Ambasciata, vestita nel pittoresco costume

nazionale, giungeva al Vaticano. Al mezzodi il Santo Padre, e uscito dalle

sue stanze, e, accompagnato dalla Corte, entrava nella sala del Trono,

sul quale si assise. Allora Mons. Sinistri, come Segretario della Congre-

gazione Ceremoniale, annunziava ad alta voce : L'Ambasciata di S. M.

il Sultano del Marocco ; e 1'Ambasciata entrava nella sala, dove, fatto il sa-

luto della sua nazione, si avanzava sino al trono. Andava innanzi a tutti

S. E. Mohamed Ben el Arbi El-Torres, primo Ambasciatore, che avea alia

sinistra il P. Lerchundi Francescano dell' Osservanza
; venivagli appresso

Ben-Ahmed El-Rifi, secondo Ambasciatore che avea a destra il segretario

Ahmed El-Querduli, e a sinistra il figlio Mohamed; infme due kaid. Quindi

il primo ambasciatore leggeva in lingua araba un discorso del quale il

P. Lerchundi ha dato la traduzione italiana. Al discorso dell' Ambascia

tore rispondeva con belle ed eloquenti parole il S. Padre. Quando il Papa
ebbe fmito di parlare 1' Ambasciatore, assistito dal P. Lerchundi presen-

tava al S. Padre i component! 1'Ambasciata, i quali, uno per volta si la-

cevano innanzi al trono pontificio. Quindi il S. Padre invitavali a seguirlo

nella sala degli Arazzi, dove si e intrattenuto a lungo per osservare ed

ammirare i doni inviatigli da S. M. il Sultano ed esprimendone il suo so-

vrano gradimento. Dopo di che il Santo Padre invitava di nuovo gli Am-
basciatori a tenergli elietro nelle sue stanze private, ove, fattili sedere, si

tratteneva con esso loro a ragionare e del Marocco e dei Religiosi Fran-
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cescani die 1'Imperatore onora tli sp.-dale liciic\nlciix;i. L'ambasciata iisriva

dalla rei^ia V;ilic;in;i circa Ic ore 12 c 3
/,.

11. ISOxm-ri'ttliH'i' l{<itfiii<> nolle sue Inpn'ititn.inni del :T> lebltraio h;i par-

lato dell' udiei)/;i acrordata d;il S. Padre ;dl;i Deputa/iono Maronita \e-

nuta in Honia per preseutargli gli omaggi e le congratulazioni di quella

cattolica iia/iono. Ora e prcgio dell' opera di agiiiutigerc a queslc inf'or-

ina/ioni alcune particolarila degne di esserc notatc. La Dcputaxione .Ma-

ronita era composta di quattro arcivescovi, doe di Dainasco, di Tiro c di

Sidone, di Cipro e di Aleppo, accompagnati dal parroco tli Alessandria di

Kgitto, dal licit ore del Clollegio Maronita di Heirut, dal Seiiretario del-

1'Ardvescovo di Aleppo e da alcuni laici, tra i quali un siguore di nohi-

lissiina fainiglia, ed un medico. Venuli a Uoma verso la meta di din-m-

bre, furono i vencrandi Prelati ricevuli dal S. I'adre in udien/a ai ^'.' del

delto mese e in quell' occasione presenlarono a Sua Sanlita, ollre a un

Indirizxo del loro Palriarca sotloscritlo da lulto il corpo Episcopale, il va-

lore di seltanta mila lire, parte in danaro e parte in oggetti per la Mo-

stra Vaticana, il tutto come obolo di associazione all'elcmosina della Messa

Giubilare. L' intiera Depulazione Maronita non i'u perallro ricevuta in

udienza che il 14 di febbraio. II S. Padre dopo aver ascoltalo con quale

entusiasmo era slato festeggiato dai Maroniti il suo Giubileo Sacerdotale,

incarico i rappresentanli di dire ai loro connazionali esser Egli riconoscente

ai Maroniti del loro affetto, lodare il loro attaccamento e la loro costanxa

nella fede, esorlarli a continuare nella loro costanza
;

in pegno di die, li

bsnediva di cuore.

II.

COSE ITALIANE

\ . Le present! condixioni : Governo e Parlamento. 2. II colloquio di Crispi c ( !a~

vallotti sulla polilica estera d' Italia. 3. Gabarro, la protesta degli Spa-

gnuoli contro il Giubileo saccrdotale del Papa ed El Correo. i. L;i neve.

e i suoi disastri. 5. La riapertura della Camera. 6. II nuovo mi-

nistro della Istruzione Pubblica. 7. II ria\ vicinamento fra il ministro

Crispi e il dejiutato Nicotera. 8. La rottura delle trattalixe pel traltato

di comniercio colla Francia. '.). La Conimemorazione di G. Bruno nel-

1'aula inassima del Collegio Romano. 10. Fuori dell'aidii. H. Oi-

mostrazioni operaie a Roma.

1. Ouando noi scrivevamo la precedente rasscgna il Parlamento avea

preso le sue vacanze, vuoi perdie mancavano i lavori parlainentari, vuoi

percbe i nostri legislator! amavauo anch'cssi di passare^ allegramente i:li
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ultimi giorni del Carnevale. Ora si e riaperto; ma pria die ili questa

riapertura ragioniamo. crcdiamo far cosa gradita ai nostri lettori dandn

ioro a conoscere il vero stato delle relazioni die passano in questo mo-

mento tra il goveruo cd il parlamento. Dai discorsi dei dcputati dei

diversi partiti tenuti cosi dentro come fuori della Camera questo, pare a

noi, risulta che il malcontento verso 51 Crispi e giunto al massimo grado.

Gli e vero che gli amid di lui ban cercato di placare i malumori nei de-

putati di Sinistra e di estrema Sinistra con dir Ioro, che se il Crispi ha

proposto la nomina del Boselli a ministro della P. I., 1' ha fat to perche

cosi han voluto il Saracco e il Brin, e perche non poteva in questi tre-

pidi moment! provvedere ad un largo mutamento nel ministero; ma queste

spiegazioni non hanno die peggiorato la causa. I trasformisti, a tali no-

tizie, han dichiarato che non si presteranno al giuochetto, sapendo di

essere in rnaggioranza. E quanto a quelli di sinistra, e segnatamente di

estrema sinistra, invece di placarsi, han preso fuoco, parendo Ioro, che le

spiega'aioni date proverebbero die il presidente del consiglio sarebbe di

fatto il Saracco. Essi si dicono traditi o per lo meno delusi e quindi si

uniscono nell' opposizione agli altri. Sta il fatto che il Zanardelli s'e vi-

vamentc opposto all' entrata nel governo del Boselli, non fosse altro perche

costui era stato proposto dallo stesso Saracco sin dallo scorso anno pel

portafoglio die ora il Crispi gli ha dato. Intanto chi continua a guada-

gnar terreno e il Nicotera, il nome del quale comincia a trovar favore

presso i deputati dei varii partiti. Quanto al Baccarini, che tanto si e

adoperato in favore del Crispi, avendo appreso che anche verso di lui ci

era del dispetto, avrebbe dichiarato che egli ha fatto quel che ha fatto

per tenerc in gusrdia ad avvisato il Crispi, nell' intercsse del partito, e

non per altro
;
ma ora anch' egli gli

'

si volge contro. Sommato tutto, la

situazione e cotesta: la maggioranza e di trasformisti; questi continue-

ranno a spallcggiare il Crispi, il quale governera, contentando piii che

puo costoro, senza dei quali non potrebbe mantenersi un giorno solo in

seggio. Egli sa che nella maggioranza trasformista non vi sono capi e che

potra menarla a suo talento; e sa pure che nel suo partitcy di capi ce

ne sono diversi, ma tutti disposti a cornbattersi tra Ioro; quindi prefe-

risce starsene coi suoi passati nemici politic!, anziche coi suoi amici.

"2. A fare sempre piii ammirare dagl'Italiani la recondita e la sublime

sapienza della sua politica esterna, il Crispi ha combinato di questi giorni

un convegno col noto repubblicano Felice Cavallotti. II resoconto di quel

colloquio e stato stampato dai giornali ; e primo a pubblicarlo fu il Secolo

di Milano; piii tardi la Riforma ne confermo sostanzialmente la rela-

zione. Scopo del colloquio era quello di purgarsi della taccia di Gallo-

fobo. Ma i concetti da lui espressi in quel convegno intorno all' alleanza

dell' Italia con gli Imperi del Centre, al suo poco entusiasmo per 1' al-

leanza stessa, ed ai suoi sentimenti amichevoli verso la Francia sono stati
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uiiivorsaliiicnte giudicati in un senso per nnll;i f'avnrovolo ;ill" irriflossmr

niiuistro c<l impi'rlelto uomo di Stato. E come no ? Oltrcche queste di-

chi;iray.ioni di aniicizia per la Francia, fatte in e.rlri'niia, non sono riu-

scite a mutare il corso degli avvenimenti e le disposition! dclla Fran-

cia, il presentare poi T alloanza colla dermauia e coll' Austria-Ungheria

conic una triste eredita dcllc amministrazioni passale, c come un po-

saute fardello del qualc uon era lecito di francarsi ;
il dire esplicila-

mente, o, per lo meno, il far comprendere, che si sente il hisogno di

reuderne, per quanto e possibile, meuo gravose, finche essa duri, le condi-

zioni, non debbono certo aver dato a Berlino ed a Vienna un' idea troppu

soddisfacente delle disposizioni di un ministro, la condotta del quale non

puo a meno di essere considerata in entrarnbi i paesi, se non come as-

solutamente sospetta, almcno come tale da non ispirare intera e cicra

fiducia. Ecco intanto le parole del Crispi, quali le abbiamo let to nel nu-

mero 45 della Riforma.

L'alleanza colle Potenze central)' non e mai stato il mio ide>fc?; ma
la trovai bell' e fatta andando al potere, e non mi restava, non potendo
mutarla per tutto il tempo che il Trattato e duraturo, che sforzarmi di

attenuarne gli inconvenienti ed i pericoji e di cavarne invece i vantaggi

possibili. A Friedricshruhe ci sono andato si, ma in seguito ad una let-

tera di Bismark, del quale sono amico pcrsonale da 18 anni. Ma cola,

sulla mia parola d'onore, posso assicurare che nulli lu mcditato contro

la Francia, e di quanto ivi fu stabilito e messo a verbale posso mostrare

il testo; ed assolutamente e esclusa ogni ipotesi di qualunque iniziativa

d'una guerra contro la Francia; e tutta la mia politica, e prima e dnpn

Friedricshruhe, e diretta a scongiurare il pericolo (che la sovraeccitazione

degli animi e sgraziati incidenti sono venuti creando), non gia di un al-

tacco da parte nostra, che non avverra mai, ma di una guerra die la

Francia ci dichiarasse; perche non solo una guerra tra la Francia e 1'ltalia

io la crederei una sventura enorme e spaventevole per i due paesi, qna-

lunque sia 1' esito, ma credo anche di piu che una diminuzione della Francia

se venisse sconfilta, avrebbe conseguenzc incalcolabilmente dannose |><T

1' Italia e per 1' indipendenza della sua politica, distruggendo in Europa

completamente 1' equilibrio, e mettendola alia merce dell' onnipotrn/a

tedesca...

3. I giornali italianissimi, specie il Dirilto e la Ri/'unnu, menavano grande-

scalpore e toccavano il cielo col dito per un supposto album, firmato, diccvancr

essi, da sessanta mila spagnuoli, come protesta contro i oattoliri loro compa-

triotti, che avevano in tante guise manifestata 1'esultante gioia della S])agna

pel (iiubileo sacerdotale di Leone XIII, e la invariable devozione del loro

nobile paese verso la S. Sede. Quest' album, portato a Roma da un

certo Gabarro, venne con gran sussiego presentato alia Camera di Monte-

citorio, e le trombe del giornalismo rivoluzionario squillarono fragorosamente
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per proclamare ai quattro venti la gran vittoria riportata dai liberi pen-

satori contro i clerical! Italia ni e spagnuoli. E siccome tutte le dimostra-

zioni e le tesse italianissime vanno a fmir sempre tra la baldoria e la goz-

xoviglia, cosi al Gabarro i'u dato un gran banchetto nell'osteria dell'ora

dofunto Fib'pperi a Trastevere, osteria omai famosa per le orgie dell'anti-

clericalismo. Ora che cosa s' e venuto a sapere ? che il famigerato Gabarro

autore della protesta anticlericale spagnuola, e un truffatore matricolato,

su cui pesa, tra le altre, una condanna inflittagli dai Tribunali per ca-

lunnia. E risaputo in oltre che egli e uno sciagurato apostata, che getto

alle ortiche la sottaua per fare il mogliazzo. Per giunta alia derrata, ec-

coti un articolo d' El Correo di Madrid, giornale che riceve le notizie piu

dirette del Governo spagnuolo, e che noi vogh'amo qui riprodurre tradotto

in italiano, affinche i nostri lettori argomentiuo del valore delle sessentamila

firme anticlericali.

Ci ha reeato bastante sorpresa un racconto pubblicato nei giornali

italiani, nel quale si narra della visita fatta al Presidente del Consiglio dei

ministri da uno spagnuolo per norne Gabarro, supposto rappresentaifte di

un' Associazione di liberi-pensatori, che nessuno conosce in Ispagna, e in

nome della quale tuttavia presentava al Governo italiano una felicitazione

firmata da sessanta mila spagnuoli. In questo documento si afferma che

hanno foudato 245 scuole laiche, alle quali concorrono 6000 alunni, e tutto

cio come dimostrazione di un movimento anticlericale, in cui nome si feli-

cita 1' Italia, opponendola come protesta ai pellegrinaggi recatisi al Yati-

cano in occasione del Giubileo. Grande dev'essere la sfrontatezza della persona

che fa tali alTermazioni, ma piu strano ci senibra che siansi lasciati sor-

prendere il Governo ed alcuni giornali da notizie cosi straordinarie e tanto

lontane da cio che poteva sembrare una realta. L'unica cosa che sappiamo
del signer Gabarro e che egli e stato condannato a Barcellona per ingiurie

ad alcuni sacerdoti, e che in seguito a questa sentenza vive emigratoin

Francia. In quanto ai 60,000 liberi-pensatori, alle 245 scuole ed ai 6000

alunni, nessuno ha mai udito parlarne, specialmente in Catalogna, che e il

luogo dove il signor Gabarro afferma aver fatto la sua propaganda.

4. Xon passa anno che il Signore non visiti 1' Italia coi suoi flagelli,

ed ha ben di che. L'anno passato si ebbero a deplorare i disastri dei tre-

muoti nella Liguria ; quest'anno queUi della neve. Le abbondanti nevicate

dei giorni passati hanno prodotto danni gravissimi in Piemonte, nella Li-

giiria, uella Lombardia e altrove. lliepiloghiamo brevemente. Alia stazione

di S. Giuseppe a Cairo rovinava la tettoia della stazione, poco dopo il

passaggio del treno di Torino, e rimase vittima il capo frenatore, lasciando

nella miseria la moglie e i figli. A Torino nevigo per tre giorni senza posa.

>cl circondario di Susa caddcro enormi valanghe, fortunatamente senza

ikiuni. A Ponte Fresa (Como) la neve caduta e stata di un metro, in Vallc

.Alarcbi vala 1111 metro e mezzo; a Lan/o due metri; a Geneva in certi pimti
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un metro e mexzo. Molti alheri del mrso I'rinripe Amedeo si ruppero non

potemlo sopporlare il peso della neve. A Savona per il peso della ne\r si

spexzarono IT pogginli di uiarino; a Veiiexia cadde ima gramlinala die dnro

UD bcl quarto d'ora. .Nelle si rade la grandiuc si alzo fillo a ."> ceiitiinelri. A

llelluno, si produsscro dello valanghe clie ruppero le commuDicazioni sulle

slrade ordinaric. Tutli i valichi verso 1'Ilalia, salvo ([nelli del (lotlardo.

furono iuterrotti dall'cnorme quantilu di neve caduta. L' /> ili r'r<ini<>

scriveva: e cadiila iin'enorine valanga di neve sopra .Vallorta e preci-

sainentc nella contrada piu vicina alia chiesa parrocchiale. La conlrada

e, formata di sei case, le quali furono tutte fracassate dalla valanga. Tren-

tacinque personc vi dormivano dentro tranquillaniente. (ili abitanti del

luogo, sbalorditi, confusi, addolorati si dicdero subito a scavare nella neve

per salvare i disgraziati. Ma erano pochi, ed altre valanglie cadnte nella

notte aveano chiuse le vie per Ornica e per Cassiglio. A quest'ultimo

paese ci lu chi reco la uotizia del disastro; e tosto il Sindaco e i piu

robusti del paese, da lui cliiamati, corsero sul luogo della svcnlnra. l)o-

dici cadavari e sei feriti, non pero gravemente, si rinveunero, agli altri

17 non s' e sapnto ancora qual sorte sia toccata. Da Sambucqhetto

nella Yalle di Strana in provincia di A'ovara, si annunziava al Corriere

flellti Sera di Milauo : Questo paese e stato contristato da nna grave

sciagura. La famiglia Cerini, padre inadre e cinque figliuoli, sla\aM-ne

raccolta nella propria casetta, inentre di fuori la neve cadcva a larghe

lalde e le valangbe col loro roinbo rompevano il silenzio della valle. D'un

tratto tin rumore piu forte degli altri rese avvisati i poveri ;ibilanti che

la valanga era pioinbata sul paese; c infatli non tardarono a convinccrsi

che la casa abitata dalla famiglia Cerini era stata portal a via di netto,

e travolti nelle macerie e nella neve i genitori e quattro figli, awegna-
che il quinto siasi casualmente salvato per essere poco prim a della rala-

strofe uscito fuori dal casolare. A stento la popolazione ha potuto trarre

vivi dalle rovine i genitori. Un caso somigliante e accaduto in quel di

t'dine alia famiglia Strozzaboschi composla di nove persone. Abitava nel

comune di Soccbieve, distretto di Tolmezzo, vallata del Tagliamento. Una

valanga staccatasi dalla cima del moute Rest portava via la casa, tagliando

a mezzo la stalla come colic cesoie. Vi perirono sette persone. Cose ugual-

mente spaventevoli si narrano accadute uel Friuli dove si e avuto per set

giorni una bufera di neve. A Settimo Vittone (Ivrea) una valanga pioin-

bata sulla Iraxione Missonaglio seppelliva sette persoue. A Carema, casciuale

Montagna, la valanga travolse nella sua caduta due persone di cui si rinven-

nero i cadaveri. A Ribordone presso Ivrea ([iiattro famiglie vennero travolte

nella valauga e miseramente sepolte nella neve. A Ronco, pure presso Ivrea.

un'altra valanga rovinava 1'intera contrada <;iiia|)etto seppellcndo oltre

trcnta perst>ne. Uguali disastri sono da deplorare a S. ^lartino Canavese>

\ische, e nella strada nazionale d'Aosta.
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5. II giorno 23 febbraio la Camera italiana riprendeva le sue tomato,

e i suoi lavori. II presidente Biancheri commemoro due deputati e tre

senator! defunti, doe .Xapoleone Perulli, Medoro Savini, Bibothy, Corti,

ed Andreucd, dei quali furono fatti gli elogi di rito e commendate le virtu

jmtriolt/i'lie. Terminate le funeree conimemorazioni, il Crispi prese la parola

e in tuono burbanzoso, fece sue raccomandazioni alia Camera circa il

lavoro legislative, conchiudendo die era tempo di orgauizzare nna oppo-

sizione e protestando die pei ministri e in particolare per lui e un grave

sacrifizio restare al potere. Queste dicbiarazioni furono pero accolte non

senza mormorii e manifestazioni ostili, da cui appariva assai cbiaramente

che se alia Camera manca tuttora una opposizione costituzionale, si e pero

andato a mano a mano formando un ambiente di sfiducia e di diffidenza

verso il Crispi.

6. La nomina del successore del Coppino nella persona del deputato

ligure Boselli ha infatti prodotto in molU grande maraviglia e in taluni

ancbe indignazione. E la ragione tanto dello stupore quanto della indigna-

zione e fondata in questo che essendo il Boselli un deputato di Destra, il

vederlo ora innalzato al potere da un Crispi, era come una sfida lanciata

a coloro die banno combattuto sotto la bandiera della Sinistra. Xoi, la-

sciando da parte queste misere gare di partiti, o meglio di ambizioni de-

luse, diciamo che il Boselli, per quanto riguarda la guerra all' insogna-

mento cattolico, vale ne piu ne meno il Coppino e forse peggio. E non

ci sbagliamo. iXella tornata del 23 febbraio di Montecitorio, il Boselli, ri-

spondendo al deputato Yastarini-Cresi, che lo interrogava intoruo al Col-

legio Asiatico di Xapoli, accenno alia necessita dei tempi mo'derni di

trasformare gl'Istitiiti pii e religiosi secondo i movimenti del progresso e

della ci villa. E disse che le istituzioni religiose vanno scomparendo (!!!)

per dar posto all' opera colon; :-~.atrice laica, allo sviluppo delle relazioni com-

merciali, alia diffusione della ci villa affratellatrice dei popoli. Delle quali

dichiarazioni i deputati gli seppero grado e gli diedero lode, parendo loro

che il nuovo ministro non potea meglio esordire uella sua parte di go-

verno. A queste prime prove del Boselli, se si aggiunge la sua presenza

alia commemorazione di G. Bruno nell'aula massima del Collegio Romano,

della quale piu sotto diremo, e i nostri leltori si convinceranno che mi-

nistro piii massonico e piu libero pensalore per disordinar peggio la pub-

blica istruzione, non si potea desiderare.

7. Se a scougiurare le insidiose trame dei suoi avversarii politici, ov-

vero perche cosi voleva il potere occulto che purtroppo signoreggia e a<--

caduto un fatto, da alcuui riputato difficile, e pressoche impossibile. Al-

ludiamo al riavvicinamento tra il ministro Crispi e il deputato Nicotera in

seguito ai buoni um'cii di Acbille Fazzari, amico coinune. II Fazzari in-

fatti, che fu tanto sfortunato da non aver potuto ottenere la conciliations

del Quirinale col Vaticano, fu fortunalissimo nel rappaciare i due fratelli
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pentarchi, Francesco Grispi c il barone Nicotera. l.;i conriliazionr avvcnne

/'///(/
/nii'iiln. K note, come, da (jnalche tempo Crispi c Micotera,

<li:< iiiiihit in IVntarchia, si fossero guastati. Ora al Fa/zari parve venuto il

tempo che questo screzio finisse e che lo scandalo cessasse. A questo fine

invitolli entrambi a casa sua a desinare. Essi accettarono e il 24 (<!>-

braio i due rival! sedettero al desco di Achilla Fazzari. Ed ecco il rar-

conto che di questo pranzo e di questa pace, fa il Con-irn- <li
.\<i/>nli del ~27>.

leri sera (24), alle ore 7, Ton. Grispi e donna Lina pranzarouo in

rasa d'Achille Faz/ari e della sua signora. Erano pure stati invitati Ton. Ni-

cotera ed altre persone. In colloquio avuto tempo fa col Faz/ari, il Mico-

tera aveva detto che, in questo grave momento politico ed economico, <;li

sarebbe parso antipatriottico combattere il Ministcro. Essendo queste pure

le idee del Fazzari, il quale si mantiene vaticanista e propugnatore della

nmciliazione, fu combinato il suddetto incontro in nome del patriottismo.

L'incontro fu cordialissirno. Si-parlo di politica estera, senza"far conno di

quella parlameutare. L'on. Grispi disse Ira le altre cose : Ho ricevuto

nuove proposte dal Govcrno francese pel trattato di commcrcio. Procu-

rero di vincere le nuove difficolta insorte, poiche mio costante desidcrio

e la pace. Chi afferma che io spinga il Paese ad una guerra non mi co-

nosce, ne intesc quale si fosse lo scopo costante del mio sistema di go-

verno. Yoglio coll'aiuto di tutte le forze politiche, procurare all'Italia una

pace onorevole. L'avvenire e fecondo di bene. L'on. Nicotera annul iu-

teramente alle idee espresse dal Presidente del Gonsiglio, promettendogli

appoggio incondizionato. L'adunanza duro fino alle 10,30.

8. Un dispaccio della Stefani in data del 27 caduto febbraio aiinun-

ziava in modo indubitato che, avendo il ministero francese dichiarato es-

sere le sue ultime proposte pel trattato commerciale, definitive ed imimi-

tabili, le trattative dovean essere considerate come rotte addirittura fra

i due paesi, i commerci dei quali sarebl>ero cosi soggetti fin dal 1 marzo

alle rispettive tariffe general!. La noti/ia della rottura dei negozi;iti non

giunse inaspettata a nessuno
; poiche le informazioni dei giorni passati la-

sciavano ben poca speranza di un esito soddisfacente. Cio nou toglicva per

altro che il fatto, per se stesso gravissimo, producesse uu'impressione gra-

vissima nella pubblica opinione, ed accennasse ad esercitare una funesta in-

fluenza sullo stato cconomico e finanziario dell'Italia. Si e avuto infatti un

bel dire finora, per sostenere e favorire i negoziati in corso, che la loro

rotlur;i sarobbe riuscita ugualmente disastrosa alle due parti litiganti, e

rh'cra (juindi interesse comune di arrivare a qualunque costo ad un ;ir-

cordo qualsiasi. La vorita e che un complesso di circostanze, principalis-

sime fra le quali lo stato nascente della vita economics italiaua, le tristi

condizioni del bilancio, le non meno tristi anzi arrulTate del mercato <i-

nanziario, e della circolazione, renderanno questa rottura assai
piii nociva

all'Italia die nou alia Francia. Per questa ragione autorevoli diarii lil>e-
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rali, come la Xaz-ione di Firenze e YEcononmta di Roma ed altri, non la-

sciarono di scongiurare il Governo italiano di voler impedire a qualunque
costo questa disgraziata guerra di tariffc tra la Francia e 1' Italia, Vi ha

pero chi spera ancor clie la rottura non sia definitiva. A noi pare il con-

trario, se dohbiamo stare alia risposta data dal Flourens al generate Mo-

nabrea e alia dichiarazione che il governo francese riteneva impossibile il

(are nuove conccessioni all' Italia.

9. La commemorazione di G. Bruno fatta il 36 febbraio, oltrecche

empia, e stata stplta e soprammodo ridicola, i bisantini del quindicesimo

secolo che disputavano sulla luce del Taborre, mentre 1' islamismo era alle

porte, aveano meno torto di questa cricca d'ltaliani degeneri che si oc-

cupano a fare 1' apoteosi di un pazzo da catena quando la Francia ci rompe
una guerra disastrosa di tarifle, il commercio e ristagnato, gli operai

senza lavoro muoiono di fame, il deficit fmanziario cresce spaventosamente
e il Negus d'Abissinia ci minaccia di una seconda Dogali.

La commemorazione dovea farsi il 17; ma s'era picchiato a molte

porte per avere un panegirista e non si pote trovare neppure 1'Ardigo, che

per essere spretato pareva il piu atto a tessere 1'elogio dello sfratato di

Nola. Tuttavia s'e trovato di meglio; che migliore del Morselli, medico

alienista e direttore del manicomio di Torino, non si potea desiderare,

trattandosi di un pazzo. Per dare maggior sotennita alia festa, avevano

invitato il Guiccioli ff. di Sindaco colla Giunta
;
ma tanto il Guiccioli

quanto la Giunta ebbero il lodevole pensiero di rispondere al Comitato

promotore, narra la Capitals, che, dopo tutte le contumelie lanciatc

contro il Municipio di Roma, avrebbe creduto. intervenendo, di recare of-

fesa alia dignita della rappresentanza municipale. Ed ora lasciamo la parola

all' Osserrafore Romano, del quale ci piace riepilogare la lunga e particn-

lareggiata narrazione stampata nel N. 51.

La commemorazione di Giordano Bruno, tenuta ieri nell'aula mai;iia

del Collegio Romano, doveva essere privata, e il Comitato aveva distri-

buito a posta i biglietti d'ingresso. Viceversa, nessuno verifico i biglietti.

nessuno penso a chiederli, e cosi il pubblico che gremi 1'aula era dei
pii'i

variopinti.

Al banco della presidenza, Grispi, Boselli, Mariotti, il prof. Molc-

schott, i professori Pierantoni, Messedaglia e il comitato pel monumento.

Presso la presidenza alcuni deputati, qualche signora, e poi, pigiati

ueir aula, studenti di universita, studenti di liceo e ginnasio, due o trc

consiglieri comunali in forma affatto privata, guardie di fmanza, servitori

in livrea, operai, facchini, rappresentanti della societa dei venditori di uc-

neri alimentari, dei facocchi, degli accenditori di gaz, etc.

Alia fine del discorso si applaude e si grida: Viva Bruno! Mortr id

preti!

Si alza quindi 1'avv. Amici, segretario del Comitato universita rio.



">~ CKONACA

c dopo aver ilcllo die ineiilre il Comifalo sperava ill poter oggi inaugu-
rare h stalua, deve iimre nmtenlarsi ili qnesia commemorazione, le^-e

I.- adi^ioni di Spavenla. Cardmvi (il quale scri\e die se lloma non I'ara

il monii nlo lion sara pin l;i rapilale il' Italia, ma il Caslcliidardo, l;i

Menlana, dove il sangue it;ili;ino I'u sp;irso lion si s;i il;i dii o per dii)

Cremona, Tro/./ii, Bovio, .Mass-mini, Ferri, Leniini, Cori, Ardigo, l!;iccdli,

Mordini e (irimaldi.

Yengono poi letti telegrammi di Kola, Salerno, Torino, Vclletri,

Frosinone, Macerata, Perugia, e il tolegramma del gruppo anlidericale di

Spagna.
- llasla die non sia df,-l famoso griippo di Gaharro! niorinora 1111

individno.

I'arla quindi di nuovo il prof. .Moleschott per ringraxiare il Gtmitato

dell' opera sua assidua e intelligente, nonostante qinildie viglian-a deie-

xione (/isrlii, abhasso Donyhi!) per ringra/iare il (irispi del suo interventu e

per invilare il Morselli a parlare.

I! il prof. Morselli premie la parofa e par)a per un' ora suscitando gli

shadigli del piihhlico nella priina parte del discorso, la
piii lunga, in cui

rerito una le/ione univcrsitaria sui varii sistemi di h'losofia e specialmente

di quella del Bruno, il quale riassunse il suo secolo e divino i sccoli

I'uturi.

10. Terminata la commeniorazione i present! si precipitano fuori del-

J'aula, dov' erano gia disposte una ventina di bandiere. Lasciamo andie

qui la parola all' cgregio diario cattolico di Roma.

I present! cseono sulla piazza gridando:

.Alorte ai preti, abbasso il Vaticano, viva Bruno, abbasso le oche del

(lairipidoglio, a Campo di Kiori, a Campo di Fiori.

Per debito di lealta dobbiamo notare che le grida piii impertinent! non

partono dagli student!, ma da alcuni iutrusi, dall' apparenza opera!. I

riMiniieiiioranti, rinforzati da molt! curiosi che stazionavano sulla piazza,

si dirigono a Campo di Fiori, sempre urlando. Sotto il Collegio francese

a S. Chiara, sotto il palazzo Massimo, sotto la Cancelleria si fischia e si

grida i soliti Morte e abbasso. Questurini e carabinieri, sotto gli or-

dini di varii delegati e dell' ispettore Bo, fiancheggiano la dimostra/.ione,

die allc 4 entra nella piazza di Campo di Fiori, ne fa il giro e si rag-

gruppa attorno alia Inntana. A (]ampo di Fiori, ci voleva un oratore. 11

senatore Pierantoni torreggiava in distanza; uno studente, d' accordo con

Ini, grido: parli il prof. Pierantoni* e il professore parlo: Student i

<lel ruor mio, queste linijtide acque, che da tanti anni scorrono non la-

varono ancora la macdiia deldelillo die il prele di Hoina consumo contro

!,i vita di Bruno. Non salmodie di c-oiilratcrnite, non tombe [lagalo; ma

lim|)ido seniimcnto di cuori ardenti e T omaggio die si rende oggi sulle

/olle suilificite dal marlirio. Saliitianio 1' aura nuova rhe non sa vivere
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di odii e di rancori, sciogliamoci ncl sentimento d' aver dato esempio di

scriet;i ai nostri avversarii, la lotta coi quali dcve esser fatta prnsiero per

pensiero, virtii per virtu e su questo terreno vincererno. Sciogliamoci lieti

di aver degnamente coinmcmorato il martire del Yaticano.

Dopo 51 Pierantoni parla con un fdo di voce uno studente, certo Mi-

nucci, di cui non si capisce che questa frase : la morte di Bruno resta

a testimonianza della crudele intransigenza papale.

Terminati questi discorsi il solito gruppo degli acclamatori, grida

Viva il martire roinano e alle risa di alcuui, alle interruzioni di altri,

le voci riprendono correggendo NOLANO XOL.VNO . Qui la dimostrazione

doveva aver termine
;
ma qualcuno comincio a gridare al Campidoglio,

al Campidoglio*. La maggior parte dei dimostranti si sciolsero; un cen-

tinaio, preceduti da una bandiera, si diressero al Campidoglio. A piedi della

scala del Campidoglio trovarono pero tre file di guardie e carabinieri che

ne impedivano Y accesso. Li per li si credettc che cio dipendesse dal pas-

saggio dell' accompagnamento funebre della contessa Strozzi, che scendeva

dal Campidoglio; ma visto poi che lo sbarramento continuava, una parte

dei dimostranti corse a piazza Montanara e di la sail al Campidoglio ;

un'altra parte forzo il cordone, lo ruppe e passo. Sul piazzale uno stu-

dente, certo Plagi, tento di parlare per protestare contro quell' impiego
di forza per impedire una dimostrazione contro il clericalismo imperante
in Campidoglio. Fischi, urla, grida di abbasso e di morte risuonarono per

qualche minuto, finche le guardie non giunsero a fare sgombrare. Allora

ci furono percosse, spinte ;
ma la vittoria rimase alia forza pubblica, che

respinse i dimostranti in piazza Ara Coeli dove in quel punto giungevano
due compagnie di fanteria. Gli ultimi tentativi di dimostrazione si ripe-

terono avanti all' ambasciata d' Austria e sul Corso, dove, finalmente, anche

i piu entusiasti si decisero a tornare a casa, quando videro eseguiti alcuni

arresti. Gli arrestati furono: il figlio del deputato Villa, il figlio del sena-

tore Pierantoni, gli studenti Casati, Papigli, Cerapico, Anderloni, il tipo-

grafo Leoni e due operai.

Poco dopo, questi arrestati vennero rimessi in liberta.

11. La crisi edilizia ha avuto fmalmente il suo svolgimento nell'agi-

tazioue che si era voluto scongiurare, ma che non fu possibile, atteso lo

spirito d'insubordinazione, di cui sono animate oggigiorno le masse popolari.

In effetto ne i numerosi rimpatrii, ne gli arresti ban potuto impedire i

dolorosi fatti dei quali da parecchi giorni e stata teatro Roma. Xarriamo

questi fatti, desumendoli dai giornali stessi liberali e chiudiamo'per ora la

uostra cronaca.

Da qualche giorno si potea notare per Roma, un po' ili ferment) in

una parte degli operai addetti alle fabbriche. Domenica 26 febbraio aveano

tenuto uiradunanza nella quale affermarono il proposito di adoperarsi

Instancabilmente per assicurarsi il lavoro e il sosteutamento. II lunedi '27

Serie XIII, rol. IX, fast. 906. 48 10 Marzn 1888.
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verso scr;i un gruppo di muratori tento di srendero dai quart icri alt! per

fare uua dimuslra/ione contro i proprictarii c le banche, nut furono per-

suasi dagli agenti dclla forza pubblica a dcsistcre dal loro proposito. II

tentative si rinnovo la dirnani 28 in
piii grand! proporzioni. Alcunc <vn-

tinaia di opera! si recarono da prima all' Esquilino, ma (juivi vennero sciolti :

alcuni, dopo rannodatisi, scesero per via Na/ionale e, passando pel Oui-

rinale, uscivano da Porta Pia. Durante questo tragitto essi mandavano

grida di evviva e di abbasso. CoH'intervento della forza pubblica vennero

evitati disordini; si dovettero pero fare alcuni arrest!.

II dado era tratto: i disordini del 28 si ripeterono infatti il 29. Pa-

recchio centinaia di muratori disoccupati s' erano riuniti di buon' ora sul-

1' Esquilino. Dato 51 segno presero le mosse, e iunanzi tutto in via Cala-

tafimi invasero prima un forno, poi un negozio di pizzirheria. asportando

cosi non solo il pane, ma anche il companatico. Dopo di che schiama/-

zando e urlando, si accingevano a scendere nei quartieri bassi; ma cara-

binieri e guardie, non essendo riusciti a far cessare il disordine nlla

persuasione, procedettero a parecchi arrest! e sciolsero la dimostrazione.

Incidenti simiglianti, ma piu lievi, si produssero in altri punti dclla citta.

Quando tutto parcva un po' fmito, ecco il giorno dopo, 1 marzo, i

disordini prendere un' estensione e gravita maggiore dei giorni precedent i.

I prim! assembramenti si formarono, come al solito, all' Esquilino; pa-

recchi forni furono presi d'assalto e derubati del pane, sicche dovettero

accorrere non ad impedire, ma a limitare il saccheggio, guardie carabinieri

e soldati in gran numero. Un panico, ben per altro giustificato, s' era in-

tanto svegliato nei negozianti di quella regione; molt! dei quali tennero

chiuse, per tutto il giorno, le loro botteghe. Nei pomeriggio poi le bande

di questi opera!, si avviarono al Campidoglio: una commissione fu ricevuta

dal if. di Sindaco, il quale, ripetendo le dichiarazioni stesse che avea fatte

al Consiglio nella seduta del 29 febbraio, loro mostro quanto interesse avea

sino allora preso 1'amministrazione comunale alia presente crisi e quanto
si sia adoperata per attenuarne gli efletti. Ma i dimostranti non parvero

acquetarsi alle belle parole ne alle belle promesse; perche tosto presero

un atteggiamento che rese necessario 1' intcrvento della truppa. I soldati

pero furono accolti con segni di ribellione e fatti bersaglio alia sassaiuola,

sicche due o tre di loro, dicono, sieno rimasti feriti. Fu d'uopo allora ado-

perare le arm! e in tal guisa ricacciarli dalla gradinata di Aracoeli c dal

Campidoglio sino alia sottoposta piazza. Piu tardi un altro assembramento

fermossi in piazza Navona avanti il ministero dell' interno. Anche di qui

furono respinti dalla truppa. Ma i muratori rannodatisi di nuovo, corsero

al Campidoglio ad urlare, e camin facendo saccheggiarono il forno di piaxza

S. Eustachio. Nei giorno seguente, non s'ebbero, e vero, a deplorare i

disordini del giorno precedentc: ma il contegno degli opera! si mantenne
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lo stesso. D'altra parte il Governo mise in moto tanta forza, che Roma parea

una citta in pieno assetto di guerra.

In tal modo i pellegrini tedeschi che si trovarono in Roma poterouo

vedere coi proprii occhi che cosa di questa Roma dei Papi abbiano saputo

fare i suoi invasori. Certo e che oltre agli stimoli della fame, ebbero graii-

dissima parte in questi disordini i sobillatori soliti e i soliti avventurieri

che nella capitale del nuovo Regno d' Italia si trovano in gran numero,

per servire quando il Governo e quando le sette anarchiche, colla speranza

di pescare nel torbido.

i

III.

GERMANIA (Nostra Corrispondenza) . II trattato austro-germanico e la Rus-

sia. 2. II Landtag prussiano, miglioramento finanziario, sussidio al clero

e ai comuni; la persecuzione della lingua polacca. 3. La polizia segreta

e la legge contro i socialisti, modificazioni proposte nella Costituzione del-

1'Impero. i. II Papa e la Baviera. 5. Le feste del giubileo pontifi-

cale in Germania.

1. Durante gli ultimi mesi, si sarebbe potuto credere che la Germania

fosse 1'alleata della Russia
;
almeno essa cercava di procacciarle dei van-

taggi e farle delle proposte per ottenerne 1'amicizia a spese di quella del-

1' Austria. I nostri fogli ufficiosi non cessarono di ripetere che la Germania

avrebbe rinunziato affatto a occuparsi della Rulgaria e lasciato libero il campo
alia Russia in Oriente. Pur rimproverando alia Russia i suoi armamenti

in Polonia, le fu fatto intendere che la Germania non pensava mcnoma-

mente a contrariare i suoi vantaggi e le sue aspirazioni : ma le si domando

che si spiegasse chiaramente intoruo alle sue esigenze e alia politica, che

intendeva seguire. La Russia non diede alcuna risposta a simile invito, e

i suoi fogli ufficiosi continuarono a dolersi della Germania, senza pero spe-

cific-are verun avviso o programme. Tutto ad un tratto, il 3 febbraio, il

Reicksanzeiger di Berlino e la Wiener Zeitung di Vienna pubblicarono il

trattato d'alleanza del 1879, col quale Austria e Germania si promettono
1' assistenza de' loro eserciti nel caso che una di esse fosse assalita dalla

Russia. L'articolo II del trattato prevede il caso dell' aggressione d'un'altru

potenza : allora, 1'assistenza non avra luogo che se la Russia si unisca al-

1'aggressore. Contro la Russia, le due potenze si assisteranno con tutte le

loro forze
;
contro la Francia, la Germania bastera a se stessa e non chie-

dera all' Austria che un'assistenza passiva. Ecco il senso del trattato. L'ar-

ticolo suo piu grave e, incontrastabilmente, 1'articolo III, poiche stipula

che il trattato sara tenuto segreto, e non si pubblichera, previo 1'assenso

delle due potenze contraenti, se non nel caso, in cui fosse perduta oirni

speranza die gli armamenti della Russia non costituissero di fronte ad esse
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nn pericolo reale. La pubhlica/ione attuale e, duu<|iie, nn;i manifesta e so-

lenue confcrma di rela/ioui estreiiiameiile lese; e nn inonilo, diro <li pin,

una intima/ione dirclta alia Russia, poidie, signifira die ormai mm si presta

piii Cede alle sue assicurazioni pacifiche. Spctta ora a lei il giust.ilicare la

sua politica, dacche ha ricusato di spicgarsi intorno a' suoi armament!.

Si dice che nel recente suo viaggio a Rerliuo il generale de Sdiwinitz,

ambasdatore presso lo Czar, avesse riportata una domanda di spiegaziono

rimasta senza risultato. Conseguenza di cio sarebbc la pnhhlicazione del

trattato. Vi sara egli bisogno di richiainare alia memoria gli allri siiitomi

allannanti, vale a dire gii armamenti dell' Austria, 1'ultima legge militare,

che aumenta d' un milione d' uoinini Ic forzc inilitari della liermatiia, il

credito di 280 milioni di marchi dornandato ultiniaiiiente al /iV/VAx/r/// per

Car fronte alle spese divenute necessarie in conseguenza di nn simile au-

inento dell'esercito'? A questi potrebbc anche agginngersi la riconcilia/dono

del Sig. Floquet con la Russia, che deiiota una tcnden/a a ravvicinarsi

alia Francia. A dir breve, il cielo e carico di fosche nuhi. 11 Principe di

liismarck disse un tempo che, ogni qualvolta s'incominciava a pnbblicare

documenti diplornatici, si era alia vigilia d'una rottura.

La questione bulgara sembra, frattanto, non ad altro destinata die a

ibrmar soggetto di ciance. L' ostilita oggi affettata da' nostri fogli nffl-

ciosi verso il principe Ferdinando potrebbe benissimo non essere die una

falsa manovra : imperocche, se la guerra scoppiasse, noi saremnio ben con-

tenti di trovare in lui un alleato contro la Russia, che, alia fin fine, nianca

di buone ragioni per dolersi di violazioni del trattato di Rerlino. Essa t'u

die lo Violo per la prima, e in modo il pin grave. Quel trattato non ac-

corda in conto alcuno quella predominanza in Bulgaria, cui la Russia pre-

tende : ma dispone che la Bulgaria non avra che una milizia, laddove il

ministro della guerra e gli uffiziali mandati dalla Russia ban messo in piedi

un esercito permanente. II trattato vieta il mantenimeuto di navi da guerra

bulgare sul Basso Danubio, e la Russia ha regalato alia Bulgaria nna vera

flotta. La Russia ha impedito la dcmolizione delle fortezze del Danubio e

1'occupazione delle gole del Balkan da parte delle truppe turche: ha im-

pedito altresi alia Bulgaria di pagare il tribute alia Turchia, e soppresso

il porto franco di Batum. La Russia non ha, dunque, alcuna ragione d'in-

vocare il trattato di Berlino.

Si parla adesso d'un trattato, che il Sig. Stourdza avrebbe sottoscritto

a Berlino in occasione del suo recente viaggio; trattato, che stipulerebbe

la neutralita benevola e, all'occorrenza, la cooperazione della liumania con

la Gcrmania e con 1' Austria, in caso d'una guerra con la Russia. E dello

stesso genere il trattato con 1' Italia, e prevede soprattutto il caso d'una

alleanza <lella Francia con la Russia, della quale dovrebbe esso annnllare

gli efletti. Lo stato delle cose sembra, adunque, disegnato a tratti ben

diiari e soprattutto assai gravi : imperocche non e da dissimulare die lo
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Czar potrebbe benissimo raccogliere il guanto e risguardare la pubblicazione

del trattato come una sfida impossibile a tollerarsi.

2. II discorso del Trono per Fapertura del Landtag prussiano incornincia

dal ricordare la malattia del Principe imperiale, di cui si prosegue a do-

mandare aH'Altissimo la guarigione ; poi mette in sodo il migliorumento

fmanziario, essendoche 1'esercizio del 1887 abbia, invece d'un disavanzo,

prodotto un'eccesso di 32 milioni. II discorso si occupa'di varii migliora-

menti da introdursi nei servizii pubblici, di sovvenzioni alle intraprese agri-

cole e simili, e promette larghi sussidii all'istruzione pubblica a fine di sgra-

vare i Comuni e accrescere le rendite degli ecclesiastic! dc' due culti. So.

non che gli aununziati benefizii sono un tantino probleinatici. Secondo il

diseguo del Governo, lo Stato contribuira per 100 a 100 marchi allo sti-

pendio degl'istitutori, ma a condizione che il Comune rinunzii a percepire

la retribuzione scolastica. Ognun vede che a questo modo i Comuni sca-

piterebbero piu che non guadagnassero. Quanto agli ecclesiastic!, si asse-

gnano loro in tutto 4 milioni di marchi, da' quali sono per altro da de-

trarre 3,250,000 marchi di assegni obbligatorii. 11 rimanente verrebbe

impiegato nel portare lo stipendio dei pastori protestanti a 2,400 e quello

dei parroci cattolici a 1,800, per quelli, che trovansi gia da cinque anni

in ufficio. Se vi sia un qualche avauzo, servira a pagare dei supplementi

d'eta ai pastori fino a che il loro stipendio arrivi a 3,600, e quello dei

parrochi a 2,400 marchi. Del pari che per gl'istitutori, il Governo si ri-

serba il diritto di ripartire le somme a suo beneplacito ; gli assegni sa-

ranno personal}. II fine, ch'ei si propone, e indubitatamente quello di ri-

durre tanto i Comuni quanto gl' istitutori e gli ecclesiastic! a una dipen-

denza maggiore ;
vuole addirittura averli soggetti a se. La disparita ri-

spetto ai parrochi riesce tanto piii urtante, quanto lo Stato porto via

alia Chiesa una quantita di beni, che rendono tre o quattro volte piu di

quel che ch'esso paga al clero cattolico. Esso contrasse allora solenne im-

pegno di sov venire ai bisogni della Chiesa, rna lo ha sempre fatto con la

maggior parsimonia. E probabile che il Governo faccia le proposizioni at-

tuali con 1'unico scopo di eccitare le pretensioni dei protestanti, affine d'im-

porre silenzio ai cattolici, che chiedono i 17 milioni di rendita rimasta

sequestrata durante il Kulturkampf. A questo proposito, sono state gia in-

dirizzate alia Camera alcune domande. II Governo ha sempre dichiarato che

quel danaro non era confiscate, ma solo ritenuto, e apparteneva sempre

alia Chiesa. Certo, quel danaro sarebbe necessarissimo per dotare un gran

numero di parrocchie povere e costruir delle chiese. A Berlino, soprattutto

sarebbe della massima urgenza il fondare parecchie nuove chiese parroc-

cliiali e un ginnasio cattolico.

II primo rapporto delle associazioni d' assicurazione operaie create dalle

leggi dell' Impero, riesce molto istruttivo. Esistono 62 associazioni, aggrup-

pate per mestieri, con 366 sezioni, 404 tribunali d' arbitrament e 39
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impiegati salariati (|>cr rivedcre i conti ec.) Sono assicurati 3, 173,135 opcrai,

appartenenti a 2i>U, 171 opifici, e i cui guadagni soiio calcolati in 2,2:2X

iniliardi c un terzo. Le spese soiio aniinoutate a 2, 324,20 i man-In di spcsc

-cnerali, 1,711,700 d'indennita, ec. II fondo di riserva ascende gia a

0,402,000 march!. Si spera ridurrc d' un quantitative notevolo le spcsc

general!.

II 25 di gcniiaio i Polacchi sostennero, col soccorso del Centro, la loro

iuterpellanza rispetto alia soppressione dell' insegnamento dell'idioma p<>-

lacco nelle province di Posnania e della Prussia occidentale. Ess! dimo-

strarono 1' illegalita d' un simile atto, che sta in contraddizione con le leggi

e guarentigie costituziouali. II ministro dei culti, sig. von Gossler, dichia-

rava die il fine di tal soppressione era quello di far si che i sudditi d'ori-

gine polacca uscissero dal loro isolamento sociale e partecipassero sempre

piu alia vita generale della nazione. Indarno gli fu fatto notare che la

lingua tedesca era del tutto sconosciuta a un numero grandissimo di fan-

ciulh', che non potevano, quindi intendere, 1' insegnamento tedesco, se uoii

imparassero nel tempo stesso a leggere almeno il polacco: indarno fu di-

mostrato impossibile il sostituire in modo violento una lingua ad un'altra.

Gio a nulla valse. La maggioranza docile dava ragione al ministro. II

sig. von Winnigerode, uno dei cap! conservatori, disse che nello spazio di

un secolo non era riuscito assimilare 1'elemento polacco; bisognava, dunque,

impiegare i mezzi estremi. Egli, ahime ! non rammenta che 1' anno pas-

sato il ministro della guerra e il sig. Tiedemann, presidente della reggenza

di Posnania, posero in sodo, avere gli sforzi del Governo prodotto appunto
1'efletto contrario: il sentimento polacco e il suo antagonismo contro la

Germania sono oggidi piu vivi di quel che non fossero cinquant' anni ad-

dietro. La ragione di cio sta certamente nell' inettitudine della burocrazia

eccitante alia resistenza col suo zelo intempestivo e coVsuoi atti villani.

Arrogi, essersi cercato non solo di germanizzare, ma anche di protestan-

tizzare i Polacchi. Di qui la resistenza piu vigorosa. Per giustificare i pro-

cedirnenti di persecuzione, si rimproverano oggi ai Polacchi le loro ten-

denze separatiste. Di cosi fatto rimprovero, uno de' loro deputati, il sig. de

Korzielski, non poteva fare miglior giustizia, se non uscendo, come fece,

in queste parole : Noi non vogliamo cadere di male in peggio, ma coope-

rare dal canto nostro alia prosperita dello Stato, di cui facciam partc.

3. II 27 di gennaio, venne presentata al Reichstag la legge aggravala

contro i socialisti. Vivissima ne fu la discussione, grazie all' avvcnuta sco-

prrla di agent! di polizia prussiani in Isvizzera. II sig. von Putlkamcr,

ministro dell' interno dovette convenire che gli agent! segreti Haupt
e Schroeder avevan fatto una parte deplorevole, ma allormo, che in grazia

loro e di altri erasi potuta avvertire la Russia del disegno d' attentalo

contro lo Czar. II ministro per altro, qualified con parole dure e abbandono

allatlo la tlifcsa degl! agent! provocatori. E rimasto provato che lo Schroodrr
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assiste alle adunanze, in cui furono risoluti gli attentati di Vienna, Stras-

burgo, Stoccarda ed altri luoghi. L' effetto di simili svelaiuenti fu tale,

clie il ministro abbandono la difesa delle aggravazioni della legge e sembra

disposto a rinunziare a una proroga eccedente i due anni.

In compenso, si vuol trar profitto della maggiorita governativa per

modificare profondamente le leggi organiche. 1 partiti coalizzati ban pro-

posto di modificare la Costituzione, portando dai tre ai cinque anni la durata

del rnandato del Reichstag. I signori Windthorst e Richter non si sono

sgomentati a dimostrare che la maggioranza attuale non e che il prodotto

d' un' agitazione e d' una pressione insolite, e soprattutto dei timori di

guerra fatti spargere al momento dell' elezioni. Oltre a cio, e un latto

gravissimo se un' assemblea deliberante cerca da se stessa di mutare la

Costituzione, su cui riposa. E probabilissimo che questa modificazione ri-

manga sola. II Governo, che si e creata questa maggioranza quanto di-

sparata, altrettanto docile, medita di restringere il suffragio universale, di

non far votare il bilancio che per due anni ecc. Del rimanente, sembra che

il principe di Bismarck abbia gia cbiesto a un professore di diritto a Stra-

sburgo una memoria sulla questione se potrebbe la Costituzione esser ri-

veduta senza 1' assenso del Reichstag. II principe mira evidentemente a raf-

forzare in modo eccessivo il potere centrale e 1' esecutivo, non lasciando

che diritti minimi alle assemblee deliberanti e all' autonomia comunale.

Questa funesta tendenza, peraltro, non giovera che ai partiti estremi, ai

socialists e alia rivoluzione. L' onnipotenza governativa ha sempre generato

una opposizione e un malcontento, che finiscono col far capo a scompigli

e a sollevazioni popolari.

4. La lettera del Santo Padre ai Vescovi della Baviera addita il male

precipuo, ond'e afflitto quel paese: 1'insegnamento antireligioso, specie nelle

scuole superiori e nelle universita. Poiche il liberalismo giudica di soimua

importanza siffatta propaganda scolastica, i suoi organi non ban messo

tempo in mezzo ad aflermare che la lettera pontificate non aveva ragion

d' essere, ne avrebbe quindi potuto avere azione alcuna sulle faccende del

paese. Ma il Santo Padre invito eziandio a recarsi a Roma il barone di

Frankenstein, presidente dell'alta Camera di Baviera e presidente del Centro

nel Reichstag, e s' intrattenne lungamente con lui. Al suo ritorno, il

sig. Barone annunzio al Centro della Camera bassa di Baviera che il Santo

Padre aveva manifestato il desiderio di vedere i cattolici mantenersi uniti

e perseverare ne' loro sforzi, e aveva inoltre dichiarato di fare assegna-

mento sul Centro della Camera di Baviera. Nell'adunanza del gruppo, il

suo presidente, sig. Ruppert, si espresse nei seguenti termini: La mani-

festazione del Santo Padre e un atto della piu alta importanza. II solo

fatto che 1' augusto Pontefice si e servito della mediazione del sig. von

Frankenstein, per mettersi in relazione col gruppo, e per quest'ultimo una

significazione della piii
alta stima. II gruppo <>, per tal guisa, inibrmato
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dcH'opinione del S;inlo Padre rispcllo ;i se. I.e parole del Supremo (ierarca

erano cniirise. ma gravi. (',<m invitare il Ontro a proseguire ncl combat-

timento. Su;i Santita approvava la condotta di esso per il passato e ad-

ditava la via da seguirsi per 1'avvenire. Kssendo 1' unione la forza princi-

palc. il Sommo Pontefice csortava uovamente tutti i membri del Ccntro

havarese a solennemente impegnarsi a tal uopo. A for/a di perseveran/a,
e ron tenersi strettamente unito alia Santa Sede, il gruppo non potra,

rerto, mancare di conscguire il suo scopo, cioe la libcrta delta (lliicsa c il

consolidainento dei priucipii cristiani, conforme il Santo Padre domanda.

(iiova sperare che i Vescovi della laviera non tardcranno, dal canto

Inro, a porsi d' accordo per rispondere adeguatamente ai voti dol Sanht

Padre. Si parla gia della loro riunione. In Baviera, a dir vero, I'assunto

non e tanto grave, nonostante le ostilita del floverno e delle classi colte.

II popolo, la gran maggioranza del popolo, e coi Vescovi e co'suoi eletti del

<.ciitro, che possono cosi efficacemente servire la buona causa.

5. In Germania, le diniostrazioni esteriori del giubilco pontificate iinn

furono fatte in un niedesiino giorno: di qui e che fmo al 15 e al 20 gen-

naio poterono leggersi nei giornali le descrizioni di quelle feste. Troppo
1 ungo sarebbe il Ibrmare una lista dclle citta, che pavesarono e illumina-

rono in onore del Santo Padre. Neppure in certe citta miste, i cattolici

vollero rinimziare a dimostrazioni csteriori. A Oolonia, Coblenza, Magonza,

Aquisgrana, Miinster e in incite altre citta dell' Impero, le autorita civili

e militari presero parte alle dimostrazioni. Persino a Strasburgo citta

protestante per meta i cattolici, per la prima volta dopo la lliforma,

imbandierarono e illumiuarono in onore del Santo Padre; la famosa catto-

drale, fra gli altri edifizi, era tutta scintillante per fuochi di Bengala. La

sera poi, lu tenuta una grande adunanza cattolica con musica c discorsi

analoghi alia circostanza. Certi giornali han gettato le alte grida, donian-

dando con indiguazioiie, perche si tollerino oggi dimostrazioni cattoliche, die

non eran permesse sotto il doverno francese.

In Baviera, il Oiubileo pontificate fu festeggiato in niodo splendidissimo.

Soli il Governo e le autorita brillarono per la loro assenza : ma non c' e

da farsene caso. La cattolica Baviera e governata da un ministero, di cui

tre membri son protestanti, e gli altri tre cattolici, ma che tutti, ad ec-

ce/ione d'un solo, professano un odio intenso contni la Chiesa. La Baviera

e il cainpo d' esperimento degli anticattolici.
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Appressandoxi i lieti giorni dell' Alleluia cristiano, rammentiamo ai pit- to.fi

benefatton delle sacre Vergini depauperate in Italia. I' ovo pasquale. che da pa-
recchi anni xiamo solili mandar loro, colle ofjerte che uxano di traxtnetterci. fl

rigidisximo rerno di qiiext' anno ha moltiplicato fra loro \epene, le malattie e It-

morti. Per I' ercessiva miseria, in qualche Monastero si e rissnto senza il refri-

gerio del fuoco e de' pid necexsarii conforti. fn qualche altro le inferme sono state

fino a died in una volta, e mancavano di ditto. II 15 febbraio ci si scriveva da

ttno di quexti : > Siamo 31 a condividere gli affanni di una rita. le cut privazioni

non si possono imaginare. .Vo/i xappiamo che coxa sia carne. rino, pesce. Almeno

ai-esximo pane a xufficienza .' Ma che pane, mentre ci cadono di dosxo le rexli-

menta a bremdeUi? Oh. xe xi xapesse quanta e grande la pocerta nostra! <> Da
tin altro. il 2$ del crndissimo decorso gennaio. ci era mandata questa supplica :

Chiedo genuflessa umilmente per amore di ^faria tin obolo, per coprire la nu-

dita di una mia porera Religiosa. Faro pregare da questa xanta creatura. a Dio

sacra, il biton Gesii. affinche copra egli col suo preziosissimo sangue I' aniina.

il cuore e la famiglia di chi le procnrera qitesto bene.

L' ovo di Pasqua e aspettato come una manna dalle tante Comunita c/n 1

-vo-

glion ricecerlo, e ri /anno soprd assegnamento. La canla dei cattottci ben ci

assicnra che non ne xaranno defraudale: e cost da qttegli a.tili di una virtu raf-

finala da eroica pazienza, xalira al cielo il cantico dell' Alleluia unito ai roti

pin ardenti pe' loro misericordiosi benefatton.
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en itnliitno /mr etc. Version castellana del Doctor D. Joaquin de Font

y lie Boter. Barcelona, libreria de la Hormiga de oro, 1887. ( 'n

vol. in 10 ili
]>.

848. -- Ha dclle note del Dollitr Irndnllore . . ivi

// Hypnotisine rerenn it la mode. Hist, et Discussion scienli(i<iite par elr.

ft I radii it de /' italien par A. de Villiers de L' Isle-Adam avec le ran-

cours de I' Ault'iir. Le Mans, Leguicheux, 1888. 1'n vol. in 10 di

/).
/T-.V3-A -- Ha delle ijiunte dell' An/ore ........... ~'2:\

Kim.ior.RAi-iA ........................... TT

Idem ........................... ::.">--
>

Idem . . ......................... > 000

AHI.HKOLOGIA. -- 1. Frnmmento delta tavola degli Atti Arvalici del-

I' unno 14. ^. I fasti Sacri e Civili, tmrnli neijli anni 1867-1869,

nella viyna del Sig. Pietro Ceccarelli. - 3. Restaurazione del Culto

Religioso, operata dall' imperatore Augusto ............. -493

CROXACHE CONTEMPORANEE

Dal 28 Dicembre 1887 al 10 Gennaio 1888.

1. COSE 1JOMANK' -- 1. Indulyenze concesse dal S. Padre in oc-

del HUH Oiitltileo Sncerdolale ^2. f'dien:-e e Iticeriitienti in Va~

3. / doni 4. // discorso delln (loronii in hpagna e Leone Mil



INDICK 7<>5

- 5. / i-attitliri ai/xtri/H'i i' il Giubileo del Papa
- 0. // Mtinicipio di

Vienna e il Papa 7. Ambasciatori xtraordinari presxo il Papa in oc-

casione del xuo Giubileo Sacerdotale 8. Mint ificen :- del Papa 0. La

nobillii Romana a
j>ii'

del Papa
-- 10. // Duca di Chartres al Vati-

Pag.

II. COSE 1TALIAXE -- 1. / lavori parlamentari, e la discussione

dell'indirino in risposta al discorso reale 2. La ricostitu:-ione dei par-

fill parlainentari 3. La tuiora legge sui Minister/ -i. // hilancio

di assestaniento 5. // (erremoto in Calabria 6. La situazione eco-

>tiiti<-ii e finanziar iii dell' Italia yiudicata </a//' Economista --7. L'irre-

dentismo fa di nuoro capolino in Italia 8. L'articolo 101 del nuovo

CniHre Penale 9. I
p'a.-o'hi

dell' on. Crispi 10. Infamie dell'ltalie,

del Fanfulla e del Fracassa -- 11. Le bi:.:-e del lilieralixino italiano 10^

III. COSE STRAMERE - - >Francia 1. 1 mini incidenti al con/ine

frmco-tedesco '2. IMl'alleanz-a franco-wssa e il brindisi del firandm-a

Xicola 3. Seandali e pettegolezzi 4. L'affare Wilson e il presidente

Grery 5. Le diinixxiuni del (ireri/ 6. L'elezione del nuovo pre-

sidente 7. // norello presidente della reptibblica 8. L'attentato contra

Giulio I-'erri/ --9. Lettera di Monsiynor Freppel ......... 110

IV. COSE D' AUSTRIA (Nostra corrispondenza).
-- 1. Relazione

politic! fatla dal conte Kalnoki/ alle Deleyaz-ioni 2. // bilancio ilell'e-

sereito pel 1888 --3. Le forniture milifari --4. Probabilita di iin

cambiamento di Ministero 5. Gita del tninistro della pnbbliea islru-

ziime in Gali:-ia 6. Mene del partito liberale per imporxi alia popo-

la:-ione -- 1. Arversione populare nmtrn la propaganda liberate yiudaira
- S. II yiornale del canon ico Eichhorn per gli operai. Manifesto ten-

dente ad appoyyiarlo 9. Campagna del partito libei'ale contra Monxi-

ynor Vescovo di Lubiana -- 10. L' associazione scolastica cattolica in

Vienna.................... .. .......... 116

Decretum ........................... 126

A proposito di una nostra Rivista. Dichiara~-ione......... 127

DaU'll al 24 Gennaio

I. COSE ROMANE 1. La messu yinbilare del Papa il giorno del

P Gennaio 1888 2. CongreUtdaziani e doni di Sovrani, Principi,

Repubbliclie, Parlament i e Mnnieipii --3. La destituz-ione del Sindaco

di Rotna 4. // udien:-a accordata dal Papa ai minitati cattolici ita-

liani il giorno 4 -- 5. La niessa del Papa in S. Pietro nel yiorno 5
- 6. L' inaiiguraz-ione della Mostra Vatii-ann --".// Concistoro del

yiorno 9 8. Morte e funebri del generate handler........ 217

II. INGI11LTERRA (Nostra Corrispondenza).
-- Ancora delle

cose d'Irlanda . . 229
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III. Ill'SSlA (Noslra Ci>rris|Mntl<'M/a). I. I'l'uainrtimenlu note-

rule itt'llc i-iniil/:-/imi dell' Imjiero. ^ill/lira
JIIH-O dinnitnm del Ciirerno di

fronlc all'i'sti-rti - 2. PrereirJoni dominant/ citnlrn /''Italia 3. L'ir-

rifazione conlro i Bulgari 4. La politifii, interim mm ]n/nl/> ////'/////
v

di quella estern a - 5. Quadro delle condizioni politichc r /inanziarie

della Russia, non che del grandiosi destini che I'attendono, ijiialora sappia

manlenerc Id jim;'
- 0. Ragguagli sulk minicn' aurifere della Siberia,

dell' Ural ecc. 7. L'accentramento russo, le sue cause e i suni /////// Pag. 238

IV. SVIZZERA (Nostra Corrispondenza).
-- 1. Risultato delk ele-

zioni politiche dell' ottobre decorso. AtteggwneKto del diverxi juirliti

2. L'associii:-i<nii' operaia elvetica. II Segretario operaio. --3. Caduta

ili-l dittatore ginevrino Carteret - - 4. Speranze di un migliore non re-

moto avvenire pel cantone di Solura 5. L' University caltolica di

Friburgo 6. Lo estendersi, che fanno in tutta la Svizzera le open'

cattoliche . . > 2-49

Dal 25 gennaio al 7 febbraio

I. COSE UOMANE Al Vaticano: Ricevimenti e Udienze 2. L'e-

sposizione del doni e le bugie dei giornali liberali 3. La Canonizzazione

dei miovi Santi - - 4. Manifestazioni mondiali --5. L' Universita gre-

i/m'iana 6. // Cattolicismo in Rumania 367

II. COSE ITALIANS \. Nuove osservazioni still' espiixi-Jmu' finan-

zittria 2. La circolare Coppino 3. Cose d"Africa 4. La polifim

del Crispi 5. La dimostrazione del giorno 9 gennaro 6. L'incidente

di Firenze 7. La riaperlura delle Camere e i lavori parlamentari

8. Violenze anticlericali 9. Lo scandalo dell' Universita di Roma

10. / milinin die sfumano 374

I lair 8 fol.ltraio al 21 febbraio

I. COSE HOMANE -- 1. Ricevimentl tli pi-llegrini in

2. // KapoKizifine c xenipre nuovi doni 3. La soUoscri:-i(iin- /irr l<-

fittime di Franrexco Crixpi
-- 4. // l^ipa e I' America .">. /.// ninrlf

di D. Bosco - d. La primn pielra della chiesa di S. 1'nlrizio Apostolo

dell' Irlanda 494

II. COSE ITALIANK -- 1. Gumui- Cm'dncd e i chiassi dell' I'ni-

versita Romana 2. Ruggiero Bonglii fixrhiato dagli studenti 3. L'eco

di questi fischi a Bologna, a Torino e altrove 4. La legge mile Banche

fieratnente oppugn'tla e perche 5. Un fenonieno nuovo osscrvato <illu

Camera clellira 6. La tornata del 27 . . 499
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III. COSE STRAMERE Africa 1. Induzioni e chiaccliiere -

2. Cause che hanno arrestata la marcia degli Abissini --3. Posizime

delle forze nemiche --4. // tempo incalza 5. La commemanuione

del caduti di Dogali 6 L' occupazione di Saati Pag. 502

IV. PRUSSIA (Nostra corrispondenza). 1.7 timori di gnerra
-

2. // Reichstag, I' accrescimento della forza armata, la legge contro i so-

cialist!, i diritti di importazione sidle granaglie 3. La Germania e il

Papa --4. Xotizie diverse 507

Dal 22 febbraio al 7 marzo

I. COSE ROMAM-] -- 1. Sempre nuove manifestazioni del nwndo

cattolico per festeggiare il Giubileo sacerdotale del Santo Padre 2. II

X annit'ersario della morte di Pio IX al Vaticano e alle SS. Slimmate

3. Le beatificazioni --4. Ricei'imenti in Vaticano 5. I pellegrini di

Carpineto a pie di Leone XIII 619

II. COSE ITALIANS Uno sguardo alia Camera bassa 2. i'n

pericolo corso e scansato dal ministro Magliani 3. Contegno del Par-

lamento verso il Governo 4. Difficolta e pericoli esterni -- 5. // mi-

nistro Flourenx e /' Italia 6. Gli imbarazzi africani
- - 7. // voto di

fiducia della Camera a Francesco Crispi e la guerra cfie gli fa la stampa
- 8. L' aumento della tassa sul pane 9. La squadra inglese nel porto

di Genova 025

III. INGHILTERRA (Nostra corrispondenza).
-- 1. Stato di cose

tuttora oltremodo inquietante. Voci di dissensi nel partito conservatore.

Dimissione di uno del Lordi dell' Ammiragliato 2. Ardenti preparativi

per la prossima lotta parlamentare 3. Sempre piii fiera la coercizione

in Irlanda. Arresti di cospicni personaggi, fra qnali il padre Mac Fadden.

Dimostraziotv entnsiastiche pei' la liberazione dal carcere del sig. }Yilliat

0' Brien, membro del Parlamento. Due fatti notei'oli occorsi nel clei'o

anglicano. Altri raggiiagli intorno al padre Mac Fadden, estratti dal

Tablet --4. Le Mixsioni cristiane nelle Indie orientali --5. Notizie

religiose dell' inferno 630

Dal 7 marzo al 3 aprile

I. COSE ROMANE -- i. Le Piccole Suore del Poverl < il Santo

Padre 2. L'indirizzo al Papa della Dieta di Galizia 3. // pelle-

grinaggio scozzese e sno ricerimento presso il S. Padre -- 4. L' Arca-

demia del Xobili Ecclesiastici al S. Padre 5. Omaggi e doni 6. //

Giubileo del Santo Padre e il Patriarcato di Babilonia 7. Le Beati-
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/ii-ii:-it>ni
del Yen. (1. H. tit' Ltt Snllf f ili'lltt Yen.

(,hix<'/>fit( Mitr*'

>'. At/ni'st'
- 8. // >'. /W/r td CoMiglitri itiuniripnli tli l*tiri<ii

'.I. in ilitn'cxi tli Brooklyn nl I'ttpa 10. L' ontbasciata tlfl Mnrocco

11. / Mtirtniili in Ynlifitnn Pag. T.')8

II. COSE ITAI.IANE -- 1. Le prcxt-nti finitli:-itnii : (Invi-rnn t> f'tu-

liuiu'nto 2. // colloqiiw di (Irispi e Cavallotli xullti
/ml/lii'ii

tl' lltititi -
',]. (lalmrro, In /n'olfntti dcyli Spaynuoli ctmtrn il

sacerdotale del l^ipa cd El Correo - -
-4. La neve e i suoi disaxlri

5. La riaperturu tlt-llti (Minfra ('. // nuovo ministro dellu lslru:.it>nf

I'ulMica - - 1. 11 rlawicinamento fm il ininistro Crispi e il df/n/ttitu

Nicotera 8. La rottura delle trdilative pel Iratlalo di commercio colIn

Francw (
.t. La Gommtmorazione di. (!. Itruno nell' aula maxima dt-l

Colleyio Romano -- 10. Fuori dell' aula -- 11. Dimoetrazioni ujicniic

a Roma, T i 1

III. GEHMAMA (Nostra corrispondcuza).
- - 1. II Iratlalo aiisiro-

t/crmanico e hi Russia 2. // Landtag prussiann, miglioramento [1111111-

:-itti'io, sussidio al clero e ai comuni ; la persecuzione della linu/iti /nil>i<-r/i

- 3. La poli:-iti xt'Hi't'ttt
e Iti let/nc contro i socialist/, int>di/ifti:.ioni i-t>-

iit'llti CoxlilirJiHH- tlt'll' Impcro 4. // Papa e la Ittirirru ~). it-

tlel
tjhtliilt'ti pontificate in Germania l'\~\
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