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PAPA E PAPATO

NELLE PRESENTI FESTE GIUBILARI

i.

Col solenne ricevimento del pellegrini ruteni, ammessi

all'udienza 11 29 dello scorso maggio, si chiuse una prima

parte delle feste giubilari di Sua Santita, e con essa lo spet-

tacolo grandioso di un avvicendarsi di pellegrini di ogni lin-

gua, d'ogni nazione, d'ogni costume : italiani, irlandesi, unghe-

resi, argentini, scozzesi, inglesi, rumeni, polacchi, austriaci,

tedeschi, slavi, belgi, boemi, svizzeri, spagnuoli, olandesi, mal-

tesi, australiani, americani
; quali in gruppi di centinaia e mi-

gliaia accompagnati e diretti dai loro vescovi e dai capi delle

famiglie nazionali piu nobili ed illustri; quali alia spicciolata

e per cosi dire per proprio conto; tutti con un solo desiderio ,

non di visitare la Roma storica ed i suoi tesori d' arte, ma la

Roma del Papa e in essa la dignita del successore di Pietro,

e gareggiare 1'un Paltro negli atti d'ossequio verso PAugusto

Yegliardo del Vaticano, com' ebbe ad osservare opportuna-

mente lo stesso S. Padre nel ricevere i pellegrini olandesi e

puo bene applicarsi a tutti i
.

Co' pellegrini avvicendavansi le deputazioni d' ogni ordine

vdi persone di Roma e fuori
;
e prima il Collegio Cardinalizio

1 Ricevimento del 12 maggio: Neque enim allexit romanae amplitudo

urbis, quae optimarum artium veluti est domicilium, sed Urbis B. Petri sa-

cerrima dignitas hue vos invitavit
;
hue vos proprius filiorum amor peregre

adduxit, ut in certamine pietatis quod circa Nos fervet de consecrations

Nostra episcopal! recolenda, Neerlandia catholica genti nulli concederet.
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e i singoli corpi della prelatura, gli official! a servizio della

Santa Sede e il patriziato romano
; poi le societa e i circoli

cattolici d'ogni nazione, le universita e i collegi piu insigni>

gli ordini e le congregazioni religiose, le scuole e le istitu-

zioni di beneficenza, e queste piu d' una volta coi loro nume-

rosi alunni. Nessuna Gorte reale occupo mai i suoi familiar!

a servigio tanto serrato, faticoso e diuturno per regolare le

udienze, quanto la Corte pontificia de' mesi scorsi
;
nessun prin-

cipe o re della terra si trovo mai nelle condizioni di conse-

crare per intern le settimane e i mesi quasi a nuU'aHro che

a ricevere sudditi, come avvenne al Pontefice; e se di spet-

tacolo tanto straordinario s'ebbero altri esempii pel Giubileo

di Pio IX nel 1876 e pel primo di Leone XIII nel 1888, que-

sto non pure li sorpassa tutti, ma pel tempo in cui cadde e

per le circostanze singolari, anzi nuove e curiose che 1'ac-

compagnarono, offre argomento di serie considerazioni e lascia

nella storia particolare di Leone XIII e in quella piu generale

del Pontificate Romano una traccia profonda.

Per quanto siasi gia trattato da noi e in varie guise que-

sto medesimo argomento, tuttavia, al chiudersi del primo pe-

riodo delle feste giubilari e alPaprirsi di questa nuova specie

di vacanza che i fedeli concedono temporaneamente al loro

Padre, torna opportune gittare di bel nuovo un rapido sguardo
sui fatti occorsi e vedere come Papa e Papato vi grandeggino
in modo meraviglioso e rivestano tanta luce, che oramai nep-

pure gli stessi ciechi possono aifermare di non vederla.

II.

Che un Pontefice cosi attivo e studioso come Leone XIII

pel governo della Chiesa ed anche pe'negozii piu minuti e par-

ticolari, lasciasse per mesi e mesi quasi per intero il suo ga-
binetto private e trascorresse le sane giornate nella sala del

trono e nel ricevere e consolare i suoi figliuoli, e gia questo

1'indizio che 1'Augusta Sua mente vi scorse un affare di prim'or-

dine, tutto proprio del suo officio di Pastore universale delle
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anime e supremamente importante pel bene della Chiesa intera.

L'animo gretto de'giornalisti giudei si piaceva descriverci

le beatitudini e le compiacenze ambiziose del vecchio Papa,

ricolmo di onori e di applausi, come una picciola soddisfa-

zione in cambio della sovranita temporale perduta. Chi non

sa sollevarsi piu alto delle cose mondane e sovratutto chi non

si e mai prostrate ai piedi di Leone XIII nelle pubblicbe udienze

e piu ancora in quei colloquii privati, dove il Papa effonde senza

riserva, e dove senza pure addarsene con singolare fiducia ma-

nifesta la grandezza del cuor suo ed i nobili pensieri che della

dignita pontificia gli riempiono 1'animo, puo senza dubbio stri-

sciare terra terra e misurare altrui con la picciolezza propria,

Leone non vive ed opera per se ma per la Chiesa, e niuno

forse meglio di lui, particolarmente in questa occasione delle

feste giubilari, dimostro con maggiore evidenza che il Papa e

pel Papato.

Xon v'ebbe quasi discorso, e se ne udirono centinaia, nel

quale tale concetto non si manifestasse nel modo piu conspi-

cuo. Ricevendo TAmbasciatore straordinario della Reggente
di Spagna il 28 febbraio, esclamava commosso : II grande

spirito di religione che segnala la vostra Augusta Sovrana

le ha fatto levare lo sguardo al cielo a fine di rendere gra-

zie del Nostro giubileo episcopale a Dio sommamente buono,

dal quale abbiamo quanto Noi siamo ed al quale Noi facciamo

ritornare gli omaggi e gli onori di che il Vicario di Gesu Cristo

e oggi Foggetto nella Nostra persona. E il 2 marzo nel-

Pudienza al Sacro Collegio per gli augurii nelP anniversario

della Incoronazione : Lo scopo finale de' presenti festeggia-

menti e piu alto che la Nostra persona non sia : essi signift-

cano onore al Vescovo delle anime, omaggio al Padre della

grande famiglia cristiana. E ai pellegrini polacchi, che con

filiale venerazione delPanimo avevano enumerate tutte le opere

gloriose di Leone, come Vescovo e come Papa, il S. Padre

rispose facendo sue le parole del Principe degli Apostoli :

Che vi meravigliate di cio, o perche guardate in noi, quasi
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per nostra virtu e potere avessimo fatto camminar quest' in-

felice ?
1

Ma quale fosse 1' intenzione purissima di Leone nel conce-

dersi quasi per intero ai suoi flgli durante le presenti feste

giubilari, e qual concetto se ne forniasse prima ancora che

avessero principio, e come le considerasse in relazione col-

Falto suo Ministero Apostolico in bene della Chiesa universa y

si parve dalla memorabile allocuzione da lui tenuta nel Con-

cistoro secreto del 16 gennaio. Dopo avere con solenni pa-
role rese grazie a Dio della sua lunga vita, no a vedere

1'anno quinquagesimo dalla sua episcopale consecrazione, af-

ferma nulla tornargli piii gradito quanto il pensiero che il be-

neficio, da Dio concesso alia sua privata persona, possa pro-

durre alcun frutto a bene universale. Perocche, die' egli,

in occasione di questa specie sogliono muoversi gli uomini e

d'ordinario riguardano a questa Sede Apostolica con volonta

piu propensa e con piu alacre studio, giudicando non senza ra-

gione la tarda eta del Pontefice come un pegno del Patroci-

nio celeste. E cosi avviene che un avvenimento private e di

non grande importanza si volga, per volere di Dio, ad au-

mento della fede e della religione ;
e questo in circostanze mi-

rabili, se si guarda al corso delle cose e de' tempi. Ed in vero

in tanto numero di nemici, i quali la fede e la disciplina cri-

stiana con eguale fastidio disprezzano, si mette mano con ogni

potere e con assiduo e quotidiano lavoro, a fine di rendere il

Pontificate Romano inviso e sospetto alle moltitudini, e di ot-

tenere che queste, ingannate da pernicioso errore, si rendano

pienamente aliene nelPanimo dalla Chiesa.

Con questa mira nobilissima ie feste giubilari si presen-
tarono agli occhi del S. Padre, come un oflicio particolare-

1 Udienza del 15 maggio Illud praeterea obversabatur (menti) Apo-
stoli Principis, quum ad multitudinem insigni prodigii stupentem, Quid mi-

ramini, inquit, in hoc, aut nos puid intuemini, quasi nostra virtute aut

potestate fecerimus hunc ambulare (Act. Ill) ? Nos enim pariter eoque am-

pliore gratia rectum est divinae virtuti potestatique referre accepta, quae-

cumque recensuistis, per Nos, in episcopal! et in apostolico munere, vel

depulsa christianis populis mala, vel beneficia quoquo modo collata.
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da compiere, tutto proprio di lui nella sua qualita di Papa e

destinato a ingagliardire nel mondo il Papato medesimo. In

altri termini, e per usare le frasi ora in corso, Leone XIII

vide nel suo giubileo episcopale non il solo onore di una per-

sona, ma il trionfo di un'idea.

III.

Ed i fatti avverarono le previsioni. Noi non sapremmo me-

glio esprimere il concetto che il mondo cattolico si e formato

di questo trionfo, di quel che facesse S. E. il Card. Goossens,

arcivescovo di Malines, nella bellissima pastorale del 10 mag-

gio, pubblicata dopo il suo ritorno da Roma. Dopo aver de-

scritta la cattolicita tutta intera in atto di deporre ai piedi del

Yicario di Gesu Cristo 1'omaggio solenne della sua fede, del

suo amore, della sua devozione, cosi continua : Questa ressa

straordinaria, questo prodigioso concorso, questo sofflo che

passo ad un tempo medesimo, su tutti i paesi del mondo, non

si possono spiegare umanamente; e necessario riconoscere la

mano della Provvidenza, la quale ha voluto riserbare al Pon-

tefice, abbeverato di amarezze, una gloria e una consolazione

tale, quale nessun secolo precedente aveva mai recata ad al-

cun altro Papa. Cosi si vide manifestata e glorificata agli oc-

chi dei popoli questa potenza spirituale del Papato a cui nulla

quaggiu rassomiglia, che non impera con la forza, ma che

attira ogni cosa a se fortemente col solo amore. Cosi si ma-

nifesta splendida nel mondo, e in un grado raramente veduto

ne' tempi passati, la maestosa unita della Chiesa e la sua per-

petuita. Nel momento in cui da ogni parte si rallentano i vin-

oli della sommessione, in cui tutto e coufusione negli spiriti

e divisione ne' cuori, si e potuto contemplare a Roma il vivo

trionfo della piu perfetta e della piu vasta .unitk : 1'unita delle

anime nella stessa credenza, nella stessa sommessione, nelle

stesse immortal! speranze. Nell'ora in cui alcune voci insen-

sate cantano la morte della Chiesa, la Chiesa risponde dando

al mondo questo segno potente della sua vita spirituale e della
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sua durata indefettibile. Dio sia benedetto, d'averci per tal

modo consolato il cuore e rinfrancato il coraggio. Diciamo

pure con S. Paolo : Deo autem gratias, qui dedit nobis victo-

riam per Dominum nostrum lesum Christum (i Cor. XV, 57).

Ed e certo da ringraziare Iddio; perocche se noi cattolici

teniamo per fede che Gesu Gristo vive e regna nel mondo e

nel cuore di tutti i veri fedeli sparsi sulla faccia della terra,

formandone la grande famiglia della sua Chiesa, non sempre

pero ci e dato di toccar quasi con mano questo regno e que-

sta vita e di sentirne, per dir cosi, sensibilmente la forza. Anzi

avvezzi noi per lo piu nell'ordinario corso delle cose a mirare

piu tosto la forza e la vita de' nemici di Dio e le giornaliere

conquiste dell' inferno e le dolorose rovine, che vanno ogni

'giorno piu devastando il carapo nostro, ci sentiamo quasi ve-

nir meno, e per poco non ne resta scossa la nostra fede, chie-

dendoci se le promesse divine siano mantenute o no, e se sia

vero che portae inferi non praevalebunt, o se debba nova-

mente scoccare Yora del nemico e trionfare la podestd delle

tenebre.

Or ecco che Iddio consolatore si serve di una circostanzar

che di solito non avvertivasi ne' secoli precedenti, ma che

nel nostro diviene quasi una legge di ceremoniale e di ga-

lateo, e sono le dimostrazioni di affetto, di stima, di rive-

renza, di sudditanza, in occasiorie de' piu notevoli anniversarii

nella vita delFuomo, privato o pubblico. Questo del giubileo

episcopate, difficilissimo a raggiungersi dal comune de' vescovi

per la grave eta che presuppone in chi deve celebrarlo, col-

pisce ancor maggiormente se awenga al Yescovo di Roma; la

sua canizie diviene allora oggetto di riverenza per tutti e pei

cattolici in ispecie appare come un segno manifesto della spe-

ciale predilezione divina verso la persona del Ponteflce, come

ben disse il S. Padre nell'allocuzione ai Cardinali poc'anzi citata.

L'alto offlcio poi ch'Egli esercita di Padre e Pastore delle

anime, e per conseguenza le relazioni necessarie ch'Egli ha

con le Autorita pubblicamente costituite delFintero mondo, im-

pongono a queste il dovere morale e per dir cosi diploma-
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tico, riconosciuto dalle costumanze odierne, di presentare in

forma solenne i loro omaggi; ed i popoli, cogliendo quel po' di

liberta che viene loro concessa dalla medesima partecipazione

offlciale del loro Governi alia festa comune, effondono il loro

cuore in dimostrazioni straordinarie di gioia e in ogni miglior

maniera professano la loro riverenza alia persona del Papa,

e la loro fede nel principio inconcusso ch'Egli rappresenta, il

Papato.

Fin qui le cose si spiegano quasi naturalmente
;

e se nel

moto dei popoli verso Leone XIII v'ebbe questa volta alcuna

cosa di singolare e straordinario, puo anche ascriversi in parte

alia gloria di che rifulge questo Pontificate, specie per i non

interrotti insegnamenti della piu alta importanza politica e so-

ciale, che il Papa diede ai popoli e ai Governi con le sue me-

morabili Encicliche, e per quel suo spirito naturalmente incli-

nato a moderare le asprezze, a diminuire gli ostacoli, a con-

ciliare ogni cosa in Cristo, quanto gli torni possibile, salva

la dignita e salvi i diritti. Era dunque giusto che i popoli, ri-

conoscenti al Papa, cogliessero questa occasione per ringra-

ziarnelo con modi particolari e piu solenni. Ma che le pre-

senti feste mettessero al cospetto del mondo intero tanta fede

viva nelle verita rivelate, e che Tomaggio al Papa manife-

stasse per se medesimo tanta adesione al Papato, quest' e per
noi il conforto piii grande che riconosciamo dal Cielo, e pel

nemici della Chiesa la cagione della piu alta meraviglia, anzi

del piii singolare sbalordimento. Gome? Si credevano d'aver

distrutta la fede e la Chiesa nel cuore dei popoli, d'avere per

sempre abolito nel mondo il prestigio del Pontificate Romano,
o se non questo, d'averlo renduto tanto vile agli occhi degli

uomini serii, che non sia piu che una semplice comparsa da

scena e tollerata ancora per ragioni di semplici circostanze

esteriori di politica e di diplomazia; ed ora fede e Chiesa, Papa
e Papato riappariscono insieme congiunti in una sola idea, e

tanto luminosa, che son costretti a riconoscerla per quella che

essa e e a chiederne a se stessi la spiegazione.

Francesco Crispi, com'e noto, la trovo subito nella poca
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intelligenza del genere umano, meritevole per questo che sulle

rovine di tutti i monument! di quei che si stimarono finora

savii della terra, se ne eriga un solo ALL'UNICO SAVIO DEL GE-

NERE UMANO FRANCESCO CRISPI. Altri invece scosse la testa, e

mise in dubbio se veramente le conquiste dello spirito mo-

derno siano sode e reali. Questa idea, dice il Fiorentini (par-

lando appunto della idea religiosa manifestatasi nelle feste giu-

bilari), dopo i rovesci che subi nel secolo XVIII, alia fine di

questo secolo XIX accenna veramente ad una piu vivida com-

parsa nel mondo? II progresso scientifico, la critica storica,

non la indebolirono cosi, da toglierle ogni probability di una

vita piu feconda, piii espansiva, tanto che debba ravvisarsi non

lontano il suo tramonto, come di Stella che si spense fra quelle

che colla loro luce furono gia di guida e per secoli all'uma-

nita ? II disinganno sarebbe a dir vero dolorosissimo
;
e per

questo il medesimo scrittore cerca di consolarsi col pensiero

poetico, che quella luce duri bensi nel suo raggio apparente,

ma che la stella donde proviene sia gii spenta da tempo. Ad

ogni modo ne trae una preziosa confessione, ed 6 che ove

quella luce a noi non venisse, noi fin qui non abbiamo saputo

rintracciarne altra che la sostituisca, e come per il navigante

trace! la via che deve seguire, e gli indichi la meta cui giun-

gere come a salvamento, nella sconsolata e continua procella

della vita
;
e conchiude : 6 tutta qui la forza indefinibile del

nostro avversario, e, confessiamolo, per quanto ci costi tale

confessione, la nostra debolezza 1
.

IV.

Ed & da notare con istudio accurate, che Tidea religiosa

s'e manifestata vivissima, non gia ne' suoi termini piu vaghi
e generali, ma precisamente nel concetto espresso, che la sa-

lute del mondo non puo aversi da altra fonte cheMal Papa e

dal Papato. La dottrina 6 vecchia quanta la Chiesa, ma la sua

1 II Giubileo Papale e le Nozze d'argento. Roma, Bocca, 1893; p. 10.
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professione in bocca de' fedeli puo essere piu o meno espli-

cita, piu o meno solenne, a seconda dei tempi, dei bisogni

speciali che nel mondo si manifestano, degli errori contrarii

che dai tristi si vanno disseminando e che torna d'uopo dis-

sipare con Faffermazione piu aperta della veritk contraria. E

questo avvenne durante le nostre feste. Si leggano le migliaia

di lettere inviate al Papa da ogni parte del mondo, si percor-

rano i discorsi tenuti dai pellegrini a' piedi del Papa, si ri-

chiamino quelli che furono pronunciati in tante assemblee, in

tante accademie, in tante solenni riunioni, quante si tennero

per tutto in onore del Papa, e si vedrk come tale idea, incar-

nata gia da gran tempo nella mente de' cattolici, venisse alia

luce nella forma piu aperta e piu viva, che altri potesse de-

siderare.

II Cardinale di Westminster diceva pubblicamente in Roma
in una adunanza di nobili forestieri : In un secolo di scon-

volgimento sociale, di jivoluzione e di violenze, Leone XIII

e la sola speranza di salvezza alia cristianita, come faro lu-

minoso nel buio di una notte, in mezzo a mare agitato. E

perocche questo fu per cosi dire il colore che ebbero tutte le

congratulazioni al Pontefice, s'offerse al medesimo spontanea

occasione di ribadire innumerevoli volte la medesima dottrina

nei suoi discorsi di risposta.

Nell'udienza del 2 marzo al Collegio dei Cardinali, si con-

solava Leone XIII pensando che i sentimenti, che manifestano

in modo si aperto migliaia e migliaia di cattolici, debbono pure

aprirsi una strada nel cuore dei figliuoli sviati e de' nemici

della Chiesa : Giacche, in mezzo a tanti disinganni, a si pro-

fondo scompiglio d'idee e di costumi, 1'istinto medesimo della

propria salvezza ammonisce i popoli di stringersi piu che mai

alia Chiesa, nelle cui mani e il ministero della salute, di ade-

rire fortemente a questa pietra fondamentale, fuor della quale

la giustizia e Fordine sociale non hanno bene che valga. E

nel medesimo senso, come cosa addirittura stupenda per con-

cetto e per forma, noteremo il discorso, tenuto il 9 maggio ai
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pellegrini tedeschi *, e Faltro del 12 maggio ai pellegrini olan-

desi, dove, ricordando le amarezze del Calvario, quale condi-

zione dell'attirare Cristo a se ogni cosa (secondo il detto della

Scrittura), nelle proprie amarezze e nel presente stato della

Santa Sede riscontra il segreto motivo die verso della mede-

sima attrae i popoli in cerca di salute e di pace
2

.

Vi sono al mondo verita che oramai piu non si dimostrano:

si palpano con le mani come se fossero corpi vivi; e questa.

di che discorriamo, e una. Non si sa piu che cosa sia il mondo
in cui viviamo, la societa di cui siamo parte, la famiglia

che ci siamo creata intorno; tutto e sconvolto ne' suoi primi

e piii capitali fondamenti. L'aria stessa che respiriamo e aria

di pantano e di fogna. E il futuro si fa innanzi piu minac-

cioso del presente e del passato. Dove andiamo a finire? si

chiedono tutti in coro. E non v'ha altra risposta se non questa :

Nella rovina e nell'abisso! Che volete sper^are dove il prin-

cipio dell'ordine non esiste piu ? L'autorita dei Governi e scal-

zata. Dalle monarchic assolute alle costituzionali, dalle costi-

tuzionali alia repubblica, dalla repubblica al socialismo, dal

socialismo all'anarchia. Ecco il moto della societa presente,

cui aprono la strada i pugnali, il petrolio, le bombe, la dina-

mite. L'assassino sotto il Governo d'oggi e un eroe pel Go-

1 Producitur adventu vestro longus ordo peregrinorum, ex omnibus

Europae partibus, voluntate et alacritate non dubia, plures iam menses ad

nos
.
commeantium. Quae res aestimari si recte velit, quemadmodum alias si-

gnificavimus, est profecto cur et iucunde afficiatur animus et bona spe prae-

sumat futura. Apparet enim inter deterrimos saeculi mores, patere ad sa-

nitatem mentes plurimorum et quamvis multa multi perniciose conentur

serendae impietatis artifices, permanere tamen obsequium fidei divinae in

anima sensuque populorum penitus inditum: proptereaque inter ambigua
rerum nequaquam securi, ad Pontificatum Eomanum divinitus institutum,

unde maxime espectanda salus, studiose ac fidenter se vulgo convertunt.

2 Quod si hac rerum quam defletis acerbitate, Romano Pontifici ea

congruit Christi similitude, quae in Calvariae mysterio tristissima patuit,

non ea minus convenire videtur quae g-loriosa eminet ex oraculo ipsius di-

vino: Et ego si exaltatus fuero a terra omnia traham ad meipsum (lo. XII).

luvat enim et aequum est considerare, quam in die cupidius ad hanc Apo-
stolicam Sedem studia sua nationes intendant: ex hac vero ulteriore quo-
tidie copia ad universitatem nationum derivantur beneficia salutis.
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verno di domani e avra il suo monumento. Cosi il peccato

diviene virtu agli occhi del volgo e con 1'ordine sociale e scon-

volto il morale, e andate voi discorrendo del rimanente. In se

stessa la societk laica odierna, non ha alcun valevole rimedio

a tanto male
;
c'e 1'ha detto di nuovo poc'anzi il Fiorentini.

dunque la societa odierna per una forza fatale, supremamente
nemica del nostro bene, e destinata a perire, ovvero dovra di

nuovo ricorrere fuori di se alia societk della Chiesa, al suo

Capo spirituale, al Papato, istituito da Dio medesimo col di-

ritto piu sacrosanto di autorita, come principio d'ogni ordine

sociale e morale e come salute suprema del mondo intero. La

storia ne e maestra, e le leggi storiche non s'infrangono di

leggieri. Tanto le societa civili, e quindi i popoli e i regni,

mantenevansi in piedi per lo passato, quanto derivavano da

Dio il principio d'ogni loro governo e dalla Chiesa quella forza

morale che cementava gli ordini sociali in un complesso, per

vita e virtu civile, sano e robusto. Tanto ai giorni nostri le

medesime societa rovinarono, quando si divisero dalla Chiesa;

e se del tutto non sono ancora perite, debbono cio a quei le-

gami che per qualsivoglia ragione, di diplomazia o d'altro,

mantengono ancora con la Chiesa e quindi col Papa e col

Papato.

E forse perche i popoli ne avessero in mano una prova
evidente permise Iddio che all' avvicinarsi del giubileo ponti-

ficio e in tutto questo suo prinio periodo, gli onori al Papa
e al Papato andassero di conserva con gli obbrobrii di che fu-

rono coperti i Governi di Francia e d' Italia, a cagione delle

inique turpitudini messe a luce per gli affari del Panama e

delle Banche.

Non fa bisogno descriverle. Basti il grido di sdegno, che

si fe' udire da un punto all' altro, non diro delle due nazioni,

ma del mondo intero : Oh che dunque, ci governano i la-

dri? E quanto torna spontaneo per tutti il semplice razioci-

nio: se costoro hanno potuto a man salva rubare di pieno

meriggio a Dio e alia Chiesa, fino a strappare dal capo del

Pontefice Romano la sua corona reale, per dividersene tra
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loro i gioielli, volete voi che avessero scrupolo di toccare in

secreto i milioni, poich6 potevano impromettersi di non an-

darne scoperti ? Ma non ride sempre la moglie del ladro, dice

un proverbio, e venne la volta loro, e niuno ci assicura che

non venga quella di altri ancora, dove meno si crede, poiche

sono tutti pane della stessa pasta.

Intanto perov mentre una luce si fosca gittavasi su quel pu-

tridume, che sono gli uomini e le istituzioni ammodernate, chi

puo dire quanto splendesse di vivissimo raggio il Yaticano,

unica custodia al mondo della verace ohesta? I nemici me-

desimi ne rimasero abbagliati e scrivevano in quei tristi gior-

ni, che al postutto la sola figura veramente intemerata che

ancora apparisse era la Persona del Pontefice, e la sola isti-

tuzione che si facesse innanzi senza macchia era il Papato.

V.

Tali ombre inoltre diedero naturalmente miglior risalto alia

condizione in cui trovasi ora ridotto il Pontefice Romano
sub hostili dominatione constitutus e privo di quella liberta ed

indipendenza, che gli & necessaria al governo della Chiesa.

VOpinione liberate del 3 giugno notava con una cotale

compiacenza, che mentre il Pontefice con le sue querule la-

mentazioni non dava per lo passato un istante di tregua,

negli infiniti discorsi tenuti in questi mesi at numerosi pel-

legrinaggi, non avesse punto loccato la nota politica, ne ri-

guardo all'Italia, ne alle altre nazioni. Una sola volta ri-

cordo il 20 settembre e fu con 1' aristocrazia romana guelfa,

che pero era stata ben imprudente di rilevare quella data nel

suo indirizzo. E conchiudeva con questa incensata : Che si

vuole di piii ? La moderazione da parte del Pontefice, sia pure

ispirata da riguardi politici, e evidente.

Gerto dovette saper ben amaro a codesti signori che il

Papa, nell' udienza dell' aristocrazia romana, il 23 marzo, com-

memorasse quel giorno luttuoso allorche per la violenza

delle armi venne investita questa pacifica metropoli del mondo
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cristiano e ammonisse i patrizii a star saldi ne' sani prin-

cipii non essendo vigilanza die basti quando ogni arte ogni

lilandizia si va adoperando, per distaccarli dal Papa e gua-

dagnarli ad una causa non buona. Ma insieme i giudei del-

YOpinione sono di facile contentatura. Trovano che i discorsi

del Papa sono monoloni e iuiii irnprontati deUo slesso stampo

e quindi, lettone uno, putacaso, quello ai patrizii romani, sfo-

gliano via. Cosi non cadde loro, per esempio, sott'occhio, quanto

dissero i pellegrini svizzeri nell'udienza del 4 maggio, allorche

giustamente diedero il titolo a Leone di Papa Martire e affer-

marono, che tosto o tardi le Potenze di questo mondo tro-

veranno, buono o mal grado loro, che il Capo Spirituale,di piu

di duecento milioni non puo essere suddito di un Governo
;

al che il Papa rispose : La fierezza del vostro carattere vi

rende gelosi della liberta e dell' indipendenza della vostra pa-

tria
;
ebbene questi stessi sentimenti v' ispirano un' eguale am-

bizione per la liberta ed indipendenza della Chiesa e del suo

Capo. Neppure s' accorsero dell'altra esortazione fatta al pel-

legrinaggio tedesco del 5 maggio, quando il Papa ebbe a lo-

dare altamente le proteste dei cattolici per la sua liberta, e

ad incoraggiare 1'azione loro, purche legittima, per riuscire

nelPintento i
.

Ma non possiamo credere, che per semplice svista non si

siano accorti dello stupendo discorso, tenuto dal Santo Padre

nella Basilica di San Pietro ricevendo i pellegrini italiani il

venerdi 17 febbraio. Quivi Leone XIII con forme eloquent!

dimostro come 1' Italia per disposizione della divina Provvi-

denza sia strettamente congiunta al Papato e i beni che a lei

ne derivarono in ogni ordine di cose; noto che queste salu-

tari attinenze sono indissolubili in se stesse perche volute dal

Cielo, ma che ne' loro effetti possono essere turbate per opera

1 Ceterum cum ibi collocanda potissimum opera sit, ubi res et tempora

postulant, non possumus non probare magnopere, quod vos velle profite-

mini Romani Pontificis tueri libertatem. Quo res loco sint, nemo non vi-

clet: nihil est igitur tarn opportunum, quam catholicos viros pro legitimis

Ecclesiae iuribus legitima ratione contendere.

Seric XV, vol. VII, fasc. 1033. 2 19 glugno 1893.
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dell'uomo ; detesto quella funesta politico,, opposta ai provvi-

denMali disegni di Dio, che pone la sua gloria nel ripudio

assoluto ed intero del passato, soslituendo il conflitto all'ar-

monia e donde nasce lo strazio e il ludibrio del diritti della

Santa Sede; disse aperto che doveasi tener conto del tempi

mutati, ma aggiunse queste memorande parole : Che un paese

cattolico e dalla provvidenza privilegiato cotanto si voglia te-

nere violentemente in rotta con quella divina istituzione a cui

lo legano peculiari disegni di Dio, e opera dissennata, che non

puo condurre a buon fine, perchS vale anche qui il precetto

che vieta all' uomo di separare cio che Dio ha congiunto ;

accenno per ultimo, che si ravviserebbe tosto il partito da

prendere, se i pregiudizii non soverchiassero il retto senso

e se troppe non fossero le passioni che trovano loro pro a

mantener vivo questo dissidio, il quale non sarebbe dovuto

essere acceso mai, perche innaturale e maleftco.

Non sappiamo se VOpinione cangera avviso per queste ed

altre innumerabili allusioni, phi o meno dirette, fatte dal Santo

Padre circa la condizione sua insopportabile. Gerto e ad ogni

modo, che il ladro, per usare una semplice similitudine, tro-

vera sempre immoderate le proteste del padrone derubato, e

querule le sue lamentazioni per riavere il suo. Ma cio non

toglie nel padrone il diritto e quindi il dovere di protestare

e lamentare con tanto maggiore costanza, quanto piu il ladro

s'imbestia a non restituire il rubato. Nel caso nostro il con-

cetto cattolico di Papa e Papato reca con se essenzialmente

la piena liberta ed indipendenza di chi tiene la Sede di S. Pietro,

e cio in quel modo che le circostanze e la ragione de' tempi

hanno reso necessario; tanto che non e cattolico, chi contra-

riamente alle decisioni della Ghiesa giudica che il Papa possa

godere indipendenza e piena liberta nell'officio suo spirituale

mentre 6 suddito di un Governo.

Per tale motivo, come fu schiettamente cattolica la mani-

festazione dei buoni nelle present! feste giubilari, cosi fu schiet-

tamente papale anche in quesfultimo senso di volere il Pon-

tefice reintegrato ne' suoi diritti. Plebiscito piu solenne di que-
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sto non s'era ancora veduto. Gia i cattolici n'erano preparati

nei molti congress! che negli ultimi anni si celebrarono presso

le varie nazioni e dove quel voto fu sempre espresso in modo

solenne. Tutto 1' Episcopate non faceva che ripeterlo ad ogni

occasione e negli scorsi mesi, dove aveasi liberta di espri-

mere il sentimento delFanimo, davasene pieno sfogo in questo

senso. Gitiamo solo 1'adunanza tenuta in Vienna il 17 febbraio,

dove in presenza di Principi della Casa d'Austria, di uomini

politici e della maggior parte dell' aristocrazia Viennese, il

Gard. Gruscha deploro con amarezza profonda non potere

i cattolici con piena gioia festeggiare il giubileo del Papa,

perche manca il ripristinamento della sua completa liberta ed

indipendenza. II voto quindi espresso dal medesimo Cardi-

nale fu coperto da interminabili frenetici applausi. Qui poi in

Roma tutti sanno che fossero e che significassero gii applausi

di 70,000 cattolici, raccolti il 19 febbraio sotto la cupola di

Michelangelo, e di altri 40,000 pellegrini di mano in mano che

presentavansi per ordine al Papa, o lo vedevano passare per

le gallerie o Faccoglievano nelPaula delle Beatificazioni. E chi

percorra i discorsi d'ossequio fatti dai pellegrini al Papa, vi

trovera in ogni pagina la sublime monotonia di questo me-

desimo voto, la quale puo certo annoiare altrui con la sua

cadenza uniforme, ma rimane sempre pel mondo una prova

evidente che certe question! morte e sepolte sono non solo

vive, ma camminano a passi di gigante.

VI.

Nel resto i pellegrini, tornando alle patrie loro, non avranno

avuto miglior argomento per sempre piu confermare a se stessi

e ai loro connazionali Fassoluta necessita di provvedere effl-

cacemente alia piena indipendenza del "Papa, di quello d'aver

essi veduto con gli occhi e toccato con* le mani quale sia la

condizione del Papato nelle sue present! pressure. La libera-

leria in coro non cesso e non cessa di esaltare alle stelle la

grande cortesia del Governo italiano, che lascio andare e ve-
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nire al Vaticano, fare e gridare innanzi al Papa quel piu e

meglio che ad ognuno talentasse; prova manifesta della liberta

assoluta che gode il Pontefice, anzi non piccolo merito della

nuova Roma che permelte a due podesta nemiche di vivere

nel suo seno non solo, ma di celebrare le proprie feste senza

attrito i
. Per poco non dobbiam tutti recarci in processione

al Palazzo Braschi, per ringraziare in ginocchio i nostri pa-
droni. E non pensano che questo appunto li condanna; Fidea

cioe, che se i pellegrini poterono venire a Roma e vedere il

Papa e parlargli liberamente, questo debbono non al diritto

che ha il Papa di trattare co' suoi figliuoli spirituali dell'uni-

verso mondo, ma alia bonta del gendarme, che per questa

volta chiude un occhio e lascia passare, mentre avrebbe po-

tato sguainare la daga e correre dietro all' imprudente che

mette piede in casa altrui per far festa a un nemico. I poveri

pellegrini che il 2 ottobre 1891 ebbero la testa rotta sanno

benissimo, che cosi saretbe potuto accadere anche quest'anno.

Ma la liberta del Pontefice richiede non pure il diritto pro-

prio, indipendente da ogni podesta terrena, di trattare con chi

vuole, come vuole e quando vuole; ma, tra gli altri, quello di

potere, almeno nella citta di cui e Vescovo, dare pieno im-

pulso alia vita cattolica, perche si manifesti in modo degno

della residenza del Padre e Pastore universale. Diciamo di

questo solo, perche e argomento di fatto, e i pellegrini pote-

rono vedere coi loro occhi, che sia divenuta la Roma dei Papi :

soppressi gli ordini religiosi e le loro case e conventi dive-

nute caserme ad ogni angolo delle vie, sperperati i beni della

pubblica carita e quindi affamato il popolo, impedita ogni ma-

nifestazione religiosa sulle pubbliche vie; peggio poi il mal

costume in trionfo nelle vetrine de' negozii, negli avvisi sulle

pareti delle case e piu ancora in quel nugolo di miserabili

sfortunate che assediano la sera i passanti e danno I' aspetto

alia Citta Santa di un empio ritrovo di mal affare. II mondo

cattolico ne ritrae scandalo e conch iude che tale stato di cose

non puo durare, non per la dignita del Pontefice, non per
1
Opinione cit.
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1'onore della Religione. Certo e che i nuovi arrivati non hanno

saputo neppure gittar la polvere negli occhi; sarebbe stata

finissima astuzia politica, se posta la condizione anormale di

volere Roma capitale di un piccolo Regno ed insieme sede

rispettata della Religione cattolica, si fossero per lei fatte leggi

d'eccezione, cosi che nulla di cio che o le tradizioni romane

avevano ab antico, o la necessita del ministero apostolico esi-

gesse, o domandasse la professione pubblica della fede, fosse

mai comechessia impedito. Allora si avrebbero potato dire

con qualche piu apparente ragione: Ecco la liberta religiosa

della vostra Roma cattolica.

La quale astuzia politica, a conferma della indipendenza e

libertk del Papa, sarebbesi potuta adoperare eziandio dalFat-

titudine del Governo durante le presenti feste giubilari. La

Perseveranza di Milano, poco dopo le feste del 19 febbraio,

scrisse : Nel giubileo papale v' ha certamente qualche cosa

di molto notevole : e soprattutto la presenza di molti e 1' as-

senza di uno. E quest'uno e il Governo italiano, come ag-

giunge lo stessojliario: II Governo italiano, il piu presente

di tutti alle ceremonie e alle feste giubilari, e rimasto affatto

assente in quelle. Prosegue poi piu in particolare: Ed e

rimasto assente il Re. Mentre Principi lontani hanno mandate

il loro dono e 1'attestato del loro ossequio al Papa, Re Um-

berto, che gli e accanto, non gli ha potuto mandare ne dono,

rie attestato. Diciamo non ha potuto, perche certo avrebbe vo-

luto. E se avesse potuto, crediamo che il paese in genere,

esclusi i fanatici e gli estremi di ogni genere, ne sarebbe stato

contento; giacche non~e ne fanatico, ne estremo.

Certo e che nelle presenti circostanze non si saprebbe dire

in qual modo 1'arte politica avrebbe potuto mettere il Re d' Ita-

lia nella lista de' sovrani che ossequiarono il Papa; ma almeno

avrebbe dovuto consigliare un'attitudine, per dir cosi, meno

negativa ne' governanti, e sovratutto avrebbe dovuto farli av-

visati di non permettere, almeno in questi mesi, nessun atto

ostile al Papato e nessuna rimostranza odiosa.

In vece quante se ne sono lasciate fare in Parlamento,
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ogni qualvolta a qualche rabbino od a qualche figliuol di rab-

bino venne in mente di chiedere spiegazioni sul conto di

questo o quel fatto, avvenuto in ossequio al Pontefice, dentro

o fuori d' Italia ? Nelle domande e nelle risposte veniva a galla

il livore e 1'astio fino allora mal represso, e v'ebbe occasione

per la quale gli stessi avversarii piu moderati dovettero dir-

sene nauseati i
. Gosi pure nel maggior fervore delle feste giu-

bilari metteva sdegno il mirare le disoneste caricature del

Papa e de' pellegrini stessi, che si vedevano per le vie o ri-

manevano esposte nei chioschi e nelle botteghe, senza nulla

dire delle infamie contro il Papa e la Ghiesa che impunemente
si pubblicavano nei giornali, mentre pure il fisco con rabbia

accanita perseguiva quei diarii cattolici, che si lasciassero sfug-

gire qualche parola innocente, ma facile a trarsi in mal senso

contro il Governo e le istituzioni. Le quali cose tutte, se sono

sempre piccinerie, proprie dLfemminucce dispettose, in questa

occasione non valsero a dimostrare che la nauseante cattiveria

dei brecciaiuoli di Porta Pia verso 1'Augusto Prigioniero del

Vaticano, la loro debolezza, da meno ancora che di feminine,

contro la forza ed autorita morale del Papa e del Papato, per

ultimo la condizione assolutamente intollerabile per i cattolici

del mondo che Papa e Papato debbano piu a lungo durare

in balia di cotale gente, miserable, perfida e disonesta.

VII.

Senonche, correndo cosi in trionfo Tidea cattolica e papale

durante le nostre feste, vi fu o piuttosto sembro esservi peri-

colo per un momento, che una certa nube si frapponesse tra

il Vaticano e il mondo.

1 A proposito d'una frase villana detta alle Camere dal Presidente dei

Ministri, scrisse YOpinione citata: Un ministro protestante, d'un principe

protestante, d'un paese protestante, accompagna il suo sovrano a Roma e

parla con grande deferenza al Pontefice
;
un ministro cattolico, d' un mo-

narca cattolico, d'un paese cattolico, alleat.o ad una potenza ultra-cattolica,

tiene quel linguaggio che si e udito I Quali strani contrast!, e quale piu
strana fatalita storica, che li fa succedere in certi tempi e in certe condi-

zioni, che li rendono anche piu stridenti.
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Re Umberto doveva celebrare il 22 aprile le sue nozze d'ar-

gento con Margherita. Da Principe savio e prudente, aveva sta-

bilito, a quanto dicesi, di celebrarle nell'intimo della 'sua fami-

glia a Monza, a Torino o in altro luogo qualsiasi, senza stre-

piti, senza feste, se pure non fossero di semplice beneficenza.

L'ltalia vi si era rassegnata in modo veramente singolare,

mentre pure e consueto che in simili circostanze i sudditi vin-

cano le ritrosie del Sovrano e gli dicano aperto, quello che

ogni buona famiglia dice al suo capo : Oh qui non c' en-

trate voi a decidere; tocca a noi, e voi lasciateci fare! Ma
sembra che temessero di non riuscire

;
certo non v'era entu-

siasmo in nessuno, e quindi per le feste reali nessuna pre-

parazione n& remota ne prossima. Anzi tanto poco contavasi

sulPentusiasmo degli Italiani, che perfino quelFunica cosa che

si propose, come ricordo nazionale delle nozze sovrane, cioe,

FOrfanotrofio, dovette pigliar 1'aspetto, non di una offerta spon-

tanea, ma di un tribute imposto a tutti i dipendenti dal Go-

verno e con soldo fisso, tanto per testa. E non basto neppur

questo, perch6 anche il tribute falli.

Quando ecco da Berlino giunge la notizia che Tlmperatore

sarebbe sceso a Roma con la sua Augusta Consorte, a festeg-

giare le nozze dei Reali di Savoia. Le cose cangiarono aspetto:

tutti allora, monarchici e repubblicani, socialisti ed anarchici di

ogni specie, massoni d'ogni ordine e d'ogni loggia, avvisarono

in quel fatto non piu direttamente 1'onore di una persona, ma

I'affermazione, come dicono, d'una idea; e deposte le ire di

parte e le avversioni politiche s'unirono in fratellanza all'in-

tento di opporre feste a feste, giubileo a giubileo, mettendo nel

massimo rilievo che mai si potesse immaginare le due pode-

std nemiche (come chiamavale YOpinione), anzi sognando senza

dubbio che al cospetto del potente Monarca tedesco ed alleato,

dei principi della Gasa di Savoia, degli Inviati straordinarii

delle altre Potenze, sarebbesi di nuovo ricordata la mia reg-

gia e la vostra Capitale,
1 e quindi la Roma intangibile, sa-

1 Si rammentino i brindisi dei Sovrani nella prima calata in Roma del

giovane Imperatore tedesco.
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rebbesi consecrate in modo solenne il presente stato di cose

e il conflitto tra le podesta nemiche sarebbesi tolto coll'oppres-

sione, per lo meno morale, delFuna e col rialzamento morale

insieme e materiale delPaltra.

E noto come andassero le cose : una folia sterminata di gente

si riverso in Roma in quei giorni, e cosa singolare s'empievano
le chiese come se i nuovi venuti fossero pellegrini; chiede-

vano anzi con la massima istanza di vedere il Papa, poiche

Foccasione con pochi quattrini gli aveva portati in Roma. Le

feste furono molte e sfarzose, ma non pel popolo ;
la girandola

al Pincio fu proibita dal questore, perche non poteva assicu-

rare Pordine (tanto affetto di sudditi leali supponevasi negli

accorrenti alle feste delle nozze d'argento); la rivista militare e il

torneo costavano un occhio; in somma al trarre dei conti il solo

spettacolo nuovo, grandioso, attraente per la moltitudine accorsa

in Roma in quei giorni fu il vedere il corteo dei Sovrani

tedeschi, quand'essi dalla Palazzina in Via Torino, traversando

mezza Roma, si recarono solennemente al Vaticano per la vi-

sita alPapa.

Ma piu ancora. L'esercito italiano rende gli onori militari

nelPatto che il Sovrano amico va ad ossequiare il pretendente

riemico; tutto il popolo di Roma e tutti i forestieri italiani

applaudono fragorosamente alia Coppia Imperiale, e la Tribu-

na e costretta a scrivere quella sera medesima che in quei

giorno una nube s'era frapposta tra il giovane Imperatore e il

popolo italiano.

Eppure il popolo italiano era la ad acclamare! Dovevasi

dunque scrivere piuttosto, che la nube frapponevasi tra il Va-

ticano, Timperatore e il popolo italiano da una parte, e 1' Italia

legale dalPaltra: il Sole stava di la, di qua Pombra. E quest'om-
bra divenne tenebra fitta fitta, quando si seppe che P Imperatore
era rimasto col Papa un'ora intera, che al ritorno erasi trat-

tenuto lunghe ore co' suoi ministri in colloquio di affari im-

portanti e di Stato, che la dimane il ministro di Stato s' era

recato alPudienza del Papa trattenendovisi un'ora e mezzo, e

che Papa e Imperatore parlavano con istraordinario contento
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della loro visita. Ai pranzi di gala non si parlo ne della mia

reggia ne della vostra Capitale, nulla avvenne che potesse

interpretarsi politicamente come una consecrazione de' fatti

compiuti e al finir delle feste si chiedeva ognuno chi ne fosse

stato Poggetto, se 1' Imperatore o la famiglia Reale. Questo si

rimase inteso da tutti, che le nozze d'argento passarono come

una meteora, lasciando il tempo di prima ;
che non si parlo

e non si continua a parlar d'altro che della visita imperiale

al Papa, tanto che parve perfino fondata la congettura che

le nozze d'argento non fossero per Pospite che il pretesto della

sua visita alia citta leonina, com'ebbe a dire la Corrispon-

denza Verde; e che per ultimo se il giubileo pontificio pote-

vasi dire mancante del corteggio de' Principi, questo gliel die-

dero le nozze d'argento.

Per conseguenza P idea avversaria non solo non trionfo,

ma neppure fece presa, mentre Fidea papale continue nel suo

pieno trionfo e continuera al riprendersi delle feste negli ui-

timi mesi delPanno.

I cattolici del mondo intero, a questi tratti di speciale e

straordinaria Provvidenza di cui furono testimonii e che mi-

sero in tanta luce e Papa e Papato, si raffermino sempre piu

riell'amore e nella devozione alia Ghiesa, e, secondando gli

aperti disegni della Provvidenza stessa, mettano in opera ogni

mezzo pel trionfo finale della verita e della giustizia.

GP Italiani poi in particolare si stringano maggiormente
insieme ad azione concorde pel medesimo fine, e non cessino

di rammentare quanto disse loro Leone XIII nel congedarli

il di 17 febbraio : Restituendovi alle vostre case, recate loro

la Benedizione del Papa : e fate testimonianza ad amici ed av-

versarii che Noi facciamo voti al cielo, schietti e ardenti quan-

t'altri mai, per la prosperita di questa plaga di Europa, dove

sortimmo i natali
;
e che delle cose che maggiormente deside-

riamo sulla terra, una non ultima e questa, che tolto di mezzo

ogni dissidio merce il vincolo della pace, Ci sia concesso di

stringere tutti i figli della Penisola al Nostro cuore paterno

in un medesimo amplesso.
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vi.

La favella, conseguenza naturale delVintelligenta. I bambini

e gli animali domestici. Azioni inlelligenti di agenti privi

d'intelligenta. I polipai e il Gallinazo. II bacherozzo delle

arnie.

Si potrebbe insistere troppo piii che non facemmo sull' in-

dizio che, contro 1' intelligenza del bruti, si trae dalPessere

eglino privi di favella. Vogliamo dire, di vera favella umana,
sia poi vocale o mimica, cio poco importa, sempre pero con-

sistente in un sistema di segni che esprirnano idee, giudizii

e raziocinii. L' uso di cotesto criterio e cosi naturale, che se-

guitiamo ad applicarlo eziandio agli uomini per accertarci se

hanno 1' uso della ragione, quante volte ne sorge il dubbio a

riguardo di qualche individuo: e il dubbio suol nascere ap-

punto dalle pazzie che dice; anzi ancora dal non imparar a

parlare, come avviene ad alcuni bambini, i quali, se la cosa

dura, si giudicano scemi di mente, e pur troppo se n'ha la

riprova negli altri loro atti. E per verita, supposto UQ essere

sensitive che possieda delle idee, e debba possederle poiche,

ad ogni oggetto percepito, il suo intelletto ne forma natural-

mente una o parecchie dirette e riflesse; supposto il continue

sussidio che gli presta, in cotesto suo svolgimento intellettuale,

la parola che gli viene parlata; supposto inflne il naturale sti-

molo che egli ha a comunicare dapprima i suoi desiderii e

1 Vedi fase. 1030 pag. 398 e segg.
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poi i suoi pensamenti, si puo francamente asserire che 1'ap-

propriarsi e usare Tespressione del pensiero gli e tanto na-

turale quanto 1'imparar a pensare e 11 pensare. Or questo si

avvera in tutti i bambini, benche quando nascono sieno in

atto come le bestioline; e non s' avvera mai ne' cani e nei

gatti, animali domestici, che avrebber sempre la propizia oc-

casione di cominciare, imparando almeno dall'uomo; tanti sono

i discorsi che si senton fare, massime i gatti dalle serve: e

nondimeno per quanto invecchino, si puo sempre in presenza

loro discorrere delle piu segrete cose senza pericolo che ne

capiscano verbo
; e, quanto a se, non escono mai da quel loro

consueto maneggio del fare le fusa e miagolare e strisciarsi

ai canti dei mobili, colla schiena ad arco e la coda inalbe-

rata : espressioni tutte di varii affetti a cui fisiologicamente si

collegano, ma non significazione di un'idea. E qui sta il punto,

dove e costretto a fermarsi anche ogni encomiatore del pro-

prio cane, ripetendo il solito ritornello : Non gli manca che

la parola. La conclusione logica di cotesta mancanza di fa-

vella e che i bruti, come non esprimono idee, cosi non ne

hanno. Ma ragionando cosi, sembreremo mettere in questione

una verita che ne pel volgo ne pei fllosofl non abbisogna di

prove. Le prove le hanno a recare, e lampanti, per la loro

teoria quei pochi che rivendicano P intelletto e la ragione ai

bruti : e noi ci ristringiamo a far osservare come venga loro

meno alia difficile dimostrazione il primo, piu naturale e di-

retto argomento, che e quello tratto dalla parola.

Resta il secondo argomento, dedotto dalle azioni che sem-

brano procedere nei bruti da intelligenza e da raziocinio. Co-

testa apparenza cadra da se, quando avremo dimostrato che,

a dar ragione dei fatti proposti, sono sufficient! le potenze

sensitive. Gio non di meno, poiche i filosofi antichi non dis-

degnarono di mostrare direttamente la debolezza e vanita di

quella illazione, non sara inutile il raccogliere qui le obbie-

zioni che ad essa opponevano, illustrate poi da una dovizia di

osservazioni di moderni naturalisti.

E la prima obbiezione, che va alia radice della questione,
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consiste nel rammentare che non e per nulla indizio d'intel-

ligenza propria di un agente Pagire esso ordinatamente ad

uno scopo. Ora, chi ben miri, tutte le argomentazioni, nelle

quali si prende a dimostrare 1' intelligenza del bruti dalle loro

azioni, si fondano sull'equivoco di quel falso supposto. Una

azione ordinata rivela un' intelligenza, questo e vero: ma la

intelligenza non sara da collocare necessariamente nell'agente

immediato, per esempio, nello scalpello, potendo essere invece

in Michelangiolo, primo agente, che muove lo scalpello a for-

mare un Mose. Chi vede nelle maravigliose macchine dei no-

stri opificii, le leve, i carrettini, i ganci, che ai momenti op-

portuni si alzano, si abbassano, partono, ritornano, afferrano,

stirano, e quasi vi porgono il lavoro condotto a termine, vede

in tutti quei membri un operare ordinato, e percio ammira la

intelligenza, non pero della macchina, bensi del suo autore.

I bruti, si dira, non son macchine, ma esseri viventi che

hanno in se un principio di attivita loro proprio. Yerissimo:

ma la questione e di sapere se T ordine delle loro azioni sia

cosa ideata da loro, come e nell'uomo, ovvero conseguente

alle leggi a cui si conforma per naturale e necessario im-

pulso la loro attivita: perocch& a decidere questo non basta

il fatto dell' operare essi ordinatamente. In tutte le cose che

sono mosse da causa intelligente (dice a proposito S. Tom-

maso) apparisce 1' ordine della intelligenza movente, ancorche

colui che e mosso sia privo d' intelligenza *. Che anzi osserva

altrove il Santo Dottore, neppur nelP uomo 1' agire di fatto

per un fine non e prova che egii vi tenda con conoscenza di

esso : ad esempio, quando egli agisce per comando o impulso

altrui. E il simile puo essere ed e evidentemente dei bruti 2
.

Quanto piu si procede nello studio della natura, tanto piu

1 In omnibus, quae,ratione moventur, apparet ordo rationis moventis, licet

ipsa quaearatione moventur rationem non habeant. I IIae q. 13 a. 2 ad 3. 1U

2 Quando homo per seipsum agit, propter finem, cognoscit finem; sed

quando ab alio agitur vel ducitur, puta quum agit ad imperium alterius, vel

quum movetur altero impellente, non est necessarium quod cognoscat finem;

et ita est in creaturis irrationalibus. Ibi, q. 1, a. 2.
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maraviglioso si scopre Pintreccio di fini, spesso remotissimi,

a cui servono colle loro azioni varie specie di animali, e certo

senza essi mirarvi, e neppure apprenderli comechessia. Quei

miliardi d'operai microscopici, che stanno senza posa lavorando

nei fondi oceanici, baderanno, si, a fabbricare grimmensi po-

lipai a cui noi diamo nome di scogliere e di atolli, ma neanche

sospettano il vero fine per cui lavorano ed esistono, ne la vera

natura dell'azione che fanno, che e, secondo i geologi, sceve-

rare dall'acqua marina la strabocchevole quantita di calce, re-

catavi continuamente dai flumi; e che colPandar dei secoli e dei

millennii finirebbe, senza quel compenso, con oltrepassare la

conveniente misura. 1 Le iene e gli sciacalli, e i corvi e gli av-

voltoi e loro afflni, soprattutto nei paesi caldi e poco abitati,

si reputamra giudizio di tutti una vera provvidenza, mentre

allontanano 1'infezione delParia col distruggere in un attimo

tutti i cadaveri insepolti, ed ogni altra immondezza. Per co-

testo titolo il Cathartes atratus, che gli spagnuoli chiamano

Gallinazo, gode il diritto di immunita in quasi tutta 1'America

meridionals, e bando grosse multe a chine uccidesse alcuno.

Di fatto sono loro, i catarti, che conforme al signiflcato greco

del loro nome, tengono pulite le citta, con vantaggio delFigiene;

e si aggirano percio ancor fra la gente nei mercati, come pub-

blici ufficiali della Sanita 2
. E tuttavia nessuno si avvisera mai

di supporli consapevoli del servizio che prestano, percio che

lo prestano. Cio che loro si concede e la tendenza a soddi-

sfare la loro sordida ed insaziabile ingordigia, al che non si

richiede n6 intelletto ne raziocinio.

Ne questa ignoranza riguarda soltanto i fini piu remoti e

indiretti a cui la Provvidenza ordina per avventura le azioni

del bruto (come vi ordina altresi quelle degli uomini), ma si

puo mostrare per mille esempii come si estenda ancora allo

scopo immediate a cui conducono, per la conservazione del-

Findividuo o della specie. Gerti bacherozzoletti le cui larve non

si svolgono che nelle celle delle api, depongono costantemente

1 V. STOPPANI. La purezza del mare e dell'atmosfera.
2 BREHM. La vita deg-li animali, t. III. p. 613 ecc.
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le nova nelle corolle del fiori. Al sopraggiungere di un'ape,

la piccola larva le si afferra di soppiatto, e con quella vettura

e salvocondotto penetrata nell' alveare, si lascia colla stessa

malizia scivolar giu in una cella opportuna, dove ha assicu-

rata la sua sussistenza l
. Poniamo, per larghezza, che la madre

si rammenti della simile avventura che occorse a lei quando

nacqne in un fiore e viaggio in groppa ad una pecchia ad un

alveare
;
e percio s'induca a deporre anch'essa il suo uovo in

un flore: di tutto questo pero il neonato brucolino non puo

sapere assolutamente nulla: non ha visto mai ne sua madre,

ne api, ne alveari; e non puo quindi neppure immagmarsi che

cosa gli frutti il suo arrampicarsi e attaccarsi sul corpo di un

insetto, ne per qual ragione egli abbia a scegliere percio non

gia il corpo di una vespa o d'una mosca dorata, che tante

gliene vengono a tiro, ma quello d'un ape e non altro. L'igno-

ranza del fine essendo qui evidente, resta che il bruco non

agisca in quelle sue manovre se non per soddisfare alle due

tendenze, indite in lui dalla natura : quella di aggrapparsi, qua-

lora gli si presenti, ad un corpo dell'aspetto, e fors'ariehe del-

1'odore, d'un'ape; e quella di lasciarsi poi cadere in un buco

qual e una celletta d'alveare. Yerissirno e che queste due sem-

plici tendenze bastano da migliaia d'anni a campare da una

morte prematura tutti i brucolini della specie, e quindi a per-

petuare fino ai di nostri la specie stessa. Quindi apparisce ma-

nifesto Fintervento di un'intelligenza, che a questo fine ordina

quelle azioni del bruco; ma non gia Pintelligenza del bruco,

che resta esclusa; bensi di Golui che con due tendenze di or-

dine sensitive provvide alia perpetuita di un'infima sua crea-

turina, come con due semplici tendenze di ordine flsico man-

tiene imperturbate da millennii nelle loro orbite le grandi moli

dei pianeti. E dunque evidente che 1'ordine per quanto sapiente,

delle azioni, non che supporre ragionevolezza nel bruto agente,

puo accoppiarsi colla cecita piu assoluta delPistinto.

i PESCH S. I. Die grossen Weltriithsel 1883, v. I. p. 422.
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VII.

La troppa scienza del bruti. Sapiente mecdanica del ragno.
La matematica dell'Huygens e quella del Rhynchites be-

tullae. Uuniformita soverchia delle azioni istintive.

Una prova piii diretta contro 1'intelligenza del bruti si de-

duce appunto dalle azioni dov'essi ne mostrano una maggior
dose. II male e che ne mostrano troppa: troppa non solo per be-

stie ma ancora per animali dotati di ragione ;
onde se un uomo

senza istruzione, come quelle, facesse altrettanto, si avrebbe

per un prodigio d'ingegno. Ora fra gli stessi piu caldi soste-

nitori dei bruti intelligent!, non ve n'e nessuno che li sovrap-

ponga per questo capo alPuomo : il piu che si osi di rivendicar

loro, e un primo grado di ragione, di ordine inferiore, cosi

dicono, sebbene questa restrizione non abbia senso, come ve-

demmo. Ed ecco che questi ingegni, limitati piu di quello d'un

fanciullo o d'un contadino, vi danno compiuti dei lavori, che,

studiati daU'uomo, si trovano contenere la soluzione di alti

problemi matematici, e supporre le cognizioni piu recondite

della meccanica, della fisiologia, eccetera.

Rammenti il lettore gli esempii gia citati delle api, dei ragni,

delle vespe assassine. Per isfuggire a questa obbiezione v' e

chi distingue fra le azioni istintive, sempre costanti ed eguali

in tutti gP individui di una medesima specie, ed altre azioni

che si dimostrano guidate dalla ragione per cio che variano

secondo le circostanze : e alia prima classe apparterrebbero

quei capilavori che dicevamo. Ma la risposta non regge al con-

fronto dei fatti. A buoni conti conviene non aver mai osser-

vata tra gli alberi o nei porticati la tela di una delle nostre

Epeire, per non sapere quanta varieta di rispetti vi sia an-

che in una sola di quelle sue classiche reti. Le fila, intanto,

non sono tutte uguali fra loro per grossezza: ma piu grosse
a guisa delle funi di un paretaio, le principali che sosten-

gono tutto il sistema, e piu sottili a mano a mano le secon-

darie e le piu interne: e il tutto con proporzione alia lun-



32 LE AZIONI

ghezza della tesa, e alia resistenza del filo stesso. Ma quel che

e piu, non sara mai vero che due reti .dello stesso ragno ri-

petano lo stesso disegno altro che nel mezzo, 11 che rende

Fopera ancora piu complicata e 11 riuscimento maraviglioso.

Ogni volta che 11 nostro ingegnere si risolve a rifabbricare

la sua rete, cambiano tutte le condizioni del problema: la di-

stanza e relativa posizione dei quattro punti cardinali, scelti,

secondo le circostanze sopra vette di rami, sopra sassi spor-

genti o altro che si presti : e i punti si hanno a scegliere cosi

che le due corde maestre giacciano nel medesimo piano, onde

la tela non riesca tesa a sghembo : varia poi il numero e la

lunghezza delle catene
;
e variano per conseguenza la grossezza

dei fili messi in opera.

Qui la varieta e non e punto minore di quella che si vede

negli assalti, nelle ritirate, nelle mostre, nelle astuzie, che usa

poi il ragno onde avviluppare 1' insetto impigliato nella rete,

ora piccolo ed irierme ora robusto e battagliero. Con arte

eguale forse ma non maggiore doveva la nelF anfiteatro ro-

mano il gladiatore reziario avvoltacchiarsi coi suoi lacci at-

torno al minaccevole mirmillone. Laonde se quest! armeggia-

menti, a cagione della loro variabile scelta, si riguardano come

ragionati, ragionata allo stesso titolo deve dirsi la fattura della

tela; cioe dedotta da tante cognizioni fisiche e da si bella e

sublime e feconda formola matematica, che a pubblicarla il

nostro ragno ne uscirebbe laureato per acclamazione.

Ma chi in opera di calcolo sublime, con varieta sempre
nuova di applicazioni, da i punti a tutti gli altri, anche alle

api, e il Rhynchites betullae, salito ai giorni nostri alia me-

ritata fama per avere con una semplice linea che egli descrive,

dato il rompicapo a un matematico insigne qual' e il prof. Heiss,

e materia di un libro ad un chiaro naturalista e filosofo, qual

e il p. Wasmann S. I., a non dire degli studii di altri scien-

ziati *. Avremo quindi torto se passassimo sotto silenzio questo

personaggio, grande assai piu per merito che per istatura,

i V. WASMANN I. S. Der Trichterwickler, etc.; donde abbiamo attinti

i ragguagli che toccano questo argomento.
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perche e un modesto bacherozzolino, vaio di colore, coll'elitre

leggermente punteggiate, lungo non phi di 4 millimetri: ed

anche di questi pochi uno se ne perde nel prolungamento del

suo musetto a mo' di spatola, se non che e terminato a sega,

istrumento delle alte imprese. Eccone Feffigie datane dal pa-

dre Wasman.

B

Rhynchites betulae: a] ingrandito 7 volte; b) grandezza naturale.

Chi vive alia campagna avra soventi volte veduto pendere,

sia dai tralci sia dai rami, delle foglie accartocciate non per

appassimento naturale, ma per evidente lavorio di qualche

sconosciuto artista. Di tali artist! ve n' ha, . in mal punto, pa-

recchi, e di diverse specie; e, sia perche ognuna risponda

delle sue malefatte, sia per altro, ha ordinato la natura che

ognuna abbia il suo modo proprio d
?

accartocciare la foglia,

accomodato inoltre a certe determinate specie di piante. Fra

i coleotteri afflni al nostro, v' e il Rhynchites betulae, o tor-

tiglione, che per mala sorte s'attacca quasi a tutti gli alberi

di bosco e da frutta, e segnatamente alia vite, a cui le sue

larve, uscendo dalle uova riposte nel cartoccio, recano darmi

gravissimi con roderne le gemme e i rimessiticci. Egli pero,

Serie XV, vol. VII, fasc. 1033. 3 20 glugno 1893.
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e il Rhinchytes populi o accartoccino del pioppo, e il R. ru-

gosus, lavorano senz' arte, avvoltando alia buona una o piu

foglie insieme, se sono piccole. Non cosi gli Attelabi, loro

congener! per la caratteristica del rostro e delle costumanze;

che per agevolare la confezione del cartoccio e dargli la forma

voluta, che e di un botticello, or piu or meno lungi dal pic-

ciuolo tagliano in traverso la foglia, di cui non accartocciano

che la parte inferiore
;
e in questo pure ogni specie ha il suo

modo
; perocche, dovendo il cartoccio rimanere attaccato alia

pianta, onde le larve vi trovino appena nate il primo nutri-

mento ancor verde, e passino poi dalla loro culla ai rami vi-

cini; per cotesto riguardo adunque, YAttelabus curculionoides,

nel fare il suo taglio trasversale da lembo a lembo, lascia

intatto il nervo mediano della foglia, il quale vi rimane per

appiccagnolo : YAttelabus coryli invece, partito dalP uno dei

lembi, prolunga la tacca quanto gli fa d'uopo, segando anche

il nervo, e solo ha riguardo di lasciare il taglio incompiuto

Viene ora il nostro accartoccino matematico. Nessuno s'era

addato della sua rara valentia, finche il Debey, svolgendo e

stendendo in piano alcuni cartocci del Rhynchites betulae,

noto che il taglio non procedeva ritto come quello degli Atte-

labidi suddetti, ma descriveva di qua e di la del nervo centrale,

lasciato intero, una doppia curva sinuosa <T aspetto cosi arti-
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stico che non gli sembro potersi attribuire al caso. E che il

Debey si fosse apposto al vero si vide poco stante, quando il

prof. Heiss, pregato da lui di studiare la natura di quelle curve,

ebbe finalmente a riconoscere con alto stupore. che esse erano

descritte secondo la formola differenziale datane dall' Huygens

nel suo Horologium oscillatorium del 1673, la dove scioglie il

problema delle cosi dette evolvende. Imaginiamo un cerchio

od altra curva chiusa, intorno alia quale sia girato un nastro,

delle cui estremita 1' una sia libera e si venga svolgendo te-

nendola tesa. La nuova curva tutta propria che descrivera co-

testa estremita si dice 1'evolvenda della curva primitiva, che

rispetto ad essa si chiama 1'evoluta : e le formole dell'Huygens

insegnano a trovare anche senza nastro Tuna, quando 1'altra

sia conosciuta: ma egli e uno sforzo di calcolo a cui non ba-

stano a pezza le formole elementari. Ora 1'Heiss trovo che le

curve delineate dal nostro accartoccino non sono altro che le

curve dell'evoluta di un circolo, e il Wasmann dimostra che

per la perfezione del cartoccio, per la sicurezza della prole ad

esso affidata e per la speditezza del lavoro, il piccolo artista

non poteva sceglierne una migliore. Ma non finisce qui la ma-

raviglia. Una formola matematica e come una proposizione uni-

versale, la cui conclusione varia secondo che variano i valori:

e i valori pel nostro accartoccino sono la grandezza dell' ima-

ginario cerchio, e quella della foglia e la distanza dal lembo

al nervo centrale. Altro che invariabilita d' azioni istintive !

Questa varra per le celle esagonali delle api, ma non gia pel

capolavori dell'accartoccino, il qual pare che pigli gusto a non

vi si ripeter mai, ora stringendo le curve, ora centinandole o

rispianandole, e sempre saldo alia formola. Non v' e matema-

tico al mondo a cui bastasse 1'ingegno e la pratica per fare

altrettanto. Ma per questo appunto e forza dire che tutte quelle

prodezze non siano farina del sacco, cioe del cervello, del no-

stro eroe, il quale, a farlo apposta, in quella sua testolina nean-

che ha quell' organo comune agli animali superior!. Che la

sapienza del Creatore abbia voluto supplire alia mancanza della

ragione per mezzo di un istinto, dove essa risplende tanto piu
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evidentemente quanto piu indubitatamente proviene da lei;

questo s'intende: ma cbe una bestiolina d'infimo grado come

.questo rinchite sia tin ragionatore di tanta forza da disgra-

darne nella professione loro i piu acuti matematici, e cbe

questo miracolo d'intelligenza s'avveri in tutti gli accartoccini

cbe vengono al mondo, e cbe ognun di loro vi arrivi senza

auagistero ne preparazione di studii; cotesto passa la parte.

, Ne giova qui il ricorrere ad idee innate. Che v'abbiano

nei bruti delle disposizioni innate, che ne guidano le azioni

istintive, fu detto sempre ;
e fu mostrato, come mostreremo,

cbe soddisfanno alia questione senza 1' amminicolo insosteni-

bile delle idee. Ma, negli esempii cbe allegavamo or ora, non

si tratta soltanto d'idee o, per dir meglio, di principii razio-

nali, qual e una formola matematica gia per se difficile a ca-

pirsi ancor per una mente umana volgare : si tratta di uri'acu-

1ezza e versalita di deduzione, che beato fra gli uomini cbi

la possedesse: e cio s'avrebbe a credere di bestie che collo

stesso esercizio di siffatta valentia si tradiscono per prive

d'intendimento.

Anche questa osservazione giustissima e dell'Angelico ; e,

per chi capisce, basta da se sola a troncare la questione. Gli

altri animali dalP uomo in fuori, cosi egli, non banno intel-

letto; il che apparisce da questo che operano non cose diverse

ed opposte, quasi fossero intelligenti, ma come mossi dalla

natura a certe azioni determinate ed uniform! nella stessa spe-

cie : ad esempio, tutte le rondini fanno il nido alia stessa

guisa
i

. Chi opponesse a questo discorso gli esempii, e ve ne

:ha molti e curiosi, del modificare che gli animali fanno talora

a norma delle circostanze una loro operazione istintiva, come

a dire Tassetto del nido, mostrerebbe di non aver ben affer-

rato la sentenza dell'Aquinate. L' impulse istintivo non iin-

porta una determinazione fino ai menomi ragguagli, anzi ve-

animalia al homine intellectum non habtnt : quod ex hoc

ret quid non operantur diversa et opposita, quasi intellectum habentia, sed

sicut a natura mota ad determinatas quasdam operationes et uniformes in

ecidem specie ; sicut omnis hirundo similiter nidificat. C. G. 1. 2. c. 66.
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demmo come in se stesso ammetta una certa indeterminatezza

e varieta. Questa puo venire inoltre accresciuta dal concorso

di diversi impulsi istintivi, p. e. di quello che guida alia nidi-

ficazione, con quello che suggerisce di riparare a un pericolo.

Ma queste deviazioni accidentali non tolgono che ciascuna

specie di bruti abbia i suoi istinti chiaramente determinati, e

che gl' individui vi si uniformino tutti con tanta costanza, che

basta osservare i costumi di un individuo o due, per attribuirli

senza errore a tutti gli altri. Ora una nioltitudine di esseri

intelligent! non agisce mai con tale uniformita. Come nel teo-

rico cosi nel pratico, quanti sono i cervelli tanti sono per poco

gli avvisi, non pur diversi ma opposti, diversa et opposita. Ne

questo e un effetto accidentale, ma necessaria conseguenza

della limitatezza della ragione individuale e dell' influsso che

esercitano sulle sue apprensioni e raziocinii il temperamento,
le passioni, i ricordi, e persino la naturale inclinazione a gui-

darsi colla propria ragione anziche coll'altrui. Queste mede-

sime cause dovrebbero necessariamente recare un' eguale di-

versita e contrasto di procedimenti nei bruti, se si guidassero

per ragione; a meno che fingiamo in essi una rettitudine di

mente e di cuore, quale non 1' ebbe neanche il popolo ange-

lico, che si divise anch'esso in due contrarii partiti. La quale

sublimita di perfezione non essendo verisimile a supporre ne

nei bacherozzoli ne in altra bestia, resta che T uniformita delle

loro azioni, si ritenga, come la riteneva PAngelico, per una

prova convincentissima dell'essere eglino privi di ragione.

Con cio e risposto anche a chi pretendesse ripigliare che

i bruti non potrebbero ragionevolmente far meglio di quel che

fanno gia con quelle loro azioni che chiamiamo istintive. Tra-

lasciamo che gl' istinti, mirando piuttosto alia conservazione e

al bene della specie che non di tutti e singoli gl' individui, per

questo secondo punto almeno un animale ragionevole potrebbe
assai volte scostarsene per suo pro senza ingiuria del Crea-

-to-re *. Ma dato anche il contrario, cio non tocca punto il ra-

1 Si sente dire per ino' d'aforismo : L' istinto non puo errare!Cer-
tamente non puo errare; ma perch^r? perch6 1'errore 6 del giudizio, e Pi-
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ziocinio di San Tommaso: il quale non appone ai bruti che

operino poco ragionevolmente ;
e come dirlo se gPistinti sono

una maraviglia della Sapienza ordinatrice? Bensi appone loro

il mostrarsi ragionevoli oltremisura, attenendosi tutti quei d'una

specie, come si suppone, al meglio, senza errore ne dissenso,.

come canta la il poeta delle pecorelle:

E quel che 1'una fa e 1'altre fanno :

la quale infallibilita e rettitudine non s'accordando colla na-

tura di una moltitudine di ragioni fallibili e peccabili, il filo-

sofo conchiude col poeta che del loro agire

lo 'mperche non sanno.

VIII.

La stolidita dei bruti piu ammirati. Storditaggini dett'accar-

toccino matematico: tagli dissennali: materialitd di sira-

tagemmi: stupiditd della vespa assassina: altri esempi.

La splendida dimostrazione che, per la esistenza e gli at-

tributi della Causa Suprema, si trae dalle maravigliose azioni

dei bruti, riceve la sua propria luce appunto dalP incapacita

di quegli esseri privi di ragione, ad escogitare i sistemi di

ordinate operazioni che eglino eseguiscono ogni di sotto i no-

stri occhi. Al mirarle, ci si scorge manifesta un' intelligenza :

ma ella non e del bruto; dunque e di una causa invisibile e

causa suprema, poiche dispone delle intime facolta di quelle

creature. Questo argomento, illustrate, piu che mai si fosse,

stinto non precede per giudizii che a tanto non si eleva, ma per via di

semplici apprensioni e d' inclinazioni naturali. Coteste inclinazioni poi, es-

sendo ordinate^al bene delle specie e degli individui soltanto per la plu-

ralita dei casi, nulla osta, ne T intento della natura viene frustrate, se ta-

lora il bruto seguendole opera a vuoto e cerca perfino la sua morte, come

& della farfalla che va a perdersi nel lume, 1' uccello nella rete, e il pesce

Bull'amo. Talora anzi 1' istinto sara ordinato al bene di altre specie, come

e quello della trasmigrazione dei merluzzi e delle aringhe, che recano ogni

anno la^provvidenza alle marine dove le guida per altrui pro il loro istinto..
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dalle osservazioni moderne, mette alia tortura gP increduli, spe-

cie i naturalist! piu capaci d' intenderne la forza : onde. appa-

risce che tristo servizio facciano quei che danno loro inge-

nuamente di spalla rivendicando, insieme col Darwin, col Brehm,

colPEspinas, col Romanes, ed altri tali scrittori, la ragione

-alle bestie. Per buona ventura il Greatore ha provveduto per-

che non vi fosse luogo ad equivoco ;
e gli stessi bruti incari-

atine da lui, sembrano tanto piu solleciti di mostrarci la pro-

pria insipienza, quando alcun loro istinto indica per altra parte

una sapienza piii maravigliosa. Per ambedue i capi yanno se-

gnalati gl'insetti: e della stolidita delle formiche, delle api,

dei ragni e d'altri, che ci fanno stupire d'altronde colla mae-

stria di certe loro azioni, i naturalisti ne recano, spesso a ma-

lincuore, le pruove umilianti, a iosa.

II citato p. Wasmann, dopo aver messa in tutta la sua luce

la maestria delle curve descritte dalPaccartoccino matematico,

passa ad esporre una serie d'insensataggini, onde la povera

bestiolina sciupa la sua riputazione di professore, riclucendola

a quella d'uno scolare, a ctii caschi il libro depositario della

sua scienza. Per eseguire i pazzi tagli, di cui PAutore da la

<copia, conviene supporre che Partista lavori a dirittura come

un sonnambulo. Anche Puomo ragionando spesso sbaglia; lo

sappiamo. Ma se un sarto, volendo tagliare un vestito, mena

le forbici in giro e ne cava una rotella
;
se tagliato il vestito,

ritaglia nel tagliato quasi fosse la pezza intiera, e fa altre tali

insensatezze, cotesto e un oltrepassare i limiti concessi all'er-

rore per entrare in quelli della smemorataggine piu perfetta,

che non sa vedere cio che ha sotto gli occhi e tra le mani. Or

tale e il fare delPaccartoccino, quando cincischia una foglia

gia sciupata da lui stesso, e si perde in altri lavori ugual-

mente dissennati. II Wasmann ricerca ed addita anche le ori-

gini probabili di tali abbagli, come quella dello scambiare

qualche nervatura.secondaria colla centrale, e simili; donde

risulta insomma che questo genio di bacherozzolo, fabbro di

tanti capilavori, non ha alia fin fine neanche il senso comune.

In cotesto, si, collimano tutti gli atti della sua vita. Si sa
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die molti insetti usano in caso di pericolo 1'astuzia di fingers!

morti. E uno spettacolo che ognuno puo avere osservato nei

maggiolini, e in altri coleotteri dei piu comuni. Ogni specie

ha la sua maniera d'atteggiarsi. L'Oxytelus rugosus, ed altri,

si aggomitolano, come spinosi; i Byrrhus, i Cryptocelus, gli

Attelabidae ecc. raccolgono in varii modi il capo e rannic-

chiano le gambe; il Cryptorrhynchus lapati al contrario ri-

tira il capo e stende i pie' quasiche Pavessero schiacciato; e

quei due malandrini delle foreste, che sono VHyloUus e il

Cleonus, v'aggiungono Tipocrisia di gettarsi supini con tutte

le sei gambe levate in aria, che paiono stecchiti. Anche il no-

stro accartoccino, attelabida, com'e, usa lo stesso stratagemma
secondo il tenore proprio della sua famiglia. Non ha scorto

appena il pericolo, ritirar le gambe, incurvarsi e lasciarsi ca-

dere dove va va, e tutt'uno. La scappatoia e ingegnosa, non

puo negarsi, e se il nostro eroe ha in essa molti emoli, cio

non diniinuisce la dose di scaltrezza richiesta in chiunque ne

e autore. Ma ecco che un naturalista cacciatore s'avvicina; e,

coaoscendo la strategia del piccolo insetto, mentre stende verso

lui una mano, con 1'altra gli tien sotto il cappello. La bestiuola

non distingue, tombola giu, ed e presa. E un tradimento, si

dira Ebbene, siamo cavalieri. Si rimetta il prigioniero in

liberta sulla sua foglia. Nuova minaccia: nuova caduta dentro

al cappello; ed eccolo ripigliato. Ma forse il cappello non e

visibile a sufflcienza. Gli si sostituisca adunque un foglio di

carta bianca : ed anche cosi quella stolida bestiuola non arriva

a capacitarsi che cotesta sua manovra non fa per tutti i casi.

Che maraviglia, ripigliera il lettore ? Quella povera bestio-

lina non ragiona. E questo e non altro stiamo dicendo an-

cor noi: Essa non ragiona: e, per esser cosa tanto chiara

non ricorderemmo qui un'altra prova che ne accenna il Was-

mann, se non valesse per molti altri animali.

Ella e la [prova, che diremo del vetro. Insetti, pesci, uc-

celli, tutti ci sogliono cascare. Ogni bambino, dopo un paio di

esperienze sui vetri della finestra, arriva a farsi 1' idea di cosa
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sensibile al solo tatto, e resistente senza essere opaca: ma
a tanto non arriva ne il gran matematico dell'accartoccino ne

le grand! massaie e naturaliste e geometre delle api. I zoofili

hanno un bello annaspar difese, ma quando si vede la stor-

ditaggine con che quegl'insetti seguitano a dar del capo nei

cristalli, e, dopo averci camminato sopra, ripigliano il tenta-

tive di passarvi attraverso frullando e trottolando alia dispe-

rata, mentre a un' occorrenza v' e quivi presso . una flnestra

spalancata ;
le conclusioni che si presentano alia nostra ragione

sono due : la prima, che quelle povere bestie non hanno il

ben delPintelletto
; poiche qualunque uomo rifacesse quei versi,

lo rinchiuderemmo per pazzo: la seconda conclusione e che

la stessa imaginazione di quelle bestiuole e molto povera e

limitata. Perocche e da notare che per ristarsi da quei ridi-

coli tentativi non occorre loro neanche Yidea di ostacolo in-

visibile, ma basta il fantasma; e tuttavia neppur questo, che

esce un poco dal comune, pare che riescano a lissarsi chiaro

nel capo.

Si direbbe, e forse e, una legge stabilita a bella posta dalla

Provvidenza a disinganno degl' ingenui, che negli animali piu

ingegnosi le prove di stolidita passino 1'ordinario, come quelle

dell' ingegno. Quei cerusico e flsiologo emerito della Vespa

assassina, ricordata piu sopra, dopo avere paralizzata senza

ucciderla, la sua vittima, la strascina in un cunicolo, che essa

ha gia scavato con molta arte, e qui lo posa. Forse per divo-

rarlo ? No
;
ma per deporgli sul corpo un uovo, dal quale sgu-

scera poi una larva, che a spese del bruco, incapace a muo-

versi, si nutrira di carne fresca nei primi giorni della sua

vita. A questo mirano tutti i maneggi delPAmmofila, la quale

come in tutto il resto, cosi ancora nel sotterramento della vitti-

ma', precede con tutte le precauzioni da pari suo; tanto piu die

vi sono certi altri insetti masnadieri al par di lei e per giunta

nemici della fatica, come sono, fra le altre, quelle screanzate

niosche delle Miltogramme, che volentieri colgono il destro

della sua assenza per mettere nel suo nido le proprie loro
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uova, le cui larve si divorerebbero la prole e il bruco ed ogni

cosa. Tutto questo pare che sappia e pensi 1'assassino : e per-

cio, arrivato colla preda alia bocca del cunicolo, la posa quivi

presso, ed entra immancabilmente nella grotta per accertarsi

che, assente lui, non vi si & fatta novita. Ghiarito di cio, torna

fuori, afferra il bruco, lo porta dentro, e compie Foperazione.

Notate specialmente quelFultima ispezione! Che prudenza raffi-

nata! Ora ecco cbe un naturalista maligno, che sta spiando
'

il fatto, si vuol pigliare il gusto di far confondere Feroe : e

mentre questi e sceso a visitare la galleria, cambia di posta

il bruco. La vespa ritorna poco stante alFaperto, vede il bruco

smosso, lo rimette dov'era, e senza pensare alFinutilita di una

nuova visita, da capo sparisce nella grotta. Piu di 40 volte

di flla il Brehm fece ripetere ad uno Sfegide questa stupida

manovra eseguita da lui evidentemente non per principio di

ragione, ma per la concatenazione con che nella sua fantasia

Fatto del visitare la grotta seguiva a quello del posare la pre-

da alFentrata di quella.

Cotesto sfegide fa proprio il paio colla gallina che seguita

a razzolare sulle dure lastre, ed eziandio sopra un mucchio di

grano; col castoro che ancor prigioniero non rista di prepa-

rare piuoli e correnti; colle api che seguitano a lavorare anche

quando non v'e regina; colla Musca carnarica, che abituata

a deporre le uova nelle carni putride, le depone egualmente

nei fiori fetenti di una Stapelia hirsuta; con quello scoiattolo

che, non sapendo dove appiattare, conforme all'istinto suo, una

gallozzola di zucchero, la depose sulla tavola donde non potea

scendere e, chiusi gli occhi, vi picchiava su colla testa; e per
non andare nelFinflnito, con tutti i cani, che ricevuto, come al~

tre fiere, dalla natura F istinto di ricoprire con terra le tracce

di certa funzione naturale, non tralasciano mai di trarre quei

loro calci flnali, ancorche sia sul lastricato. Ma chi sorpasso

in questo la comune misura della stupidita fu quel barbone, qui

di Via Ripetta, il quale, avendo soddisfatto appena ad un sua

bisogno dinnanzi ad una porta, improvvisamente se la senti
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aprire con istrepito dietro alle spalle : egli, spaurito, in due

salt! fu nel mezzo della via: e quivi, ricordandosi della pramma-

tica, sebbene non esset hie locus, compie nullameno la ceri-

monia, e soddisfatto passo oltre.

Concludiamo. La ragione, negli esseri che 1' hanno, non si

rivela soltanto in qualche caso particolare, ma in tutto il loro

operare ;
e cosi deve essere. Chi ha idee universali.per una

azione, le ha altresi per un' altra : cosi dei primi principii

senza dei quali non v' e ragione, e della coscienza. Dipoi, chi

ragionando viene ad un'ultima conclusione, deve essere. pas-

sato per tutte le intermedie flno ai principii supremi. Percio

non bastano ad uno scolare due anni per arrivare alia teoria

delle evolute ed evolvende, dove 1'accartoccino si trova arri-

vato dalla nascita. Per abbreviare, i fautori dei bruti intelli-

.genti sognano una mostruosita di ragione senza esempio, senza

onnessione, eccessiva non meno nella sua perspicacia che

nella sua cecita
;
e della quale neppur essi saprebbero dire che

cosa sia. Gi siamo forse trattenuti anche troppo a ragionarne.



DEGLI HITTIM HETHEI

E DELLE LORO MIGRAZIONI

RICERCHE DI ARCHEOLOGIA BIBLICO-ITALICA

SOMMARIO : Di quali Sciti s'intenda trattare. Fonti e criterii nella determi-

nazione delle sedi preistoriche degli Sciti del Ponto. La Golchide : suoi

confini, suo nome storico e preistorico. Ala. Re AirJTYjg. Forme diverse

di questo nome. Ala e Kuaaoa. Patronimici che ne derivano. Significato

di Ala e sua relazione con Kutata, con la Colchide, col nome dell'isola

di Circe e di Calypso. 2xu9ai Kuxai. Due ipotesi sul valore dell's nel

nome Scita e tutte e due confermalive dell' identita de' nomi SxuGat e

Kuxat.

II.

Le cose da noi ventilate e discusse intorno agli Sciti, se-

condo le varie opinioni de' dotti, dovevano soltanto spianarci

la via ad un tentative di studio ovverosia sbozzatura di geo-

grafia degli Hethei-Pelasgi, prendendone le mosse dalle parti

piu remote, cio6 dire per tutto 1'ampio giro del Ponto dalle

spiagge occidental! del Bosforo Tracio flno al Chersonese Tau-

rico, e dalla Palude Meotide discendendo giu per la Colchide

insino al Ponto Cappadocico e alle contrade a nord-est del-

1'Asia Minore che rigano il Lyco, il Thermodonte, 1'Iris e

1'Halys. Ed in vero le piu antiche memorie storiche e leg-

gendarie chiamano una piu o meno estesa parte di questo

circuito, la Vecchia Scizia o la Piccola Scizia, e nel rimanente

delle terre, nella Colchide e nelPAsia Minore settentrionale, le

medesime tradizioni storiche e mitologiche ci parlano di an-

tichissime genti scitiche. Ora noi opiniamo che fatta ragione

de' tempi lontanissimi in che gli Sciti abitarono le descritte
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contrade, delle guerre che eglino, come narra Giustino, avreb-

bero combattute contro Sesostri, e dato alle tradizioni mitiche

la parte loro debitamente intesa, v'e ogni motive di probabi-

lita nell'ammettere che gli Sciti del Ponto sieno Hethei o af-

fini e alleati degli Hethei, come parimente tali sieno que' po-

poli, co' quali confinavano a occidente dell'Eussino, i Traci

cioe e i Mesi (Moesi, Mysi), gli Oetensi ed altri.

Prima pero di muover oltre in questa ricerca piena di

rischio, mettera bene avvertire il lettore quali sieno i nostri

principii e di quali criterii faremo uso, acciocche dove tutto

e complicate, confuso, e diversamente da diversi giudicato, or-

dine almeno e chiarezza non manchino. Gli Sciti, de' quali noi

qui vogliamo trattare sono i preistorici; quindi gli Sciti di Giro,

di Dario, di Greci e di Romani, i Mongoli o Tatari o Tartari

o Turki, i Geti, i Goti e simiglianti non appartengono alle

nostre indagini. Gli Sciti di la del Caucaso, o fuori de' monti

Moschici, della Piccola Armenia, della Tracia e dell'Illirico,

neppur essi sono qui considerati. Gli Sciti che ab antico e fin

dall'eta mitiche ebbero stanza intorno alle prode di tutto 1'Eus-

sino e della Palude Meotica, nelFAsia Minore settentrionale ed

orientale e nella Tracia, questi sono per noi veri Sciti, perche-

veri Hethei-Pelasgi. Tutti gli altri popoli dianzi ricordati sono

detti Sciti impropriamente*, per estensione di questo nome ge-

nerico di Scita, indeterminate e vago cosi dal lato geografico-

come dall'etnografico. Senonche, determinate il soggetto delle

ricerche, vuolsi determinare altresi il genere delle prove o le

fonti particolari ond'esso puo rischiararsi e aver un qualche

titolo alia verita storica. Conciossiacche degli Sciti preistorici,.

cioe de' veri Sciti, nulla ci fu trasmesso da Erodoto che possa

ritenersi per ischiettamente preistorico e di eta remotissima.

Infatti le notizie ch'egli ci da concernono gli Sciti dell'eta sua,.

il che vuol dire Sciti di solo nome, perche dimoranti in paesi

che un di si chiamarono Scizia, e non gia etnicamente tali.

La storia dunque non venendo in nostro aiuto nella pre-

sente ricerca, ci appiglieremo all'unico partito che resta, quello

cioe di studiare le tradizioni mitiche e leggendarie da una



46 DEGLI HITT1M HETHEI

parte, e di aguzzar 1'arme del raziocinio dall'altra, se cosi ci

venga fatto di proporre qualche nuova e non inutile conget-

tura. Con le informazioni sparse qua e cola ne' geografi e mi-

tografi antichi, percorreremo a parte a parte le contrade del

Ponto Eussino, indagando se quello che vi e detto paese, citta

e popolo Scita, si possa e debbasi intendere paese, citta e po-

polo hetheo o pelasgo. Di che la quistione del nome tanto con-

troverso e tormentato degli Sciti, sara una conseguenza natu-

rale e legittima della verita storica del fatto, che i popoli del

Ponto Eussino preso in tutta I'ampiezza del suo circuito, fu-

rono in tempi preistorici popoli hethei o affini e federati degli

Hethei. L'identita de' due nomi Skytha e Kytha = Hetheo, la

quale non puo mettersi in dubbio foneticamente considerata,

noi non oseremo tuttavia affermarla senza la prova storica,

unico fondamento della bonta delle interpretazioni etimologiche

de' nomi. Che i due nomi foneticamente considerati sieno iden-

tici nessun glottologo potrebbe negarlo, e noi lo proveremo piu

innanzi, dopoche avremo investigate le origini della Golchide.

E primamente giovera studiar 1' antichissimo regno della

Colchide, culla famosa di miti, di favole e di leggende, ma

d'importanza quasi diremmo unica, per quel periodo preisto-

rico, nel quale si veggono sbozzate le prime linee delle mi-

grazioni e remigrazioni de' popoli d'Oriente in Occidente e da

questo a quello ;
si raccontano le prime navigazioni e i primi

conquisti e chiara vi apparisce la cupidigia degli uomini che

vanno audaci in cerca di paesi lontani, dove la terra chiude

in seno metalli preziosi, e di non men preziosi e potenti far-

machi e ferace. La Colchide fin dalla piii alta antichita venne

celebre non sappiamo qual piu, se per il vello d'oro e gli Ar-

gonauti, o per i veleni e le magiche arti delle sue streghe,

figlie di Re e anch'elle regine.

Col nome di Colchide intesero gli antichi geografi una re-

gione lungo la costa orientale del Ponto Eussino, ma non furon

concordi nel divisarne i confini verso occidente; che altri li

restrinsero, altri gli allargarono ; gli uni la fecero cominciare
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a Trapezunte
l

, gli altri a Pityunte
2
,
e fra questa citta e Dio-

scuriade (Sebastopoli), che 6 1' ultimo confine settentrionale.

della Colchide, v'ha, secondo Arriano, la distanza di 350 stadii

e, secondo Strabone, di 366. I naturali confini di questa con-

trada dell'Asia occidentale furono: a Sud-Est la provincia del

Ponto, dalla quale partivala il Phasi; a occidente il Ponto

Eussino fino al flume Gorace
;
a settentrione la catena del Can

caso che sta di mezzo fra lei e 1'Asia Sarmatica; a levante

I'lberia e i monti Moschici
; e, finalmente, a mezzodi 1'Armenia.

II nome di Colchide, KoXxfe, si trova per la prima volta in

Pindaro ed Eschilo; il suo nome mitico antico fu Aea, Ala,

TtTTjvls ala, Aiafy vrjao^, 3>aai, dal nome del flume, cosi deno-

minate da Oaats, padre di Kolcho. II primo o il piu famoso

Re delle genti pontiche o delle scitiche, come variamente lo

dicono poeti e storici, fu Aeeta AI-/JT/JS, dor. AWjiag (Pind.

P. 4, 398). Ma le forme di questo nome meritano uno studio

piu accurate. Secondo FEtimologico M. abbiamo A^TT^ 'Ar^.
Al cap. Y del lib. IIP dell' Epitome Rerum Romanarum di

L. Anneo Floro, (Ex offic. Elzeviriana, 1660) leggiamo: Ponticae

gentes ad septentrionem in mare smistrum jacent, a Pontico

cognominatae mari. Harum gentium atque regionum rex

antiquissimus Atheas. II Salmasio, invocando i migliori codici,

in luogo di Atheas dice leggersi qui Aetas: Ateas sine aspi-

ratione scribendum optimae membranae hoc loco legunt

Aetas, nimirum Aeetas.... Vulgo Atheas vel Ethos male. Tutte

queste varianti e correzioni non hanno altro fondamento ne

ci si danno con altro criterio da quello in fuori de' codici, in

quanto gli uni sieno migliori e piu riputati degli altri. Ma.sieno

pur ottimi i codici e ci mettano sugli occhi la genuina lezione

degli antichi scrittori, chi non vede che la quistione da' codici

si puo e si deve trasferire agli scrittori medesimi che primi

ci tramandarono i nomi, della cui pronunzia ed ortografla si

disputa? Ora noi siamo di parere che i greci scrittori, trat-

tandosi di nomi preistorici connessi con fatti e leggende prei-

1 STRAB. lib. XII, p. 498.

2 PLIN. VI, 5
;
THEODOR. Hist. Eccl. V, 34 ; PROCOP. B. G. IV, 4.
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storiche e mitiche, raccolte dalla bocca del volgo, non pote-

rono le piu volte renders! esatto conto del valore fonetico cli

quei nomi, e pero li trascrissero il meglio che seppero, con.

formandoli naturalmente all' indole della loro lingua. Laonde

il veder affaccendati gli annotatori e i critici intorno alia vera

lezione d'un nome proprio etnico e, per giunta, mitico, quale

si legge in antico scrittore, ed armeggiar di codici per deci-

dere se Aeete sia bene scritto col i e male col th, e per noi

uno spettacolo quanto piacevole, altrettanto istruttivo. Mercec-

ch6 ci si fa sempre piu manifesta la necessity di dover trat-

tare le quistioni etimologiche e fonetiche con la scorta della

storia, la quale dove per avventura ci manchi, tutto diventa

incerto e arbitrario. II nome degli Hethei ce ne fornisce un

utile esempio.

I nostri lettori nel corso di queste ricerche avranno certa-

mente notato, e fors'anco con non poca maraviglia, in quanto

varie e diverse forme si e loro presentato il nome degli He-

thei. Con la gutturale aspirata e senza gutturale ne tenue ne

aspirata; con la dentale tenue, con la media e con Faspirata;

con la sibilante, con la zeta; e per le vocali la varieta e pari

a quella delle consonanti. Gli autori de' Libri sacri, gli Egizii,

gli Assirocaldei, i Greci, i Latini trascrissero il nome degli

Hethei sostanzialmente identico, ma accidentalmente diverso,

secondo la ragion de' tempi e degli idiomi loro particolari.

Cio posto, quale fllologo, etimologista e critico potrebbe, senza

farsi compatire, trarre innanzi e pretendere di darci la vera,

genuina e primitiva forma del nome degli Hethei? A qual

^poca lo prenderebbe e presso qual nazione? La Bibbia dalle

sue fonti propone e nel suo testo originale ci da Hittim; gli

Egizii Xeta e Xita; gli Assiri Hatte, Hatti e Hate; i Greci RTJIELOC,

Kamoi, Ki'not, XeiTaToc; i Latini nella Yulgata: Hethaei, Cetaei,

Ethaei, Cetim e Chettim. Che v'e di stabile e di costante nel

radicale di cotesto nome? La sola dentale in tutte le sue af-

flnita, che la gutturale puo cadere e cade di fatto, e la vocale

si presenta in tutti e cinque i suoni.

Yenendo all' applicazione di queste premesse al caso nostro
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del nome di Aeeta, diciamo che tutte le forme sotto le quali

dato da
1

different! scrittori, sono accettabili per la stessa

ragione che debbono accettarsi quelle del nome degli He-

thei. Quindi AnfjTYjs, Atheas, Ateas, Aeetas, Aetas , Aeta sono

forme diverse d'uno stesso nome, cioS di Aea, con 1'aggiunta

del sufflsso.

Ci resta pertanto Pobbligo di provare che il nome dell'an-

tichissimo Re delle genti del Ponto, colchiche o scitiche, sia in-

dubitamente un nome non ariano ne semitico, ma hetheo, cioe

hamitico, il che faremo dopo d'aver chiarito con brevita il

nome di Aea, donde deriva quello di Aeeta. Stefano di Bizan-

zio giustamente osserva che da Aeeta non puo venire il nome

di Aea, si bene da Aea quello di Aeeta. Ora Aea fu fondata

da Aeeta, Ala, 116X15 K6Xxwv, xtcapia AI^TOU; come puo dunque
il nome di Aeeta derivar da quello di Aea? Omero chiama

Circe Aeea 1
perche, secondo Eustazio, nel commento a questo

verso, Circe era della Colchide: T5 5e Atat'y] dvil KoXxi$j xai'eTr-

cavupLiav TOTUXTJV, Ala yap no\ic, KoX/iSos. E 'Yirgilio :

. . . Aeaeaeque insula Circes 2
.

Di che si raccoglie essere Aea un nome mitico ora di una citta

della Colchide ed ora della Colchide stessa. Aeeta, a parer no-

stro, riputato fondatore di Aea, non tolse il suo nome da questa

citta, ne il nome vero e primitivo di essa fu altrimenti Aea.

II problema qui proposto non e certamente de' piu facili, ma
la soluzione non si puo neppur dire impossible, e noi la ten-

teremo.

Aeeta, figlio del Sole, fratello di Circe, padre di Medea,
Re della Colchide, e chiamato da Apollonio di Rodi 3 e da Calli-

maco,
4

KuiaTo^, Kuiaceu?; Medea e altresi detta Kuiaits, Kuiaiv^;

la Colchide parimente porta il nome di KUTYJL?, Kuiai';, KuiaTa

yata. Donde deriva questo epiteto o appellative patronimico di

1 HOMER. Odyss. IX, v. 32.

2 VIRG. Aeneid. Lib. HI, v. 386.
3 APOLL. RHOD. II, 1096.
4 CALLIM. fr. 113.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1033. 4t 20 giugno 1893.



50 DEGLI HITT1M HETHEI

Kyteo dato ad Aeeta, di Gytea applicato a Medea e alia re-

gione de' Colchi? Come si spiega che la patria di Medea 6

promiscuamente chiamata dagli antichi Aeea, Aea e Cytea?

51 aggiunga che, secondo la tradizione conservataci dallo Sco-

liaste di Apollonio Rodio *, Circe fu sorella maggiore di Me-

dea, figlia 1' una e 1' altra di Ecate e di Aeeta
;
laddove nel

primo mitografo Maiano 2 la madre di Circe si chiama Ethea,

e presso Omero 3
, Esiodo 4

, Apollonio
5
, Apollodoro

6
, Dionigi

d'Alicarnasso 7
, Circe e fatta sorella di Aeeta, non figlia. Di

che seguirebbe che Ethea fu madre di Circe e di Aeeta. Se-

nonche in altra tradizione mitica la madre di Medea non e n&

Ethea ne Ecate, si bene Idya. Notiamo pure, che Frisso, fi-

glio d'Athamante, Re d'Orcomeno e genero di Aeeta, ebbe un

figlio di nome Kuiwpo^ o Kuifetopog o Kuifoawpog e fu il fonda-

tore della citta di Kytoro.

Affinche poi nulla manchi alia piena contezza di questo

radicale Kui-che vediamo strettamente connesso co' nomi di

Aeeta, Medea, Circe' e Cytissoro, fa mestieri ricordare che una

citta della Colchide porto il nome di Kyte o Kytea. Del qual

nome son date le varianti che seguono: KuTaia, KUTTJ, Ktaa, e

i derivati KuTaTo?, Kuiats, Kuiaftc^, KUTTQ'^, il cui signiflcato e

doppio: uno ristretto e Paltro generale; quello si riferisce alia

citta di Kyta o Kytea, questo a tutta la Colchide ed equivale

a Colchico, della Colchide. Stefano di Bizanzio parla di due

citta di nome Kytea, una nella Colchide e la dice patria di

Medea, Paltra nella Scizia. Kutaia, uoX^ KoXxtxr), juaxpls MTjSefag.

*Eau xal aX^T] SxuOiag. Per il patronimico cita il verso di Apol-

lonio Rodio:

1 SCHOL. APOLLON. RHOD. Ill, 242.
2
MAIANO, Lib. HI, fab. 204.

3 HOM. X, i36.
4 HESIOD. Theog. 957.
5 APOLL. RHOD. IV, 589.
6 APOLLOD. I, 9, I.

7 DIONYS. HAL. IV, 63.
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Kuiafeog AWjiao *.

Le torri mirerete del Kyteo Aeeta.

Lo Scoliaste commentando il verso 401 del libro II dove Apol-

lonio scrive:

"Ev0a 5'eV fjTtetpoto KuiaiSo?,... nota: Kuia^o?, KoXxwtffc. K6-

Taia yap roSAcs KoXx^os. Donde si raccoglie esser la stessa cosa

il dir continente della Colchide e continente Kyteo. Soggiunge

pertanto che un'altra Kytea e in Europa, omonima alia Sci-

tica, donde la Kytea colchica avrebbe avuto principio. "Eat:

Be xal Ixepa 7t6Xi iffe EupwTCYjc; Kuiaia, 6|ju.ovi>[JiO rfj SttuOtx-jj, acp'yjs

cpaac, xal TYJV KoXxwt$]V axvjxva: TTJV ap^Y]v.

Luca Holstenio, con la sua solita argutezza, censura la di-

stinzione di Stefano, fra Kytea Colchica e Scitica, perciocche

fu una sola e medesima citta attribuita dagli antichi ora alia

Colchide ed ora alia Scizia, che i Colchi sono Sciti. Imperite

Kuiacav KoXx^v et SxuOc^v distinguit, cum eadem plane urbs

fuerii, sed quae promiscue modo Colchidi modo Scythiae tri-

builur a veteribus: Colchi enim Scythae sunt 2
. La Kuiaca T^

EupwTtY]? ci e indicata dall'antico Scoliaste d'Apollonio, dove

dice : "Eait ouv xal liepa K6-uaia TioXcg TTJ? EupcoTcyj? xaTa Tbv eTa-

TiXouv TOO Ed^etvou
3

. L'altra Kytea d'Europa e posta all' imboc-

catura dell'Eussino. Yedremo appresso che 1' Holstenio si sba-

glia quando nega due essere le Kytee.

Dalle raccolte notizie geografiche e mitiche si sara potuto

bastevolmente comprendere quanta confusione regnasse nella

mente degli antichi, circa le prime origini della Colchide e

della sua metropoli Aea, come la nomina lo Scoliaste d'Apol-

lonio : Aea 6 un'isola nel Phasi... essa e metropoli de' Colchi:

Iv TCO Oaatoc lax: ^ Acai'a... AUTYJ 81 iait, KiX^wv [nrjipo-

4
. Una cosa nondimeno e certa, che Aea, o Aeea e Ky-

tea sono nomi indicanti una citta e regione identica. I poeti,

1 APOLLON. RHOD. II, 405.

2 Luc. HOLSTEN. Notae et Castigat. in St. Byzantium, p. 181.

s L. c.

4 SCHOL. APOLL. RHOD. Ill, 1073.
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come noto Carlo Miiller, assai cose narrarono di Aea, le quali

si debbono ascrivere alParte e licenza loro d'inventare. Aea

realmente esistette, perche la memoria della citta rimane, ma
Aea non e diversa da Kyte o Kyta o Kytea, sieno questi

nomi della citta o della contrada che fu patria di Medea. An-

che oggidi non lungi dal Phasi abbiamo Kulais o Kitais, citta

capitale della provincia ft Imireto i
. Al tempo di Giustiniano

fu un castello che Procopio chiama Koirca-ufoiov 2
, Agathiade

Da tali premesse noi crediamo poter a buon diritto discor-

rere in questo modo. Aea e Kytea so no, come si e detto, due

nomi d'una sola e medesima citta e del medesimo territorio.

Dall'uno e dalFaltro di questi nomi si toglie promiscuamente

il patronimico di Aeeta, di Medea e di Circe. Ora due ipotesi

si posson fare intorno a questa duplice denominazione della

stessa citta e territorio. La prima, che i due nomi sieno di-

versi perche di radice diversa; la seconda, che i due nomi

sieno sostanzialmente identici, ma Puno piu antico di forma

intera, e col radicale Ku-c- = Hetheo, I'altro un sostantivo con

significato proprio, con radice propria, ora unito a KUT- ed

ora da esso separate. Donde seguirebbe che Kfruaia ed Ala sta-

rebbero nel rapporto del tutto alia parte, in quanto che il

nome primitive sarebbe KUT-, ed Ala, in significazione d'isola

o di stanza, localita, dimora, indicherebbe Tisola o la citta o

il territorio de' Kyti od Hethei. Certa cosa e che la forma piu

antica che troviamo del nome con la radice KDT- e Kuiaca, non

IVJTYJ o KuTa o Cytae di Plinio (IV, 26). Difatto nel Periplo

dell'Anonimo
( 6) si dice: e^ K6ia$ yc6Xtv TTJV juptorjv \^o\^i-

VY}V Kuoeaxac, (sic).. Questa forma Kuiata e in Lycofrone (v. 1312)

donde la prendono lo Scoliaste d'Apollonio Rodio (III, 223),

TEtimologico M. (p. 77, 45), Eustazio (Comment in Homer.

p. 1493, 26), Suida (s. v.). Risponde a questa forma il nome di

1 K. MULLER, notae in Scyl. Caryand. Perip!um : p. 62, ne' Geogr. Graec,

Min. Vol. I.

2 PROCOP. B. G. IV, p. 535.
3
AGATHIAS, HI, 7. p. 150.
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,
cittk dell'isola di Greta, ricordata da Tolemeo i

, oggi

Candia, secondoche scrive Nigro: Inde terra in mare longe

extenditur, unde iterum curvatur, ubi Cytaeum urbs olim,

quam recenti vocabulo Candiam nautae dicunt, Venetorum

colonia, a qua iota insula Candia nunc denominatur 2
. Ma,

secondo altri, il nome di Gandia viene dal Saracenico Khan-

dax, Megdlo-Kdstron.

Ammessa 1'ipotesi ehe Ala sia Fequivalente di Kuiaca, una

forma cioe abbreviata o un sostantivo separabile da Kuiaia, si

spiegano agevolmente le variant! de' patronimici riguardanti

Aeeta, Medea, Girce ed Ethea, loro madre. Imperocche alcuni

di essi derivano da Aea, altri da Kytea o fors'anco da una

forma di questo stesso nome senza la gutturale e con diversa

vocale, come si osserva nelle liste seguenti:

Da Kirc- Da Ala

Kumlog 'A^jTYj^

Kuiaisui; Atalo?

Kuialfe Aiaia

da At = Ath Xat = Xath =
Et = Eth = Xet = Xeth =
Ket = Kui = Xuo = Id

Atheas

Ateas

Ethea

Idya

Ora P ipotesi che Ala sia un nome separabile da

restando pero sempre in rapporto di dipendenza da KUT- sot-

tinteso, si dimostra in modo affatto cospicuo; imperciocche i

signiflcati di Afe rispondono alia tradizione ed al fatto. Qui

1 PTOLEM. Lib. Ill, c. d7.

2
NIGRO, Geograph. Comment. XI.
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come sempre e pertutto, noi non possiamo, ne dobbiamo ri-

correre a radici od etimologie ariane o semitiche, si solamente

alle hamitiche, poiche gli Hethei sono Hamiti. Nel caso nostro,

per coloro che spiegano i nomi che hanno forma greca e son

creduti di lingua greca, Ala significherebbe terra, attesoche

ala e lo stesso che yaTa, terra }
. Donde KUT aia, checche sia

di KUT-, sarebbe = terra di KUT- o de' KUT (?) La spiegazione

certamente ci gioverebbe, ma noi non ce la potremmo appro-

priare senza cadere in contraddizione co' nostri principii. Ri-

cerchiamo dunque la fonte hamitica.

, I v? aa > ea > isola.

c\/x/j, daa, aa ? dimora, localita.

L' identita fonetica di Ala = Aea = Ea, coll'egizio da, daa 6

fuor di dubbio. Mercecche la vocale
j, d, puo equivalere a

tutte le vocali, e pero il de Rouge la nota A, volendo incli-

care con quel zero che questa vocale, come le altre egizie, ha

suono vago e mutabile 2
. II significato di da, isola, e di daa,

localita, dimora, rispondono a capello al nome di KuTawc, e di

Ala
; perciocche in daa = aea o eaa riferito a KUT- Hethei,

si ha KuTata localita, dimora degli Hethei. Aa Ala = Ea

preso da se ma in relazione con KUT-, ci da: Isola degli He-

thei. Ora il nome di isola, vrjao?, e appunto dato alia Colchide,

Atai'a, o AEafy, vfpoc, v TW ^>aa:8L 3
. Cio che sembra curioso e

il vedere che questo nome Atefo Aea Ea, signiflcante

isola, non e dato soltanto all' isola del Phasi e alia Colchide,

ma alia dimora di Circe al Circeo, che fu prima isola, a quella

di Calypso e ad un isola del mar di Sicilia 4
. Di che segue

chiaramente che il nome Aea o Ea e nome hamitico; che in

1
Cf. Etymol. M. Ala : ^ y- rcapa TO yata, drcopoX^j TOD T.

2 Cf. ROUGE, M6m. sur ITnscript. du Tombeau d'Ahmes, p. 12

3 Schol. APOLL. RHOD. Ill, 1074.
4

N-yjaog Aiatifl. HOM. Odyss. \' 70; Nvjaos 1% Topvjvaia -yj

Schol. ad Odyss. L 32.
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Kytea abbiamo i Kytei cioe gli Hethei, e per questo stesso,

che i popoli della Colchide erano Hamiti; e, finalmente, che il

nome degli Scythi non e diverse sostanzialmente da quello di

Kythi = Hethei come ora dichiareremo.

Se i Colchi sono Sciti, cio che gli antichi affermano; se la

citta e il territorio della Colchide porto il nome hamitico di

Aea isola, e F altro di Kytea isola e dimora de' Kyti ; se,

come vedremo, cotesti Kyti sono una parte de' popoli Hyksos
cacciati dall'Egitto da Ahmes, fondatore della XVIIP dinastia

faraonica e ritornati alle loro primitive contrade, la identita

de' due nomi Skythi e Kyti si puo con ogni sicurezza riputar

probabilissima per non dir certa. La sola differenza un po' no-

tevole fra Sxt>0ac e K60ac, sarebbe 1's di Sx60at, stanteche lo

scambio della dentale tenue con 1'aspirata e fatto ovvio nelle

mutazioni fonetiche. Ora intorno a quell's due ipotesi egual-

mente probabili si posson fare: o che Fs sia una consonante

servile, detta altrimenti mobile, o che Ys sia rappresentativa

d'un nome sostantivo sincopato, la cui forma intera sarebbe se,

ovvero si. Qualunque delle due ipotesi si conceda, che una

terza non ci sembra possibile, la conseguenza e sempre la

stessa, Pidentita cioe de' due nomi Sx60a: e KuGac. Infatti, pel

primo caso, molti sono gli esempii dell's premesso a un vo-

cabolo senza che ne venga alterata la signiflcazione, ma per

solo vezzo di pronunzia. Cosi, per darne alcuni :

a= Ku^-pa

L' eguaglianza o F identita di SxuGfe e 2xu0ca? con Ku0c? e

e del piu alto valore per noi, nella presente quistione

dell' identita de' nomi Sx60ac e Ku0a: o Kuiac. Gonciossiache

nel nome Sxu0is o SxuGtas == Ku0fe e Ku0La?, antico nome del-

F isola di Delo, che fu chiamata anche Pelasgia, abbiamo una



56 DEGLI HITT1M HETHEI E DELLE LORO MIGRAZIONI

prova tradizionale o storica, quale si esige da noi per potere

identificare il nome Skytha con Kytha Hetheo Pelasgo. In-

fatti Delo fu detta Skythiade o Kythide Hetheide, cioe degli

Hethei (sottintendi isola); dagli abitanti Pelasgi, fu altresi chia-

mata Pelasgia. Ora, attesa 1'identita fra Pelasgi ed Hethei, il

nome SxuGfe dato a Delo e =Ku0fe=Hetheide o degli Hethei^
Pelasgia o de' Pelasgi e pero anche il nome degli Sciti, SxuGac

e =K66at=K6Tat=Hethei.

Anche in latino si ha non soltanto 1's protetico ma unito

altresi alia dentale, come in stlis lis; e nelPitaliano, sdimen-

ticare per dimenticare, sforzare per forzare e simiglianti.

Che se poi Ys si voglia appartenente alia radice e rico-

noscervi Tiniziale d'nn nome, questo per noi sarebbe se o si,

diverse pronunzie dell'egiziano o hamitico "3^, che significa

figlio, donde Sx60ac^=Se- o ScxuOac, e per sincope, SwjGsa figli

de' K60ai=K6Tat Hethei. Di che puo farsi ragione della se-

verita onde noi applichiamo il principio che i nomi hethei,

perciocche appartenenti alia stirpe e aH'idioma hamitico, vo-

gliono essere interpretati non col semitico o 1'ariano, si sola-

mente con Faiuto della lingua egizia, la quale e hamitica.

Imperocche se prima non si dimostri che i Hamiti Hethei ab-

biano lasciata la loro e presa altra lingua, noi dobbiamo sup-

porre e ragionevolmente supponiamo, che usino la loro propria,

cioe la hamitica.

Gi resta a provare che i Colchi sieno del popolo degli

Hyksos, discendenti cioe dagli Hyksos che per pm secoli vis-

sero in Egitto, ed espulsi da Ahmes ritornarono alPantiche

loro sedi. Ma di cia nel prossimo articolo.



AL DOMANl DEL DILUVIO

RACCONTO PREI8TORICO

LIV.
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Come prima il fido ministro, Ben Sale, si vide a quattr'oc-

chi col suo signore Naramsin, sbotto: E ora, Principe, toc-

chera a voi di pararvi le mosche...

Che mosche ? Ho ben altro da pensare.

Si, vi dico, mettetevi in guardia contro quel cosaccio di

Mutul... se non ve la fa, la pensa. Colui non vi perdonera in

eterno... ed e capace di tutto.

Non lo guardo quanto e lungo. Senti : prendi il phi bel

papiro che abbi portato d'Egitto, e vieni al mio studio.

E come Ben Sale fu alia presenza, Naramsin non si tenne

piu oltre, gli gitto le braccia al collo, dicendogli : Non solo

sei mio precettore, mio tartan di destra, mio amico e tutto cio

che vorrai: ma da quest'ora tu mi divieni come mio suocero...

Ma che ? dimando, sopraffatto di stupore, Ben Sale; pen-

sereste forse a Sarai ?

Penserei ? Ho risoluto : io Naramsin sposero certamente

Sarai... se il Signore Iddio non vi pone impediments: n6 Mu-

tul, n6 Garparuda, n6 il demonio dell'inferno, mi togliera colei

che ho scelto in isposa, dopo avervi maturamente pensato.

Ben Sale stentava a credere agli orecchi suoi : bench6 fi-

nissimo osservatore, non s'era addato che il suo giovane si-

gnore facesse 1' occhio pio alia principessa : tanto Naramsin

erasi fieramente padroneggiato ne' suoi atti esterni ! Preso il

partito definitive, niuna ragione il teneva piii del dare esalo

all' affetto accumulate, aprendosi con 1'amico del cuore. Con-
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fessava che dal primo istante che veduto aveva la fanciulla,

n' era stato preso d' ammirazione : gli atti, i gesti, le parole

di lei gli balenavano come raggi di splendore nuovo
;
niun'al-

tra fanciulla, neppure la figliuola del Re d' Egitto, 1'aveva piu

dolcemente affascinato. Ma egli non era corso troppo col cuore,

prima di prendere consiglio dalla mente e dalla ragion di stato.

Con questo nodo, diceva Naramsin, io tolgo il piu forte

alleato agli Etei, e ne fo un alleato potente e sicuro delPAs-

siria... Garparuda sara nostro alia vita, alia morte.

Verissimo ! interruppe Ben Sale.

E perch non mel suggerivi ?

Per certi riguardi... Sarai 6 figlia della mia nipote : ca-

pirete...

Capisco, si, che il partito ti torna onorevole, per me 6

una ragione di piu.

Voi, Principe, mi ripagate ad usura quel po' di servigio

che per dovere vi ho prestato... Vi rimeriti Iddio!

E ne sono lieto, aggiunse Naramsin : servendo agli in-

teressi del mio padre e del mio Re, fo piacere al mio amico:

non so che desiderare di piu felice.

E io ne sono lieto per quella povera colomba strappata

agli artigli dell'avoltoio : me ne piangeva il cuore. Suo padre

non ci capisce nulla, 6 un cencio ammollato, ed era capace di

lasciarsi vincere alle paure.

Ma il giorno che avra la figliuola sua sul trono di As-

siria, converra bene che ari dritto, o io Io faro ballare sopra

un quattrino, disse Naramsin.

Troppo giusto : ma state certo che allora, non avendo

piu la tremarella dal lato de'suoi alleati Etei, restera saldo: e

gli stessi cospiratori andranno lenti a stuzzicarlo, sapendo che

in un conflitto assiro eteo le forze mosche non sono disprege-

voli, e potrebbero far pericoloso giuoco agli Etei confederati...

Vedrete, Principe, com' egli si ringalluzzira della vostra pro-

posta.

Non pensi tu, che egli possa, cosi per decoro, pigliar

tempo ?



LIV. LA FIDANZATA REALE 59

Che che ? non avrete finite voi di parlare, die il Re vi

avra gia consentito tre volte... almeno, se non e pazzo in

mezzo al cervello. Parlate franco, Principe: non v'e pericolo

di restarne in vergogna.

Lo credo anch' io : ma d' incontrare il suo gusto poco

m'importa. Mi e sovranamente dolce il pensiero di consolare

la Regina, povera madre !

Tocchera il cielo col dito ! e se lo merita, la poverina :

schiava e venuta a Mazaca : eravamo, per dir cosi, legati alia

stessa catena zio e nipote : e salita al trono, per miracolo di

Dio, le tocco di lottare sempre con un marito dappoco e con

ministri e cortigiani, poco dissimili da un serraglio di fiere

selvagge...

Ma Iddio le concesse la piu bella ,
la piu buona delle

figliuole... che io voglio rendere la piu felice.

E qui Naramsin, obliando che aveva chiamato Ben Sale per

fargli scrivere il formale atto di richiesta di Sarai, lasciava

traboccare il suo cuore in raccontare tutte le bonta e bellezze

della nipote allo zio, che naturalmente piu e meglio di lui le

apprezzava. E pure non tornava discaro neppure allo zio il

vedere, che il futuro Re di Assiria sentiva altamente in amore

e degnamente ad un fedele di Dio. A udire Pinnamorato Prin-

cipe, Sarai, si, era una stella di rara bellezza; ma non si rara,

che nel cielo dell'Egitto e delle corti etee, egli non ne avesse

viste luccicar delle somiglianti. Solo che a queste mancava il

piu bel raggio che illumini^ia fronte d'una fanciulla. Tu

m'intendi, diceva Naramsin: le sono rose nello sfoggio della

fioritura, ma rose sfarfallate... si vede che le vanesie non so-

gnano d'altro che di mostrare il bel viso a tutti i sollazzi, le

sono commodissimi gingilli per le danze, per le serate, per le

pompe solenni degli dei e delle dee, le sono roba per i fon-

dacci de' templi loro, cantatrici, ancelle dei numi, guidatrici di

cori e di sacrifizii... non parlo delle orgie sacre ove vanno alia

ruffa alia raffa... Sevec Nofriu, e pure la vezzosa figliuola d'un

potente monarca. Che cosa le manca? nulla, pare. E letterata

fine, canta con grazia, balla con leggiadria impareggiabile,
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conversa con educazione di regina. Ma quando la mi si gitto

in faccia in quelFabito che ti ricordi, spari tutto Fincantesimo,

la sua bellezza mi parve quella della vipera egiziana cerchiel-

lata d' azzurro e d' oro, ma sempre vipera. Tu non sarai la

madre de' miei figliuoli, giurai nel mio cuore. Che amore, che

fede sperare in colei, che nulla apprezza il riserbo ? Sard strano,

nuovo, ridicolo, non m'importa. Ma per me la bellezza corn-

pita non risulta solo dalle linee corrette, dal sembiante, dal

guardo, dal colore, dalla carnagione; per me, ci vuole qual-

cosa che parli alia mente, e mi accerti che questi gioielli li

porta e gli avviva un'anima gentile, un'anima viva e sensibile

alia virtu... Allora Favvenenza vi e tutta, e perfetta... Se no,

vi e la serpe bella, la bella tigre, robuccia, se vuoi, buona a

portare in giro per farla vedere... Sarai toccava il mio ideale,

quando non ardiva fissarmi in volto, quando per coscienza si

faceva a supplicarmi ch'io le trovassi un partito oscuro, purche

onesto; oltre ogni dire mi apparve bellissima, allorche in

faccia al padre, in mezzo ai cortigiani, a dispetto dell'infame

Mutul, si fece balda di supplicare me forestiero di salvarla dalle

villane divozioni di Anaitis... Allora mi dette il barbaglio:

Fanima casta le brillava negli occhi, nelle lacrime, nel gemito...

Ho vista 1'anima sua, piu bella Fun cento che il suo volto bel-

lissimo... Domani le daro in fronte il bacio della promessa... e

guai a chi me la contende!

Naramsin non finiva si presto colla sua eloquenza ispirata

dall'amore, se quest'ultima parola non gli avesse rammentato

Furgente necessitk di metter mano ai ferri corti, e uscirne

fuori colla promessa solenne. Ben Sale era li col papiro steso,

e col pennello alia mano, non ben indovinando ancora perche

il suo signore Favesse chiamato. Scrivi, gli disse Naramsin,

scrivi che Sargon Re di Bab-ilu, di Accad, di Sumer, delle quat-

tro regioni, chiede la mano di Sarai, pel suo flgliuolo Naramsin.

E nient'altro?

Scrivi... no, lo dirai a voce. Dirai che il Principe reale

sosterrk qui altri due giorni per ultimare questo affare.

- Gran Principe, dimando Ben Sale, fate conto di sposarla

qui, subito, e portarla con voi?
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-Oibo: un Principe reale di Babilonia non invola una

ragazza, come il falco si porta una palombella. lo parto solo.

II Re suo padre ,
o la Regina 1' accompagnera con tutto il

decoro conveniente insino a Babilonia, ove si celebreranno le

nozze. Deve muoversi il corteggio reale entro otto giorni e

non piu. Noi precedendola di otto giorni lasciamo gli ordini

per le accoglienze nelle grand! citta... Ho gia pensato a tutto,

come cercherei di preveder tutto se dovessi dare Fassalto ad

una fortezza.

Qui la fortezza vi aprira le porte al primo sofflare di

una parola... Ma il far presto non mi dispiace; perche la Re-

gina mi diceva ier sera, che di gran roba bolle in pentola, e

dopo il fiasco di Mutul, bollira a ricorsoio.

E bene lasciamoli cuocere nel loro brodo. Tu scrivi.

Ben Sale scrisse con solennita di formole la dimanda in

nome del Monarca assiro e del Principe erede, appunto le vo-

lute condizioni delPaccompagnamento e del tempo. Lesse lo

scritto. Naramsin Papprov6, e aggiunse : Ora lo porterai...

Ma che ? osservo Ben Sale, io tenevo che voi, Gran Prin-

cipe, la voleste espugnare voi la fortezza, e lasciare poi il pa-

piro al Re per riceverne in contraccambio un atto scritto di

consenso.

Mancomale, il Re dovra rispondere con atto autentico:

la cosa parla da se. Ma il trattato Thai da compiere tu, tu

solo. Ho pensato che se, per impossibile, Garparuda sempre
in tentenne, si sognasse di avere a gingillare in consigli di

stato o altro, tu sapresti mozzare le lungagnole con quattro

parole serie; a me non sarebbe decoroso di udire un Aspet-
tate alquanto, e meno decoroso ancora il negoziare per ot-

tenere una risposta piu sollecita. Ne convieni?

Bravo, il mio Principe! disse Ben Sale... si sente in voi

il Re che sarete al primo rientrare in Babilonia...

Per imporre la tiara di Regina a Sarai... Via, spacciati,

e tornami qua suocero, sai.



62 AL DOMANI DEL DILUVIO

LY.

LA RIGHIESTA

Una mezz'ora non era corsa, e Naramsin senti muover

gente negli anditi del suo quartiere. Era il re Garparuda, che

veniva colla maggiore solennM possibile in si breve tempo, a

visitare il Principe ospite, 1'accompagnava la Regina, con gran

seguito, un valletto portava sopra una superba guantiera d'ora

una tavoletta d'avorio sulla quale era il consenso allo sposalizio

di Sarai col flglio di re Sargon. Ben Sale era tra la comitiva,.

ma alquanto indietro, perche il Re 1'aveva pregato di lasciare

a lui 1'onore della prima risposta. Garparuda per poco non di-

menticava il decoro dell'alto suo stato: tanto si profondeva in

attestare e confermare il suo reale gradimento, e in dimostra-

zioni di ossequio e in ripetute promesse d' inviolabile fedelta

ai trattati colPAssiria. Finita la quale smaniatura di devozione

politica, egli e la Regina a gara approvarono che si solleci-

tasse il compimento de' voti comuni.

Domani, nella mattinata prima, se vi aggrada, la bace-

rete per vostra, disse il Re.

Nel nome del Dio del cielo, soggiunse la regina Judita,

e colla mia benedizione.

E precisamente cio ch'io desidero: poiche mi tarda di

mettermi in via.

Judita non seppe contenersi di soggiungere: Saraina mia

non si aspettava, che foste voi, Gran Principe, quel principe

caldeo, che voi le promettevate in isposo.

Ad ogni modo, disse Naramsin sorridendo, Vostra Mae-

sta vede che ho tenuto parola. Che vi ha detto la principessa?
- Oh, tante cose ! Mi ha detto che Iddio ci ha riguardato

colPocchio di benigna provvidenza : e che ella lo pregava che

vi rendesse il piu glorioso e il piu felice dei Monarchi di Ba-

bilonia.

Toccherk un poco anche a lei concedermi questa grazia...

- E ci pensa, non dubitate.

Iddio lo faccia !
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A re Garparuda faceva un' impressione nuova e singolare

1'udire dalla bocca d'un Principe assiro frequente il nome del

Dio del cielo, appunto appunto, come nei discorsi della sua

sposa Judita, e non mai il nome di Bel, di Marduc, di Ann,

di Assur o d'altri iddii assiri. In fondo non ne era scontento,

perche Sarai si troverebbe d'accordo col marito. Presto con-

venne dei particolari della giornata seguente. La dimane la

promessa solenne, e dopo questa, banchetto intimo di famiglia;

al giorno, nulla: Naramsin voleva tenersi libero, per ordinare

1'andata sua, spacciare corrieri, e qualche altro affare geloso,

che non diceva. Quanto all'accompagnare la sposa in Assiria, il

Re si scuso col pretesto delle feste nazionali di Pterio, a cui

non poteva in modo veruno sottrarsi; sarebbe rappresentato

da un grande ufficiale di corte, quell'Arumi stesso che gia

era andato ad incontrare il Principe a Carchemisc. Naramsin

fece segno di gradire questa scelta. La Regina poi verrebbe

colla figliuola, penserebbe essa a scegliere le dame e dami-

gelle d'onore pel corteggio; e senza manco veruno entrerebbe

in viaggio una settimana dopo la partita del Principe.

II divisato per la cerimonia delle impromesse venne disposto

sollecitamente, ed eseguito a puntino. Yi concorse quanto vi

era in Mazaca di ministri, di pontefici de' templi, di cortigiani,

di grandi ufficiali d'armi o di Stato
;
di gentildonne poi e di

grandi sacerdotesse, v' era un mondo : si che la calca della

signoria empieva le ampie sale della reggia. L' avvenimento

aveva destato uno stupore incredibile nella cittadinanza, che

neppure in ombra immaginava possibile che il maggior po-

tentato dell'Asia scegliesse in isposa la figliuola di re Garpa-
ruda. Ma ciascuno se ne rallegrava di gran cuore, e ne ri-

prometteva pace e prosperita alia Moschia. Ne sbuffavano in-

vece di rabbia i settarii del paese, i quali troppo bene preve-

devano che alle cospirazioni contro 1'Assiria veniva scemata

anzi tolta ogni speranza di avere dalla loro il suocero del Re
assiro. Ne stavano d' un mal animo serpentoso : ma non era

tempo di farsi scorgere come nemici della pubblica felicita.

Un brusio infinito s' udiva per le sale degl' invitati, un ci-
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caleccio vivo e allegro delle donne mazacene, che si pressa-

vano per contemplare da presso la principessa. Non bazzicando

essa ai templi profani ne alle pompe volgari degli iddii, al-

cune signore non 1'avevano mai veduta, altro che di passaggio

per le vie, e per lo piu velata
;
e qui se ne rifacevano, minu-

tamente studiandola e notomizzandola con cerifocchi, lei, il suo

abbigliamento e le attillature tutte, dalle scarpette colla punta

rivolta in su e geramata, sino alia cuffla turrita, di sotto alia

quale scendeva un tesoro di belle trecce bionde, sparse a spiovi

sulle spalle. Gonvenivano che la principessa era la gemma
delle fanciulle di Mazaca, e che il Principe assiro, nella scelta,

bene aveva avuti gli occhi. Ed e si baona ! aggiungevano

alcune mamme anzianotte.

Si, ma poco dimestica cogli iddii e colle dee del paese,

notav.a con bizza una sacerdotessa di Anaitis.

Colpa della madre, che e una stronfiona, e non sa ac-

comunarsi col popolino.

Sara, ripicchiava un'ammiratrice della Regina: ma lei

e la figlia si accomunavano benissimo coi poveri... E questo

le ha portato fortun a.

Gia, e dello stesso pelo che suo zio Ben Sale.

Chi Ben Sale?

Quello che fu qui ministro del Re tanti anni fa, e fu

cacciato a furore di popclo.

E bene, io dico che ne staremmo troppo meglio se

avessimo ministri come Ben Sale. A suo tempo si pagava un

nonnulla, ed eravamo tranquilli : me lo ripete sempre mio

marito.

Tra questi bisbigli si udi 1'annunzio d\m banditore regio:

Viene il Gran Principe. Fu silenzio altissimo. Si avan-

zava Naramsin a passo grave, preceduto e seguito da splen-

didissimo corteggio, scintillante di gemme dal capo ai piedi

come nelle maggiori pompe, alto di statura e ammirato nella

sua gran barba e capellatura assira. Salutando con ariosa cor-

tesia a destra e a sinistra giunse al cospetto dei reali di Ma-

zaca. S' inchino un tratto, e ritto die ordine a Ben Sale di re-
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citare dalla tavoletta il consenso dato dal Re allo sposalizio,

e poi volgendosi dolcemente alia Principessa che sedeva tra il

Re e la Regina, E tu sei contenta che io ti sposi quando
mi avrai raggiunto a Babilonia ?

Sarai, colore di porpora, col volto calato in seno, rispose

a mezza voce: Contenta.

E presa per mano dalla madre porse la frbnte, sulla quale

Naramsin stampo un bacio, che si udi per tutta la gran sala.

La Regina madre aggiunse : E siate i benedetti del Dio

Creatore del ciolo o della terra. Ma la voce della Regina

non si udi, perche coperta da una tempesta di appiausi e di

viva. Naramsin si ritiro, confera venuto, tra il favore rad-

doppiato delle acclamazioni.

II Re torno alle sue stanze che non toccava coi pie la terra:

tnnto era inebbriato della inaspettata fortuna. Non gli era mai

caduto in rneiite di poter collocare la sua cara figlietta sul

piu nobile trono delFAsia, allato ad un principe generoso e

di alto intendimento come Naramsin. Sentiva, con immense

giubilo del cuore, come questo maritaggio il francava dalla

schiavitu degli alleati, massime dei cospiratori che spesso il

sobillavano di romper fede ai monarchi assiri, con pericolo

di lasciarvi alia schiaccia colla tiara reale la persona; i piii

potenti Re di Carchemisc, duQuadesc, .di Damasco, ci pense-

rebbero due voile prima di accattar brighe col suo'cero del Re

assiro caldeo: per reggersi in sella bastavagli ornai mostrarsi

leale ai trattati giurati. Pur di cotesto spesso gli tempestava

gli orecchi la Regina: ma ora piu che mai, ella ne lo strin-

geva, che sapeva i pericoli imminent].

LVI.

CONGIURE E PERICOLI

E T augusta donna era ben lungi dal conoscere tutte le

procelle che contro il regno e la famiglia reale si addensa-

vano. Tra le supreme gioie materne dell'assicurato sposalizio

della figliuola diletta, sposalizio che sorpassava di gran lunga
Serie XV, vol. VII, fasc. 1033. 5 22 glugno 18*3.
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le sue speranze, ella vedeva il ministro Arumi, il prepotente

Arumi, scuro e minaccioso. Ne per quanto ella s'industriasse

di abbonirlo colle gentili maniere, e di farlo parlare, non riu-

sciva a cavar il verme dal buco. Pur tra i festeggiamenti di

corte per le impromesse, egli sempre nicchiava, parlava a

mezza bocca; e con cio stesso dava a divedere che ne' fon-

dacci delle congreghe rivoltose fermentavano disegni odiosi e

da celare col piu geloso silenzio. Fosse tristizia, fosse ipocrisia,

Arumi si era preso il gusto di avvolgersi qua e la tra i mag-

giorenti di Mazaca, e mostrarsi tutto fiori e baccelli coi princi-

pali arnesacci della setta, che la Regina conosceva per eterni

cospiratori contro FAssiria, e per cio stesso perniciosissimi ne-

mici del regno, e autori di funesti consigli alia casa reale.

Con tutto cio ella non si smarri d'animo. Sotto pretesto di

concertare con Arumi Fandata in Babilonia, 1' ebbe a se pre-

murosamente. Ricorse allo spediente che mai non le era fallito,

lasciandosi intendere che ora o non mai gli era d'uopo mo-

strare a'fatti la servitu che professava secretamente alia Re-

gina, e che la riconoscenza di lei sarebbe pari al servigio; ed

essa gli serberebbe fede, si che egli n'avesse tutto il vantag-

gio, senza nulla temere dai fratelli di setta. Arumi, come ogni

traditore della patria, non dimandava meglio che di tradire i

fratelli, purche con guadagno, e sicurato alle spalle. Sapete,

diss'egli, mia Signora, che ho sempre servito agP interessi vo-

stri e della principessa... 1' ho fatto per rispetto alia vostra

virtu... Ma ora, se parlo, non si potra celare la mia parola:

e ne va la vita: le cose sono gravissime: si mutera la faccia

della Moschia, dell' Etea, dell' Assiria... e ormai pel Re e per

voi non vi sara altro che lasciarsi andare in trionfo, come pro-

mettono gli oracoli degli dei.

La Regina esterrefatta, e piii che mai ansiosa di chiarire

questo buio minaccioso, flngendo sicuro animo, soggiunse:

O che i comizii nazionali stanno per aprirsi? si prepara qualche

deliberazione arrischiata ?

I comizii ? rispose Arumi, i comizii sono terminati gia,

nei secreti aditi di Anaitis, illuminati dagli oracoli della dea.
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Siamo cinque che sappiamo le risoluzioni prese... i mille e

mille che stanno dietro a not obbediranno alia cieca. Not soli

conosciamo il disegno intiero. Ma, se parlo, sono perso. Basti

a Vostra Maesta, che la famiglia reale non corre verun pe-

ricolo... I pericoli e i danni saranno solo pei nemici della Mo-

schia e degli Etei. Con questo credo di avervi dimostrato la

mia piu sincera servitu, e vi supplico di non rovinare con

una parola leggiera il vostro servo... non vi resterebbe piu

un fedele che s' interessi per voi nei frangenti piu pericolosi.

II cuore di madre rivelo alia Regina il resto della trama
;

indovino il senso delle parole oscure di Arumi: insidie allo

sposo di Sarai, guerra spietata all'Assiria, lusinghe al Re dei

Moschi o duce o neutrale. E con istratagemma improvviso, fin-

gendo di sapere ormai tutto cotesto, Speravo, disse, che

voi mi deste qualche miglior luce sui fatti, che non sono piu

un mistero per me. Voi vi credevate soli nell'antro d'Anaitis,

e v'erano sacerdoti e sacerdotesse.

Anche questo disse la Regina, indovinando il probabile.

Era vero : Arumi ne fu costernato, ed osservo : Ma questi

han giurato silenzio sotto minacce terribilissime.

Giuramenti, che si vendono a pesa e paga: nol sapete?

Non crederei.

Checche ne sia, voi provvedete male ai vostri interessi,

disse la Regina arditamente ingegnosa. Voi siete un uomo da

bene, amate la giustizia e la pace. Per cio vi ho sempre sti-

mato piu che niuno dei vostri amici tristi e colleghi indegni.

Ma la fortuna vi ha servito male. Ora per contrario avete la

palla al balzo di farvi il salvatore- della patria, (per non dir

di me, cbe pure vi ho sempre aiutato), potete in un giorno

rialzare per sempre la vostra fortuna, assicurarvi con una pa-

rola il perpetuo favore del potente Monarca assiro...

Favorito a Babilonia, e stilettato a Mazaca.

No, affermo energicamente la forte donna : salvato a

Mazaca, e coperto di oro e di grazie a Babilonia.

Se sapeste tutto ! E qui Arumi in poche parole aperse
i disegni atroci della setta: morte al principe Naramsin, Sarai
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data ad Asbal, capo della ribellione, il quale marcerebbe sopra

Haran e Ninive, gridato Re di Assiria dal suo esercito e dai

complici Niniviti. La real donna udi tutto senza battere ciglio,

e poi disse: Volete il mio consiglio?

Arumi aveva parlato o troppo o poco, si senti piccino, gli

era forza assicurarsi che la Regina nol tradisse presso il ma-

rito: Comandate, le disse, mia Signora... niuna donna vi

sorpassa di senno e di consiglio.

lo dico, caro Arumi, che voi dovete presentarvi al prin-

cipe Naramsin, e parlare chiaro, oggi, in quest' ora.

Si, perche egli imponga al Re di farmi impalare sulla

piazza, oggi, in quest' ora, e lui abbia il gusto di vedere im-

palato prima di partire un capo dei ribelli.

Non sara: ne entro io mallevadrice, io Regina, io suo-

cera di Naramsin. Sarete accolto, ascoltato, beneficato, assi-

curato pel vostro avvenire.

E bene, condiscese Arumi lusingato e sopraffatto, otte-

netemi un salvocondotto in iscritto dal Principe.

Perche un salvocondotto ?

Perche, se parlo, non sono piu sicuro a Mazaca, mi e

forza rifuggirmi in Assiria.

II Re mio marito vi proteggera con tutte le forze, poiche

servite a' suoi interessi.

Ma non mai abbastanza contro il pugnale de' cospira-

tori. il salvocondotto, o non parlo.

L'avrete, disse la Regina, si, Arumi, Pavrete.

E io con questo, mi getto per voi allo sbaraglio... forse

fo oggi il passo piu arrischiato, il piii rovinoso atto di mia

vita: ma ormai son corso troppo, mi attende Pabisso.
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i.

Rizzo G. B. (Dottore). II clima di Torino, Estr. dalle Me-

morie della Reale Accademia delle Scienze di Torino,

serie II, torn. XLIIL Torino, Clausen, 1893, in 4. gr. di

pag. 62 e tre tavole litogr.

Fu detto e si ode ripetere a quando a quando che la Me-

teorologia non e ancora una scienza, ma in via di formarsi

e diventare scienza; che per ora i cultori di quella debbono

star contenti a radunare osservazioni, dati, ed elementi che

serviranno come di material! da potere poi un giorno erigere

un edifizio scientifico. Questo giudizio, severo se vogliamo, non

deve sembrare del tutto alieno dalla verita, specialmente a

oloro, che, attendendo seriamente a questi studii, hanno co-

nosciuto per prova, ed a costo di noia e fatica non lieve,

quanto poco vantaggio anzi quale ingombro rechino alia vera

scienza le osservazioni, che si vanno agglomerando negli uf-

ficii central! di meteorologia, raccolte nelle stazioni secondarie

ove non di rado fanno difetto la sufficienza o la sollecitudine

scientifica degli osservatori. Anzi v'ha chi pensa che la no-

vella scienza in sul nascere non corra rischio di rimanere

soffocata sotto il cumulo indigesto delle cifre.

Quando pero le osservazioni copiose, costanti ed accurate

cadono in rnano di chi sappia ponderarne il valore, discuterle,

riscontrarle tra loro, e scorgervi gli effetti o delle cause ge-

nerali o delle circostanze particolari che hanno influenza sulle

vicende atmosferiche, allora le cose cambiano aspetto e la

meteorologia puo rallegrarsi d'aver fatto un passo innanzi.

Lavori di cotal genere furono compiuti per non poche citta e

paesi d'ltalia e fuori; il Dott. Rizzo, assistente al R. Osserva-
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torio dellTniversita di Torino, ce ne presenta oggi uno sul

clima di quella citta, fondato sopra il seguito di buone osser-

vazioni d'oltre a cento anni, e condotto con tutta la diligenza

e la critica scientifica.

La prima serie delle osservazioni da lui discusse e dovuta

al Conte Somis, professore di Medicina in quella Universita,

il quale le registro accuratamente dal 1753 al 1793; ma non po-

tendosi omai tenere il debito conto della esposizione e altre

particolari condizioni degli strumenti, quelle osservazioni, utili

per altro e pregevoli, non poterono essere accettate e ado-

perate se non con riserva. Maggior sicurezza e fiducia con-

sentivano quelle cominciate nel 1787 per cura delTAccademia

delle Scienze dal Yassalli-Eandi segretario della medesima, e

continuate da lui fino all'anno 1825 in cui mori; le quali erano

fatte in luogo acconcio, con molta diligenza e mediante stru-

menti, che ripresi oggi stesso in esame dal nostro A. furono

ritrovati eccellenti. Le osservazioni naturalmente non furono

piu interrotte da quel tempo in poi; anzi nel 1865 commesse

al nuovo osservatorio del palazzo Madama, furono col sussidio

di nuovi strumenti registratori amplificate e migliorate. II

pregio e la lunghezza di questa bella serie d'osservazioni, non

frequenti ad incontrare, eccitarono lo studio del bravo Dot-

tor Rizzo, il quale con grande pazienza e solerzia prese a cal-

colarle e discuterle tutte da capo, fino da quelle del 1753,

proponendosi di determinare: i. La legge colla quale le con-

dizioni meteorologiche variano durante il periodo di un gioriio,

e quindi come se ne possa dedurre la vera media giornaliera

da poche osservazioni isolate fatte nel giorno; 2. Gome va-

riano queste condizioni nel corso di un anno e quale sia il

loro valore medio annuale; 3. Se dal secolo scorso fino ai

nostri giorni vi sia qualche variazione nei caratteri del tempo

e se appaia collegata con qualche fenomeno cosmico.

Le variazioni diurne della temperatura, della pressione

barometrica, dell'umidita assoluta e relativa sono studiate e

determinate col metodo del Bessel, e ridotte in tavole. Lo studio

della temperatura in particolare, conduce PA. alia conclusions
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che in Torino 1'ora della temperatura massima cade non gia

tra le 2 e le 3 pomeridiane, come d'ordinario negli altri paesi,

ma verso le 3 o le 4 pomeridiane ;
anomalia stata gia notata

dal Wild, flsico tedesco, e da lui per la novita del fatto vo-

luta recare ad inesattezza di osservazioni, ma che il Rizzo con

Papposita discussione delle temperature di un ventennio, e con

una serie di misure dirette, a questo intendimento stabilite,

pone fuori di dubbio ed ascrive alia speciale conflgurazione

del paese, alle colline che spalleggiano la citta da un lato e

alia grande quantita di vapor acqueo esalato dal Po.

Con eguale accuratezza sono esaminate le variazioni annue

e le loro leggi espresse con formole periodiche a coefflcienti

sperimentali. Gome epilogo 1'A. riferisce i seguenti valori nor-

mali che servono a definire il clima di Torino

Temperatura media annuale . 11,72

media di gennaio 0,44

media di luglio 22,63

media delle minime annuali . . 10,46

media delle massime annuali . . . 33,72

Media pressione atmosferica mm. 737,09

Umiclita assoluta 8,09

Umidita relativa 71,35 JO

Glorni piovosi o con neve nell'anno 106

Altezza dell'acqua raccolta mm. 835,7

alia quale tabella fanno seguito alcune considerazioni sugii

effetti delle circostanze particolari del paese.

La terza parte della Memoria riguarda le variazioni che

chiamano secolari, cio6 quelle che si possono raccogliere dal

confronto dei fenomeni meteorologici in diversi anni succes

sivi. Ma perchS la considerazione dei valori medii annuali,

ancora troppo variabili da un anno alPaltro, dice FA., 6 meno

opportuna dello studio dei valori medii raccolti da diversi anni

vicini, convenientemente raggruppati, percio egli registra ac-

canto ai medii annuali i valori ottenuti con la perequazione
di cinque in cinque anni

;
e per tal modo compone una tavola

compiuta e interessante assai, la quale si estende dal 1787 al
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1890, anzi fin dal 1753, per quel tanto che comportava la parte

piu sicura delle osservazioni del Somis. Ognun vede che questo

metodo di confronto tra i valori annul veri ed i perequati, seb-

bene vantaggioso per un certo rispetto e forse anche neces-

sario, non e tuttavia scevro di varie incertezze. Percio savia-

mente 1'A. nelle riflessioni con le quali conclude il suo lavoro,

usa molto riserbo in affermare o negare le dette variazioni,

o la connessione d'un paese con 1'altro sotto tale riguardo.

Recentemente il Brueckner, esaminando un gran numero di

osservazioni meteorologiche fatte in molti punti dell'Europa e

delle regioni vicine, ne dedusse che le condizioni atmosferiche,

col volgere degli anni, presentano come una oscillazione, col

periodo di circa 35 anni. Dalla serie delle osservazioni di To-

rino, che pure e fra le piu estese e le piu diligent!, appari-

rebbe invece che gli anni piu caldi, ed anche gli anni piu

freddi, si succedono ad intervalli di circa 19 anni. Ma nulla

si sa intorno alle cause che producono queste variazioni; e

la ricerca di tali cause riesce piu difficile perche, in generale,

gli anni che sono piu freddi in una regione, possono essere

molto piu miti in un' altra
;
come avvenne nelF inverno del-

1'anno 1890, che fu rigidissimo in Europa e fu dei piu tem-

perati in molti paesi dell'America. Sembra pertanto che questi

cambiamenti secolari del tempo non abbiano una causa gene-

rale posta al di fuori della terra, ma dipendano sopratutto

dalle particolari condizioni locali... Questo intanto e fuori di

dubbio: non e vero che sulla superficie terrestre le stagioni

vadano ognora facendosi piu rigide, in modo sensibile, perchfe

la terra si raffreddi col raffreddarsi del sole, come alcuni

hanno immaginato. Certamente, nelle eta geologiche, sono av-

venuti dei grandi cambiamenti sulla terra, e taluno forse con-

tinua, ma cosi lento da non potersi misurare, e, dai tempi

storici in poi, non si puo dire che siasi fatta alcuna variazione

permanente nelle condizioni della nostra atmosfera. Dbpo Fin-

verno viene la bella stagione, e agli anni freddi succedono

gli anni piu miti, alternandosi fra loro con legge non ancora

conosciuta.
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Tali sono le conclusion! del ch. Dott. Rizzo. Le leggi o

Tandamento delle variazioni diurne, annue e secolari, regi-

strate gia nelle tavole numeriche egli li ha rappresentati al-

tresi in modo graflco e sensibile in tre tavole litografiche

poste a pie del volume. Gosi egli ci ha dato uno studio com-

pito nel suo genere. L'avere 1'A. preso per guida tra gli altri

i classici lavori dello Schiaparelli e del Geloria sul clima di

Milano, oltre al credito che procaccia alia opera propria, la

rende anche piu profittevole, perche I'uniformita del metodo

consente maggior facilita e sicurezza nei riscontri, e pero

anche per questo capo la fa piu vantaggiosa al progresso della

meteorologia generale.

II.

Di RORAI STEFANO. H genio della rivoluzione italiana, pe-

riodo secondo (1848-1870). Venezia, tip. DelFAncora, 1892,

8 di pp. 339.

II libro annunziato e uno studio storico e critico sulFunita

italiana, e muove dal 1848 sino alia presa di Roma, ultima meta

delle sette. Questo e il contenuto della seconda e principal

parte. La prima poi e come uno sguardo retrospettivo sulle

vicende d'ltalia nel medio evo e nell'eta moderna fmo al 1848.

L'Autore, gia noto per la sua bella opera Naturalismo e

Sopranaturalismo ,
scrive in modo, che in tutto il lavoro aleg-

gia sovrano lo spirito di religione. Franco, leale, non la per-

dona alia calunnia, alia menzogna ed al cumulo di vergogne

d'ogni genere dei partiti che in questi ultimi tempi hanno dila-

cerato la nostra povera patria. Egli narra cose, che conosce a

fondo e fatti di persone, fra le quali visse : fatti e cose che puo
dire di aver veduto coi suoi occhi e toccato colle sue mani.

Si leggano, per esempio, le pagine 168, 224-229, 250 e si ve-

dra, come in miniatura, esattezza grande e bellezza d'idee

sugli emigrati politici in Piemonte, sui difetti della costitu-

zione presente e sul valore eroico delFesercito pontificio. Da
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per tutto poi sono assegnate le giuste norme alia liberta: da

per tutto sono dimostrati i veri beneficii recati dal Papato
all'Italia e sono palesate le nefande trame del frammassoni con-

tro il medesimo e la sua sede (p. 164-165). Inoltre la verita e-

resa evidente, diremmo quasi palpabile, da bellissimi raffronti

storici del tempi piu antichi. Un si retto sentirei n molti punti

principali d'istoria 6 tanto piii lodevole, in quanto lo scrittore,.

ammaestrato dalla propria esperienza, ha dato con magnanimo

coraggio un risoluto addio alle utopie d'una volta.

Cio che abbiamo detto in generale a lo'de di quest' opera>

non ci deve impedire di notarne in particolare alcuni pochi

difetti.Ne crediamo che con cio ne resti punto scemato il vero

pregio agli occhi dei lettori. Che questi debbono pur sapere

a prova, quanto e malagevole a rintracciarsi, anche nelle storie

scritte con accuratezza, intera la verita, non essendo sempre
facile sceverarla fra le tenebre addensate dalla varieta delle

opinioni, dalla passione dei partiti, dalla moltiplicita dei fatti

e dalla mancanza di documenti.

II difetto piu capitale lo troviamo in questa espressione:

L'opera della rivoluzione in Italia fu santa nel fine, ma fal-

sata nei mezzi, per cui quello ch'esser doveva fine, divenne

mezzo (e cio per opera delle sette); e fine fu distruggere ogni

principio morale, che ebbe vita nel passato (pag. 196). L'o-

pera della rivoluzione non fu santa, cioe onesta nel fine, che

era Funita d'ltalia ad ogni costo, anche colla manomissione

de
1

dritti altrui: la federazione degli Stati italiani e Roma li-

bera sotto il Papa, come sarebbe stato desiderio dell'Autore,

altro non erano nella intenzione de' mestatori, come poi si vide

col fatto, che una lustra per trarre in inganno i popoli.

L'altro difetto e in queste parole: Leone III, conside-

rando davanti a se Garlomagno in ginocchio, nel solenne

rito di Natale 800, in una visione piena di fantasmi lusin-

ghieri aveva creduto superare il grande concetto di Grego-
rio II, della Federazione italiana; aveva gioito nella idea

che i conquistatori dell'Occidente sarebbero venuti in Roma

per ricevere sommessi e proni la corona imperiale dalle mani
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di un Papa; ma non aveva pensato che cosi operando abbas-

sava il soglio pontificio al livello del Franchi, e che negli im-

peradori creava del padroni... II concetto di Gregorio II, la

Federazione italiana,... era il fondamento piu sicuro della vera

nazionalita (p. 28, n. 9). Questo concetto,. e direi predilezione,

del chiaro Autore per la federazione viene inculcate in tutta

1'opera dal principio alia fine. Se si ammette per principio

indubitato che non tutte le forme di governo si affanno a tutti

i tempi, non sappiamo come si possa biasimare dal sig. Di

Rorai la fondazione e la natura del sacro romano Impero. In-

fatti nell'800 i nuovi ordini sociali eran tali, che, sebbene si

fosse sedato il gran movimento delle invasioni barbariche, pure

ancora restava rnolto da fare ad innestare in quelle menti sal-

vatiche il dolce e il domestico delle dottrine evangeliche, a

persuadere la preminenza del diritto sulla forza, a ricomporre

insomnia, uniflcare ed educare a vera civilta TEuropa cristiana,

sotto la guida del sommo Pastore della Ghiesa. Ora per si

grande impresa richiedevasi il pronto e potente aiuto deH'Im-

pero e non il tardo e debole presidio della federazione. Dun-

que listituzione di Leone III fu mirabile nel suo concetto, op-

portunissima ai nuovi tempi ed ordini sociali. Ma il biasimo

del ch. scrittore si deriva da quel che avvenne in appresso,

dalPessersi voluti fare gl' imperatori, di difensori, padroni.
E certo che per colpa degli uomini tale istituzione traligno

sovente : non sono pero da tacere i saluberrimi effetti, di cui

essa fu feconda. Chi studii attentamente il medio evo e sap-

pia discernere in quel gran caos, vedra che il sacro romano

Impero ne fu Tanima e la vita.

II ch. Autore afferma, che Leone III non aveva pensato
ohe cosi operando abbassava il soglio pontiflcio al livello dei

Franchi e percio sarebbe stata meglio la federazione di varii

Stati italiani. Yeramente il soglio pontiflcio non si e mai ab-

bassato al livello de
?

Franchi, ne di diritto, ne di fatto. Non di

diritto, perche, Fimperatore dovea essere semplicemente difen-

sore della Chiesa; e neppure di fatto, per quanto si frughi e

rifrughi nella storia tutta, avvegnache vi si trovino tratto tratto
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gravi molestie e travagli fatti patire ai Papi da quei Sovrani.

Inoltre, poteva per ventura Leone III prevedere le future op-

pugnazioni e soperchierie degP imperatori tedeschi? Non cre-

diamo: a meno che non si voglia ammettere che la mente

umana sia capace di antivedere gFinflniti casi, i quali nel corso

del tempi saranno per frapporsi alle sue istituzioni. In fine chi

dice al ch. Autore che non sarebbero avvenuti fatti tali da im-

podire alia sua federazione il sopravvlvere alle vicende del

secoli (num. 9), quand'anche ci fosse stata Fopportunity che e

una delle norme del retto operare umano? Conchiudiamo : I

fatti storici si vogliono lodare o biasimare secondo tutte le

circostanze che gli accompagnarono quando accaddero, e non

secondo le vicende avvenute dopo, o, peggio, secondo le con-

dizioni, nelle quali vive lo scrittore. Chi giudica solamente da-

gli effetti d'una impresa, e meritamente punto dal proverbio

toscano: Del senno di poi ne son piene le fosse.

Nella pagina 44, 2 capoverso, si asserisce che papa Ste-

fano II tento portare la corona
ijhiperiale

sul capo del fratello,

per rendere Italia libera da ingerenza straniera. Abbiamo

letto e riletto accuratamente accreditati ed imparziali storici

e non abbiamo trovato neppure un accenno su tal punto. Se

lo spazio ce lo consentisse, potremmo provare distesamente,

che questa e una delle tante fiabe, di cui i nemici del Papato,

specialmente i protestanti, si sono dilettati di riempire i loro

libri e di cui ora, la D;o merce, va per opera di molti dotti

scemando il numero.

Parlando il nostro ch. Autore del nefando attentato di Ana-

gni contro Bonifacio VIII, dice fra le altre buone cose. Per

tre giorni duro la custodia del Papa fra soldati ed il saccheggio,

ed in que' tre giorni Bonifazio seduto sulla sua sedia in abiti

pontificali, con la tiara in capo e la croce in mano, non voile

cibo, ne proferi parola (p. 75). Dopo i tanti studii speciali

fatti su Bonifacio VIII, massime dal Benedettino abbate Luigi

Tosti, cotesto esser rimasto seduto sulla sedia per tre di e le

altre circostanze sono dimostrate ad evidenza false.

E equivoco il modo d'esprimersi ,
che troviamo nella pa-
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gina 90... Luigi XII aveva progettato chiamare in Italia i Te-

deschi per dividersi con Massimiliano la repubblica di Yenezia...

In quella cupa idea convennero pure Ferdinando di Aragona e

papa Giulio II... Leggendo queste parole ognuno vede che vi

si afferma anche la volonta di papa Giulio II nella divisione di

Venezia. Invece questi col muover guerra alia fiera Repub-

blica volea soltanto gli si restituisse il suo. Prova ne sia quel

che passo fra il Papa e la Repubblica prima della guerra, il

subito cessare dalle fazioni d'armi e il separarsi dalla lega per

parte di Giulio II, come piu sotto dice il nostro Autore.

E parimente falso, perche esagerato, cio che il De Rorai

asserisce della corruzione del clero in generale al tempo di

Martin Lutero (p. 96). Ne vale il dire che siffatta descrizione e

tolta dall'opera del Gantu, Manuals di storia italiana; poiche il

grande storico italiano, nella sua troppo vasta mole di materie

che ha abbracciato, non va scevro di difetti, come e qui il caso.

In quella vece vuole essere ascoltato il Pastor nella sua storia

documentata di quei tempi.

Niuno ha creduto finora che Abelardo sia il vero fondatore

della teologia scolastica (p. 53) : non e esatto che la massoneria

abbia copiato tutte le regole della Compagnia di Gesu (p. 116):

piuttosto ha imitato in senso inverse alcune delle regole me-

desime. In fine osserviamo che certe espressioni poetiche di

lui sul Garibaldi son tali, che Finesperta gioventu ed i semi-

dotti possono interpretarle per vera lode, la quale realmente

non gli e dovuta; che il governo di Ferdinando non doveasi

chiamare pessimo (p. 246) ;
che le atrocita degli Austriaci in

Italia sono esagerate (177) ;
che FOudinot non poteva pigliarsi

la briga d'impedire, si ristabilisse in Roma Finquisizione po-

litico,, appunto perche non v'e stata mai (p. 159). Potremmo

notare qualche altra cosa; ma crediamo che il fin qui detto

basti ad indicare che il libro ha bisogno- d'essere purgato di

qualche mondiglia in un'altra edizione, afflnche ottenga pieno
il suo buono effetto.
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ANDRIANI FR. Matrimonio civile, Divorzio, Capacita giuridica

della Donna. Pensieri del Sacerdote Francesco Maria Andriani.

Seconda edi/. Ostuni, Tamborrino, 1893, 16 di pp. 78. L. 1.

cetti, sublimita di pensieri, e apparec-
cMo luminoso di grande erudizione;

no, non trovera nulla di questo; ho

scritto cosi alia meglio che ho potuto

e per quanta le mie deboli forze mi

han permesso (p. 8). Cio non ostante

la calda parola dello zelante sacerdo-

te speriamo tornera utile al lettore, il

quale non manchera di prendere in

buon senso qualche espressione, ine-

satta, secondo che richiede il sano

giudizio e la retta intenzione dell'Au-

tore.

Allorche nel 1880, nella camera

dei Deputati in Italia si proponeva

la immorale e perniciosa legge sul

Divorzio, tra coloro che presero co-

gli scritti ad impugnare la proposta

inassonica fu il Sac. Andriani. La

Legge non passo. Ora e messa di

nuovo sul tappeto, come suol dirsi,

e 1'Autore ha fatto una seconda edi-

zione del suo opuscolo, collo scopo di

smascherare 1'errore dimostrando la

verita. Certamente il lettore, egli di-

ce nella Prefazione, non trovera in me
ornamento di stile, eleganza di con-

ANGELINI P. ANTONIO d. C. d. GK Lezioni di eloquenza sacra

dettate dal P. Antonio Angelini d. C. d. G. nella pontificia Uni-

versita Gregoriana del Collegio Romano. Eoma, tip. di Propaganda,

1893, 8 di pp. 810 L. 8.

mancano gia nella detta opera; so-

lamente il loro svolgimento, benche

sufficiente, non e si ampio come

quello delle altre parti. Esse poi (per

esser stato 1'Autore sorpreso dalla

morte) furono tratte dagli scritti li-

tografici che soleva dare a' suoi sco-

lari.

ANGELINI P. NICOLA d. C. d. GL Istoria della vita e del mar-

tirio dei Beati Rodolfo Acquaviva, Alfonso Paceco, Pietro Berno,

Antonio Francisco, Francesco Aragna della Compagnia di Gesu,

narrata dal P. Nicola Angelini. Roma, tip. A. Befani, via Cel-

sa, 6, 7, 8, 1893, pp. VH, 228.

Narrato il nascimento, la fan-

ciullezza, la vocazione alia Compa-
gnia di Gesu e alia missione del-

NeH'annunzio bibliografico di que-

st'opera dell'esimio epigrafista (qua-

derno 1029, pag. 334) s'insinuo una

espressione che fu causa d'un equi-

voco e che ora intendiamo correggere.

Quelle parti dell'elOquenza che sono

la confutations, la perorazione, la

inozione degli a/etti e 1' azione non

1' India del beato Rodolfo Acquaviva,

il chiaro Autore viene intrecciando

la esposizione della vita del B. Berno
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e degli altri compagni con unita si il chiaro scrittore non abbia o rin-

naturale e si bella, che ti pare leg-- tracciato o rischiarato. A cio aggiun-

gere la vita di un solo Beato. Siegue gasi 1' esatta e viva descrizione dei

poi la descrizione delle loro virtii, luoghi, ove i Beati dispiegarono la

del martirio, della venerazione, in cui loro operosita, i fedeli riscontri dei

furon da per tutto avuti, dei varii mi- medesimi col presente stato, ed altri

racoli operati da Dio a loro inter- particolari esposti con ordine ed ele-

cessione, e delle cagioni dell'esser- ganza e presentati airocchio del let-

sene differita la beatificazione. In fine tore in carta e tipi nitidi.

e aggiunta un'appendice che contiene Le fonti principali, onde si attinse

tre decreti risguardanti la beatifica- quanto e qui scritto, sono 1) la vita

zione, il breve apostolico della me- del B. Rodolfo Acquaviva, scritta in

desima, un cenno sulla famiglia Ac- latino dal P. Sacchini
; 2) la mis-

quaviva di Atri e la progonologia sione al Gran Mogor ; degli uo-

del B. Rodolfo e sua consanguinita mini e dei fatti della Compagnia di

con san Luigi. Gesu del P. Daniello Bartoli >>
; 3)

Questa storia ci sembra scritta Segni maravigliosi co' quali si e

con isquisita diligenza, accuratezza compiaciuto Iddio di autorizzare il

e sagacia. Non v'e particolarita, non martirio dei VV. Servi suoi Rodolfo

v' e dubbio, per quanto menomo, che Acquaviva ecc. del P. Budrioli.

ANNALI di Statistica. Statistica industrial. Fasc. XXXYIII-IX. No-

tizie sulle condizioni inclustriali della prov. di Bergamo e di Gros-

seto con relative carte stradali e industriali. Roma, tip. Bertero,

1891-92, 8 di pp. 130; 48. Prezzo del primo fasc. L. 2,50;
del secondo L. 1, 50. Yendibili presso i F.lli Bocca, Roma.

ANONIMO. State preparati perche non sapete il giorno ne 1'ora

in cui verra il Signore. Venezia, tip. Emiliana, 1892, 32 di

pp. 65.

Piccolo libriccino, ma pieno di tante volte mentovata, che si pub-
profonde e insieme soavi riflessioni blica e distribuisce da un pio per-

rispondenti all' argomento, coll' ag- sonaggio, per mezzo della beneme-

giunta di pratiche assai divote in rita tipografia Emiliana. Delia me-

preparazione airinevitabile passaggio desima biblioteca fanno parte e il

di questa vita. Se ne giovino i let- citato libretto e i seguenti.
tori della ^Biblioteca gratuita, da noi

- Preziosissimi frutti di sante risoluzioni. Venecia, tip. Emiliana,

1892, 32 di pp. 72.

E un'altra perla di libriccino, che piu svogliati di pie letture.

si fara leggere con frutto anche ai

- Triduo di brevi considerazioni in onore della Santissima Augu-
stissima Trinita. Venezia, tip. Emiliana, 1893, 32 di pp. 97.

Dodici meditazioni in onore del SS. Cuore di Gesu per il primo
venerdi d'ogni rnese, e una per il giorno della Festa. Seconda
edizione. Venexia, tip. Emiliana, 1893, 32 di pp. 72.
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Brevi punti cli meditazione sui dolori cli Maria pel mese di Set-

tembre, ma clie si possono usare in qualunque altro tempo, spe-

cialmente in quaresima. Seconda edizione. Venezia, tip. Emiliana,

1893, 32 di pp. 130.

Sono considerazioni semplici, e del tre libretti sia diffuse quanto gli

adattatissime percio all'uso ancora altri due, pervenendo presto, come
delle persone del secolo, che ne ven- essi, alia seconda edizione, perche e

gono introdotte senza avvedersene di argomento il piu eccelso di tutti,

alia pratica importantissima dell-a me- e pure trattato quivi in modo piano
ditazione. E a desiderare che il primo e assai attraente.

- In alto i cuori, o poveri tribolati. Libro per tutti, perche ognuno
ha le sue croci. Venezia, tip. Emiliana, 1893, 32 di pp. 250.

Nella prima parte si accennano si nel testo ne rendono la lettura an-

in otto capitoletti i motivi di con- cor piu gradita. (N. A pag. 263 lin. 4

forto, comuni ad ogni genere di af- devonsi cancellare le parole all'anima

flizioni : nella seconda si parla in par- sfuggite evidentemente per errore ti-

ticolare delle varie pene di spirito. pografico.)

Una scelta di opportuni racconti spar-
- II Sangue adorabile di Nostro Signer Oresu Cristo, moneta preziosis-

sima del nostro riscatto. Seconda edizione. Venezia, tip. Emiliana,

1893, 32 di pp. 170.

Sara un libretto opportunissimo punto del Sangue adorabile del Re-

di lettura pel prossimo mese di Lu- dentore.

glio, nel quale ricorre la Festa ap-

BENEDETTO (II S.) o la Cronaca cassinese. Bollettino ecclesiastico

mensile della Diocesi di Montecassino e della Prepositura di Atina.

Hontecassino
,
Badia. Si pubblica il 19 di ogni mese un fascicolo

di pp. 32. Prezzo dell'associazione annua L. 2. Un numero sepa-

rate Cent. 20.

II 19 marzo di quest'anno ha co- Santa, le missioni di Africa, 1'Apo-
minciato le sue pubblicazioni questo stolato della preghiera, la S. Infan-

nuovo Periodico mtitolato 8. Bene- zia, soluzioni di casi morali, gli Atti

detto o la Cronaca cassinese. Nei della S. Sede, le notizie della dio-

primi due numeri abbiamo trovato cesi, gli annunzii bibliografici, istru-

scritti, molto degni di encomio so- zioni ai parrochi e vafie discussioni.

pra S. Benedetto, le feste giubilari Auguriamo al nuovo periodico

del Sommo Pontefice, la propagazione lunga e prospera vita,

della Fede, la pia opera di Terra

BIBLIOTEGA di San Francesco di Sales. Serie YI. Anno XXIY.
Fasc. I gennaio e febbraio 1893.

- I capilavori dello Spirito Santo nel NUOYO Testamento. Napoli,

tip. degli Accattoncelli, 1893, 32 di pp. 200.

BOZZI TEOFILO can. prof. Cenni general! cli istruzione religiosa.

Pisa, tip. Mariotti, 1893, 16 di pp. 56.



BIBLIOGRAFIA 81

CINTI ALESSANDRO. Historia critica Ecclesiae catholicae in usum

scholarum Pontificii Seminarii Roman!
,
auctore A. Cinti Phil, theol.

jur. utriusque doctore, pont. ace. theolog. censore. Yol. II. Fasc. Y.

Eomae, typis H. Filiziani, 1893, 16 di pp. 257-320.

COLLANA di vite di Santi. Anno XLIII, disp. 254.

- Yita e martirio di S. Eurosia vergine e vita di S. Yittore soldato

e martire. Monx-a, tip. de' Paolini, 1893, 32 di pp. 96.

CONTI D. La Mente e il Cuore. Seconda edizione. Imola, tip. Un-

gania, 1893, 16 di pp. 22.

E una Conferenza, recitata teste gaiezza, la quale sara letta con uti-

a Napoli, plena di vita, di verita, di lita e con piacere.

DANIEL (PP.) et MERCIER S. J. - - Leon Ducoudray, recteur de

1'ecole Saint-Genevieve martyr de la Commune (1827-1871). Paris,

libr. Retaux-Bray, 1893, 16 di pp. XII-344.

II P. Leone Ducoudray, nato a La- amore per quella fede, che aveva di

val, citta capitale dello spartimento

della Maienna, fu empiamente truci-

dato per odio al nome di Gesii con

quattro cari compagni di religione e

molti altri d'ogni classe della societa

1'anno 1871 a Parigi, coronando una

vita santa con una morte piu santa.

Egli, che doveva poi essere educa-

tore di giovani nel collegio di santa

Genovefa in Parigi, ebbe un'educa-

zione squisitamente cristiana. Poiche

sin dai pm verdi anni le cure dei

genitori e dei maestri vigilanti e pii

lo scorsero neH'adempimento dei do-

veri cristiani e nell'acquisto d'ogni

piu bella virtu. Cresciuto in eta e

laureate in diritto, rimase nel secolo

fra mille pericoli tanto tempo, quanto
fu d'uopo solo a conoscerlo, senza

amarlo mai, egli, figlio unico, ricco,

sollecitato dall'ambizione materna ed

invitato da speranze d'un roseo av-

venire. Mai comportando le novita

politiche della sua patria (1852), pel-

legrino in Italia, ove i monumenti

religiosi di Roma, Napoli, Loreto ed

Assisi gli crebbero ammirazione ed

tanto confortato 1'ingegno artista de-

gli Italiani da ideare e condurre a

fine opere d'impareggiabile magni-
ficenza e sublimita. Finalmente mosso

anche da casi improvvisi e fortunosi,

entro nella Compagnia di Gesu. Dopo
aver atteso per dieci anni ad abbel-

lire la sua aniina di ogni piu soda

e piu perfetta virtu, fu^celto per Eet-

tore del Collegio di Santa Genovefa,
ove seppe educare con tanta cura i

suoi alunni, che molti di loro sul

campo di battaglia si mostrarono non

meno prodi guerrieri che ferventi

cristiani. A dir breve, la sua vita fu

tale, ch'egli, quando pure non avesse

ottenuto 1'onore di martire nei di ne-

fasti della Comune. sarebbe rimas+o

esempio di virtu eroiche, proposto

aH'ammirazione e aU'esempio di tutti.

L'opera fu cominciata a scrivere

dal P. Carlo Daniel, antico direttore

des Etudes religieuses, e continuata

dal P. Mercier, colla narrazione di

fatti molto varii e con tale grazia e

fine discernimerito che non si smet-

terebbe mai di leggere.

DIOTALLEYI P. ALESSANDRO d. C. d. G. - - La beneficenza di

Dio verso gli uomini e 1' ingratitudine degli uomini verso Dio.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1033. 6 22 giugno 1893.
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Considerazioni. Roma,} tip. Guerra e Mirri, 1893, 32 di pp. IY-256.

-L. 1,25.

In quest'edizione sono state scelte acconcio ai pensieri svolti nei punti

diecimeditazionio considerazioni dalle antecedent!. E cosi, pel fondo della

ventiquattro, che scrisse il P. Diotal- dottrina, come per 1'unzione dello spi-

levi. Esse trattano tutte del beneficii rito, sono da reputare oro puro di

di Dio verso gli uomini e ciascuna pieta cristiana.

ha in fine un ringraziamento, tutto

DIVORZ10 e precedenza dell'Atto civile al matrimonio religiose. Nu-

mero unico, compilato per cura del Circolo della Immacolata della

gioventu di Eoma. Roma, tip. della Yera Koma
, 1893, 4 di

pp. 16. Cent. 5. Cento copie L. 3. Copie mille L. 25. Dirigere

le domande al Circolo della Immacolata, in via Torre Argentina 76

Roma.
Contiene varii articoli d'illustri Scrittori cattolici.

EPILOGO dei ragionamenti tenuti nella Pontificia Accademia Tibe-

rina 1'anno 1892 LXXX della sua fondazione, letto nella tornata

del 19 febbraio 1893 dall'avv. Giovanni Sinistri segretario annuale.

Roma, tip. sociale, 1893, 16 di pp. 28.

FAYERO FRANCESCO can. arc. II Pontificate di Leone XIII e il

suo Giubileo Episcopale. Discorso del can. arc. Francesco Favero r

rettore dei Seminari, recitato nell'Accademia tenutasi nel Semi-

nario maggiore d' Ivrea il 13 aprile 1893 in onore del Giubileo

Episcopale di S. S. Leone XIII. Ivrea, tip. Tomatis, 1893, 8 di

pp. 32.

FEDE e SCUOLA. Periodico dell'opera per la conservazione della

Fede nelle scuole d' Italia. Si spedisce gratuitamente ai Signori

Collettori d' Italia. Brescia, ven. Curia Yescovile.

II periodico qui sopra annunziato loro che pagheranno centesimi died

ha cominciato le sue pubblicazioni il all'anno.

mese di settembre dell'anno scorso. Nello Statuto vi sono indicati al-

Rispetto all' Opera i suoi mezzi sono tri punti, che riguardano la direzione,

1) fondare ed aiutare scuole catto- gli obblighi ed i vantaggi dei soci.

liche private, 2) istituire scuole di Un' opera si santa e posta sotto

ripetizione, patronati, anche solo per la dipendenza dell'autorita ecclesia-

r istruzione religiosa, per gli studenti stica. Percio la raccomandiamo cal-

che frequentano le scuole pubbliche, damente, nonche il periodico, che e

3) promuovere conferenze religiose scritto in modo del tutto acconcio al

scolastiche, 4) sussidiare studenti e suo scopo, come abbiamo veduto nei

professori cattolici. cinque numeri speditici.

Sono membri dell' Opera tutti co-

FERNANDEZ MARIANO M. 0. lector de Filosofia. -- Leon XHI y
lo Orden Franciscana. Santiago, impr. de El Eco Franciscano

1893, 8' di pp. 244-XXXII.



BIBLIOGRAFIA 83

Leon XIII y la V. 0. T. de San Francisco de Asis. Madrid, libr.

cat. Del Amo, 1893, 32 di pp. XII-100.

FINCO GAETANO. - - Lourdes e Paray, ossia Meinorie di un pelle-

grinaggio ai Santnarii di Francia. Padova, tip. ed. del Seminario,

1893, 16 di pp. 352. L. 1,50.

Di un'altra simile opera del Rev. di Fourviere in Lione; e con oppor-

Sac. Finco, cioe del Giornale di un tuna digressione tesse una succinta

pellegrino in Oriente, demmo raggua- notizia della vita del Curato d'Ars.

glio in una delle passate bibliogra- Accresce pregio al volume Vappen-

fie (Quad. 1001, febb. 1892, pag. 602). dice contenente tre sermoni a N. S.

La presente ha tutti i pregi che nel- di Lourdes e un panegirico alia B.

1'altra trovammo da commendare. Margherita Alacocque; ondeche il li-

L'Autore con vivacita e scorrevolezza bro e per la materia e per la forma

di stile descrive non solo i due San- tenendo sempre viva I
1

attenzione e

tuarii di Lourdes e Paray, ma quelli nel suo tutto istruttiva e dilettevole

ancora di N. S. delle Yittorie e di lettura.

IMontmartre in Parigi, di N. Signora

GAL G. B. aw. Dio o il revolver, non c'e via di mezzo. Ei-

flessioni filosofico-morali. Terza edizione francese, seconda italiana.

Bologna, tip. Mareggiani, 1893, 3 di pp. 164. Cent. 80.

GHIONE ANACLETO. Ghiida pratica popolare per 1'assistenza de-

gli ammalati e pei soccorsi d'urgenza ad uso delle famiglie ed isti-

tuti di educazione pel Sac. Ghione Anacleto. Torino, tip. Salesiana

1893, 16 p. .144. L. 0. 50.

Ecco un opuscoletto che sara letto circostanze ordinarie, pel fisico, per
con grande piacere per la semplicita 1'igiene, pel morale. Quindi e un pre-

e chiarezza dello stile, e riuscira cer- zioso manuale per le famiglie per gli

tamente molto utile a tutti quelli che istituti di educazione non solo, ma
han cura di malati. Nulla e omesso e?iandio pei Parrochi ed infermieri.

di quanto puo giovare I'infermo in

GIANNANTONI ALESSANDEO. Gesu Cristo. Operetta dedicata al

Giubileo Episcopale del Santo Padre Leone XIII per il sacerdote

D. Alessandro Giannantoni. Perugia, Santucci, 1893, 8 di pp. 38.

Gesu Cristo, verita, vita, luce, restauratore dell'Universo. Seguito
all'ultimo opuscolo. S. Maria degli Angeli, (Umbria), tip. della Por-

ziuncula, 1893, 8 di pp. 26.

GIESSWEIN ALEXANDER dr. Die Hauptprobleme der Sprach-
wissenschaft in ihren Beziehungen zur Theologie, Philosophie, und

Anthropologie. (I principali problemi della scienza del linguaggio
in relazione colla Teologia, Filosofia ed Antropologia). Friburgo, in

Brisgovia, Herder, 1892, 8 di pp. YIH-245.
Vasta conoscenza degli studiiglot- nostri, sodezza di dottrina fllosofica

tologici, dai loro inizii fino ai giorni e teologica rendono molto pregevole
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e commendevole quest'opera del Rev.

Dott. Giesswein. Vide la luce, sono

quasi tre anni, in lingua ungherese ;

e la bella accoglienza che subito ot-

tenne indusse 1'Autore ad intrapren-

derne una seconda edizfone in tede-

sco, nella quale nondimeno tante fu-

rono le cose aggiunte pur sempre
mantenendo il primiero disegno, che

il volume se ne accrebbe quasi del

cloppio.

L'Autore, premessa una introdu-

zione nella quale tesse breve ma ac-

curata storia della linguistica dal

Sassetti al vero fondatore di questa
scienza Francesco Bopp, ricerca nel

primo capo se debbaUsi ammettere
una o piu lingue madri

; quindi passa
a trattare le gravi questioni risguar-
danti la classiflcazione delle lingue,
le relazioni che corrono tra esse, le

leggi fonetiche che le governano ed

altre simili, e sa farlo senza limi-

tare saggiamente la sua considera-

zione al solo campo delle lingue indo-

germaniche, ma estendendola ancora

ad altre famiglie.

Tutto cio e compreso nella prima

parte dell'opera. La seconda tratta di

proposito dell'origine del linguaggio
e dello stato primitive dell'uomo. Si

espongono dapprima con molta fe-

delta e continue ricorso alle fonti

genuine i quattro sistemi che chia-

mano del tradizionattsmo, del nati-

vismo, delVempinsmo e la teoria di-

namica; quindi, fattane una giusta

critica, il ch. Autore propugna, se-

condo che gia sostenne, come piu

probabile in questo medesimo perio-

dico il nostro collega il P. De Cara,

che i protoparenti delFumana fami-

glia con straordinario concorso di Dio

si formarono da se medesimi il lin-

guaggio attuando la potenza ch'era

in essi di parlare. II Giesswein si di-

chiara dunque contrario ad ammet-

tere T infusione del linguaggio da

parte di Dio e mostra, come la Bib-

bia non solo non contiene nulla che

possa ragionevolmente addursi in con-

ferma di questa teoria, ma sembra in-

vece escluderla la dove (Gen. 2, 19-

20) ci rappresenta il primo uomo che

tutto da se impone il nome agli ani-

mali, cioe a dire, sceglie un segno
articolato per distinguerli gli uni da-

gli altri.

Tale e in succinto il contenuto

di questa seconda parte che si chiude

con due considerevoli capi sopra la

lingua madre e la paleontologia della

linguistica. Noi facciamo voti che

1'opera per 1'utilita non piccola che

pud arrecare ai cultori della filosofia

e teologia, come gia ebbe una prima

traduzione in una lingua piu divulga-

ta dell'ungherese, cosi presto sia tra-

slata in un'altra piu universalmente

conosciuta.

GUERRA E. Preghiamo. Manuale di devozione. 2
a

edizione. To-

rino
, Arneuda, 32 di pp. 608. In rustico L. 1,00; legato in

tela L. 1, 20
;
in pelle e taglio dorato L. 2, 00

;
in zigrino L. 3, 00 ;

in vitello L. 3, 75.

Vedasi quanto fu detto della prima edizione nella Serie XIII vol. 6. p. 94.

GUSMINI P. D. G. Sommario storico della letteratura italiana per

le scuole secondarie secondo i programmi governativi. Bergamo,

tip. S. Alessandro, 1893, 16 di pp. IY-292. L. 2, 50.

Con questo libro 1'Autore ha in- specialmente ai giovani che frequen-

teso di metter fuori un'opera utile, tano le scuole secondarie e devono
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fare gli esami di licenza, E certa-

m^nte tale ci e apparso il lavoro del

cLiaro Prof. Gusmini per la sua cliia-

rezza ed ordine di sposizione, per il

siio esatto giudizio e per 1'ampiezza

tli materia.

Dopo alcune nozioni generali so-

pra la letteratura, egli distingue la

storia della nostra letteratura in que-

sti periodi, i cui soli titoli appale-

sano una bella sintesi; I periodo o

Puecento-Periodo delle origini; II pe-

riodo o Trecento-Grande periodo to-

scano
;
III periodo o Quattrocento-Pe-

riodo deH'Umanesimo
;
IV periodo o

Cinquecento-Grande periodo dellaper-

fezione della forma; V periodo o Sei-

cento-Periodo dell'esagerazione della

forma; VI periodo o Settecento-Pe-

riodo della reazione arcadica e della

restaurazione
;
VII periodo o Otto-

cento-Periodo del classicismo e del

romanticismo. Di ciascun periodo si

descrivono il carattere, Pestensione,

le cagioni, la vita e le opere degli

scrittori. Vi e in fine un'appendice
dei principali scrittori viventi.

Nel dare il giudizio sul merito

degli scritti in generate non v'e nes-

suna esagerazione, ma una certa au-

rea moderazione. A volte in pochi
tratti si trovano notati i difetti ed i

pregi di alcune opere si esattamente,
clie clii legge e costretto a dire: E
indovinato! Si scorrano p. e. le pa-

il 86 sull'epopea rofnanzesca e 1'Or-

lando Furioso, sull'epopea eroica e

Torquato Tasso, sui Promessi Sposi

del Manzoni e sul carattere gene-
rale della poesia montiana e si ve-

dra a prova cio che affermiamo.

Non si e tralasciato di additare

anche e di vituperare lav parte im-

morale delle opere.

Sono stati consultati il Tirabo-

schi, il Bartoli, il Fornaciari, il Finzi,

il Notari, il Torraca, il Mestica, il

Molineri ed altri, che ban trattato

della nostra letteratura.

Siccbe per questi ed altri pregi

cbe per amore di brevita omettiamo,

il libro non pure e utile, ma ancbe

bello, cioe dilettevole e di amena let-

tura. E, poicbe spesso il professore

non ha agio o modo di ricorrere ad

opere ponderose di tal genere e di

accertare la migliore opinione, rime-

diera a tutto, se procurers, che que-

sto volume sia compagno di quelli

altri che la sua industria e fine di-

scernimento ha saputo scegliere.

Non vogliamo con questo dire che

in tale opera non sia nessun difetto.

Vi manca p. e. nell'appendice qual-

che scrittore, cosa scusabile in tanta

moltitudine di nomi e cognomi; su

alcuni partlcolari della vita di qual-

che scrittore altri dissente dal chiaro

Gusmini. Ma son veri nei, che non

guastano la sostanza del lavoro.

gine 76-86, 107-116, 237-231, 185-

INSTITUT (L') des fastes du Sacre-Coeur. Publication trimestrielle

de ses travaux historiques, pour la reconstitution officielle cle la

Chretiente. Eediges par la Commission centrale des Monuments

Eucharistiques. 5me annee 18me cahier. Lyon^ impr. X. Jevain. 4

di pp. 433-480.

KNABENBAUER IOS. S. I. Commentarius in Evangelium secun-

dum Matthaeum, auctore losepho Knabenbauer S. I. Parisiis, Le-

thielleux 10. Rue Cassette, 1892. Due volumi in 8 gr. di pp. 552-

586. Prezzo di tutti e due i volumi L. 20.
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Quest! due volumi fanno parte

del Cursus Scripturae sacrae che con

approvazione e lode di tutti si va

stampando da alcuni Padri della Com-

pagnia di Gesu. I nostri lettori co-

noscono gia lo scopo, il pregio grande
e 1'utilita non comune dell'opera. II

P. Knabenbauer, cui e affidato il darci

il commento dei quattro Evangeli,

pubblica ora quello sull'Evangelo di

S. Matteo, in due ben grandi volumi,

nei quali il valente Autore raccoglie

e per 1'accuratezza critica e per Pese-

gesi quanto di buono e di meglio ci

hanno lasciato si gli antichi e si i mo-

derni esegeti. Quindi questi due vo-

lumi possono tener luogo, se non per

1'ampiezza del dettato, certo per 1'e-

sposizione dei varii sensi scritturali,

di non pochi libri e commenti che

sarebbe duopo consultare. Gli errori

LAUEICELLA ANTONINO can.

de'protestanti passati e present!, come

anche quelli del moderno razionali-

smo, vengono con molta diligenza e

grande sodezza confutati a mano a

mano che si presentano. La polemica

pero intorno ad alcuni testi del santo

Vangelo, quali sarebbono I, 16 e 23;

II, 1; III, 13; IV, 3; VIII, 2, 24, 28;

IX, 18; XIV, 19 e XV, 23; XIV, 26;

XVII, 2 e 26
;
siccome quelli intorno

ai quali maggiormente appare la ma-

lafede e la maliziosa ignoranza dei

moderni razionalisti (Schleiermacher,

Strauss, B. Bauer, "Weisse, Schenkel,

Holtzmann, Eichthal, Renan, Keim,

Meyer ed altri), viene rimessa in fine

al secondo volume, come Appendice

(pp. 566 sgg.). E cio per non inter-

rompere con prolisse question! la in-

terpretazione esegetica del sacro te-

sto.

S. Gerlando vescovo e protettore

di Girgenti. Eacconto storico popolare per 1'YIII centenario della

ricostituzione del vescovato. 1093. Girgenti, stamp. Monies, 1893,

32 di pp. 112. -- Cent. 30.

L'opuscoletto annunziato discorre corpo ed il culto, con molte partico-

lo stato della Sicilia nel secolo un- larita e non comune esattezza.

d'ecimo
,

le imprese del normanno Infine vi e aggiunta una serie di

conte Ruggiero, la cattedrale di Gir- preghiere a san Geraldo e la crono-

genti, la venuta di san Gerlando in logia dei Vescovi di Girgenti.

Italia e a Roma, le traslazioni del suo

MAAS A. J. S. J. Enchiridion ad Sacrarum Disciplinarum cnltores

accomodatum, opera et studio Zephyrini Zitelli-Natali Sacrae Theol.

atque U. Juris doct. etc. Editio quarta Auctior et emendatior cura

A. J. Maas S. J. profess, in Collegio Woodstochiensi, Baltimore^,

Murphy, 1892, 8 di pp. 250.

sognano gli studiosi delle sacre di-

scipline. Tali sono il catalogo dei

Sommi Pontefici con note storico-

critiche
;
la lista dei Concilii con un

sommario de' loro atti
;

il cenno bi-

bliografico intorno 1'edizione e le ver-

Questo eccellente ma.nuale, di cui

il chmo P. Maas S. J., Professore nel

Collegio Massimo della Compagnia di

Gesu a Woodstock negli Stati Uniti,

ci ha dato una nuova edizione, da

lui con ogni diligenza corretta ed ar-

ricchita con notevolissime aggiunte,

contiene in poco le piu necessarie ed

utili notizie sussidiarie, di cui abbi-

sioni principal! della Sacra Scrittura ;

la nota de' Padri della Chiesa dei

principali scrittori ecclesiastici anti -

\
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quale sara di non poco interesse agli

studios! della storia ecclesiastica.

All' accuratezza storica con che il

lavoro e condotto, fa bel riscontro

una dicitura tersa e cliiara quale di

rado riscontrasi ne' libri di siffatto

argomento. Noi non dubitiamo punto
che moltissimi sapranno grado di tal

fatica all'egregio Professore di Wood-

stock, non solo tra i giovani che nelle

scuole attendono agli studii teologici,

ma tra coloro altresi che sapendo

quanto sia facile dimenticare la parto

positiva delle loro cognizioni, amano
di riandarla per serbare il frutto de-

gli studii gia compiuti.

chi e moderni e delle opere di cia-

scuno; il ragguaglio cronologico dei

principali eretici e de'loro errori, con

un elenco di 40 diverse sette di Pro-

testanti esistenti negli Stati Uniti
;

la relazione delle raccolte di Diritto

canonico; il catalogo de'Concilii par-

ticolari, dell'Apostolico de edendo

symbolo sino al terzo Concilio ple-

nario di Baltimora, celebrate nel!884.

A tutte queste svariate notizie, rac-

colte con ammirabile pazienza in poco

piu di 200 pagine, il P. Maas ha inol-

tre aggiunto un quadro generale

dello stato della Chiesa Cattolica negli

Stati Uniti dell'America del Nord
,

il

MAZOYER PH. Yedi MESCHLER.

MEMORIE della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei. Serie ini-

ziata per ordine della S. di N. S. Papa Leone XIII. Yolume ot-

tavo, dedicate al Giubileo Episcopale di S. S. Roma, tip. della

Pace, 1892, 8 gr. di pp. 318.

MESCHLER M. Meditations sur la vie de N. S. J. C. par le R.

P. M. Meschler de la Compagnie de Jesus, traduits de 1'allemand

par M. 1'Abbe Ph. Mazoyer, du Clerge de Paris. Tome premier.

I. Yie de Jesus avant sa naissance dans le temps. II. Yie tem-

porelle de Jesus. Paris, Lethielleux, Rue Cassette 10, 1893, 12*

di pp. 615.

risce piu da vicino alia nostra santa

Religione, al domma, alia morale, al-

lo svolgimento della Chiesa e della

vita cristiana. L'Evangelo e fonte

inesauribile di luce e verita, perche
contiene la parola di Cristo. Questa,

parola e rivelazione e domma, questa

parola e la nostra morale, questa pa-
rola e la vita della Chiesa e delle sue

istituzioni, questa parola e la forza

del cristiano che nella Chiesa e colla

Le meditazioni annunziate saran-

no contenute in tre volumi di un 600

pagine 1'uno piu o meno, nei quali

si esporra divisa in tre parti: 1* La

vita divina di Gesu^nelP eternita e

nell'antico Testamento; 2a La vita

del Salvatore sulla terra; 3a La

vita mistica del medesimo nella Chie-

sa. Questo primo volume presenta la

prima parte (pp. 63-127), e un tratto

della seconda, cioe dall' Incarnazione

fino al discorso di Gesu nella Sina-

goga diCafarnao intorno al pane della

vita pp. 129-609). Lo seguiranno ben

presto gli altri due.

Tre cose s'e proposto il ch. Au-

tore in questa sua opera. La prima
di esporre e chiarire quanto si rife-

Chiesa attraverso i secoli combatte

per la verita e la santita. Questa pa-

rola santa, divina, energica, vivifica-

trice il nostro Autore propone alia

meditazione del fedele, perche ne at-

tinga sempre maggiore amore alia

Religione, alia Chiesa, alia perfezione
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della vita cristiaua. La seconda Egli non discute da esegeta, ne pro-

cosa e di far conoscere sempre me- pone materia da studiare
;
intende di

glio la persona adorabile di Gesu ed render piu facile la preghiera, di ac-

il suo carattere divino. E questo de- cender 1' anima e di spingerla all'e-

v'essere il frutto principale di cbi me- sercizio delle piu ardue virtu. E pero

dita i santi Evangeli: intendere il si- punto digression! o ricerche scien-

gnificato delle divine azioni del Ver- tifiche e criticlie
;
ma le considera-

bo incarnate, la sua indole, le sue zioni die fa e le circostanze che

mire, i suoi affetti, in una parola il espone sono attinte da fonti buone

suo cuore. La terza e presentare e sicure, come sono gli studii in-

ciascun mistero diviso in punti de- torno ai ss. Evangeli non solo degli

terminati, secondo 1'ordine logico e antichi, ma anche dei migliori mo-

storico. Lo svolgimento poi dei sin- derni esegeti, come sono il Keppler,

goli punti e del tenore seguente. il Faber, il Comely, lo Knabenhauer,
L'Autore premette il racconto, tale il Corluy ecc. Premette alle medita-

quale ci viene narrato dagli Evan- zioni una breve istruzione sul modo

gelisti, coll' aggiunta dei luoghi pa- di meditare la vita di Gesu Cristo,

ralleli; quindi, proposta la divisione, ed alcune nozioni intorno alia terra,

svolge punto per punto la materia che fu teatro della medesima, non

con chiarezza, semplicita, unzione. che intorno alle condizioni politiche,

Dal fin qui detto apparisce quale religiose e morali del popolo ebreo.

sia il metodo seguito dal P. Meschler.

MICHELI YINCENZO can. teol. Tragedie dei SS. Martiri di

Otranto e di S. Lorenzo. Lecce, tip. Salentina, 1893, 8 di pp. 68.

Di queste due tragedie gia demmo alia sahtit& e nobilta del soggetto,

un cenno bibliografico nel terzo vo- gli altri pregi riguardanti 1'anda-

lume di questa serie a pp. 345. Tut- mento, 1'intreccio e lo scioglimento

tavia, veggendone ora una nuova e del dramma, non meno che la di-

piu accurata edizione, ci piace di ri- gnita ed eleganza della veste poe-
chiamarle alia memoria dei nostri tica, onde tanto Puna quanto 1'altra

lettori, come quelle che accoppiano tragedia si adorna.

MINISTERO di agricoltura, industria e commercio. Direzione geno-

rale della Statistica. Popolazione. Movimento dello Stato Civile.

Anno XXX, 1891, Roma, tip. Elzeviriana, 1892, 8 di pp. LX-152.
- L. 3. Yendibile in Eoma presso i fratelli Bocca.

MISCELLANEA di storia italiaifti edita per cura della E. Deputa-
zione di Storia Patria. Tomo XXX, decimoquinto della 2

a
Serie.

Torino, fratelli Bocca, 1893, 8 di pp. XXXII-550.

II barone Claretta, instancabile scultori in legno ed in marmo, inta-

ricercatore di storia piemontese, pub- gliatori, cesellatori, musici, ecc. II

blica, sotto il titolo i Reali di Sa- lavoro documentato del P. Boselli sul

voia munifici fautori delle arti, un ministro Vallera e sull'ambasciatore

vero tesoro di notizie riguardanti gli Dalberg nel 1817, 6 importante pel

artisti che lavorarono in Piemonte periodo successive alia restaurazione

nei secoli XVII e XVIII, cioe pittori, del 1814. Alcuni document! sulla
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guerra in Piemonte del 1642 e sul- Caffaro. Sonvi pure le necrologie de-

Varte del lanificio in Pinerolo nei se- gli scrittori Carlo Brambilla e cano-

coli XIV e XV e sui suoi Slatisti nico Carlo Vassallo.

vengono in luce per cura di Albino

MUSTO MICHELE MARIA d. C. d. G. Ricordi di vita cristiana,

diretti principalmente alle persone clie vivono in mezzo al mondo

ed hanno a cuore la loro eterna salvezza. NapoU, stab. tip. Lan-

ciano e d' Ordia, 1893, 32 di pp. 338. L. 1,50. Si vende presso

la Gerenza della Civ. Cattolica, Napoli, Strada Pignatelli 34.

Questi sessantadue brevi ricordi pendice, il regolamento di azioni per

risguardano le piu rilevanti verita ogni di, mese ed anno, e una pre-
di nostra santa fede e contengono ghiera per la buona morte.

istruzioni assai pratiche del come re- La -brevita e la bella esposizione

golare la vita cristiana. Ne riportiamo di questi ricordi toglieranno, spe-

per saggio alcuni titoli II peccato, riamo, ogni scusa a quei cristiani,

Vinferno, la vita di fede, I'imitazione che pretessendo le loro occupazioni

di G-esii Cristo, le azioni giornaliere, o la noia nel leggere simili libri, non

la vera e falsa divozione ecc. c'e pericolo clie pure si degnino di

In fine vi sono, a maniera di ap- gittarvi un guardo.

OTTINO O. I Codici Bobbiesi nella Biblioteca nazionale di Torino

indicati e descritti da Giuseppe Ottino. Torino-Palermo, Clausen,

1890, 8 di pp. 72.

Ottimo consiglio fu quello del sig. circostanze. Citiamo per es. i frain-

G. Ottino di pubblicare 1' indice e la menti del Codice Teodosiano appar-

descrizione dei codici mss. clie dal- tenenti al secolo VI, i frammenti delle

rmtichissimo monastero di Bobbio oraziorii di Cicerone del secolo II o

pj'.ssaronoalla biblioteca nazionale di III, frammenti delle orazioni di Cas-

Torino. Alcuni di essi sono veramente siodorio e il Carme pasqale di Se-

prr-ziosi o per Panticliita o per altre dulio del secolo VI.

PALESTRINA G. P. loamris Petraloysii Praenestini Opera Omnia.

Tom. XXXI. Supplernentum secundum continens opera authentica

et dubia partim impressa partim adliuc inedita ex diversis archi-

viis et bibliothecis. Collegit Franciscus Haberl. Tom. XXXII.

Supplementum tertium continens etc. Lipsia, Breitkopf et Haertel.

Prezzo d'ogni volume : L. 12,60.

Coi due present! volunii termina la opere omesse ne'precedenti volumi e

grandiosa collezione di tutte le opere di quelle che sono dubbie o certa-

dol sommo nostro Palestrina, che noi mente apocrife. Sono tratte in mas'si-

gia piii volte abbiamo annunziata e ma parte dagli archivii della Sistina,

rnccomandata (Quad. 939 del 3 ago- dalla biblioteca Vaticana. di S. Giov.

sto 1889, p. 345; quad. 974 del 17 gen- Laterano,di S.Maria Maggiore e della

naio 1891, p. 203
; quad. 1001 del Biblioteca Altempsiana e si riducono

G febbr. 1892, p. G03). Contengono essi a composizioni sacre per lo piu d'uso

la seconda e la terza appendice delle pratico, come inni. mottetti, lamenta-
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zioni, Miserere, Benedictus, respon- Haberl di Ratisbona ha speso si pu6
sorii della Settimana Santa; sequenze

simili in gran numero. II volume

XXXI presenta inoltre due preziosi

manoscritti del Palestrina in fototipia,

cioe YO Crux, ave spes unica, per la

Domenica di Passione, e i celeberrimi

Improperia del Venerdi Santo. Quanto
alle opere dubbie od apocrife, non la-

sciano percio d'essere ottime e certo

buone in se stesse, appartenendo piu
o meno tutte al periodo classico ed

essendo scritte con lo spirito anzi

con la scuola del Palestrina, sebbene

alcune si debbano dire non degne del

sommo Maestro.

A chiusa di questa gigantesca pub-

blicazione, per la quale 1' illustre ed

infaticabile Dott. Francesco Saverio

dire la vita, manca ancora un volume,

quello degli indici e de' docuinenti

circa la vita e le opere del Palestrina.

Esso e aspettatissimo da tutti i cul-

tori della storia musicale
; giacche

soltanto coi documenti alia mano si

potra rifare con sana critica la vita

di Pierluigi, e quindi sceverare la ve-

rita dalle molte leggende, che pure
intorno a lui, come sempre accade

de'sommi uomini, si sono andate for-

mando. L'illustre editore ne promette
la pubblicazione per 1' anno venture

1894, quo, com'egli dice, cives Prae-

nestini, Romani, totoque orbe musi-

cae amatores memoriam viri saec.

XVI in musica sacra praestantissimi

celebrabunt.

PALLADINO MARIO sac. Eicordi di un'anima. Napoli, tip. De

Rubertis, 1893, 16 di pp. 300. L. 2. Yendibile in Napoli presso

la libreria di Alfonso Griuliano, via Duomo 87 e presso Giosue

Rondinella, strada Trinita Maggiore 27.

Diamo un cenno di questa opera
del rev. D. Mario Palladino gia noto

ai nostri lettori per il suo bel ro-

manzo storico Anime forti (qua-

derno 1017 p. 341 del nostro perio-

dico). Parecchi anni fa 1'Autore. im-

battutosi in un vecchio venerando e

divenuto a poco a poco suo amico,
n'ebbe in breve conta dai suoi ani-

mati e vivaci racconti tutta la vita

travagliata. Questi, narrando, dispu-

Ricordi egli ha intessuto una vita

agitata dalle passioni, rinfrancata da

un santo amore e consolata dal dolce

delle scienze e delle arti, fino a tanto

che I'animo, stanco di tante vicende

e trambasce, si rivolge a Dio ed in

lui, quiete d'ogni cuore, riposa e gode

di quella pace, la quale invano aveva

sperato dalla scienxa e dalla fugge-

vole volutta dei sensi. Sicche n'e sorto

un romanzo nel genere dell'autobio-

tava di scienza, di arte, di religione, grafia, ad imitazione delle Confes-

accennava ai suoi errori e cadute, sioni di S. Agostino.

Noi vi abbiamo notato caldo af-

fetto, intime e belle riflessioni. Per

esempio, le pagine 155-157 sul ritorno

a Dio, 159 ss. sulla perversita delle

massime nel frequentare che fece

1'universita atea moderna, e alia sua

conversione, avvenuta per vie mira-
bili. Lo scrittore ne fu commosso e

nella varieta e bellezza dei casi for-

tunosi vi scorse una parte della vita

universita moderne, 161 ss. sopra il

truce fatto del disumano padre, 196 ss.

presente, un dramma, in cui la pas- sopra la vita di quella santa giovine,

sione umana e la grazia divina si

avvicendano in modo maraviglioso.

Quindi, celando nomi e luoghi. a tali

la quale nel fior degli anni si spense

talmente rassegnata che pareva in-

namorata della morte ed altre che e
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Ci e anche sembrato monotono e

un po' sbiadito quel rivolgersi che fa

1'anima a Dio di tratto in tratto nel

principio del libro. E vero clie S. Ago-
stino si piace di questo sfogo del suo

spirito nelle Confession! ; ma egli,

potentissimo ingegno, colorisce ogni
cosa in guisa che ti scuote le fibre

del cuore e ti costringe ad esclamare :

Sunt lacrimae rerum.

d'uopo tralasciare di nominare, ci re-

steranno sempre impresse nella me-

moria, quale esempio di scrivere ef-

ficace, spigliato e senz'ombra di im-

portuni lenocinii.

Alcune poche volte in si bel rac-

conto certi modi di dire stridono al-

quanto. Vi si legge il momento

psicologico del mio spirito ;
te-

nebre appesantite sui cuori ecc.

PALOTTA FILIPPO sac. - - De Officio et Missa praecepta liturgica

memoriae juyandae, gratia versiculis expressa a sac. Philippe Pa-

lotta in ven. Seminario Foroliviensi scholae liturgicae praeposito.

Eavenmie, typis edit. S. ApoUinaris, MDCCCXCII, 16 di pp. 56.

- Cent. 60.

PIZZICAKIA PIETRO d. C. d. G. Un eroe di carita nel secolo della

filantropia, ossia il Yen. Giuseppe Benedetto Cottolengo, fondatore

della Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino. Modena,

tip. della Concezione, 1893, 16 di pp. 275. L. 1
;
franco per

posta L. 1,10.

Un uomo de' piu straordinarii del

nostro secolo e che oscura la gloria

di molti vantati eroi moderni; un

uomo di gigantesche idee, che colle

difficolta scherzava, e quando non po-

teva altrimenti, le vincea con mira-

coli fatti come per giuoco ;
un uomo

che ricopiava in se stesso la carita

de' Vincenzi de' Paoli, la giovialita

de' Filippi Neri, la fiducia nella di-

vina Provvidenza dei Gaetani Tiene
;

un uomo che fece sorgere come per

incanto una nuova Area di Noe, una

ch'ei disse Piccola Casa della Divina

Provvidenza, ed e una vera citta di

meglio che cinquemila abitanti, mi-

serabili d'ogni ragione, che vivono

di giorno in giorno alle spese della

Provvidenza, e sono una sfida alia

filantropia di mostrare fra le opere

sue qualche cosa di somigliante ;

tale si e il soggetto la cui vita e le

gesta si narrano in questo libro.

Donde tre frutti sono immanchevoli

a cogliersi : confortarsi lo spirito allo

spettacolo delle esimie virtu che for-

mano i grandi santi, concepire una
illimitata fiducia nella Divina Prov-

videnza, e toccar con mano che nella

Chiesa la virtu dei miracoli ai giorni
nostri non e cessata.

Ai quali meriti del soggetto se si

aggiungano quelli della narrazione,
che reca in compendio la bellissima

Vita del Cottolengo descritta dal Ga-
staldi in due grossi volumi, ed e

stesa con garbo, con ordine, con un
cotale stile colto ad un tempo e ama-
bilmente semplice, che spesso ti chia-

ma un sorriso sul labbro o sul ciglio

una lagrima; si avra una lettura non
meno attraente che salutare, atta ad

invogliare di se anche molti di quelli

che alle Vite dei Santi sogliono fare

il niffolo. Per le quali ragioni, a cui

vuolsi anche aggiungere la mitezza

del prezzo, noi confidiamo che di que-
sto libro dovra farsi ben presto un'al-

tra edizione.
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POLI Gr. -- Alia riscossa ! Eco al griclo di Leone XIII. Yersi. Tre-

viso, tip. Istitato Mander, 1893, 16 di pp. 104. Cent. 50.

Ne raccomandiam pero a tutti la let-

tura, massime ai cultori delle belle

lettere e dell' italica poesia, i quali

ne ritrarranno non minor utilita che

diletto, e saprannoci grado di aver

lor dato a conoscere cio che la stampa
libera e massonica coprira sempre col

suo silenzio.

Altre volte ci accadde di parlare

delle liriche poesie del Poll, e lo fa-

cemmo sempre con piacere, perchS

ci parvero nobilissime per concetti,

immagini e forme schiettamente poe-

tiche. Altrettanto e con piu ragione,

dir dobbiamo de' poetici fiori raccolti

in questa cara operetta, olezzanti di

un delizioso profumo di classicismo.

ROSSIGrNOLI GrlOYANNI sac. prof. Leone XIII e la restaurazione

delle scienze sociali. Estratto dalla Eivista internazionale di science

soaali fasc. 2 e 3. Roma, tip. A. Befani, 1893, 8 di pp. 48.

SAYIO CARLO FEDELE can. II Papato nell'ordine internazionale.

Conferenza storico-sociale. Saluzzo, tip. S. Yincenzo, 1893, 16 gr.

di pagg. 26. Cent. 25.

Dopo aver percorsa a grandi trat-

ti la storia del Papi, mostrando in

essi i piu insigni benefattori del ge-

nere umano, il valente Conferenziere

si ferma in particolare sull'azione

del regnante Pontefice Leone XIII in

pro della classe operaia, e fa caldi

voti die la medesima meglio sia da

tutti secondata. Al qual proposito leg-

giamo con piacere in una nota a p. 21,

che nel Seminario di Saluzzo, gli

studenti di filosofia ricevono, una vol-

SAYIO FEDELE prof. La Leggenda di S. Siro primo Yescovo di

Pavia. Genova, tip. Sordo-Mnti, 1893, 8 di pagg. 25. Estratto dal

Oiornale Ligustico del 1892, fasc. XI-XII.

II sac. prof. Prelini, che nel 1875 Savio trova che gli argomenti del

riusci a scoprire il sarcofago di San

Siro, primo vescovo di Pavia, si oc-

cupo di poi con molto impegno a

raccogliere in due grossi volumi tut-

te le notizie relative al medesimo

Santo. Due sono i punti, che nel primo
volume egli vorrebbe assodare, che

S. Siro visse nel 1 o nel 2 secolo

dell'era volgare, e che la Leggenda
di questo Santo, pubblicata gia dal

Mombrizio, e antichissima e forse del

ta alia settimana, una lezione di Eco-

nomia politica. Ce ne rallegriamo di

cuore coi Superior! e Professori di

quel Seminario ed in particolare col

Veneratissimo Vescovo di quella dio-

cesi, Mons. Di Monale, al quale au-

guriamo che di questa e di tant'altre

sue cure per la buona educazione de-

gli Alunni del Santuario possa ve-

dere e godere a lungo i piu lieti

frutti.

secolo VII. Nella sua memoria il prof.

Prelini sono insufficienti a provare la

doppia tesi, da lui sostenuta. La Leg
--

genda, siccome quella che copio de-

gli interi torani da Paolo Diacono

(f 799) e dalla Datiana Historia,

composta nel secolo XI, certamente

posteriore a quest' ultimo secolo. Di

piu le numerose confusioni e mador-

nali contraddizioni, che vi si riscon-

trano, le tolgono ogni autorita, ed

impediscono affatto di prenderla co-

me base di ragionamento o di sto-
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rica induzione. Quanto all' eta in cui

visse S. Siro, il Savio prova che si

deve stare alia vera ed antica tradi-

zione della Chiesa pavese, rappresen-
tata dal Catalogo antico de' suoi Ve-

scovi, il quale e in perfetta armonia

coi document! storici piu autentici e

colla paleografia dell'iscrizione se-

SOCIETA della buona stampa per

nale. Savona, tip. A. Ricci.

Crediamo di non potere raccoman-

dare quanto basti questa opera uti-

lissima ed ingegnosissima. Si tratta

di riparare ai tanti mali che si fa ai

fanciulli colla stampa cattiva, ed ec-

cone il modo. Una pagella di quattro
facciate si distribuisce al fanciullo.

Nella prima facciata si contiene una
bella immagine a colori in cromoli-

tografia, nelle tre rimanenti un rac-

contino religioso e morale adattato

allintelligenza dei giovanetti. II fan-

ciullo porta con trionfo in casa Pim-

magine ricevuta e coi fratelli e colle

sorelle unitamente al babbo ed alia

mamma si legge e commenta il rac-

conto edificante. Che bel ritrovato

per attirare al bene i giovani cuori!

Se ne approfittino i RR. Parrochi i

Direttori di Collegi, di Educandati,
i Maestri e le Maestre di scuola.

Le pagelle si ricevono per Associa-

zione in Savona all'indirizzo sopra

indicate, e se ne ricevono ogni set-

timana 12, vale a dire un 624 im-

magini incirca con altrettanti rac-

TAGLIATELA YINCENZO mons.

polcrale di S. Siro. Secondo questa

tradizione, che fu seguita da valenti

scrittori, quali il Tillemont, il Mar-

roni, il Robolini, il Sormani, il Car-

panelli ed altri, S. Siro sarebbe stato

vescovo di Pavia o sulla fine del III

sul principio del IV secolo.

1 fanciulli. Pubblicazione settiina-

contini. II prezzo dell'Associazkme

per un anno e di L. 6, per 6 mesi

L. 3. Chi prende due Associazioni

riceve 25 pagelle ogni settimana; chi

ne prende tre ne riceve 40; chi quattro

ne riceve 55. Ma tra i bambini vi

sono di quelli che non sanno leggere :

per questi la Societa stampa separa-

tamente le stesse immagini senza rac-

contino. Queste immagini a titolo di

premio si concedono ai soli abbonati

alia Societa al prezzo di cent. 50 ogni

cento franche di porto : per i non ab-

bonati al prezzo di L. 1. II prezzo

d'abbonamento deve essere inviato

esclusivamente con cartolina-vaglia o

lettera raccomandata allo Stabili-

mento tip. A. Ricci. Savona (Ligu-

ria). I RR. Parrochi, i Maestri e le

Maestre, tutti coloro insomnia che

debbono insegnare il catechismo ai

fanciulli hanno, ascrivendosi alia sud-

detta Societa, un mezzo opportunis-

simo, ingegnosissimo ed efficacissimo

per far gran bene alle anhne loro

affidate.

arciv. titolare di Bostra. Dot-

trine di S. Alfonso M. a
de' Liguori, di S. Leonardo da Porto Mau-

rizio, di S. Yincenzo de' Paoli, scelte e dedicate a S. S. Papa
Leone XIII, utilissime a formare buoni seminaristi, buoni chie-

rici, buoni religiosi, buoni sacerdoti, buoni confessori, e buoni

parroci. Napoli, stab. tip. Sedil Capuano 21, 1893, 8 di pp. 628.

- L. 1,00 piu le spese postali. Dirigersi al Sig. Raffaele Yajano

Prete della Missione nella casa dei Yergini, Napoli.
Non si poteva far di meglio che di tre insigni Maestri di spirito in-

riunire in un corpo le sparse lezioni torno alle cose piu necessarie a sa-
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persi e a praticarsi per conseguire

1'eterna salute. E tale appunto e 1'og-

getto e lo scopo di questo libro com-

pilato da un zelantissimo Pastore

della Chiesa e offerto al Principe dei

Pastori, il regnante Pontefice Leone

XIII. In esso il ch. Autore propone

alia pieta de' fedeli massime gene-
rali di vita eterna e considerazioni

particolari circa le verita piu neces-

sarie e le virtu proprie di un vero

seguace di Gesu Cristo. Indi si volge ,

agli Alunni del Sacerdozio e da loro

ricordi e regole di buona . condotta,

seguite da massime, insegnamenti ed

esempii tratti specialmente dalla vita

di S. Yincenzo de' Paoli. In seguito

si rivolge ai Sacerdoti con un corso

di Meditazioni tutte in acconcio alia

lor vocazione, al loro stato e ai loro

minister! con 1' aggiunta di esami

pratici, di regolamenti di vita e di

spirito, di discorsi mistici e morali

di S. Leonardo da Porto Maurizio di-

retti ai chierici, ai sacerdoti e ai Con-

fessori, col seguito di un Direttore

della Confessione generale e del Te-

soro nascosto o dei pregi della santa

Messa. Quindi propone un corso d'l-

struzioni al popolo sui Precetti del

Decalogo e un altro sui Sacramenti.

Chiude 1'opera con esempii funesti di

coloro che han fatto confessioni sa-

crileghe.

Da questa semplice esposizione di

materie ognun vede che il presente
libro e una vera miniera di ricchezze

spiritual!, di cui ogni ceto e condi-

dizion di persone puo giovarsi per

vantaggio dell'anima propria e del

1' altrui.

Quindi lo raccomandiamo calda-

mente a tutti, sieno laici sieno sa-

cerdoti, perche tutti vi troveranno di

che nutrire salutarmente il loro spi-

rito, rinvigorire il loro cuore e ri

formare i loro costumi.

TASSO P. LUI(jI da Fabriano. Yita del Beato Luigi Sotelo, Ye-

scovo eletto del Giappone, compilata dal P. Luigi Tasso da Fa-

briano Min. Oss. Santa Maria degli Angeli (Umbria), tipografia

della Porziuncola, 1893, 8 gr. di pp. XIX-146.

TELONI G10. BATT. mission, apost.
-- Alle donne e giovani cri-

. stiane. Invito ad un dolce riposo di dieci giorni per ristorare. le

forze e letiziare lo spirito, utilissimo anche per i direttori spiri-

tuali delle medesime. 2
a

edizione. Venezia, tip. Emiliana, 1893,

voU. 2 in 16 di pp. 461, 335.

Siamo lietissimi di annunziare

questa nuova ed elegante edizione

di un' opera di grande valore in se,

e di utilita pratica niente comune.

Sono meditazioni e istruzioni propo-

ste alle donne di ogni eta e condi-

zione, per passare con frutto dieci

giorni di Esercizi spirituali. Con que-

sto aiuto puo molto facilmente una

donzella o una madre di famiglia

attendere privatamente ai santi eser-

cizii, e pu6 anche piii facilmente gio-

varsene nel ritiro d'una casa reli-

giosa. La dottrina e sana, forte, ac-

concia ai tempi presenti, il modo e

facile, la lingua e corretta, e tutto

il complesso rivela lo spirito di Dio

e la esperienza consumata del ch.

Autore, il quale con sommo studio,

1' ha intessuta de' pensieri suoi e dei

migliori scrittori di questa materia,

e consolata spesso di opportuni fatti

che ne rendono piu utile e piu gra-

dito Tuso.
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TROTTA L. A. Lettera inedita della poetessa Maria Giuseppa

G-uacci a Domenico Trotta. (Estratto dal Periodico // Muratori,

vol. I, fasc. 5). Roma, tip. Yaticana, 1893, 8 di pp. 12.

risti napolitani, separatisi dalla fede

di Cristo : Laonde vennero su idee

e voti di novita letterarie e politiche

per mezzo di alcuni puristi, anticri-

stiani, da prima velati, poi palesi; e

ne' libri, per fino in quelli di storia

patria, i fatti primordial!, o si posero
in disparte o si sfigurarono, ad essi

sostituendo arzigogoli ed equivoci e

talora opponendo all'evidenza della

realta la negazione a dirittura.

L'erudito ed elegante scrittore

L. A. Trotta da un cenno biografico

di M. G. Guacci ed insieme il meri-

tato biasimo alle idee politiche di lei

(p. 8), manifestate nella lettera, scrit-

ta al signer Domenico Trotta. Come

suole in altri scritti, cosi anche in

questo il chiaro Autore disfoga i suoi

nobili affetti con accurate conside-

razioni. Ci piace riferire quanto egli

dice a pag. 6 sopra la coltura della

lingua e 1'amor di patria di certi pu-

YANNUCCI P. PIETRO S. I. Yita del B. Antonio Baldinucci, sa-

cerdote professo della Compagnia di Gesu. Roma, tip. A. Befani,

1893, 8 di pp. 320. L. 1, 50. Si vende in Roma, via del Se-

minario 120.

II B. Antonio Baldinucci fu uno

degli uomini apostolici piu segnalati

che fiorisse negli ultimi tempi fra il

secolo XVII e il principio del XVIII.

Benche in un campo piu ristretto,

egli emulo nel suo apostolato lo zelo

e le virtu del gran Saverio e pro-

porzionati alle sue fatiche furono i

frutti che raccolse nella conversione

YIGO ILARIO MAURIZIO teol. coU. miss. ap. e curato di S. Giulia

in Torino. Cecilia, ossia trattenimenti sulla Religione dietro la

guida del Catechismo romano. Torino, tip. del Conservatorio del

suffragio, 1893, voll. 2 in 16 di pp. VHI-368; IY-448. L. 3.

II rev. D. Ilario Vigo, gia noto

per molte altre opere morali, ha svol-

to e quasi sminuzzato in questi due

volumi il tesoro di verita divine, che

il Catechismo Romano con sapienza

ed eleganza impareggiabile espone ai

parrochi. Egli, dopo aver discorso

della necessita di 'ascoltare la parola
di Dio e di uniformare I

1

insegna-

delle anime. II Signore si degno di

autenticare non di rado con mara-

vigliosi prodigi la sua santita e coo-

perare con essi alia salute dei po-

poli. II compianto P. Vannucci de-

scrive con beH'ordine e non minore

unzione di spirito la vita di lui,benche

preoccupato dalla morte non avesse

potuto darle I'ultima mano.

mento del catechismo (p. 24 ss.), del-

Teccellenza e dell'origine del Cate-

chismo Romano, viene man mano di-

chiarando il suo argomento, che si

chiude alia fine del primo volume ed

in tutto il secondo volume colla sto-

ria e colla descrizione dei Luoghi
Santi e della vita di Gesu Cristo.

II ch. Autore ha saputo intessere

bellamente alia sua opera profonde
discussioni sopra gli errori moderni,

sopra la necessita della religione (I,

35), sulPaccordo della Fede colla ra-

gione (ib. p. 46), sul mistero e sul-

1'esistenza di Dio (ib. pp. 54, 86); e

per tener desta 1'attenzione del let-

tore, ha prescelto la forma del dia-
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logo con certi personaggi cosi adatti.

che sanno certamente fare bene 1'uf-

ficio loro.

Notiamo anche gli ottimi autori

citati in questo lavoro, come, ad esem-

pio, il Cornelio a Lapide, suo scrit-

tore prediletto, il P. Perrone, il Ca-

pecelatro, il Gaume, ecc. ;
la buona

scelta di esempii, tolti dalla storia

sacra, ecclesiastica e profana. In som-

ma 1'opera in generale ci sembra tale,

che puo riuscire di lettura utile ed

attraente ugualmente ai dotti e agii

VITA ED ESTASI di S. M. Maddalena de' Pazzi. Con aggiunta-delle

Lettere e detti della Santa, e con parole di prefazione dell'Emo

Card. Agostino Bausa Arciv. di Firenze. Firenze, tip. del Minor!

corrigendi, 1893. Toll. 3. in 16 di pp. XYI-532-590-528. L. 10.

Uno de' maggiori diletti che pos- sulle precedent! per una preziosa

sono godersi in terra, e quello d'as- giunta di lettere e detti della Santa;

ignoranti : in particolare poi la cre-

diamo di gran giovamento al giovane

clero, che desideri perfezionarsi nella

predicazione soda e veracemente cri-

stiana.

Osserviamo con cortese imparzia-

lita non doversi dare soverchio peso

alle profezie dell'Agreda, come ci e

sembrato farsi dall'Autore: ne cre-

diamo che questa nostra piccola os-

servazione sia per menomare il vero

pregio di si eccellente opera.

sistere alle comunicazioni scambie-

voli, che Eio si degna talvolta di

avere con qualche anima privilegiata:

allora proprio ti scordi per qualche

momento di questo basso mondo, e

ti par gia di trovarti fra gli Angeli
e fra i Beati. E siccome tra queste

anime privilegiate una delle piu fa-

vorite fu certamente S. M. Madda-

lena de' Pazzi, cosi pochi libri si tro-

veranno che sollevino il cuore al cielo

m'eglio del qui annunziato che, oltre

la vita, stesamente ne "

riferisce le

estasi e le visioni. Le quali pero non

e a credere che contengano solo un

misticismo piu ammirabile che imi-

tabile, perciocche sono altresi secon-

de d'utilissimi ammaestramenti, come
non tardera a conoscere chi voglia

prenderne saggio.
- Si abbiano dunque la meritata lo-

de quelle iiobili e pie persone, che

ne procurarono questa nuova edizio-

ne
;
tanto piu che essa si vantaggia

per remendamento deltesto da cert!

arcaismi e certe scorrezioni le quali,

non che promuovere la clivozione.ser-

vono piuttosto a raffreddarla coll'of-

fender che fanno 1'occhio d'un let-

tore mezzanamente istruito
;
e final-

mente per 1'accuratezza del lavoro

tipografico, condotto con quel buon

garbo che dal gusto moderno e r;i-

gionevolmente richiesto anche nei

libri di pieta.

Raccomandiamo dunque calda-

mente questo aureo libro, e ci piace

conchiudere colle autorevoli parole

deU'Emo Card. Bausa : Le generose

persone che, a loro spese, hanno pro-

curato questa nuova edizione, abbia-

no, sia pure in proporzioni minirne,

imitator! della loro generosita: gli

esemplari venduti a benefizio delle

buone Religiose le sollevino alquanto

dalle angustie, e 'sui benefattori in-

vochino il patrocinio della loro Ma-

dre, di S. M. Maddalewa de' Pazzi.

ZITELLI-NATALI. Yedi MAAS.
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Roma, 1-1ij (jiiigno 1893.

I.

COSE ROMANS

1. II nuovo Nunzio apostolico alia corte di Spagna. 2. I rappresentanti

de' Maroniti al trono del Papa. 3. I concistori del 12 e 15 giugno;

cinque novelli Cardinali. 4. La presentazione della rosa d'oro alia

Regina de' Belgi. 5. Una chiesa a S. Yincenzo de' Paoli a Roma. -

6. Apptmti storici. -- 7. Provvista di Chiese.

1. II 29 di maggio, il nuovo Nunzio apostolico a Madrid,-mons. Se-

rafino Cretoni arcivescovo di Damasco, presento alia Eegina reggente

di Spagna le lettere credenziali del suo uffizio. La ceremonia fu ese-

guita con grande solennita e splendore, essendosi il Nunzio recato alia

reggia con carrozza tirata da sei superbi cavalli, preceduta da quattro

battistrada, ed essendo ricevuto a corte dalla Eegina con tutti gii

onori. A S. M., circondata dai Ministri e da straordinario numero di

signore e grandi di Spagna, Monsignore rivolse, fra le altre, queste

parole. Maesta. Mandate dal supremo Gerarca, mio augusto Sovrano,
a rappresentarlo presso questa real corte, ho 1'alto onore di deporre

nelle mani di Yostra Maesta le lettere pontiflcie, che mi accreditano

in qualita di Nunzio apostolico presso il Ke Alfonso XIII e la Maesta

Yostra, la quale, mentre attende sollecita a educare 1'augusto suo

figlio al bene della Chiesa e della patria, co' rari suoi pregl di mente

e di cuore aggiunge nuovo lustro ad un trono gia per tanti titoli glo-

rioso; eccetera. E la Eegina in risposta: Signor Nunzio. Eicevo

con viva compiacenza le lettere di Sua Santita che vi accreditano in

qualita di Nunzio apostolico presso questa corte, e gradisco profon-
damente le benevole espressioni per le mie cure e sollecitudini, affinche

Serie XV, vol. VII, fuse. 1033. 1 23 giugno If- 93.
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il Be, mio figlio, sia degno di reggere un giorno i destini della sua

patria, che sta tanto a cuore al Sommo Pontefice Leone XIII. La re-

ligione cattolica, apostolica, romana, che il popolu spagnuolo professa,

costituisce, come ottimamente diceste, uno del maggiori interessi dello

Stato, e mi e grato assicurarvi che, penetrata di cid ed unitamente

al mio Governo, consacriamo le nostre piu ardenti cure alia sua con-

servazione ed al suo splendore. L'intero discorso pud leggersi nel-

1' Osservatore R. del 6 giugno.

2. II giorno 8 giugno i rappresentanti de' Maroniti, nazione catto-

lica del Libano, erano ricevuti dal S. Padre nella sala del trono, a

capo de' quali erano i quattro Arcivescovi maroniti e 1'Abate generale
de' monaci libanesi di S. Antonio. Dopo che il Papa s'ebbe intratte-

nuto alquanto con questi personaggi e dopo averli lodati per la co-

stanza della loro fede, ereditata da S. Marone e da' suoi 350 disce-

poli martirizzati nel secolo Y, furono fatti entrare nella sala tutti i

sacerdoti e i laici maroniti che accompagnarono in pellegrinaggio alia

citta santa i medesimi prelati. Mons. Hoyek, vicario del patriarca maro-

nita rnons. Hagg, che per la sua grave eta non pote venire a Eoma, lesse

al Papa un discorso e ringrazio in ispecial modo il Papa pel risorto col-

legio maronita in Roma. I Maroniti, diceva mons. Hoyek, vedono nella

augusta persona di Yostra Santita un amoroso padre che abbraccia

colla Sua paterna sollecitudine 1'Oriente e 1'Occidente, il vecchio ed

il nuovo mondo, ed un insigne e generoso benefattore, che degnossi

colmare la nazione maronita di speciali e straordinarii favori, fra i

quali tiene il,primo posto quello di richiamare a nuova vita 1'antico

collegio maronita di Eoma, il quale le fece, per lo passato, tanto

bene ed onore, ed e destinato a divenire coll'aiuto di Dio una sor-

gente feconda di apostoli e di dottori che riporteranno all'Oriente i

tesori di sana scienza e di soda virtu, dei quali va altero 1'Occidente,

e renderanno a questo qualche servigio col far conoscere piu chiara-

mente le varie vicende di quello ,
come fecero nei secoli andati, i

celebri Assemani e loro condiscepoli; e cosi questo istituto che sorge

sotto i benevoli auspicii di Y. S., sara non solo un inonumento pe-

renne della pontificia Sua munificenza, ma pure una splendida testi-

monianza della somma Sua sollecitudine pel risorgimento dell'Oriente

cristiano collo sviluppo dell'unita cattolica. Alia fine del discorso,

il S. P. ammise que' cattolici al bacio del piede e il vicario del Pa-

triarca ofl
?
ri 1'obolo di S. Pietro. Mons. Debs, arcivescovo di Beyruth,

die' anche al Papa un foglio con un discorso di ringraziamento, di

affetto e di filial devozione, sottoscritto dai suoi colleghi.

3. II 12 giugno vi fu in Yaticano il concistoro secreto, e il S. P. no-

mino cinque nuovi Cardinali di S. Chiesa, tutti dell'Ordine de' Preti,
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e sono :mons. Vittore Luciano Sulpizio Lecot, Arcivescovo di Bordeaux,

nato in Montscout-Lizerolles, diocesi di Soissons, 1'8 gennaio 1831
;

mons. Giuseppe Maria Granniello, dei Chierici Eegolari di S. Paolo,

Arcivescovo titolare di Cesarea del Ponto, Segretario della Sacra Con-

gregazione dei Yescovi e Eegolari, nato in Napoli 1'8 febbraio 1834;

mons. Giuseppe Cristiano Ernesto Bourret
} Yescovo di Eodez, nato in

Labro, diocesi di Yiviers, il 9 decembre 1827
;
mons. Lorenzo Schlauch,

Yescovo di Gran Yaradino, nato in Uj-Arad, diocesi di Csanad, il 27

marzo 1824; mons. Giuseppe Sarto, Yescovo di Mantova, nato in Eiese,

diocesi di Treviso, il 2 giugno 1835. Erano presenti in Eoma so-

lamente il card. Granniello e il card. Sarto. Quindi, stibito dopo il con-

cistoro partirono i corrieri pontificii straordinarii: il march. G. Caval-

letti per il card. Lecot, il conte F. Bezzi pel card. Bourret e il conte

Y. Canali pel card. Schlauch. I tre corrieri sono guardie nobili ponti-

ficie che, coll'annunzio dell'elevazione alia porpora romana, apportano

ai tre eminentissimi personaggi anche la prima insegna della dignita,

il zucchetto rosso. Gli ablegati pontificii, apportatori della berretta

cardinalizia ai medesimi Cardinali sono : mons. Gennaro Granito di

Belmonte per il card, di Bordeaux, mons. Giacomo Eadini TedescM

pel card. Eodez e mons. Eaffaele Merry del Yal pel card, di Gran Ya-

radino. Le berrette saranno poi imposte solennemente agli eletti cardi-

nali dai capi dello Stato a cui essi appartengono, quando parra loro piu

opportune, secondo il consueto. Pe'nuovi Cardinali, presenti in Eoma,
la cerimonia dell' imposizione della berretta fu fatta dal Papa nel

pomeriggio del giorno 14. II giorno 15 poi vi fu concistoro pubblico,

in cui venne consegnato il cappello cardinalizio non solo ai nuovi

Cardinali presenti, cioe agli eminentissimi Granniello e Sarto, ma an-

cora ad alcuni altri, creati nel concistoro del 16 gennaio, cioe agli emi-

nentissimi Di Pietro, Sanz y Fores, Meignan, Thomas, Galimberti e

Vaszary. I titoli delle chiese presbiteriali assegnate ai nuovi Cardi-

nali sono i seguenti : all' Emo Di Pietro il titolo presbiterale dei

SS. Bonifacio ed Alessio, quello di S. Eusebio all' Emo Sanz y Fores,

quello della SS. Trinita di Monte Pincio all' Emo Meignan; quello
di S. Maria Nuova e S. Francesca all' Emo Thomas; quello dei SS.

Nereo ed Achilleo all' Emo Galimberti; quello dei SS. Silvestro e

Martino ai Monti all' Emo Vaszary; quello dei SS. Quirico e Giulitta

all' Emo Granniello; e quello di S. Bernardo alle Terme all' Emo
Sarto.

Quanto alle visite, dette di color
e,,

solite a farsi ai novelli Prin-

cipi della Chiesa, il corrispondente romano del Cittadino nel n. del

15 osserva che 1'affluire del patriziato romano in quelle visite e di-

minuito. Le cause di cio devono ascriversi, oltre alle mutate condi-
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zioni politic-he della citta, anclie ad un'altra die quel corrispondente
cosi esprime, e a noi bastera riferirla come cosa di latto. Una volta,

cioe prima del 20 settembre 1870, questi ricevimenti avevano luogo
di sera e con grande solennita. Allora non vi mancava nessuno. Si-

gnori e dame vi accorrevano tutti; le dame in elegantissimi abbi-

gliamenti da societa; gli uomini in uniforme (chi aveva la fortuna

di averne una) gli altri in abito nero e tutti costellati degli ordini

cavallereschi di cui erano insigniti. Dopo il 70, i ricevimenti di sera

scomparvero e rimasero i ricevimenti di giorno. Le signore cessarono

di recarvisi, ma seguitavano ad andarvi gli uomini, i quali, per una

volta, facevano il sacrificio d' infilare il frak nelle ore antimeridiane.

Ora pero non vi si recano piii neppure gli uomini, e in tutte le mie
visite non sono molti i membri dell' aristocrazia che mi e avvenuto

d' incontrare. Fra quelli clie vi ho incontrato, noto il Principe Mas-

simo, il quale, anche questa volta ha fatto le sue visite in carrozza

di gala e in divisa di Direttore generale della corte. Cosi il men-
tovato corrispondente.

4. Non sara inutile descrivere una volta la bella cerinionia della

presentazione della rosa d'oro. Ce ne porge occasione la recentissima

fatta a S. M. la Regina del Belgio, Maria Enriehetta, il giorno 9 giu-

gno. La consegna solenne si fece nella sala di inarmo del palazzo reale,

che e destinata a ricevere il corpo diplomatico ne' giorni di gran gala.

Ella era quel giorno convertita in cappella, come suol farsi ne' grandi
avvenimenti per la famiglia reale, quali sono un battesimo, un ma-

trimonio e simili. Ma non mai, come quel giorno, dicono i giornali

di Bruxelles
,
I'ornamento di detta sala riusci d'un effetto artistico

tanto singolare. L'altare erettovi era circondato a profusione di verdi

arbusti e fiori. Tutta la famiglia reale era presente : il Re, la Regina,
la principessa Clementina, le LL. AA. il conte e la contessa di Fiandra,
le principesse Enrichetta e Giuseppina, il principe Alberto, che accoin-

pagnati dai personaggi della corte erano a destra dell'altare. A si-

nistra si trovavano i posti riservati all'Emo cardinale Goossens, ar-

civescovo di Malines e a S. E. il Nunzio apostolico. Alle 9 in punto
tre carrozze di gala giunsero alia nunziatura, precedute da due bat-

tistrada. Nella prima, tirata da sei cavalli, montarono S. E. mons. Nava
di Bontife, nanzio della Santa Sede e il conte Ignazio van der Straten,
aiutante di campo del Re; nella seconda mons. Celli, uditore, e

mons. Nicotra, segretario della nunziatura. Questi pose al suo fianco

la rosa d'oro ancora racchiusa nell'astuccio. Finalmente montarono

nella terza vettura il cappellano eel il maestro delle cerimonie. Gii

invitati, in piccolo numero, riempivano la cappella. Fra essi nota-

vansi tutti i Ministri con le loro signore, i Yicari generali, le signore
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della corte, gli ufficiali del Re e del principi, i president! del Senato

e della Camera con le proprie consorti, ed altri. Appena giunto,

S. E. il Nunzio celebro la santa messa, assist!to da mons. Cell! e da

mons. Simon, cappellano di corte. Al termine di essa, e precisamente

fra Vita Missa est e 1'ultima benedizione, mons. Nicotra si avanzo

verso la Regina, e ottenutone da questa il pennesso, diede lettura del

breve che nominava il Nunzio delegate del Papa, e di un altro breve,

diretto alia Regina, per annunziarle il dono della rosa d'oro. Dopo
tale lettura la rosa fu immantinente cavata dall'astuccio e deposta a

pie dell'altare. Allora la Regina si avanzo ed inginocchiatasi sul primo

gradino dell'altare, il Nunzio le prese la mano e le fece toccare la

rosa; quindi la Regina bacio il fiore e la mano di Sua Eccellenza.

Quest! diede la benedizione e annunzio 1'indulgenza plenaria accor-

data dal Papa a coloro che assistevano alia cerimonia. Quindi la Re-

gina si ritiro con tutta la famiglia reale ed il cappellano chiuse la rosa

nel tabernacolo, ove allora fu riposta. Dopo la funzione le LL. MM.
ricevettero in udienza speciale i personaggi della nunziatura e mani-

festarono ai medesimi la loro gratitudine al S. Padre per il suo pre-

zioso regalo. In prova di cio il Re confer! a mons. Nava il gran cor-

done del suo ordine; a mons. Celli, uditore, il cordone di commen-

datore; a mons. Mcotra, segretario, la croce d'ufficiale, e al cappel-

lano, quella di cavaliere dell'Ordine di Leopoldo.

5. I due egregi corrispondenti romani del Oittadino di Geneva e

dell' Unitd Cattolica di Firenze mandano ai loro giornali una descri-

zione della chiesa innalzata teste in Roma a S. Yincenzo de' Paoli.

Quest' apostolo della carita non aveva finora una chiesa pubblica in

Roma. Alle falde dell'Aventino, sulla strada che dalla Bocca della

verita si dirige, lungo la riva sinistra del Tevere, verso la porta di

S. Paolo, le Suore della Carita di S. Yincenzo de' Paoli hanno la

loro casa generalizia. Un giardino delizioso per situazione e ricco di

alberi e di fiori, si stende sul primo pendio del colle aristocratico

dell'antica Roma. A fianco alia casa, a' piedi del giardino, sorge adesso

Ja chiesa, disegnata e diretta dal chiarissimo architetto cav. Andrea

Busiri. Essa e sullo stile delle nostre antiche .basiliche tanto nel-

1'esterno che nell' interne. Sorge ad un'altezza di forse tre metri dalla

strada, ed una doppia rarnpa conduce alia porta. Al disopra di que-

sta, vedesi in mosaico 1'agnello in mezzo a due colombe, e sopra di

csse il monogramma di Cristo, come i dipinti delle catacombe. ISel

centre della facciata leggesi la lapide seguente composta da Sua Emi-
nenza il Cardinale Parocchi: Aedem A. MDCCCXCIII Ab Epi-

scopatu Leonis XIII P. M. Quinquagesimo Ad Jionorem Sancii

Yincentii a Paulo Primam in Urbe Sodalitas sororum a charitate
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fecit. L' interne ricorda la basilica di S. Agnese fuori le mura

colla doppia navata a due ordini. Dodici colonne di granito sosten-

gono 1'ordine superiore ed altre dodici, staccandosi da questo, sosten-

gono la volta, dipinta a fondo azzurro e stelle d'oro. Elegantissima e

la balaustra dell'ordine superiore a colonne sottili, anch'esse di gra-

nito. L' altare maggiore e di marmo bianco. Due altri altari sorgono

al principio di ciascuna delle navate laterali; uno destinato al Sacro

Cuore di Gesu, 1'altro all'Immacolata. Le tre lunghe finestre, che illu-

minano il presbitero, sono adorne di cristalli a colori, rappresentanti

S. Yincenzo de' Paoli ed altri Santi. L' intera chiesa misura 28 metri

di lunghezza e 13 di larghezza . Cosi quel corrispondente romano.

6. Appunti storici. 1 II nuovo presidents dell'Accademia di San

Tommaso. In luogo del defunto card. Zigliara e stato nominato dal

Papa all'uffizio di presidente dell'accademia di S. Tommaso d'Aquino
1' eminentissimo card. Mazzella. 2 In suffragio del defunto card.

Zigliara. II giorno 10, fuvvi in S. Ignazio un gran funerale pel de-

funto card. Zigliara per cura dell'accademia storica, giuridica e della

S. Congregazione degli studii. Intorno a ricco tumulo, come narra la

Voce della Verita, assistevano, oltre gli addetti all'accademia storico-

giuridica, all'accademia di S. Tommaso d'Aquino e alia S. Congrega-

zione degli studii, i varii presidi, prefetti e professori degli Istituti

pontificii, della Universita Grregoriana, di S. Apollinare, della Pro-

paganda, del Seminario Yaticano, dell' Istituto De Merode e dei varii

Licei, Teeniche e Ginnasii privati esistenti in Roma. Assistevano al-

tresi numerose rappresentanze degli alunni dei Seminarii e Collegi

nostrani ed esteri e degli Istituti suindicati, come pure gli scolastici

dei molti ordini religiosi frequentanti le dette scuole, oltre i Reli-

giosi Domenicani, Confratelli del defunto Porporato, coi loro Supe-

riori. La messa, pontiticata da mons. Sallua, Arcivescovo di Calcedone,

Commissario del S. U., venne accompagnata con musica dalla cappella

Gregoriana diretta dal P. De Angelis, che esegui a perfezione la messa

del defunto M. P. Di Pietro. Terminato il pontificale Sua Emza Rma
il Cardinal Oreglia di Santo Stefano compie le assoluzioni di rito. Dal

coro a cornu Epistolae assistevano gli Emi Persico e Yannutelli Yincen-

zo, e in posto distinto molti Prelati, tra cui mons. Tripepi, Segretario

della Commissione pontificia per gli studii storici, mons. Pericoli, Reg-

gente della cancelleria apostolica, ed altri. Sulla porta del tempio leg-

gevasi la seguente iscrizione: Thomae Zigliara Patri Cardinali ex

Ord. PP. PP. Sacri Consilii studiis regendis Praefecto Divinae

Inferiae Persolvuntur > . 3 Niuna libertd pe'cattolici. Un altro obola

a questa nota tesi. La Romanina voleva il giorno 8 commemorare con

una conferenza, in casa propria e privatamente, Panniversario della
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morte d'un operaio, ucciso dalla setta, il genovese Giacovich. Ora, il

questore proibi arbitrariamente la conferenza; dando per ragione che

dell'uccisione del Giacovich fu colpevole la setta non il Gfoverno.

7. Nel concistoro del 12, fatta dal card. Serafino Vanimtellil'ozione

alia vacante Sede suburbicaria di Frascati, il Santo Padre si e de-

.gnato provvedere quanto appresso : Chiesa Cattedrale suburbicaria

di Frascati, per 1' Emo e Emo sig. Card. Serafino Yannutelli, traslato

della Chiesa Metropolitan di Bologna, dimesso il titolo di S. Giro-

lamo degii Schiavoni. Chiesa titolare Ardvescovile di Damiata, per

Mons. Andrea Aiuti, Nunzio Apostolico di Baviera, traslato dalla

Chiesa di Acrida. Chiesa titolare Ardvescovile di Antiochia di Pi-

Mia, per Mons. Enrico d'e Eossi, promosso dalla Sede di Caserta. -

Chiesa Metropolitans di Ferrara} per Mons. Egidio Mauri, dell'Ordine

dei Predicatori, promosso dalle Sedi unite di Osimo e Cingoli.
-

Chiesa titolare Ardvescovile di Filippopoli, per Mons. Macario Sorini,

promosso dalle Sedi Unite di Fabriano e Matelica. - - Chiesa Catte-

drale di Montalcino, per Mons. Amilcare Tonietti, traslato dalla Sede

di Massa e Carrara. Chiesa Cattedrale di lesi, per Mons. Aurelio Zon-

ghi, traslato dalla Sede di S. Severino. Chiesa Cattedrale di Segni,

per Mons. Costantino Costa, della Congregazione dei Passionisti, tra-

slato della Chiesa titolare Yescovile di Antipatride. Chiesa Catte-

drale di Lucera, per Mons. Giuseppe Consenti, della Congregazione
del SS. Eedentore, traslato dalla Sede di Nusco. Chiesa Cattedrale

di Casertaj per Mons. Gennaro Cosenza, traslato dalla Chiesa titolare

di Dioclea. Chiesa Cattedrale di Pozzuoli, per Mons. Michele Zezza

di Zapponeta, traslato dalla Chiesa titolare Yescovile di Calidonia. -

Chiesa Cattedrale di Nusco, per Mons. Emilio Todisco-Grande, traslato

dalla Chiesa titolare Yescovile di Arcadiopoli. Chiese Cattedrali

unite di Terradna, Piperno e Sezze, pel E. D. Paolo Emilio Berga-
maschi, di Pontecorvo, in Eoma Canonico di S. Maria di Monte Santo,
Minutante della S. Congregazione di Propaganda Fide, Dottore in fi-

losofia, sagra teologia, ed in ambe le leggi.
- - Chiesa Cattedrale di

San Severino, pel E. D. Giosue Bicchi, diocesano di Citta di Castello,

Canonico Teologo della Cattedrale, Esaminatore pro-Sinodale e pro-
Yicario generale. Chiesa Cattedrale di Foggia, pel E. P. Carlo Mola,
di Napoli, prete della Congregazione napoletana dell' Oratorio di S. Fi-

lippo Neri. - - Chiesa Cattedrale di Anglona e Tursi, pel E. D. Sera-

fino Angelini, diocesano dei Marsi, Arciprete Curato di Carsoli, Esa-

minatore pro-Sinodale, Convisitatore e Eettore del Seminario di Pe-
scina dei. Marsi. - - Chiese Cattedrali unite di Isernia e Venafro, pel
E. D. Nicola Merola, di Ascoli Satriano, ivi Canonico Cantore della



104 GRONAGA

Cattedrale, Esaminatore Sinodale e pro-Vicario generale. Chiesa

Cattedrale di Parma, per Mons. Francesco Magani, di Pavia, dottore

in sagra teologia, Cameriere d'onore di Sua Santita, Socio delle Ac--

cademie di S. Tommaso di Pavia e di Parma, in Pavia Promotore

fiscale della Curia Yescovile, Esaminatore Sinodale, Deputato del Se-

minario e Prevosto parroco di S. Francesco. Chiesa Cattedrale di

Ales e Terralba, pel E, D. Palmerio Garau, arcidiocesano di Cagliari,

dottore in sagra teologia, Decano del Capitolo Metropolitan di Ca-

gliari. Chiesa Cattedrale di Ogliastra, pel K. D. Salvatore Depau T

della stessa diocesi, dottore in sagra teologia, Arciprete della Catte-

drale di Ogliastra e pro-Yicario generale.
- - Chiesa titolare Vescovile

di Canopo, pel K. D. Ferdinando Ceri, diocesano di Nusco, ivi Eet-

tore e Direttore degli studii nel Seminario, Canonico onorario della

Cattedrale dei Marsi, Esaminatore pro-Sinodale nelle diocesi di Nusco
,

clei Marsi, di Oppido e di Policastro, deputato Coadiutore con futura

successione di Mons. Giuseppe Maria Cione, Yescovo di Policastro.

Chiesa titolare Vescovile di Arabisso, pel E. D. Guglielmo Stagno
dei principi di Alcontres, di Messina, Canonico nella patria Metropo-

litana, deputato Ausiliare dell' Emo e Emo sig. Card. Giuseppe Gua-

rino, Arcivescovo di Messina.

Nel concistoro del 15 si prowide alle Chiese seguenti: Chiesa

Patriarcak di Venezia, per 1'Emo e Emo signor Card. Giuseppe Sarto
T

promosso dalla Sede di Mantova. Chiesa titolare Arcivescovile di Sin-

nada
} per Monsig. Pietro Eaffaele Gonzalez, promosso dalla Sede di

Ibarra, deputato Coadiutore con futura successione di Monsig. Giu-

seppe Ignazio Ordonez, Arcivescovo di Quito. Chiesa Metropolitans

di Lione,, per Mons. Pietro Ettore Coullie, promosso dalla Sede di

Orleans. Chiesa Metropolitana di Cartagine, per Monsig. Bartolomeo

Clemente Combes, promosso dalla Sede di Costantina in Algeria.
-

Chiesa Metropolitana di Rennes, per Mons. Giuseppe Guglielmo La-

boure, promosso dalla Sede du Mans. - - Chiesa titolare Arcivesco-

vile di Anazarbo, per Monsig. Gioacchino Larrain Gandarillas, pro-

niosso dalla Chiesa titolare Yescovile di Martiropoli. Chiesa Metro-

politana de Chambery, per Monsig. Francesco Hautin, promosso dalla

Sede di Evreux. - - Chiesa Cattedrale di Neosolio in Ungheria, per

Monsig. Carlo Eimely, di Strigonia, dottore in sagra teologia, Prelato

Domestico di Sua Santita, Abbate del SS. Salvatore di Leker, Can-

tore e Canonico della Collegiata Posoniense di S. Martino. Chiesa

Cattedrale di Osma, per Monsig. Yittoriano Guisasola y Menenclez, di

Oviedo, Protonotario Apostolico ad instar participantium} dottore in

S. Canoni, in Compostella Canonico Cantore della Metropolitana ed

Esaminatore Sinodale. Chiesa Cattedrale di Chihuahua nel Messico,
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recentemente eretta da Sua Santita, pel R. D. .Giuseppe di Gesil Ortiz,

Arcidiocesano di Mechoacan, ivi Canonico della Metropolitana e Yi-

cario Generale. - - Ckiesa titolare Vescovile di loppe, pel R. D. Giu-

seppe Francesco Yan der Stappen, Arcidiocesano di Malines, ivi Ca-

nonico della Metropolitana, deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo signor

Card. Pietro Lamberto Goossens, Arcivescovo di Malines. - - Ckiesa

titolare Vescovile di Arsinoe, pel R. D. Giovanni Boneo, di Buenos-

Ayres, dottore in sacra teologia, in patria Canonico della Metropoli-

tana e Yicario generale, deputato Ausiliare di Mons. Leone Federico

Aneyros, Arcivescovo di Buenos-Ayres. Chiesa titolare Vescovile di

Tiberiopoli, pel R. D. Antonio Espinoza, di Buenos-Ayres, dottore in

sacra teologia, in patria Canonico della Metropolitana, altro deputato

Ausiliare di Mons. Leone Federico Aneyros, Arcivescovo di Buenos-

Ayres. - - Chiesa titolare Vescovile di Antedone, pel R. D. Gugliehiio

Giovanni Carter, di La Serena, dottore in filosofia, sacra teologia e

leggi, Missionario Apostolico, Socio dell'Accademia teologica dell'Uni-

versita del Chili, e Canonico della Metropolitana di S. Giacomo del

Chili. Monastero della B. V. M. di Maris-Stella e Priorato della

B. V. M. di Augia Maggiore, pel R. P. Lorenzo, al secolo Antonio

Yocher, diocesano di Bressanone, sacerdote professo delTOrdine Ci-

sterciense nello stesso Monastero.

Ha quindi Sua Santita notificata la elezione delle seguenti Chiese

fatta per Breve : Chiesa di Dubuque, negli Stati- Uniti di America, re-

centemente elevata a Metropolitana da Sua Santita, per Mons. Giovanni

Hennessy, Yescovo della stessa sede. Chiesa titolare Arcivescovile

di Ossirinco, per Mons. Giovanni Giuseppe Kain, promosso della Sede

di Wheeling, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Pietro

Riccardo Kenrick, Arcivescovo di S. Luigi nel Missouri. - - Chiesa

titolare Arcivescovile di Leontopoli, per Mons. Domenico Clemente Soule,

gia Yescovo di St-Denis, deputato Amministratore Apostolico della

diocesi di Guadalupa. - - Chiesa Metropolitana di Colombo, per Mon-

signor Andrea Teofilo Melizan, degli Oblati di Maria Immacolata, pro^

mosso della Sede di laffa. Chiesa titolare Arcivescovile di Sebaste,

per Mons. Placido Lodovico Chapelle, promosso dalla Chiesa di Ara-

bisso, Coadiutore con futura successione di Mons. Giovanni Battista

Salpointe, Arcivescovo di Santafe negli Stati-Uniti d'America. Chiesa

titolare Arcivescovile di Sardi, per Mons. Giulio Tondi, promosso dalla

Chiesa di Samo, Delegato Apostolico in San Domingo. Chiesa Cat-

tedrale di S. Giuseppe nel Missouri, per Mons. Maurizio Burke, tra-

slato dalla sede di Cheyeune. Chiesa Cattedrale di Les Caies, in

Haiti, pel R. D. Giovanni Maria Alessandro Morice, diocesano di

Yannes, Canonico onorario della Metropolitana di Porto Principe, ed
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Amministratore delle diocesi di Porto Principe Gonayves e Les Caies.

- Chiesa titolare Vescovile di Laranda, pel E. D. Patrizio Delany,
del clero di Ballarat, deputato Coadiutore con futura successione di

Mons. Daniele Murphy, Arcivescovo di Hobart nell'Australia. Chiesa

titolare Vescovile di Doliche, per Mons. Alberto Bitter, Yicario Apo-
stolico di Svezia. Chiesa titolare Vescovile di Mauricastro, pel R.

P. Waltero Staal, della Compagnia di Gesu, arcidiocesano di Utrecht,

deputato Yicario Apostolico di Batavia. - - Chiesa titolare Areivesco-

vile di Amizone, pel R. P. Ignazio Ibaner, dei Predicatori, deputato

Yicario Apostolico di Amoi in Cina. Chiesa titolare Vescovile di

Limira, pel R. D. Alessandro Cardot, del seminario delle Missioni

estere di Parigi, deputato Coadiutore con futura successione di Mon-

signor Paolo Ambrogio Bigandet, Yescovo titolare di Ramata, Yicario

Apostolico della Birmania Meridionale. Chiesa titolare Vescovile di

Tripoli, pel R. D. Luigi Lasagna, dei Salesiani, diocesano di Casale,.

Superiore dei Missionarii della sua Congregazione nel Brasile.

II.

COSE ITALIANS

1. Primo processo delle frodi bancarie in Italia; condanna del comm. Cu

ciniello. 2. Un banchetto rivoluzionario contro 1'Austria. 3. Perdita

del protettorato italiano in Abissinia. 4. Festa dello Statute e com

memorazione garibaldesca. 5. I fatti di San Sepolcro, violazione di

liberta. 6. Vittoria de' cattolici a Torino.

1. II 12 giugno venne dal tribunale di Roma pronunziata la con-

danna contro il comm. Yincenzo Cuciniello, direttore del banco di

Napoli (sede di Roma) e contro Yincenzo d'Alessandro, primo cassiere.

Parlammo gia del fatto che diede motivo all'arresto di quest! due uo-

mini. Due erano le accuse lanciate contro 1'uno e 1'altro. La prima che

costoro, in uno o in diversi tempi, sino al 10 gennaio del 1893, aves-

sero volontariamente tolta dal banco di Napoli nella sua sede di Roma
la somma di due milioni quattrocento cinquanta mila lire. La seconda

che i medesimi avessero, in uno o in diversi tempi, scritto il falso

ne' registri del tesoro dello stesso banco, facendo credere all'esistenza

della detta romma, quando gia era sottratta. I giurati, dopo uditi gli'

avvocati dell'una parte e dell'altra, aifermarono la verita di ambe-

due le accuse per il Cuciniello e solo della seconda pel d'Alessandro,
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II tribunale quindi, posta la verita del fatto, condanno il Cuciniello

a died anni di carcere e alia multa di cinque mila lire, e il d'Ales-

sandro a sei anni ed otto mesi di carcere, ambedue poi alle spese del

processo e alia privazione degii ufficii pubblici. Cos! la giustizia

lia avuto il suo corso, e tutti i buoni debbo.no rallegrarsi. Yolesse il

cielo che a tutti i violatori del settimo precetto del decalogo, grandi

e piccoli ,
sia che si rubino i milioni ed i regni , sia che i posses-

sor! abbiano un nome od un altro, si facesse sentire inesorabilmente

la spada della giustizia e senza eccezione ! Disse bene il P. M. cav.

Tanaglia ai giurati pel processo del Cuciniello che, ove fossero com-

mossi dagli avvocati della difesa se accennassero ai capelli bianchi

dell' imputato e ai figli piangenti, si ricordassero pure della giustizia

e di quanti sentono le conseguenze dei milioni rapiti. II male fu,

come venne osservato dalla Voce della Verita e approvato dalla stessa

Tribuna, che non mancarono tra i testimonii personaggi insigniti

anche di pubbliche cariche ragguardevoli, che gli hanno stretto la

mano, dandogli un pubblico attestato di stima, mentre non avea di-

ritto che alia compassione. II Parlamento e giunto a scrivere: E ve-

ramente disgrazia grave per Yincenzo Cuciniello la mancanza di Silvio

Spaventa. L'antico glorioso ergastolano di Santo Stefano, oggi grave-

mente infermo, avrebbe portato a discarico il peso d'una grande pa-

rola. A discarico di che cosa? Ma dov'e andato clunque il senso della

misura e della moralita? Ma e cio che volete insegnare al popolo?
Abbiamo sentito noi nell'aula un'esclamazione partita da uno scoppio

di buon senso, di un popolano : Come? Ha rubato due milioni e

.mezzo, e gli vanno tutti a stringere la mano? E quanto aveva da

rubare per non stirnarlo piu? II Cuciniello, nelle ultime parole che

pronunzio si atteggio a vittima : In questo ultimo fatto che mi col-

pisce, sento che sono una vittima. Non sono colpevole di sottrazioni;

avro potuto commettere delle arditezze, ma senza nessuna volonta

criminosa, come avevo fatto altre volte. Ma questa volta non gli riusci.

A chi egli abbia dato que' denari non si sa, ed egli ricisamente ri-

fiuto di nominare chicchessia, poiche forse non erano altre le persone,
nel cui seno il Cuciniello versava tanti tesori, se non quelle accen-

nate dal Capocelli, avvocato della parte civile, il quale assommo il

tutto in questa sentenza : Chi non intende che il libertinaggio do-

veva trarlo al delitto? II che risponde al detto de' libri santi : Fovea

profunda os alienae (Prov. 22, 14).

2. Le recenti elezioni municipali a Trieste portarono al Consiglio
comunale di quella citta una maggioranza di persone ostili al Go-

verno austriaco, delle quali alcuni, cosi detti, irredmtisti, alcuni ra-

dicali sloveni
) cioe le due parti rivoluzionarie della citta. Or 1'Italia
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legale, sorta dalla rivoluzione e tenuta in piedi dalla stessa e che

come ha annesso per la rivoluzione i regni della penisola, cosi vor-

rebbe annettere anche Trento e Trieste, 1'Italia legale, diciamo, ha

considerate quelle elezioni come una vittoria per lei e n' ha menato

festa. E cio manifestamente fu come una guerra intimata all'Austria,

come appare ancora dai discorsi recitati. La celebrazione di quella

festa fu alia stazione di Eoma. Fin dalle otto e mezzo, narra un

giornale officioso, la Tribuna, il gran salone del buffet della stazione

(in cui era stata disposta una gran tavola d'onore a cui facevano capo,

perpendicolarmente, tre altre lunghe tavole) brulicava di deputati,

consiglieri comunali, ex-garibaldini, pubblicisti, notabilita cittadine,

eccetera. Nel fondo della sala, sopra una colonna, si ergeva il busto

del Ee in bronzo, a sinistra vi era lo stemma di Trieste tra bandiere

rosse del municipio triestino, a destra tra bandiere gialle e celesti

spiccava lo stemma di Trento. Alle ore nove i convitati, in numero
di oltre 180, si sono assisi alle tavole. In quella di onore avevano

preso posto Ton. Menotti Graribaldi in mezzo, e successivamente a

destra ed a sinistra, Ton. Bonghi, presidente della Dante Alighieri,

1'avv. Luciani, del Comitato promotore del banchetto, 1'on. Barzilai,

1'assessore Eoseo, il colonnello Grattorno, eccetera. Avevano aderito

al banchetto i deputati d'ogni gradazione politica... In tutto sessanta

deputati, dei quali quarantadiie erano present! . Avevano pure aderito

i senatori Francesco Cucchi ed Alfieri di Sostegno, gli ex-deputati

Ettore Ferrari, Colocci, Santini, Ernesto Nathan e 1'ex-deputato Bon-

fadini. > I discorsi fatti in qtiel convito furono quelli di rivoluzionarii.

II Cavallotti p. es. imagine un dialogo tra F Imperatore d'Austria e

Trieste nel quale il primo rivendica il suo diritto di legittimo pos-

sessore e la seconda (a detta del deputato poeta) vuol ribellarsi. II

Menotti Garibaldi fini col dire : Credo chiusa 1'era de' discorsi.

Verra il giorno dell'azione e allora... vi aspetto, Italiani, all'opera.

La sfida di guerra all'Austria, come ognuno vede, e aperta. Ma a noi

basta narrare il fatto.

3. Nella tornata del 17 giugno, venne fuori alia Camera la que-
stione del protettorato italiano sull'Abissinia. Si tratta, per istringer

molto in breve, che il Ee dello Scioa e Imperator di Abissinia, Me-

nelik, non vuol saperne di tal protezione. II trattato fatto ad Uccialli,

ai tempi del Crispi, reca nell'articolo 17 che 1'Abissinia dovesse ser-

virsi dell' Italia ne' suoi rapporti cogli altri Stati d'Europa. Questo

nel trattato scritto in italiano
;
laddove in quello, scritto in amarico,

si diceva che 1'Abissinia potesse servirsi dell' Italia in quelle faccende.

Manifestamente v'era intervenuto un errore tra i due contraenti; con

inganno o no, non sapremmo dire. II fatto e che i nostri legislator!
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e i giornali officiosi colle loro risposte ora suppongono che 1' Italia

non ha avuto mai un vero protettorato sull'Etiopia, ora invece sup-

pongono la verita di esso. In fatti la Tribuna scrive : II protetto-

rato italiano sull'Abissinia non e mai esistito, ne in diritto, ne in

fatto. A noi, dopo esammato il tutto, pare eke non possa dubitarsi

dell'esistenza del protettorato, sia esso stato estorto con inganno o no.

Cio detto per la conoscenza della questione, rechiamo la lettera, spe-

dita dal Menelik ai Governi di Francia, Russia, Inghilterra, Austria

e Ungheria e Spagna, lettera con la quale egli ricusa ogni protezione

italiana ! Eccone il tenore: Leone, vincitore della tribu di Giuda,

Menelik II, eletto del Signore, Re dei Re di Etiopia. Mi preme di

informarvi colla presente, che scrivo oggi stesso al re Umberto, per

dichiarargli che il trattato conclnso ad Uccialli il 25 miazzia del-

1'anno 1881 e completato il 22 moskorom 1882 scade il 24 miazzia

1886. * Sotto lustre di amicizia, erasi cercato con quello stratagemma
d' impossessarsi del mio paese. Avendomi Dio affidato la corona e il

potere, voglio custodire intatto il retaggio dei miei padri, e percio

distruggo interamente quel trattato. Non intendo con cio di recare

alctin pregiudizio alia nostra amicizia coll' Italia
;
ma il mio impero e

abbastanza forte per mantenersi indipendente senza bisogno di pro-

curarsi alcun protettorato. Yi annnnzio quindi la mia decisione di

non rinnovare in alcun modo il trattato. Spero che accoglierete con

favore il mio messaggio, e prego Dio di proteggere il vostro paese e

la vo'stra persona. II Ministro Brin, rispondendo ad una dimanda fat-

tagli su tale imbroglio, disse che fin dal 1892 si cominciarono trat-

tative col Menelik mediante il sig. Traversi per trovare una solu-

zione alia cosa e che le trattative continuano ancora, e aggiunse
altresi che le potenze europee rispettano in cio i diritti dell'Italia; poi-

che (continuo a dire il Brin) 1' Inghilterra ha risposto che conside-

rava il trattato in vigore; la Germania lo stesso e di piu. ha dato or-

dine al suo console di Aden di non ricevere piu lettere di Menelik;

TAustria-Ungheria non ha ancora ricevuto la lettera di Menelik, ma
si regolera nello stesso modo; la Russia non 1'ha ricevuta; la Francia

I
1

ha ricevuta, ma ha dichiarato che non rispondera.

Ci si permetta un'osservazione. La Tribima, quasi applaudendo al

Menelik pel riiruto alia protezione italiana, da un eccellente ragione:

Re protetto, e Re prigione, dice ella. Ed e verissimo. Or, se e cosi,

perehe i liberali non vogliono sentirsi dire che il Papa, protetto dalla

loro legge delle guarentige, e prigioniero?

4. II giorno 4 di giugno fu celebrata la festa dello Statute e fatta

1 Le date degli anni sono secondo il compute abissino.
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la commemorazione del mitologico Garibaldi. La rivista militare fatta

dal Ke al Macao, qualche banchetto, qualche discorso, il suono del

concerto e alcune bandiere compendiarono tutta la solennita. Quel
che merita d'essere in peculiar modo ricordata e la comrnemorazio-

ne del solito Garibaldi. Alle ore 5 pomeridiane comincio la sfilata

delle varie societa anticlericali, che da piazza del popolo mossero per
via Ripetta al Campidoglio. Noi stessi fummo spettatori della vergo-

gnosa processione. Tale a noi parve per varii motivi. Erano un 52

bandiere, tra le quali una nera, forse quella di satana, e quella della

massoneria, e attorno a ciascheduna raggruppate poche persone dai

volti sparuti, che forse per paga facevano quel mestiere. Amenissimi

erano i commenti del popolino che ci ferivano 1'orecchio : Nena,
che d'e? E la festa delta Stranuto (e qui si starnutava) Embe,
non metti la bandiera? E che voi? Mi fijo s'e pulito... Ah, vor-

rei esse Cristo per un'oraf E cosi di questo tenore piacevoleggiavano
le ciane del nostro vicinato; ed e una prova storica di quanto poco
abbia fatto presa la rivoluzione nelle menti del popolo. Cid posto, e

assolutamente ridicolo il discorso rettorico fatto dall' Imbriani sulla

piazza del Campidoglio, quasi avesse dinanzi a se i Cimbri e i Teu-

toni disfatti e aggiogati. Ricordo Caio Mario, Marco Tullio, Attilio

Eegolo, Curio Dentato, Yarrone, Canne, Giugurta, Duilio, Sedan, Lissa,

Mazzini, e quali altri sono nomi altisonant! nei repertorii degli uma-

nisti. E la solita rettoricaccia di cattivo gusto che oramai si dovrebbe

smettere in un mondo pratico, come il nostro. Tra le grida s'udirono

anche qaelle di Viva Trieste! Viva la Repubblica f Anzi il deputato Giuf-

frida inneggio apertamente alia repubblica ed al socialismo. Chi ab-

bisognasse di tali discorsi, quali document! de' tempi, li potra trovare

nell' Osservatore E. del 6 giugno.

5. Mentre nella capitale del Cristianesimo si permette liberarnente

che le bandiere della rivoluzione e di satana si spieghino processio-

nalmente per le vie, si vieta ai cattolici la processione del Corpus

Domini. E una liberta che ha due pesi e due misure. La cosa e ovvia

e non sarebbe da narrarsi, se non fossero intervenute circostanze

straordinarie a San Sepolcro in quel di Arezzo. Un corrispondente di

S. Sepolcro cosi ne scrive all' Osservatore E. La popolazione catto-

lica e rurale, che dopo tanti tridui di preghiere vide scongiurato il

pericolo d' imminente carestia, perche ottenne la tanto desiderata

pioggia; senti fortemente il bisogno di renderne pubbliche grazie al

Signore. Manifesto il proprio desiderio con istanze in carta bollata,

coperta di centinaia e centinaia di firme, chiedendo alle autorita in-

feriori, secondarie e superior! del beato Tegno d'ltalia, di non vietare

in quest'anno, la processione del Corpus Domini, e di appagare cosj
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il pio desiderio di questa pacifica popolazione, che suda da mane a

sera, non tanto per guadagnare il pane per se, quanto per raggra-

nellare danaro da sborsare allo Stato, creatore e mantenitore di questo

esercito di civili autorita e d'impiegati. Ma quale ne fu il risultato?

Dopo aver dato assicuranti promesse, la stessa autorita di pubblica

sicurezza, un bel giorno, avverte quella ecclesiastica che la proces-

sione era, per ragioni (sic) d'ordine pubblico, del tutto proibita ! La

cittadinanza, maravigliata di vedersi negate quello che prima erale

stato promesso, si rinnisce pacificamente in massa sulla piazza della

Pretura e della Delegazione, e manda una commissione al Delegate

per pregarlo che si mantenesse la promessa e si revocasse il gia dato

divieto. II Delegate rinnovo le prime promesse e dopo aver assicurato

la commissione di telegrafare in proposito anche all'autorita provin-

ciale, soggiunse: Yenite in buon numero giovedi e la processione

si fara. Ma, dopo tante promesse e rinnovate assicurazioni, il se-

guente giorno un capitano ed un ispettore di polizia vennero da Arezzo

e, uniti alle locali autorita, si presentarono complimentosi e cortesi

ai superiori del Clero e ad altri sacerdoti (come se i preti fossero stati

i promotori), esortandoli a volere adoperarsi a far rientrare in calma

la popolazione ;
assicurando che essi avrebbero fatto tutelare 1'ordine

da numerose truppe, mandate in questa citta il di del Carpus Domini.

II lettore credera forse che i poveri militari fossero mandati qui per
rendere piu maestosa la processione e perche non avvenisse qualche

profanazione? Tutt'altro ! Furono mandati ad impedirla, a chiudere le

porte del tempio colle baionette, ad impedir 1' esercizio di un diritto

ai liberi cittadini ! . . .

6. Da Torino parti la scintilla della rivoluzione politica e religiosa

in Italia e da Torino par che debba partire la ripristinazione dello

sbandito Cristianesimo nella vita privata e pubblica. La vittoria dei

cattolici nelle elezioni amministrative ne sono una prova. Sei catto-

lici dei 12 proposti entrano in Consiglio con una splendida votazione

fattasi il giorno 11 di giugno. Abbiamo lavorato, scrive VItalia reale,

tutti concordi, non per un successo del momento, ma per ridare alia

coscienza pubblica il sentimento della propria forza, ed agli onesti la

coscienza del proprio dovere. II premio migliore che ognuno di noi

ha raccolto sta nell' adempimento di questo dovere, e la vittoria e

tanto piu bella e cara perche fu combattuta in nome della religione
e della patria, indissolubilmente congiunte nel rispetto di tutto cio

che e onore della nostra citta, conforto delle nostre coscienze, pace
delle nostre fainiglie, sicurezza della pubblica e della privata fortuna.

Torino ha cominciato
;
altre citta ne imitarono 1'esempio. Nel pros-

simo quaderno narreremo anche la vittoria di Roma.
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III.

COSE STRANIERE

FRANCIA. (Nostra corrispondenza). 1. Francia ed Ingliilterra. 2. Suc-
cess! coloniali; il generate Dodds. 3. II bilancio e il debito pubblico.

4. I programmi elettorali. 5. Le elezioni municipal! in Parigi. 6. II

primo maggio.

1. Da per tutto la Francia trova 1'Inghilterra sulla propria strada,

quand'essa cerca di ampliare i suoi territorii coloniali. II 16 maggio
la Camera si occupo del Madagascar,, il cui possesso fu riconosciuto

formalmento alia Francia nel 1886 dall'Inghilterra e dalla Germania.

Ma adesso il Governo Howa non si cura affatto della supremazia fran-

cese, non vuole coniunicare colle altre Potenze per mezzo di lei, con-

cede terreni ed altre cose a stranieri senza darsi alcuna briga della

Francia, la quale e ridotta a fare platoniche proteste. II Governo so-

stenne i diritti della Francia, ma il sig. Develle ministro degli affari

esterni non fu oso di assicurare che 1 'exequatur di un Console (di

Germania) da lui concesso, fosse domandate dal Governo Howa. Po-

scia si seppe che il 12 aprile p. p. ima nave ingiese, il Wooler sbar-

cava 36 cannoni da campo, 2,500 fucili, munizioni ecc. a Yatoman-

dry, per quello stesso Governo. Giunsero a un tempo due ufficiali

inglesi per organizzare Fartiglieria Howa. II sig. May comprovo alia

Camera, che i missionarii protestanti operano a maniera di emissarii

del Governo ingiese, cui tengono mano, ed esercitano molta influenza.

Infatti i missionarii inglesi guadagnarono gia tre o quattrocentomila

Howas, compresovi la Corte ed i ministri dello Stato, alia confessione

protestante, mentre poi i missionarii, cattolici francesi, non hanno

convertito che 130, 000 indigeni. Codesti missionarii cattolici sono

Gesuiti perseguitati in Francia ed altresi nel Madagascar dagli agenti

francesi, poiche il loro Yescovo venue condannato dal tribunale conso-

lare a 10,000 franchi di multa per aver detto male de' Frammassoni.

II Madagascar fu dichiarato possedimento francese nel 1642; ma

poscia avvennero i quattro Articoli, la soppressione della Compagnia di

Gesu in grazia delle minacce de' Sovrani di Casa Borbone, la Rivo-

luzione colla soppressione delle Chiese, le varie pereecuzioni del Clero

e degl'Istituti religiosi fino ai famosi decreti contro le Congregazioni,

le leggi scolastiche, e le tasse eccezionali sulle Istituzioni religiose.
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Laonde non e a stupire, che 1'opera de' missionarii francesi sia stata

spesse volte arrestata ed annichilita dal 1642 in poi, e che abbia po-

tuto fare solamente pochi progress!. E la medesima storia della Spa-

gna e del Portogallo, i quali perdettero le loro ricche colonie dopo

che n'ebbero scacciato gii Ordini religiosi. Nel 1642, e poscia aneora,

la Francia sosteneva i Principi protestanti contro 1' Imperatore tedesco

de' Roman!
,
e si lascio assorbire di soverehio dalla politica continen-

tale, sicche non pote far prevalere la sua potenza nel Madagascar.

Qual ne fosse 1'esito, ben si vede
;
ad onta dei diritti sovrani della

Francia, i dominatori del Madagascar sono gl' Inglesi ed i loro pro-

tetti, cioe gli Howas, protestanti.

Addi 16 maggio il sig. Develle protesto anche contro le seguenti

parole di Gladstone : La Francia non ha titolo speciale per inter-

venire nell'Egitto ;
essa non ha che diritti eguali a quelli delle altre

Potenze. II Ministro degli affari esterni rammenta che nel 1882 1'In-

ghilterra si rivolse alia Francia allo scopo di un' azione concorde

nell'Egitto ;
la Francia non vi si .presto, e nondimeno con esso lei 1'In-

ghilterra tratto nel 1884 e 85 dello sgombro dell'Egitto. II sig. De-

velle annunzia novelli negoziati a tal uopo ; spera egli che 1'Inghil-

terra terra conto di quelli antecedenti, perche un contegno diverse

non sarebbe, come disse benissimo il sig. Gladstone, in armonia cogli

amichevoli rapporti che esistono fra i due paesi. Ottimamente! Ma

questi amichevoli rapporti non rattennero mai 1'Inghilterra dal far

prevalere i proprii interessi a discapito della Francia. Soltanto merce

il tacito appoggio della Germania pote la Francia prendersi Tunisi,

il Tonkino ed il Congo, perche 1'Inghilterra vi si opponeva. Al pre-

sente, 1'amicizia della Eussia e un pegno di gran pregio per la Francia,

poiche conferisce a rassodare la sua situazione rispetto all'Europa. Ma
la Russia cura i proprii interessi, e poco aiuto ci da per le colonie

di fronte all'Inghilterra. Ci farebbe d' uopo 1' amicizia e 1' aiuto del-

1'Austria. Ma i nostri partiti politic! hanno troppa sinipatia per gl'ir-

redentisti, pe' giovani-czechi, pel partito rivoluzionario dell'Ungheria,
talche la Francia non pud ispirare fiducia alia sua naturale alleata,

la quale, per una tradizione secolare, non fu che di rado sua alleata

di fatto.

2. II 28 maggio venne inaugurate con grandi solennita presiedute
dai Ministri della giustizia e delle finanze, i signori Guerin e Poin-

carre, il nuovo porto di Tunisi, che sara certamente 1'esordio di un
era di prosperita per quella citta e pel paese. II commercio di espor-

tazione della Reggenza di Tunisi si e quadruplicate, dacche fu sta-

bilito 1'alto dominio della Francia ed il paese sopperisce ad ogni suo

Scrie XV, vol. VI f, fasc. 1033. 8 23 giugno 1893.
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dispendio, e pud inoltre assegnare ogni anno parecchi milioni ad at-

tuare miglioramenti. Cosi la terza Eepnbblica ha il buon intendimento

di non contrastare all'opera di cristianizzamento, incominciata gia dal

compianto Card. Lavigerie, a cui il Papa ha dato pur dianzi un de-

gno successore, col nominare Arcivescovo di Cartagine Mons. Combes.

Certamente ancora nel Dahomey non si ha nessun pensiero di

contrapporsi all'opera de' missionarii cattolici, i quali adesso si ado-

perano a istituire un podere-scuola pei nativi, presso Abomey. II

vincitore di Behanzin, generale Dodds, arrivando a Marsiglia il 14

maggio, fu oggetto di manifestazioni entusiastiche. Tutta la citta era

pavesata, la popolazione festante, e le Autorita fecero a gara per ap-

prestare un'entrata trionfale al prode condottiero, che poi dovette par-

tire per Parigi il giorno appresso. Qui non c'e stato ricevimento; il

generale non si e fatto vedere in pubblico, non ha mai vestito la di-

visa. A dir breve
,

si e tenuto in disparte ,
e non e stato ricevuto

che tardi assai e senza pompa dal Presidente della Repubblica, tanto

che si dovette dire : II Govern o ha paura del sig. Dodds, che po-

trebbe atteggiarsi a Boulanger. Difatti a Marsiglia la lega de' pa-

triotti ed altri avevano tentato una manifestazione sediziosa, che dovea

ripetersi poi a Parigi ;
e gia si erano prese cautele a tal riguardo. Al

popolo piacciono i generali che spiccano, e sarebbe lietissimo di poter

acclamare un vincitore, per rimettersi alquanto dallo scoramento pro-

dotto in lui dil Panama e da altre faccende scandalose. II Governo

fara bene a star desto; non sara mai atterrato dagli elettori ma ben

potrebb'essere sgominato da un moto di popolo, dal quale un soldato

potra sperare la direzione suprema.
3. II bilancio del 1893 essendo stato approvato interamente, il

sig. Poincarre fu sollecito a presentare il bilancio del 94, che si pa-

reggia in 3357 milioni, cresciuto di 80 sopra quello del 1893. I bi-

lanci si sono sempre pareggiati e talora offrirono dei sopravanzi. Ma il

debito pubblico, di 23 miliardi nel 1877, trapasso a 30 miliardi e 500

milioni nel 1891. La qual cosa costituisce un aumento annuo di 500

milioni, in pace assoluta ! Ed inoltre si annunzia a quest' ora un nuovo

prestito di un miliardo ! Con siffatto regime anche le inesauribili

fonti della Francia dovranno alia perfine disseccarsi
;
e la situazione

potra diventare gravissima in tempo di guerra. Certo la Commissione

del bilancio, eletta ai 28 di maggio, non sara quella che divergera

da tanto sciupio. Fanno parte di essa i signori Rouvier, Jules Roche,

Burdeau, Sarrien, Yves Guyot, Deluns-Montand, Lockroy, Jamais,

Etienne, gia stati tutti ministri facili a spendere. I primi dei sud-

detti sono per soprassello molto compromessi nella faccenda del Pa-

nama, talche 1' elezione di siffatta Commissione e una sfida, gittata
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innanzi la pubblica opinione. II sig. Eouvier ebbe peraltro il buon

pensiero di ricusare la presidenza, cHe fu data quindi al sig. Bur-

deau, quello che ebbe gia spiacevoli contese colla Libera parola, ed

oggidi e 1'amico di Eothschild e della Banca di Francia, contro cui

ebbe a combattere accanitamente in passato.

4. La Commissione del bilancio ha promesso di affrettarsi: tutta-

Tolta si dice che non le verra lasciato agio di far votare il bilancio;

la Camera sarebbe sciolta e le nuove elezioni si farebbero verso la

meta di agosto. Infatti il sig. Dupuy, presidente dei Ministri, ha gia

aperto virtualmente la campagna elettorale col suo discorso a Tolosa,

il 21 maggio. Egli ringrazia il Papa della sua amicizia verso la Fran-

oia, adoperandosi al pacificamento ed alia conciliazione co' suoi con-

sigli ai cattolici. Ma il Roma locuta est non ha determinate gli elet-

tori francesi. II sig. Dupuy alle leggi scolastiche e militari da titolo

di basi indistruttibili della Eepubblica, ed i nuovi aderenti ad essa

(les rallies) li qualifica rassegnati, che cercano di distruggere la Ee-

pubblica mediante una coalizione, ed un moto girante. Come ac-

cade ai duci senza milizia, non hanno a far piu che sottomettersi

a discrezione. L'attuale Hinistero presiedeva le elezioni, che, secondo

il Dupuy, fornivano una maggioranza di concentramento repubblicano,

valevole ad effettuare i progress! e le riforme tante volte ripromesse.

L'oratore non si da alcun pensiero de' socialisti che si comportano

come un altro partito, e saranno schiacciati ove tentino di soverchiare

le leggi.

II sig. Dupuy e stato vivamente assalito per cagione di questo

-discorso tanto dai rallies, quanto dagli altri repubblicani. Nello stesso

giorno il senatore Goblet faceva conoscere a Bordeaux il programma

radicale, che solo si differenzia da quello del Dupuy per la separa-

zione della Chiesa dallo Stato. II sig. Goblet spera in una maggio-
ranza radicale, con un grosso appoggio socialista, che e per esso una

necessita. Poscia abbiamo avuto il programma della sinistra liberale,

che ha costituito un Comitato d'azione, ed ha per suo organo il Fi-

garo. La sinistra liberale pud combattere il radicalismo, richiamare i

giovani alia Eepubblica, guarantire la proprieta, risolvere la quistione

sociale, tener fermo il Concordato perche guarentisca 1' inuipendenza
dello Stato, non toccare le leggi militari e scolastiche, lasciare sol-

tanto ai comuni una larga ingerenza in materia d' istruzione. II sig.

Leon Say, uno dei capi di questo gruppo, ha pronunciato un discorso

inteso a ricevere a braccia aperte i rallies, cioe i cattolici qui di corto

-alleatisi colla Eepubblica. E gia qualche cosa, ma non va molto in-

nanzi.

Un cotal numero di Bonapartisti, sotto la direzione del sig. De-
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lafosse si e collegato colla Eepubblica, proclamando la rassegna della

Costituzione : elezione del Presidents di essa per suffragio universale,

referendum, ossia plebiscite sopra ogni legge rilevante. Questo e pure

il programma dei cosi detti revisionisti, capitanati dal Deroulede,

1' antico gruppo bulangista.

I monarchici hanno gia annunziato pareccliie candidature, due

delle quali a Parigi. In una grande adunanza a Tolosa, li 30 aprile,

i signori Calla, Princeteau, Depeyre, de Bernis ecc. pronunziarono

energici discorsi per assicurare che i realisti ripudiano qualsiasi al-

leanza riscMosa coi candidati repubblicani moderati, e ricusano di ri-

conoscere la Costituzione; die quanto possono fare si e di non pro-

porre la quistione costituzionale. I realisti respingono i consigli dei

signori de Mun e Piou. Non vogliono diventare ne rallies ne costitu-

zionali, e, quanto agl'insegnamenti di S. S. Leone XIII, si attengono

a questa interpretazione, cioe: Desiderano anch'essi, di fare 1'unione

con tutti gli onesti, con tutti i conservatori sul campo della liberta

religiosa; ma niente piu: essi vogliono conservare, quanto al rimanen-

te, la indipendenza degli atti loro e la fedelta ai loro convincimenti.

Questa persistenza non ha recato maraviglia. Molti ci sono in

Francia, il cui cattolicismo sussiste ed e operoso soltanto in grazia

de' loro sentimenti monarchici. Molto di frequente avvenne die si

ridestasse la fede nelle persone, che hanno conservato qualche prin-

cipio monarchico. Non tutti i cattolici comprendono che noi siamo

forti unicamente merce le nostre norme, e soprattutto in virtu della

nostra obbedienza al Sommo Pontefice. Gli uomini di fede non sono,

purtroppo, la maggioranza in Francia ! Tuttavolta, diverrebbero una

forza imponente, qualora, corrispondendo alle istruzioni del Papa,
aderissero di comune intesa alia Eepubblica !

II sig. de Mun si e, a cosi dire, moltiplicato in questi ultimi

tempi per organizzare VUnione cattolica e sociale. Ha tenuto discorsi

ad Arras, a Saint-Etienne, a Tolosa, per supplicare i cattolici ad unirsi

insieme tutti per salvare la Francia e la societa. L'assemblea regio-

nale dei cattolici in Tolosa approve questo programma: Liberta as-

soluta dell' insegnamento ,
accettando per ora tutti gli addolcimenti

del presente regime e del servizio militare dei chierici
;
liberta delle

associazioni religiose ;
condanna e abolizione dei diritti fiscali che

colpiscono le Congregazioni religiose. II Congresso respinse la sop-

pressione delle Corporazioni, che fece nascere I'isolamento dell'ope-

raio, e gli lascio soltanto lo sciopero qual espediente di difesa; do-

manda la liberta della carita, restrizione dell' ingerenza dello Stato,

liberta di associazione, scemamento dei balzelli, riforma delle leggi

sulle societa anonime, repressione dell'agiotaggio e delle speculazioni
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disoneste, creazione di Comitati di soccorso e di previdenza. II Con-

gresso reputa doversi combattere il socialismo con un programma net-

tamente cristiano. II Congresso ritiene, insieme col Papa, che 1'azione

del cattolici si dee volgere non a distruggere la Costituzione repub-

biicana, ma a migliorare la legislazione. I voti del cattolici si hanno

a dare soltanto a candidati che promettono di procacciare le modifi-

cazioni valevoli a far sicuri i cattolici del libero esercizio di tutti i

loro diritti. II Congresso proclama 1' organizzamento di Conferenze

popolari, la costituzione di Comitati regionali e dipartimentali, come

a nche la cooperazione del clero per la propaganda di queste idee.

II programma dei rallies, della destra repubblicana del sig. Piou,

hi minore estensione; continua soltanto 1' abolizione e modificazione

delle leggi fiscali, scolastiche e militari, onde i cattolici hanno a la-

mentare; ne guari si estende alle quistioni sociali. E il minimum del-

1'azione. Fra breve si trattera di sapere quanti candidati potranno i

signori de Mun e Piou presentare agli elettori e quanti ne passe-

ranno. E certo che essi daranno il medesimo consiglio, che la Croix

co' suoi molti Comitati ha da to ai fedeli
;
di votare cioe per candi-

dati che prenderanno 1' impegno di difendere i diritti della Chiesa.

Contro ogni aspettazione il sig. Constans, come da Ministro, ha

prommziato, il 4 giugno, a Tolosa un discorso assai importante, nel

quale ribafcte il sig. Dupuy, scansando accuratamente gli errori in cui

cade il presidente dei ministri. II Constans accoglie i rallies a brac-

cia aperte, come si e detto
;
non dubita punto della loro sincerita,

li invita a lavorare cogli altri repubblicani al pubblico bene. Yuole

1'unione, la conciliazione di tutti i francesi nella Eepubblica. Le leggi

scolastiche ed altre cose sono un progresso acquisito ;
e impossibile

dare indietro d'un passo. Ma il sig. Constans parla di tolleranza, di

diritto di andare a Messa, della medesima benevolenza verso tutte le

confessioni religiose. A dir breve, lascia sperare migliori relazioni.

Alle classi possidenti promette di rafforzare 1'autorita governativa,

che troppo di sovente si arrese a condizioni di fronte agli anarchici

da due anni in qua. Yuole trasformare i sindacati operai,. fin qui

precipui fautori di scornpigli, in istrumenti di conciliazione fra padroni
ed operai, renderli conservatori e pacifici, lor permettendo di posse-

dere terreni. Le societa di mutuo soccorso contano adesso poche mi-

gliaia di ascritti, pagano 3 milioni e mezzo di rendite ai loro antichi

soci, benche i padroni vi contribuiscano solo in picciol numero.

Quando avranno 3 o 4 milioni di soci, e quando tutti i padroni vi

recheranno il loro contribute, potra lo Stato raddoppiare e triplicare

le pensioni. Allora queste societa saranno un elemento d'ordine e

di pace sociale. Agli agricoltori poi il Constans promette prestiti con
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poco dispendio, la diminuzione de' balzelli ecc. II sig. Constans, in-

somma e un uomo pratico, promette cose possibili a tutte le class!

senza indispettirne alcuna. Per la qual cosa, i giornali son quasi una-

nimi a salutare in lui il Ministro del dimane, capace di risollevare

1'autorita, e di fare buone elezioni. Laonde sempre piu si parla di

una interpellanza per far cadere il Ministero Dupuy.
5. Addi 16 e 23 aprile scorso, gli 80 eletti pel Consiglio muni-

cipale di Parigi raccolsero tutt' insieme 190,000 voti sopra 506,000
elettori. Grazie al signer ab. Gamier ed ai Comitati per la rintegra-

zione delle Suore negli Ospedali, gran numero di candidati aderirono

a questo progranima, e raccolsero 110,000 voti
;
17 sono stati eletti,

14 dei quali conservatori. I monarchic! guadagnarono un seggio.

L'esito sarebbe stato maggiore, se monarchic!, cattolici, conservatori

di ogni gradazione avessero agito di concerto. Ma erano privi di unione

e di energica guida.

In seguito ad un processo di diffamazione cagionato dalle polemiche

elettorali, e stato comprovato dinanzi al tribunale, che Paolo Strauss,

uno de' caporioni degli Opportunist!, fu disertore nel 1877
;
Grambetta

gli fece ottenere 1' annullamento della sua punizione, e la intera libe-

razione dal servizio militare. Di piu si e mostrato a prova che lo

Strauss si valeva della sua posizione nel Consiglio municipale per

favoreggiare le grosse speculazioni di terreni di suo suocero, ebreo al

pari di lui. In altri tempi, somiglianti rivelazioni avrebbero annichi-

lito per sempre un uomo
;

adesso lo Strauss non crede neppure ne-

cessario di dare la sua rinunzia da consigliere municipale.

II Consiglio di Stato annullo 1'ordinanza del Prefetto della Senna,

che espelleva le Suore Agostiniane dall' Ospedale di S. L/uigi, stabi-

lendo che le dette Suore fossero messe a S. Luigi e all' Ospedale mas-

simo, in forza di un decreto divenuto legge nel 1810. Non possono

dunque esser cacciate, fuorche in virtu di un' altra legge.

6. II Governo ebbe il buon senso di non disturbare le popolazioni

con apparecchi pel 1 maggio. Le manifestazioni riuscirono assai me-

schine, e sarebbero riuscite anche minori, senza i municipii socialist!

di Marsiglia, Eoubaix, Carmaux ecc., eletti, in odio ai conservatori,

col concorso di tutti gli altri partiti repubblicani. A Parigi, nessuno

ha scioperato il 1 maggio, e se non erano i signori Baudin, Dumay,

Yaillaut, Weber ed altri deputati e consiglieri municipali, non sa-

rebbe avvenuta nessuna manifestazione. Ma eglino con gli altri capo-

rioni socialist! avevano deliberate una grande adunanza de' sindacati

opera! alia Borsa del Lavoro. Questa fu pero chiusa per ordini supe-

rior!, e cosi Baudin, Yaillaut ecc. tennero lor discorsi nella strada,

d aizzarono i loro parteggiatori ed i curiosi contro la polizia. Ci fu-
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rono tafferugli, botte, e feriti. Baudin e Dumay vennero menati in

prigione. Essi e i loro adept! asserirono, dinanzi al tribunals che i

poliziotti li avevano percossi e malmenati senza ragione, soltanto per

malvagita brutale. Gli agenti di polizia, due ufficiali ed alquanti te-

stimonii sostennero di aver veduto Baudin ed altri assaltare e per-

cuotere i poliziotti. II Baudin fu condannato a 200 franchi d' am-

menda. Ei si vanta di questa condanna, e socialisti e radicali se ne

giovano contro il ininistro Dupuy. In tutta questa faccenda, c'e solo

un malinteso : a Cannaux ed altrove il Baudin ammutinava gli scio-

peranti, li guidava contro i poliziotti che si affrettarono ogni volta

di battere in ritirata. Gli era dunque lecito di credere che a Parigi

potrebbe fare altrettanto, assaltare i poliziotti e farli retrocedere. Per-

che il Governo fa una eccezione per Parigi?

IV.

STATl UNITL (Nostra Corrispondenza). 1. Tre associazioni anticattoli-

che formates! neg-li Stati Uniti. 2. Gli intendimenti della Lega Na-

zionale per la protezione delle Istituzioni Americane. 3. Domande
fatte ad un Delegate Apostolico. 4. Le intraprese riuscite della

Lega. 5. I maneggi della Societa Secreta American Protective

Association. 6. I loro risultati. 7. Due cause, una politica e 1'al-

tra ecclesiastica.

1. Nell'ultimo bienTiio, e fors'anche prima, io ebbi gia piu d'una

occasione di darvi notizia di una specie di crociata a rovescio, con-

dotta colla solita ferocia dell'odio alia Chiesa, da una fazione anti-

cattolica di queste contrade. I capi di tale fazione hanno lavorato-

nelle tenebre, con tutta la segretezza di una congrega, o di piu con-

greghe ,
vincolate da giurarnenti. Sotto due forme, pero , gli effetti

delle loro trame sono divenuti palesi: colla pubblicazione cioe di osce-

nissimi e calunniosissimi periodic! , quasi tutti eddomadarii, e collo

spiegamento di non irrilevanti forze politiche nelle ultime elezioni.

Dei pessimi fogli settimanali qui accennati vi dissi gia due anni

or sono, che sembravanmi creazioni effimere
, sporadiche ,

non de-

stinate a sopravvivere allo stadio preparatorio delle battaglie eletto-

rali. Allora
,

infatti
,

siccome ad un certo punto non se ne udiva

piu far motto, io poteva credere che scomparissero appena eseguita
le tristi loro incombenze. Cosi fu, assai probabilmente, per qualche^

tempo; ma non e piu cosi al giorno d'oggi. Ed invero i loro intenti
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sono divenuti piu arditi e di una vastita, che sorpassa i limit! di ogni

singolare elezione. Alludo qui particolarmente ai fogli delle societa

secrete, chiamate The American Protective Association e The Patriotic

Sons of America, seppur e vero che siano due, e non piuttosto una

stessa ed identica associazione.

Una larva onesta e rispettata, sovrapposta ad una laida e bieca

figura, fa spesso meraviglia, guadagnandole i cuori di gente illusa,

ma dabbene, cui troppo ripugnerebbe d'essere implicata in tenebrose

macchinazioni, e cio senza togliere le redini dell' impresa dalle mani

di chi prima le teneva, cioe degli ascosi ed irresponsabili arruifoni.

Indi levossi, negli ultimi due anni, una terza aggregazione, ma pub-
blica

,
balda ed aspirants ad apriche altezze

,
circondata del lustro

dei nomi piu onorati di ogni classe di cittadini
;
con tutti i vantaggi,

adunque, della condizione sociale, delle cariche pubbliche ,
dell'ir-

reprensibile amor di patria, e con disegno di compiere gran parte

dell'opera che si erano prefissa le malvagie societa secrete. Ed ecco

1'origine della National League for the Protection of American Insti-

tutions, o Lega Nazionale per la protezione delle Istituzioni ameri-

cane. Ora, dal suo recentissimo programma, e dalla relazione ond'e

accompagnato, estrarro alcuni brani, utili a far conoscere i progress!

delle mene anticattoliche, cui faro seguire pochi schiarimenti sulle

cause, o sulle occasioni che dir si voglia, di siffatta recidiva del po-

polo americano nel Knownothingism del 1844.

2. L'articolo II degli statuti di questa League for the Protection

of American Institutions stabilisce : scopo della Societa esser quello

di ottenere la protezione costituzionale e legislativa del nostro sistema

di pubbliche scuole, nonche delle altre istituzioni americane, come

pure di promuovere 1'universale educazione popolare in armonia con

esse istituzioni, impedendo ogni erogazione del pubblico danaro a fini

religiosi o confessionali (denominational). Per conseguire tale intento,

la Lega propone un ulteriore Emendamento alia Costituzione Federals

degli Stati Uniti, e sara il XVI Emendamento, il quale, se verra adot-

tato, opporra un ostacolo insormontabile aU'impiego dei fondi o del

credito, dei singoli Stati o dell'intera Unione, a favore di qualsiasi

Chiesa, setta o societa religiosa, sia destinandoli direttamente a fini

religiosi, sia amministrandoli sotto una qualsivoglia ecclesiastica sor-

veglianza.

11 XYI Emendamento ha gia una storia, intrecciata al suo nome,

che pud compendiarsi come segue : La suddetta National League, no-

verando i suoi aderenti ed avvocati in ambedue i grandi partiti po-

litici degli Stati Uniti, li ha indotti entrambi ad inscrivere sulle pro-

prie bandiere e TEmendamento stesso e in generale i principii della
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Lega; per il quale mezzo, si e assictirata la cooperazione di oltre un

milione e mezzo di votanti. I suoi Segretarii hanno spedito lettere

contenenti norme e direzioni a tutti i partigiani ;
hanno fatto perve-

nire promemorie a tutti i senatori e rappresentanti di ogni e singolo

Stato; hanno infine, ricevuto piu di 300,000 risposte di consenzienti

cittadini americani. Addi 18 gennaio 1892, il XYI Emendamento fu

presentato ad ambedue le Camere del Congresso, che incaricarono

speciali Commissioni di esaminarlo. Nel Connecticut, il Senatore Platt;

nell' Illinois, il Rappresentante Springer ne sposarono primi la causa

pei rispettivi Stati. Ai di 12 aprile pure del 1892, i mandatarii della

Lega furono ammessi alia presenza del Justiciary Committee della Ca-

mera dei Rappresentanti e di una sotto-commissione del Senate, e

furono ascoltati cosi favorevolmente che si ordino fossero dati alle

stampe i loro ragionamenti. Negli ultimi Congressi generali dei due

partiti, precorsi all'elezione del signor Cleveland a Presidente, i dele-

gati ebbero colloquii e carteggi, coi procurator! della Lega stessa.

I rappresentanti delle Chiese battista, congregazionalista, metodista,

presbiteriana, degli United Brethren (Fratelli Uniti) e di altre sette pro-

testanti, sottoscrissero all'Emendamento, perorando in favore della sua

accettazione da parte del Congresso. I patrocinatori della Lega si ri-

volsero anche agli Arcivescovi e Vescovi della Chiesa cattolica, richie-

dendoli di simili adesioni scritte. Al Presidente degli Stati Uniti verra

domandato di raccomandare colla sua autorevole parola, cosi al Con-

gresso come alle varie legislature degli Stati, 1'approvazione del XVI
Emendamento. Nella pubblica stampa la National League con quel

che segue conta si ardenti e numerosi interpreti, che gli articoli

scritti sulla materia a lei tanto cara comporrebbero molti grossi vo-

lumi. Infine, la causa del XYI Emendamento venne confortata d'ogni

specie di documenti pubblicati e distribuiti, nonche d'un vero fiume

di eloquenti concioni pubbliche.

3. L'accenno or ora fatto agli Arcivescovi e Yescovi cattolici ri-

cevera una spiegazione dal seguente articolo, venuto in luce nella

etampa profana del giorno 8 febbraio 1893 :

< La National League for Protection of American Institutions si e

indirizzata al Delegate Apostolico, sollecitandone calorosamente un

parere sul contegno della Chiesa cattolica di fronte al sistema sco-

lastico dello Stato, in considerazione dei tre fatti seguenti :

1.* che le Costituzioni di 37 fra i 44 Stati dell'Unione Ame-
ricana proibiscono qualunque storno dal fondo scolastico

;

2.* che le Costituzioni di 21 Stato vietano erogazioni di pub-
blico danaro a scopi religiosi ;

3. che viene promosso il XYI Emendamento alia Costituzione
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Federal degli Stati Uniti, avverso ad ogni erogazione di tal genere,

quale sicuro mezzo di preniunire i fondi scolastici dal pericolo di an-

-dare dispersi e ripartiti fra le diverse CMese, sanzionando e perpe-

tuando cosi il principio, accettato come regola di politica americana,

della separazione fra la CMesa e lo Stato.

4. Yi ho intrattenuti fin qui del programma della National Lea-

gue eco., in quanto che ne traccia il cammino, diretto sempre alia

meta del XYI Emendamento, il quale ultimo, se potra trionfare delle

opposizioni, rendera il partito anticattolico veramente padrone del

campo riguardo all'educazione della gioventu. Al programma si ac-

coppia una Eelazione generale sui frutti recati dall' operosita della

Lega, dal suo nascere fino al giorno d'oggi Relazione interessan-

tissima, se i vostri lettori non hanno dimenticato i principali tratti

di una persecuzione anticattolica a detrimento degli Indiani, da me
narratavi un paio di mesi addietro (Civiltd Cattolica fasc. 1022, pp.

252 segg). Ora, ecco i prelibati frutti che vanta e mette in mostra

la Lega :

Considerando il I Emendamento della Costituzione degli Stati

Uniti, che nega al Congresso la facolta di legiferare sopra un Isti-

tuto di Religione, o di proibirne il libero esercizio
;
convinta che

il Governo degli Stati Uniti abbia violate e lo spirito e la lettera di

quell'Emendamento, dedicando parte dei fondi del tesoro alia reli-

giosa istruzione degli Indiani
;
la Lega si e fatta innanzi, ed ha com-

battuto la distribuzione di quelle somme per un simile scopo, sia

mediante pubbliche proteste, sia mediante petizioni inviate ad en-

trambe le earnere dei due ultimi (51 e 52) Congressi. Qui ci cade

in acconcio di osservare come, dal 1886 ad oggi, tali somme salgano

-alia cospicua cifra di tre milioni di dollari
;
di guisa che la Lega ha

il rnerito di avere ottenuto una considerevole diminuzione delle pub-

bliche spese. Fu essa che porse mano ad estendere fra gli Indiani il

sistema empio delle scuole neutre quali sono, in questi paesi le pub-

bliche scuole. Ad essa venne fatto di persuadere i congregazionalisti,

gli episcopali protestanti, i presbiteriani ecc. a rinunziare alle loro

quote sui fondi pubblici per interessi confessionali.

. . . . Se il G-overno federale si e finalmente prosciolto da ogni

vincolo colle Missioni cattoliche fra gii Indiani; se parimente esso

conservasi oggimai libero da legami con qualsiasi Chiesa, cid si deve

^principalmente alle indefesse fatiche della Lega.

Dai frutti raccolti presso il Governo centrale, passiamo ora a

quelli datici dagli Stati particolari. II Mississipi, il Kentucky ed il

Montana hanno teste introdotto nelle loro Costituzioni principii for-

mulati nel proposto XYI Emendamento; ed il territorio di Arizona,
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domandando la propria ammissione quale Stato nella famiglia della

Unione, stabilisce gli stessi principii nella Costituzione che brama di

darsi e che sottomette per 1'esame a chi spetta. Sono gia 21 gli Stati

che in appositi paragrafi delle loro Costituzioni vietano qualunque

spesa per iscopi religiosi. Nelle piu diverse citta vanno sorgendo Leghe

locali, ed ora si procura di suscitarne altre per interi Stati. II Maine

ha gia la sua, formata di fresco, la quale si adopera con grande ar-

dore a far modificare come conviensi la Costituzione. Nei luoghi piu

popolosi dei varii Stati sonosi nominati ben trecento segretarii locali,

utili ad assecondare, agevolare e dilatare 1'opera e le corrispondenze

della National League. Con tali mezzi si e ottenuta, 1'anno scorso,

a Nuova-York, il rifiuto del Freesdom of Worship Bill (disegno di

legge sulla liberta del culto); e quest'anno, la Lega ha potuto se-

guire lo stesso Bill passo passo, fin da quando venne primamente

proposto alia firma del governatore, facendovi incastrare un emenda-

mento che distrugge il valore di quanto avrebbe potato ridondare a

vantaggio della Chiesa cattolica nelle pubbliche istituzioni. La lega

si e resa benemerita, combattendo per tempo simili fisime di liberta

religiosa (!!) anche in altri Stati. Sei opuscoli vennero da essa pub-
blicati e messi in circolazione contro il suddetto Bill, che impugno
con vigore nella Commissione della relativa legislatura. Essa indusse

insigni scrittori a difendere la causa del XYI Emendamento, e ne

pubblico i lavori nelle Eiviste e nei giornali. Ricevette, infine, il

plauso e 1'adesione scritta di migliaia e migliaia d' illustri cittadini,

dotti o commercianti, di tutti gli Stati, senza differenza di religione.

Puo darsi che quest'ultimo vanto sia rigorosamente vero : vi sono,

anzi, molte ragioni per crederlo tale. Se cosi e, ne consegue unica-

mente che il demonio non e il solo a rifiutarsi il sonno per fare il

male, come abbondantemente dimostra la sopra citata Relazione, ma
che inoltre convien dire: Judas non dormit!

5. Abbiamo fin qui assistito ad un processo di pubblica agita-

zione, per usare il termine piu comune fra noi, ritenuta perfetta-

mente onesta e leale, quindi non disdicevole agli onorati nomi, che

ne portano la responsabilita dinanzi al popolo americano, come inse-

riti nelle liste della Lega Nazionale per la difesa delle patrie istitu-

zioni. Si hanno tuttavia piu ragioni di pensare che sia questa una

semplice larva, destinata a coprire ben altre cose, ordite nell'ombra

6 manifestate da una serie di fatti.

Due specie di elezioni si fecero nell' ultimo semestre : le une per

la nomina dei rappresentanti e dignitarii nazionali, da me descrittevi

con bastante diffusione (Oiviltd Cattolica, fasc. 1022, pp. 249 e segg.);

le altre d'importanza locale, sia pe' municipii, sia pei singoli Stati
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Sapete gia come le prime abbiano sortito esito favorevole al partito

democratico, e per conseguenza anche alia liberta d' insegnamento e

ad altri diritti personal! e local!
,
ne sembrami espediente di ripetere

le rag Lord che concorsero a produrre tali risultati. Le seconde, pero,

compiutesi nel corrente mese di aprile, hanno avuto un' impronta
assolutamente opposta : i candidati cattolici soccombettero da per

tutto, con imiforinita strana
;

e siccome i loro nomi tenevano un

posto considerevole nelle liste del partito democratico, cosi ne con-

segui per questo ima proporzionata iattura. Tanto e vero die allor-

quando ci presentiamo a petto scoperto, senza lo scudo di altra causa

piu vasta a noi propizia, siamo propriamente oclio omnibus gentibus !

Tutto cio e opera della societa conosciuta sotto il nome American

Protective Association, risurrezione moderna del Knownothingism di

50 anni addietro. Esordi essa col darci una pioggia, di settimana in

settimana sempre piu fitta, di laidi fogliacci, perfidamente intitolati:

The American, ovvero The Patriotic American e cosi via, nei quali

spacciava le piu vili e sbardellate calunnie contro la Chiesa, il Papa,
i Yescovi ed i Gresuiti. Havvi ad Omaha (Nebraska) un suo periodico

eddomadario, il quale in ciascuna puntata imbandisce ai suoi lettori

un manicaretto di documenti, che vanta per leccornie e ben ca-

ratterizzano la grossolana arte invent!va del cuoco. Nel numero del

25 settembre 1891, vi avrebbe ritrovato una Enciclica papale, i cui

principal! argomenti sono indicati da! seguenti titoli : Gli eretici

espulsi dalla Chiesa. Ess! non hanno diritti. I cittadini non cattolici

degli Stati Unit! non devono possedere privilegi di alcuna sorta. Tutti i

papist! sono sciolti dall'obbligo dell'obbedienza al G-overno degli Stati

Uniti Nella festa di S. Ignazio di Lojola, dell'anno di grazia 1893,

sara dovere dei fedeli di sterminare tutti gli eretici nei territorii degli

Stati Unit! d'Ameiica. Le obbiezioni all'autenticita di siffatti do-

cumenti vengono anticipatamente ribattute dall' autore con questa

dichiarazione : I Yescovi cattolici d'America negheranno sfrontata-

mente 1'autenticita di questa Bolla; ma e un dogma del gesuitismo :

potersi fare il male, calpestare la verita e glorificare il falso per il

maggior vantaggio dei tonsurati.

Avreste poi ritrovato nello stesso periodico il giurarnento di un

Cardinale, il giuramento di un Yescovo, il giuramento di un

prete, e per capolavoro dell' arte il mirifico giuramento estremo

del Gesuita. Le calunnie sono cosi marchiane e sguaiate, che un

ministro ritualista di Omaha, il rev. John Williams, nel suo Parish

Messenger (messaggiero parrocchiale), si e sentito indotto a rispondere

per le rime e diffusamente ad una almeno, quella cioe intorno al

Confessionale. In altre circostanze, con altre disposizioni dello spirito
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popolare tale confutazione sarebbe stata semplicemeente superflua;

come stanno oggi le cose, invece, essa e inaudita.

6. Grli effetti di tali perfidie divennero visibili in parte anche nelle

elezioni nazionali dello scorso noyembre. Per esempio, a Columbus

(OMo), neppure un candidate cattolico comparve nella lista (della

contea) repubblicana, mentre i due accolti nella lista democratica fu-

rono i soli sconfitti. A Saginaw (Michigan), si accese per soprassello

una specie di guerra civile coinmerciale, essendo stati i cattolici col-

piti di boycottage dalla A. P. A. (American Protective Association) e

costretti quindi a renderle pan per focaccia; di guisa che non havvi

negoziante della citta, a quanto mi si dice, il quale non abbiane

softerto detrimento.

Ma dopo le elezioni dello scorso aprile avvennero cose peggiori.

A Detroit (Michigan), avendo i repubblicani, o piuttosto 1'A. P. A.,

trionfato senza confini, ad onta della regolata resistenza d' una forte

falange di votanti cattolici, si diedero tosto a purgare ramministra-

zione degli impiegati cattolici, si che sembrava di vivere piuttosto a

Belfast, fra gli Orangisti del Nord d'Irlanda, che in una citta ame- -

ricana. A Lafayette (Indiana) fu tratto in iscena uno dei soliti

istrioni contro la Chiesa: un prete apostata parlo in un teatro, e fece

nascere un tafferuglio, un diavoleto. A Saint-Louis (Missouri), tutto

il partito democratico fu atterrato sebbene convenga dire ad onore del

vero che in questo caso le mene dell'A. P. A. non furono la sola

causa del rovescio. E invero, quei sedicenti cattolici, i quali occu-

parono per lo passato aleune delle principali cariche, sono i piu tristi

campioni immaginabili, tanto della propria Eeligione, quanto della

religiosita in generale. Ma un candidate cattolico, ancorche lo sia di

nome soltanto, non isfugge per la propria perversita alle ire dell 'A.

P. A., la quale nei suoi manifesti elettorali non gli apporra meno il

suo stigma, ne lo condannera meno all'ostracismo. Tutti, buoni e cat-

tivi, caddero egualmente sotto i suoi colpi. Ne dissimili furono i ri-

sultati delle elezioni di primavera nelle altre citta dell'Unione, ove

la bilancia dei pubblici poteri era sin qui giustamente equilibrata :

a Toledo, Ohio, Kansas City, Missouri ecc.

Non posso tacere, a tale proposito, uno dei tratti piu rilevanti

della persecuzione nel Michigan. Ivi e gia pronto un Bill inteso a

gravare d'imposte i beni ecclesiastici. Comunque vi si acconcino i

protestanti, i quali si appiglieranno probabilmente allo stratagemma,

gia riuscito loro in circostanze analoghe nel Missouri, di farsi esen-

tare dagli efletti della legge, certo e che questa tornerebbe disastrosa

a tutti i nostri ecclesiastici Istituti, essendo gia in quella regione le

scuole parrocchiali, gli Orfanotrofii, i Collegi, le chiese stesse, carichi
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di oneri poco men che opprimenti. Basti dire che una sola chiesa
r

colla scuola parrocchiale e col Collegio annesso, sostemita unicamente-

dalla pieta e generosita del fedeli, avrebbe da aggiungere una tassa

annua di circa 1,500 dollar! al fardello dei debit!, gia numerosi e

pesanti quanto mai possano esserlo.

Davvero, nel leggere siffatte cose, bisogna deplorare che siasi dato

il motivo, o Foccasione, ad un simile scoppio di fanatismo anticat-

tolico !

7. E quali furono le cause, o le occasion!, che fecero germogliam
tale condizione di cose in una terra, il cui primo principio feconda-

tore e liberta in tutte le sue forme, coll' incircoscritto esercizio di

tutti i diritti naturali? Come avviene che sotto il nome di liberta

di culto, sotto il titolo di liberta d'insegnamento, ci si apprestino da

ogni parte nuovi ceppi di schiavitu, nuove leggi vessatorie, nuovi

legami di paternalismo ? Un accreditato giornale democratico, nel

parlare del progetto di creare una nuova legge sull'istruzione obbli-

gatoria nell' Illinois, osserva con molta forza e giustizia, per il mag-
gior bene del proprio partito:

I Repubblicani, i Socialist! ed i Paternalisti sono i piu ardenti

partigiani della coazione eretta a sistema. Ai democratic!, pero, corre

il dovere di dissipare la folle illusione che si possa in servigio della

liberta inasprire la schiavitu, e colla sferza del comando instillare

nelle menti quella spontaneita e indipendenza di giudizio, alia quale
ci e duopo educare la nostra gioventu...

Per discoprire le occasion! della presente sistematica persecuzione

contro i cattolici, non basta additare gli ammirandi frutti della pieta

cattolica, la quale, come eccelsa e sensibile manifestazione della vita

della Chiesa nel culto, nell' insegnamento parrocchiale, nell' istru-

zione superiore, nella cura per gli orfanelli ecc. ecc. non risplende

ora per la prima volta agli occhi degli American!. Ne pud dirsi che

ora appena lo zelo dei credent! abbia messo al servizio della Religione

le vaste proprieta della Chiesa. Pensate che, mentre nel 1850 i ben!

posseduti dai cattolici negli Stati Uniti costituivano un valore com-

plessivo di 9,256,758 dollar!, quarant'anni dopo, cioe nel 1890, questa

gomma si era gia trasformata nell'altra ingente di 118,381,758 dol-

lar!, senza includere nel conto le molte spese correnti !

E quindi mestieri cercare altre ragioni, e di fatto ve n' ha due

ovvie ed evident!, d'indole politica 1'una, ecclesiastica 1'altra. Quella

yiene indicata nei termini seguenti dal Rmo Yescovo Spalding, in

una sua comunicazione ai giornali :

Come il partito dei Whigs, allorche minacciava rovina (verso-

il 1844), cerco la propria salvezza in una alleanza col Partito Nazio-



GONTEMPORANEA 127

nale Americano (coi Knownothings), cosi ora i Repubblicani, alineno

qui nell' Illinois, sembrano esserne venuti a stipulare qualche patto

coll'A. P. A.

II fanatismo, infatti, e 1'ultima arma tenuta in serbo da un par-

tito messo alle strette e vacillante, ne puo negarsi che i Repubbli-

cani abbiano tratto grande profitto dall'accettato concorso della A. P.

A. Cid mi porge allo stesso tempo una valevole conferma di quanto gia

vi diceva, che denudati e soli noi siamo odio omnibus gentibus, e che

la nostra causa si difende meglio sotto 1'egida d' interessi generali e

all'ombra di un potente e vasto partito nazionale. La quale osserva-

zione mi seive quasi di ponte per passare alia seconda ragione. che

in un senso lato potrebbe chiamarsi ecclesiastica o religiosa.

Si e fatto molto strepito, all'orecchio del popolo americano, in-

torno al diritto dei cattolici di essere sussidiati anch'essi dallo Stato

per il mantenimento delle proprie scuole. Le accoglienze che ci ri-

spondono, sembrano dar ragione a quel gruppo di savi ed esperti con-

siglieri cattolici, i quali giudicavano spediente per noi di lavorare un

tantino alia chetichella, un tantin nell'ombra, non alia luce aperta

e piuttosto procace del pien rneriggio. A questo proposito, non vi sara

certo sfuggito come, in quella celebre tenzone, cosi valorosamente so-

stenuta dall'ottimo dott. Quigley a Toledo, contro la legislazione della

pubblica scuola, tenzone che procaccio tanto onore all'onor. giudice

Dunne per la sua difesa di quello zelante pastore di anime, non siavi

mai venuto sott'occhio il nome di alcun Yescovo, il quale fosse en-

trato nella niischia per prestare braccio forte al bellicoso ed intre-

pido sacerdote. Al contrario i Yescovi dell'Ohio, piu direttamente in-

teressati nella causa, in colloquii privati espressero 1'opinione che la

intentata azione giudiziaria non fosse prudente : avrebbero preferito

di evitare il processo. Similmente, potrei rammentare come, or sa-

ranno dodici anni, allorquando 1'onor. Zach. Montgomery, nel perio-

dico mensile Family Defender, faceva risonare molto alto il clangore
della polemica cattolica, ripercosso dagli echi vicini e lontani, un

esperto Padre Gresuita, in confidenza facesse molte obbiezioni alia po-
litica assennatezza del baldo e robusto scrittore.

In fine riportero le parole del piu autorevole forse tra i giornali

democratici della Yallata del Mississipi, cioe della Saint-Louis Repu-
blic, interessata a fare buon viso alia causa cattolica in tutte le recenti

lotte politiche ed i cui principii fondamentali colliinano ad uno stesso

pratico scopo con quelli di noi cattolici. Dopo le elezioni del corrente

mese, essa diceva in un articolo di fondo del 7 aprile 1893:

E ben vero che il tentative recente dei cattolici di New-Jersey,
4i fare mettere a propria disposizione una parte del fondo scolastico,
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ha ispirato una tal quale inquietudine ed esasperazione a molti, anche

tra coloro i quali professano pel cattolici la stessa amicizia che atte-

stano a tutti gli altri. Inoltre, 1'altro tentative di fondere le scuole

parrocchiali colle pubbliche scuole, giusta il Faribault-plan, e la mis-

sione di Monsignor Satolli qual Delegate Papale in queste contrade,

hanno suscitato qualche risentimento contro il Yaticano II popolo

americano x)rede nella liberta di coscienza, e dinanzi alle urne eletto-

rali dell 'Illinois e del Wisconsin si e dimostrato pronto a difendere gli

interessi dei luterani e cattolici tedeschi non meno di quelli degli

stessi nativi americani.
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VENERABILES FRATRES

SALYTEM ET APOSTOLICAU BENEDICTICMSTEM

Ad extremas Orientis oras, Lusitanorum felicitate virtuteque

exploratas, quo tarn multi quotidie aspirant ad opulenta com-

mercia, Nos quidem, rerum longe maiorum spe proposita, iam

inde ab exordio pontificatus mentem et cogitationem appulimus.

Obversantur animo caritatemque in Nobis vehementer exci-

tant immensa ilia Indiarum spatia, in quibus, tot iam saecula,

evangelicdrum virorum destidat labor. In primisque beati THO-

MAE APOSTOLI venit in mentem, qui promulgati ad Indos Evan-

gelii iure fertur auctor : itemque FRANGISGI XAVERII, qui longo

intervallo in eamdem laudem acriter incubuit. constantia et

caritate incredibili assecutus ut centena Indorum millia ad

sanam religionem et fldem a Brachmanarum fabulis atque im-

Serie XV, vol. VII, fu*c. 1034. 9 4 luglio 1893.
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pura superstitione traduceret. Sanctissimum virum complures

ex utroque ordine Cleri, auctoritate missuque Sedis Aposto-

licae, postea subsecuti, Christiana sacra et instituta, quae Thomas

intulit, quae Xaverius instauravit, tueri ac provehere diligenter

conati sunt, hodieque conantur. Nihilominus tarn vasto terra-

rum tractu quanta vis mortalium adhuc abest a vero, miserae

superstitionis circumiecta tenebris ! quantus, nominatim ad

septentriones, ager ad accipiendum Evangelii semen nondum

ratione ulla subactus!

Ista reputantes animo, plurimum quidem benignitate mise-

ricordiaque confidimus Salvatoris nostri Dei, qui opportunitates

maturitatesque impertiendi luminis sui unus novit, quique homi-

num mentes ad rectum salutis iter
'

occulto aurae caelestis af-

flatu solet impellere : at vero, quoad in Nobis est, dare operam
voluinus et debemus ut tanta pars orbis aliquem vigiliarum

Nostrarum sentiat fructum. Hoc proposito, cum intentum

animum haberemus si qua ratione rem christianam in Indiis

Orientalibus ordinare aptius atque augere fas esset, nonnulla

felici exitu constituimus, incolumitati catholici nominis profu-

tura. Primum sane de patronatu Lusitanae gentis in Indiis

Orientalibus regundo, cum fidelissimo Portugalliae et Algar-

biorum rege, data acceptaque fide, rite pacti sumus. Eoque
facto dissidia ilia profecto non levia, quae tarn diu christia-

norum distraxerant animos, sublatis contentionum caussis, quie-

vere. Maturum praeterea ac salubre iudicavimus, ex singulis

christianorum communitatibus, quae Yicariis Praefectisve apo-

stolicis antea paruerant, Dioeceses veri nominis conflari, quae

suos haberent Episcopos, ac iure ordinario administrarentur.

Propterea, per Litteras apostolicas Humanae salutis, die i Se-

ptembris an. MDGGGLXXXVI datas, nova in illis regionibus Hie-

rarchia constituta est, quae octo ecclesiasticis provinces con-

tinetur, scilicet Goana, titulo patriarchali ad honorem aucta,

Agraensi, Bombayensi, Verapolitana, Galcuttensi, Madraspa-

tana, Pondicheriana, Golumbensi. Denique quidquid illic frugi-

ferum saluM fore, quidquid expedire ad incrementa pietatis et
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fidei intelligamus, efficere per sacrum Consiliurn Nostrum chri-

stiano nomini propagando constanter studemus.

Sed tamen res est una reliqua, unde Indiarum salus ma-

gnopere pendet; ad quam rem vos, Venerabiles Fratres, et

quotquot humanitatem diligunt nomenque christianum, volumus

maiorem in modum attendere. Scilicet fidei catholicae apud

Indos intuta incolumitas est et incerta propagatio tamdiu fu-

tura, quoad Clerus desiderabitur lectus ex indigenis ad munera

sacerdotalia probe institutis, qui non solum adiumento esse

sacerdotibus peregrinis, sed ipsimet in civitatibus suis rem

christianam administrare recte queant. Proditum est memoriae,

hanc ipsam insedisse sententiam Francisco Xaverio, quern ne-

gare aiunt solitum, rem christianam constare in India posse

firmiter, nisi assidue incumbentibus piis strenuisque sacerdo-

tibus India natis. Eaque ille in re quam acute viderit, facile

apparet. Nam apostolicorum virorum operam, qui ex Europa

advehuntur, multa praepediunt, maxime vero vernaculi inscien-

tia sermonis, cuius perdifficile est arripere cognitionem ;
item-

que insolentia institutorum atque morum, quibus ne longo

quidem tempore assuescitur : ita ut necesse sit, europaeos Cle-

ricos illic ut in alieno loco versari. Quapropter cum aegre se

multitude credat peregrinis, perspicuum est, sacerdotum indi-

genarum longe futuram fructuosiorem operam. Explorata enim

habent studia, ingenium, mores gentis suae: norunt loquendi,

norunt tacendi tempora: denique Indi inter Indos sine ulla

suspicione versantur : quod vix attinet dicere quanti sit, maxime
in rebus trepidis.

Deinde oportet animadvertere, Missionaries peregre advectos

multo pauciores esse, quam ut excolendis iis, quae nunc sunt,

christianorum communitatibus sufficiant. Id plane eminet ex

tabulis Missionum : ex eoque confirmatur quod Missiones In-

dicae a sacro Consilio christiano nomini propagando alios atque
alios Evangelii praecones implorare et flagitare non desinunt.

lamvero si culturae aramorum ne in praesens quidem sunt

pares sacerdotes externi, quid in posterum, aucto christiano-

rum numero ? neque enim spes est fore ut eorum, quos Eu-
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ropa mittit, crescat pro portione copia. Igitur si placet Indo-

rum saluti consulere, nomenque christianum in spem diutur-

nitatis fundare in ilia inflnitate regionurn, legere ex indigenis

opus est, qui muneribus officiisque sacerdotalibus, diligenti

praeparatione adhibita, perfungantur.

Tertio loco illud non est praetereundum, quod abest qui-

dem a veri similitudine plurimum, sed tamen fieri aliquando

posse nemo negaverit: nimirum talia posse in Europa Asiave

incidere tempora, ut vi ac necessitate cogantur Indias desti-

tuere sacerdotes advenae. Quo facto, si Clerus indigena desit,

qui posset religio salva consistere, nullo nee adrninistro sa-

crorum nee magistro disciplinae ? Satis aperte hac de re hi-

storia loquitur Sinensium, laponiorum, Aetbiopum. Scilicet plus

semel apud laponios, apud Sinenses, incumbentibus nomini

cbristiano odiis cladibusque, inimica vis, necatis vel in exilium

actis sacerdotibus externis, peperpecit nativis : qui linguam mo-

resque patrios apprime docti, et propinquitatibus amicitiisqtie

subnixi, non modo impune manere in patria, sed rem sacram

administrare, et officia quae ad regendos animos pertinent li-

bere exequi in omnibus provinciis potuerunt. Contra in Ae-

thiopia, ubi iam christiani ad biscentum millia numerabantur,

cum Clerus indigena nullus esset, caesis vel pulsis Missiona-

riis europaeis, diuturni laboris fructum subitaria insectationis

procella funditus sustulit.

Denique respicienda antiquitas est, quodque olim salubriter

institutum videmus, id religiose servandum. lamvero in apo-

stolici perfunctione muneris, primum quidem imbuere chri-

stianis praeceptionibus multitudinem
;
mox lectos ex populari-

bus nonnullos initiare sacris, et ad ipsum episcopatum evehere,

fuit in more positum institutoque Apostolorum. Quorum postea

secuti exemplum romani Pontifices, in mandatis dare aposto-

licis viris perpetuo consueverunt, ut ubi christianorum commu-

nitas satis ampla coaluisset, ibi Clerum ex indigenis deligere

omni ope contenderent. Ut igitur incolumitati et propagation!

catholic! nominis apud Indos consultum sit, Indos instituere ad

sacerdotium oportet, qui videlicet procurare sacra et popula-
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ribus suis christianis praeesse, qualiacumque tempora incu-

buerint, commode possint.

Hac quidem de caussa, Praefecti Missionum Indicarum,

consilio hortatuque Sedis Apostolicae, collegia Clericorum, ubi-

cumque facultas fuit, condidere. Immo vero in Synodis Golum-

bensi, Bangalorensi, Allahabadensi, ineunte anno MDGCGLXXXVII

habitis, decretum est, ut Dioeceses singulae suum habeant Cle-

ricis indigenis instituendis Seminarium: si qui ex Episcopis

suffraganeis suum habere inopia prohibeatur, in metropolitano

Clericos dioecesanos alat suis sumptibus. Ista quidem salubri-

ter decreta efficere Episcopi pro viribus nituntur: sed in eo-

rum egregiam voluntatem transversa incurrit angustia rei fa-

miliaris, et penuria sacerdotum idoneorum, qui studiis prae-

sint sapienterque regant disciplinam. Quare vix aut ne vix

quidem Seminarium est ullum, in quo institutio alumnorum

expleta cumulataque habeatur : idque hoc tempore, cum rerum

civilium Gubernatores et Protestantes non exiguo numero nullis

parcunt nee impendiis nee laboribus, ut omnis erudiatur sub-

tiliter ac polite iuventus.

Illud igitur perspicitur, quam sit opportunum, quam saluti

publicae consentaneum, constituere in Indiis Orientalibus Col-

legia quaedam, ubi iuvenes incolae in spem Ecclesiam adole-

scentes erudiantur ad omnem elegantiam doctrinae ad easque

virtutes, sine quibus nee sancte nee utiliter exerceri sacra mu-

nera queunt. Amotis dissensionum caussis per pacta conventa,

ordinataque administratione Dioeeeseon per Hierarchiam ec-

clesiasticam, si licuerit Nobis, quod propositum est, institutioni

Clericorum apte consulere, quasi fastigium operi videbimur

imposuisse. Nam conditis semel, uti diximus, Clericorum se-

minariis, certa spes esset, sacerdotes idoneos magna copia inde

extituros, qui pietatis doctrinaeque lumen late funderent, qui-

que in disseminanda Evangelii veritate praecipuas industriae

suae partes scienter insumerent. In opus tarn nobile, idem-

que infinitae mortalium multitudini saluti futurum, dignum est,

aliquam Europaeos conferre operam; praesertim quod pares

magnitudini sumptuum soli non possumus. Cbristianorum
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-est homines universes, ubicumque degant, in fratrum habere

loco, et alienum a caritate sua putare neminem : idque in iis

rebus maxime, in quibus proximonmx vertitur sempiterna sa-

lus, Quamobrem petimus a vobis magnopere, Yenerabiles Fra-

tres, ut consilium et conata Nostra re adiuvare, quantum in

vobis est, velitis. Date operam ut in comperto sit rei catholi-

cae in tarn remotis regionibus conditio: efficite ut'vulgo in-

telligant, conari aliquid pro Indiis oportere: idque maxime

sentiant ii, qui posse beneficentia uti, optimum putant pecu-

niae fructum.

Munificam populorum vestrorum voluntatem baud frustra

Nos imploravisse, certo scimus. Si maior liberalitas merit, quam
sumptus in Collegia supra dicta necessarii, quidquid erit ex

aere collato reliqui in alia utiliter pieque coepta curabimus

erogandum.

Caelestium munerum auspicem ac paternae Nostrae benevo-

lentiae testem vobis, Venerabiles Fratres, et Glero populdque
vestro Apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die xxiv lunii an. MDGGGXCIII

Pontiflcatus Nostri decimo sexto.

LEO PP. XIII.



DEL FELICE RISVEGLIO DEI GATTOLIGI

NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

i.

Vane querele circa Vastensione politica.

Non sono peranco cessati i lament! di quei cattolici, che

vorrebbero passare ad ogni tratto il Rubicone, gittandosi nella

mischia politica contro i divieti del Sommo Pontefice, che, come

a tutti e noto, persiste in dichiarar proibito per altissime ra-

gioni il concorso in Italia alle elezioni dei deputati. Ma con

buona pace di costoro, piu tenaci che accorti, possiamo, ri-

guardando indietro le vicende dell'azione cattolica in Italia

dal 60 in poi, francamente affermare, che si vede bensi con

chiarezza quanto male Tastensione politica dei cattolici ha evi-

tato
;
ma non si vede punto chiaro, n6 potrebbe precisamente

affermarsi il bene che il concorso avrebbe procurato. Sappiamo
che i piu temperati fautori delle urne politiche sogliono distin-

guere tra tempi e tempi, e pur concedendo che ora Tandata

dei cattolici alle urne per eleggere deputati sarebbe inoppor-

tuna ed inutile, dicono che colpa grande della celebre formola

n6 eletti ne elettori caldeggiata gia, subordinatamente alia di-

rezione della Santa Sede, anche dal nostro periodico, fu Faver

lasciata la porta aperta senza ritegno alcuno allo straripamento

di tutte le passioni settarie e di tutti gli scandali, nel governo
della sventurata nostra penisola.

Teniamo in alto pregio la sicure2fza di giudizio, onde vuolsi

oracolare in una ipotesi possibile, che non si e avverata! Deve

essere ben grande e vasta la costoro facolta intellettiva, se

basta per essi a fornirli di quella scienza dei futuri contin-

gent! condizionati, la quale e la parte a noi meno accessible

della scienza inflnita di Dio ! Ma che il Giel vi salvi, rispetta-
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bill Signori! Quel che sarebbe avvenuto in Italia, se la formola

nd eletti n elettori non fosse stata accolta, nol possiamo dire

senza temerita ne noi, ne voi.

Puo essere che un qualche bene ne fosse potuto provenire;

ma il bene sperabile da un partito pratico non basta sempre
a farlo accettare; perche puo essere che il male che ne derivi,

o ragionevolmente se ne tema, sia maggiore di quel bene. E

giudicar di cio e sempre difficile; ma piu difficile diviene in

congiunture come quelle in cui la rivoluzione ha posto Flta-

lia, fatta sua merce un caos inestricabile d'idee, di sentiment!,

di opere, di persone e di cose. Laonde ogni uomo prudente

e savio, particolarmente se con tutto il cuore professi flducia

nella soprannaturale assistenza onde il Papa Yicario di Cristo

& scorto a scegliere ed indicare i consigli piu sicuri, dovrebbe

conchiudere, che, se dietro gli avvertimenti del Pontefice, Ve-

scovi, sacerdoti, laici cattolici s' appigliarono alia astensione,

questo certamente dovette essere, se non altro, il partito meno

disastroso per gli interessi della Religione in Italia.

Tanto piu fulgido apparira questo nostro dire a chi ponga

gli occhi nel cumolo di mali, che Fastensione politica ha cer-

tamente evitato, riguardo ai cattolici, ed alia causa principalis-

sima che essi in Italia devono propugnare. Perocche ci pare

innegabile che Fastensione medesima serbo tutta la moltitu-

dine prettamente cattolica degli Italiani immune al cospetto

della patria, ed anche delle altre nazioni, da quella tremenda

responsabilita di sacrilegi, di delitti, di ladronecci, di scandal!,,

onde coloro che presero parte col voto politico al Governo si

sono immancabilmente addossate, da presso o da lungi, almeno

le apparenze. La politica dei cattolici puo, in confronto di quella

si lurida e si sporca dei loro avversarii di tutte le frazioni li-

berali, chiamarsi la politica delle mani nette.

E aver serbate nette le mani, mentre tutti quelli, che in una

guisa od in un'altra le intinsero nella cosa pubblica d' Italia,

le mostrano ora con somma vergogna lorde, non e gia un

grande motive di approvar Fastensione flu qui seguita? Ag-

giungasi che se i cattolici si fossero a capofitto buttati dentro
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il vortice della politica italiana, e in Montecitorio, nella capi-

tale del mondo cattolico, a pochi passi dal Yaticano, ove il

Papa e costretto di starsene rinchiuso, avessero preso parte,

col consentimento pur solo negativo del Pontefice, a tutte le

lotte della politica settaria, gl'Italiani e soprattutto gli stranieri

avrebbero in gran parte sentito scemarsi nel cuore quel sen-

timento di raccapriccio , onde ora ad ogni tratto protestano

contro le condizioni intollerabili fatte al loro Capo spirituale.

Sappiam bene quel che a questa nostra osservazione si puo

opporre. Puo dirsi che i deputati cattolici avrebbero scelta

ogni occasione, per muovere quistione sulla liberta del Ponte-

flce. Si
;
cio e vero, posto che in Italia fosse stato possibile

mandare un nucleo di uomini coraggiosi e bastantemente ford,

per isfidare con somiglianti propositi le ire d'una maggioranza

avversissima, per principio settario, alFindipendenza papale. Ma
anche in tale fortunata ipotesi quel nucleo avrebbe dovuto ras-

segnarsi alia parte che ora fanno nella Camera i paladini della

Repubblica: protestare cioe e sognare il raggiungimento dei

loro vaghissimi ideali; e intanto offlcialmente colla propria

impotenza suggellare il convincimento erroneo, ne conveniamo,

ma pur apparentemente fondato, che gl'Italiani, rispetto alia

libertk del Pontefice, sono per la piu parte indifferenti. Ovvero,

secondo i voti della massoneria, la questione dell'indipendenza

del Papa sarebbe diventata questione di diritto meramente

interno dell'Italia; i Governi stranieri avrebbero potuto dire,

con molta apparenza di ragione: Tavete presa a trattare tutta

da voi? Ebbene sbrigatevela da voi soli.

La resistenza passiva invece, che Fastensione politica op-

pose ai fatti ed alle proteste della rivoluzione, fece si che in

Italia non solo, ma altresi in tutte le nazioni cattoliche e per-

sino nei Parlamenti di alcune di esse e nei document! piii so-

lenni di Governi possenti, la questione del Papa rimanesse

sempre aperta come questione internazionale. Nessuno neghera

questo: che il carattere di internazionalita fu mantenuto alia

questione romana dal fatto principalmente, che, per ragione di

essa, i cattolici d'ltalia s'astennero sempre dal prender parte
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al Governo del proprio paese : e questa, se anche altra non ve

ne fosse, e ragione altissima, di sommo peso, bastevole a giu-

stiflcare la savia proibizione, dal Pontefice, dopo iterate e pro-

fonde considerazioni, imposta agPItalian!.

II.

Dall'astensione politico, non consegue logicamente I'astensione

negli affari amministrativi.

L'Achille vero degli argomenti, onde gli avversarii del-

1'astensione sempre s'adoperarono a combatterla, e la conse-

guenza d' infiniti malanni morali e religiosi di che pretendono

accagionarla. A udirli, infatti, se le nostre citta e le nostre cam-

pagne sono in balia di uomini senza fede e senza onesta, che

ne corrompono le credenze, ne riempiono le scuole di mae-

stri e di maestre senza convincimenti cristiani, educano una

gioventu scapigliata e rotta a tutte le bestemmie dell'empieta,

manomettono con ogni sorte di attentati 1' amministrazione

delle Opere Pie, e impediscono gP increment! del culto catto-

lico e la liberta del Sacerdozio, tutto questo si deve alia ma-

laugurata astensione, che diede ogni cosa in potere degli ele-

ment! piu corrotti della societa Italiana.

Ma per vedere quanto questo discorso sia almeno esage-

rato, basta riguardare alle condizioni morali e religiose poco

dissimiglianti dalle nostre in altre nazioni, come F Italia, cat-

toliche, dove pur si eleggono dai cattolici i deputati al Par-

lamento. II male e dunque in qualche cosa di ben piu uni-

versale efflcacia, che non sia la rinunzia temporanea ad un sem-

plice diritto, concesso per i proprii fin! anche a! cattolici dalla

massoneria da per tutto padroneggiante.

Non si vuol dire con cio che, se ragioni di maggiore im-

portanza non lo vietassero, anche di questo diritto non potes-

sero e non dovessero usare gl' Italian! cattolici, come ne usano

i loro confratelli del mondo tutto. Ne si vuol dire altresi che

un giorno o Faltro non possa sorgere Topportunita di usarne

anche fra noi, sempre, ben inteso, e in ogni caso, col bene-

placito del Ponteflce.
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Ma e intanto logicamente falso quel discorso che vorrebbe

persuaderci, non essere possibile niun altro tentative efflcace

d'opposizione agli attentati massonici, finche non scendiamo nel

campo della lotta politica.

In realta questa affermata indissolubilita delFefflcacia am-

ministrativa dalla efflcacia politica e negata risolutamente dal

Pontefice stesso, il quale, pur insistendo nell'astensione poli-

tica, non cessa dal prorauovere il piu vigoroso movimento

d'opposizione alle mire tutte della setta, in tutti i modi e par-

ticolarmente per mezzo delle elezioni amministrative, che egli

caldeggia con una energia meravigliosa. Domandiamo quindi

venia agli impazienti favoreggiatori delle urne politiche di

continuare a starcene col Papa, anziche venire con loro.

Gio anzitutto : e poi facciamo loro osservare che, in linea

teorica, tra Pesercizio del voto politico e quello del voto am-

ministrativo, non si vede davvero con quali criterii possa da

alcuno stabilirsi un nesso necessario.

Di certo non ve lo troveranno nemmeno i piu profondi co-

noscitori del giure costituzionale moderno, del quale e anzi

punto fondamentale la distinzione delPelemento politico dal-

1'elemento amministrativo. II decentramento, che e uno dei do-

gmi delle moderne costituzioni liberali, dovrebbe tendere senza

posa a sottrarre la vita cittadina, nei Municipii e nelle Pro-

vince, dalla tutela del Governo politico, la quale ognora ne

costitui la debolezza massima.

Pur troppo pero queste meravigliose teoriche si applicano

con criterii capricciosi ed anzi con criterii partigiani, specie

in Italia dove, pel predominio delle sette, nel Governo centrale

prevale sopra ogni diritto la prepotenza. Quindi la mano del

potere centrale si fa sentire armata di ferro nelle ammini-

strazioni, che vuol sommesse ai suoi voleri, e non trovandole

tali abbastanza, le manomette od anche le disperde, tentando

e ritentando la prova del suffragio elettorale, finche non le

sia riuscito di stancare la perseveranza dei cittadini, o di avere

degli uomini timidi che curvino la schiena ai suoi comandi.

Ma quando il popolo italiano fosse meglio educato alia vita
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pubblica, anche quest! soprusi si farebbero piu rari e la resi-

stenza, diventata universale e indomita, porrebbe necessaria-

mente 11 potere politico nella necessita, o di mutare tendenze

ed abitudini, o di lasciare alle amministrazioni locali la liberta

di regolar se medesime secondo le proprie convinzioni ed i

proprii bisogni.

E dunque vero, e si deve concedere, che di detrimento alia

efflcacia delPopera nostra nella sfera amministrativa riesce la

nostra astensione politica. Ma e assolutamente falso, che il con-

corso politico sia una condizione sine qua non della fruttuosa

ingerenza dei cattolici nelle amminisjtrazioni municipali e pro-

vinciali; dove, se davvero procedessert) con energia e disciplina,

potrebbero di non poco alleviare le conseguenze funeste di

una legislazione informata alFodio di Dio e di ogni santa cosa.

I fatti che recentemente si verificarono in parecchi grandi Go-

muni d' Italia, riguardo particolarmente all' istruzione religiosa

da impartirsi nelle scuole, son venuti a dimostrare chiaramente

quanta parte di proflcua e vigorosa azione rimane ai cattolici,

pur tenendosi essi lontani dal Parlamento
;

e quindi a confu-

tare le troppo audaci asserzioni di chi ogni male nostro vor-

rebbe mettere a carico delF astensione politica.

III.

Dovere dei cattolici di partecipare alle elezioni amministrative.

Di qui conseguita agevolmente che nessun cattolico, il quale

intenda che la Religione e la ragione impongono, non gia

come un semplice consiglio, ma come un rigoroso precetto, di

concorrere con tutte le forze, in cio che non e altrimenti vie-

tato, ad impedire il male ed a fare il bene, devono prendere

la risoluzione d' uscire da quella comoda neghittosita in che

troppo spesso per futili pretesti si rannicchiano.

Non puo suffragare nessuno di questi inerti, i quali sono

ancora molti in Italia e particolarmente in alcune regioni di

essa, la scusa che ogni sforzo nostro tornerebbe inutile; primo

perche vi sono, come dicevamo, i fatti che provano troppo
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cbiaramente il contrario
;
e poi perche in gran parte 1'asserita

inutilita dipende propriamente dal rifiuto ingiustificato ed in-

giustificabile della loro cooperazione. Ci dimostrino una buona

volta che essi hanno veramente e costantemente adoperate

tutte le forze loro, senza cavarne alcun pro : ci dimostrino

che essi hanno veramente tentato tutto quello che stava in loro

potere di tentare, ne tuttavia in tanti anni hanno mai rac-

colto nulla di bene, o potato menomamente impedire o ritar-

dare nalla di male: allora forse a noi converra di ritrarci

incerti sul dovere che hanno di operare piu oltre.

Ma noi sappiamo invece che poca cura od anche nessuna,

in parecchi luoghi, si pone nelForganizzare e disciplinare forze

cattoliche validissime
; sappiamo che, per uno od altro prete-

sto, un numero considerevole di cattolici italiani si astiene da

tutto e riflutasi persino alia piccola briga di portare una scheda

nelle urne, il giorno delle elezioni dei consiglieri comunali e

provincial!. Come puo realmente credersi che questi cattolici

vadano immuni da ogni colpa, anche al cospetto di f)io, se pur

bisogna ammettere che e un dovere di coscienza, nonche il

fuggire Taperta iniquita, ma anche il fare nella misura delle

proprie forze quel bene che, secondo i tempi, da chi ne ha

Tautorita, ci e indicate come necessario alia difesa dei comuni

interessi religiosi e morali? Rimanga dunque fermo, che il

concorso dei cattolici alle urne amministrative deve conside-

rarsi come un obbligo rigoroso, imposto dalle condizioni pre-

senti e dal quale sottraendosi nessuno puo esser tranquillo in-

nanzi alia propria coscienza, ove pure non abbia particolari ra-

gioni assai valide che lo scusino.

Aggiungeremo un' altra considerazione per molti efficace

del pari che la precedente, ed e che un popolo, il quale faccia

giusto concetto della sua liberta e dei suoi diritti, deve edu-

carsi ormai alia vita pubblica, se vuole rispondere a quelle mo-
derne esigenze che sono diventate come una parte essenziale

del vivere civile. La liberta e una spada a due tagli, la quale

puo ferire ugualmente chi 1' adopera e colui contro il quale
viene adoperata.
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Poiche dunque a fondamento di Governo si pone la liberta,

tutti i cittadini hanno il diritto di valersene, per propugnare

quello che hanno di piii caro. I nemici dei cattolici se ne val-

gono per raggiungere flni settarii e vantaggiare in tutte le

guise gli interessi loro materiali : i cattolici si valgano di que-

sta liberta medesima, per salvare quanto e possibile del patri-

monio preziosissimo delle loro coscienze, per porre al riparo

delle invasion! settarie i loro altari e le loro famiglie: pro aris

et focis certamen. Che se, invece, si ritraggono indietro e ri-

fiutano d' usare anche dei mezzi che la liberta loro fornisce,

dentro i termini della ubbidienza che devono a Dio ed alia

sua Chiesa, d'ogni malanno che caschi loro addosso e della ro-

vina materiale e morale dei loro interessi, non incolpino poi

altri che se medesimi.

IV.

La vita dei cattolici divenuta in questi ultimi tempi

piu rigogliosa.

Realmente pero, in parecchie regioni segnatamente, abbia-

mo notato da qualche tempo, che queste idee cosi conformi al-

T impulso voluto dare dall'augusto Ponteflce son penetrate

profondamente nelle vene di quei cattolici, i quali aspirano

ad una maggiore espansione nella vita pubblica del loro paese.

Giovo non poco a produrre cosi felice effetto la voce vene-

randa del Vegliardo del Vaticano, che tante volte e con ispi-

rata eloquenza, in questo suo anno giubilare principalmente,

inflammo gl' Italiani alle varie battaglie della Fede. Giovo il

movimento che le diverse associazioni cattoliche, e particolar-

mente quella piu diffusa e piu autorevole delPOpera dei Con-

gressi, diedero ai cattolici italiani in occasione delle strepitose

feste giubilari di Leone XIII. Laonde si puo agevolmente os-

servare che i cattolici, per muoversi, hanno bisogno, a guisa

del combustibile per accendersi, solo di un po'di calore iniziale,

(T una favilla
;
e allora le forze latenti prorompono e si ma-

nifestano, con una gagiiardia ignota ed insperata. Quindi e che

in questi ultimi tempi le moltitudini dei cattolici, gia in tante
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guise ammaestrate della necessita di insorgere contro ogni

sorta d' usurpatori del loro diritti religiosi, trovandosi piu

spesso insieme per cagione delle feste giubilari, risolvettero

di venire praticamente all'atto, e di dare finalmente corpo di

realta ai tanti bellissimi voti, risguardanti le elezioni munici-

pal! e provincial!, emessi nelle frequenti loro assemblee ge-

nerali e particolari.

In conseguenza di cio piu attivamente si diedero a quel

lungo lavorio, necessario a premettersi durante Pintiero anno

alia lotta che si compie in un giorno solo, senza il quale e

troppo temerario lo sperare vittoria. Si fecero iscrizioni nuove

di elettori cattolici, che poco s'eran fin qui curati del loro di-

ritto, e a fine d'agevolare Pimpresa, le associazioni ed i co-

mitati sopra di se ne presero ogni cura, lasciando agli elet-

tori sol quella di ricevere il certificate e di portare la scheda

gia bell'e pronta all'urna loro designata.

Generalmente parlando, per Pesecuzione di quest' opera,

parve utile il commetterla in gran parte a comitati speciali :

ma questi comitati medesimi o si elessero in grembo all'as-

sociazione dell'Opera dei Congressi e ad altre con questa affini,

o almeno furon mantenuti colle associazioni medesime perfet-

tamente concordi. Sapiente avviso: che P esperienza passata

troppo chiaro aveva fatto palese, per la discordia fra le di-

verse associazioni, o almeno per difetto di uniformita nelle idee

pratiche, essersi vanamente sperdute molte forze, con danno

sommo dei cattolici, i quali o non osarono scendere in campo,
o scesi furono schiacciati dagli avversarii. Anche i giornali

di parte cattolica, pur divisi tra loro per alcune mire partico-

lari, sentirono la necessita di unirsi al momento delle elezioni

in una lista comune, sacrificando volentieri sulPara sacra della

concordia certe accidentali preferenze.

Or a questo mirabile effetto di concordia e di operosita,

piu che non se n'avveggano essi stessi, conferirono gli av-

versarii dei cattolici d'ogni colore e setta e parte, nonche il

Governo
;
e godiamo di vedere cio ammesso anche da liberali,

come il Corriere della Sera, il quale, parlando delP inaspet-
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tato favore sortito quest' anno da radical! e da cattolici, a pre-

ferenza del liberal! monarchic!, nella lotta elettorale di Milano,

affermava doversi questo in parte al grande e giustificato

malconlento della popolazione. Soggiungeva poi : La crisi

economica, gli scandal! bancarii, la fiacchezza del Parlamento,

le accuse di corruzione che circolano e di cui la stampa im-

bavagliata da una legislazione assurda non da che una idea

attenuata, screditano naturalmente quei partiti e quegli uomini,

che sono piu devoti alle istituzioni e che se ne son fatti mo-

ralmente garanti.

Questa, conchiudeva il Corriere a denti stretti, e una ve-

rita penosa a dire e dura a sentire, ma e la verita 1
.

Tutto cio concorse dunque a rinfocolare i cattolici nelle

elezioni di quest'anno, insieme con tante ingiustizie svergogna-

tamente perpetrate a danno loro, sotto lo sgoverno segnata-

mente del Crispi e del Giolitti.

Perocche i cattolici dovettero a loro gran costo intendere,

che contro il nemico comune uopo e resistere con comune

sforzo e colle forze di tutti raccolte in un fascio. Chi dei sin-

oeri cattolici non fremette da un capo all' altro d' Italia, per le

barbarie da Ostrogoti commesse da un pugno di scapestrati

giovinastri agli ordini d'una loggia massonica nella cattolica

Bergamo, contro quei consiglieri provincial! cattolici, non d'al-

tro rei che d' avere nobilmente vendicati i diritti della propria

coscienza ? E siccome fu visto il Governo del Giolitti, in luogo

di reprimere gli ingiusti assalitori, opprimere gli assaliti con

un decreto mendace nella sua motivazione e nelle sue determi-

nazioni apertamente partigiano; cosi con nuovo vigore i cattolici

risolvettero di stringers! fra loro per resistere a chi mostra

tanto apertamente d'averli in non cale. Questa di Bergamo fu

certamente la piu rumorosa occasione data dai liberali italiani

al rincalzo dei cattolici
;
ma non fu la sola : perocche ormai le

patent! soverchierie perpetrate a nostro danno non si contano

piu. Che se a tutto questo aggiungasi la dolorosa e lunga espe-

rienza fatta della malafede dei liberali, o sieno moderati o sieno

1 Corriere della Sera del 20-21 giugrno 1893.
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progressist!, o sieno qualunque altra cosa, i quali chieggono

spesso 1'aiuto del cattolici perche li sanno fedeli ai patti con-

venuti, e poi nel secreto dell' urna li abbandonano e li tra-

discono; si vedra di leggieri perch& in questi ultimi tempi tra

le schiere dei cattolici s' e fatto largo il convincimento delFop-

portunita di combattere da soli colle proprie forze, senza ve-

nire, espressamente almeno, a patti o convenzioni coi
f

liberali

di nessun partito.

Non diciamo noi che cio non possa talvolta anche farsi; ma

la massima praticamente ora accolta nelle principali citta d'l-

talia sembra appunto contraria a tali convenzioni, che danno

origine ad una infinita di pettegolezzi e di rimproveri da parte

dei falsi alleati d'un giorno. Poi gia si vede nelFatto che co-

desti incommodi alleati tolgono nel Consiglio ogni forza ai

cattolici, accettati da loro unicamente per Fopportunita delFi-

stante; onde gli elettori debbono troppo spesso ingollarsi

Fingrato spettacolo di vedere i loro mandatarii avversare cio

appunto per cui difendere furono eletti.

AI qual proposito non possiamo, benche di volo, non ac-

cennare al Consiglio comunale di Genova, dove, uomini per

molti capi commendevoli, e nella loro coscienza, non solo, ma
altresi all'aperto certamente cattolici sinceri e praticanti, si

condussero in piu occasion! debolmente innanzi alia parte

liberale, che costituiva la minoranza del Consiglio, ed era per

soprassello una minoranza indebolita da spesse ed aperte ma-

nifestazioni religiose della cittadinanza genovese. Accuse re-

cise e particolareggiate espressero riguardo a questo porta-

mento Fegregia Eco d'Italia e FAssociazione tra corrispondenti

di giornali cattolici; ne saremmo in grado di poter affermare

che Fottimo Sig. Aw. Cappellini, il quale s'incarico di rispon-

dervi in nome della cosi detta Unione genovese per le elezioni

amministrative, abbia potuto, non ostante la sua incontrasta-

bile abilita e la ben meritata sua autorita, ottenere altro effetto

fuorch6 di attenuarle alquanto. La ragione piu forte ch'egli ad-

dusse per attenuarle, fu appunto la condiziorie disagiata in che

i consiglieri cattolici si trovavano rispetto alia parte mode-
Swie XT, vol. VII, fge. 1034. 10 4 luglio 1S9S.
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rata dei consiglieri liberal! ed in particolare, come e notorio,

rispetto al Sindaco Sig. Podesta, col quale i consiglieri catto-

lici ebbero tanto spesso a trattare ed a conchiudere recipro-

che transazioni. Cosi almeno noi crediamo di poter interpretare

il Sig. Cappellini, quando nella sua lettera all'JEfco d'ltalia parla

di difficolta che 1' ingerenza governativa moveva ai consiglieri

cattolici, le quali rendevano a questi impossibile Pattuare tutto

intiero il cattolico programma.
Gi sia lecito inferire anche di qui, che in massima le coa-

lizioni dei cattolici coi liberali indeboliscono quelli a tutto van-

taggio di questi ultimi; ed e questa ragione non ultima dello

scoraggiamento che si mette nelle file dei buoni cattolici, i

quali conchiudono poi che, quando s'ha da mandare nel Consi-

glio gente che vota tutto 1'opposto di quello che ai cattolici

preme, torna assai meglio rimanersene tranquilli in casa e

fuori d'ogni rumore.

Ed e, se non erriamo, questa la medesima ragione, perche,

mentre scrivevamo, a Torino a Milano a Roma stessa prevalse

il partito delle liste esclusivamente proprie dei cattolici; il qual

partito quanto poco rovinoso sia, contro quel che alcuni vol-

lero farci credere finora, lo dimostrano le vittorie fulgidissime,

quantunque parziali, dei cattolici in tutte e tre quelle grandi

citta. La prova e dimostrativa particolarmente in Roma, dove,

se mai altrove, 1'alleanza dei cattolici con altri partiti, nelle

elezioni, parrebbe rendersi necessaria per la stragrande molti-

tudine di mezzi onde il liberalismo governante puo disporre a

danno dei Cattolici stessi, e per 1' interesse che quivi sopra

tutto egli ha vivissimo di vincere, affln d' ingannare il mondo

cattolico sulle vere disposizioni del popolo romano rispetto

al Pontefice; come in un sensato articolo bene osservava giorni

sono il Moniteur de Rome. Cio nonostante i cattolici romani,

scesi quesfanno in campo da soli, con una lista informata al

criterio alquanto austero, ma giusto, di escludere dal man-

dato amministrativo chiunque si fosse mostrato disposto ad

accettare il politico, rimasero gran tratto superior! a tutti gli

altri combattenti.
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Con tutto questo non s'intende d'escludere assolutamente

le alleanze, le quali in qualche caso possono diventar neces-

sarie
;
e pero da accettarsi, salvi i principii, non solo, ma al-

tresi il decoro e la maesta della Religione che i cattolici, pon-

gono in cima ad ogni cosa e quindi non possono mai sacri-

ficare al desiderio pure per se legittimo della vittoria; la

quale, anche quando fosse effettiva e reale in se, riguardo

pero alia nobilta. della causa essenzialmente morale, che noi

cattolici sosteniamo, se fosse ottenuta con dispendio di decoro,

equivarrebbe ad una sconfltta. L'accordo parve quest' anno

conveniente in Venezia: e vi fu fatto col'partito liberate monar-

chico, non gia allo scopo di mettere nel Consiglio i liberali mo-

narchici, in verita poco migliori dei loro avversarii progressisti;

ma unicamente, come molto cbiaro scrisse la valorosa Difesa,

per demolire ed abbattere di sana pianta, insieme col Sindaco

sorteggiato, Fedifizio massonico donde erano usciti decreti sa-

crilegbi che sbandeggiavano dalle scuole comunali ogni segno

di religione, con commovimento generale di tutto il popolo a

cui, sia pure per opportunismo, mostrarono di far eco i libe-

rali moderati. Ma siccome questi proponevano un ebreo, i

cattolici per cio recisamente Fesclusero, ponendo in suo

luogo uno dei loro, con formidabile baccano di tutta la colo-

nia d'Israello.

In questi casi Funione cogli avversarii nostri non offende

punto i principii : ne, purch6 le cose vengano lealmente e lu-

cidamente dichiarate, mette in pericolo la delicatezza del sen-

timento religioso. Ad ogni raodo consiglio piu sicuro ci par

quello di comporre una lista propria, senza compromessi o

trattative con altri partiti, pur introducendovi, tolti alle liste di

questi, quei nomi i quali paressero piu acconci agli interessi

cattolici, ovvero contentandosi della rappresentazione delle

minoranze concessa per legge, e quindi proponendo sol pochi

nomi di candidati puramente cattolici, che pei loro meriti si

raccomandino all' affetto della cittadinanza.
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y.

Utilitd di rivolgere il moto elettorale sopra un solo obbietto

preciso d' interesse cattolico.

Un' altra particolarita che in quest! ultimi tempi distinse

il movimento elettorale dei cattolici, e ne contrassegno un vero

progresso, e il seguente che vediamo iiotato dall'ottima Riscossa

di Bassano. In parecchie citta (cosi la Riscossa) i cattolici

(F azione con molto tatto ed opportunita hanno saputo tirare

r attenzione del pubblico sopra un argomento della massima

importanza, e che strettamente si connette col movimento elet-

torale, vogliamo dire la pubblica scuola. Allorquando si tratta

di buoni o cattivi maestri, di buona o cattiva istruzione, d' in-

dirizzo religioso o irreligioso, le fibre anche piu intorpidite

dei padri e delle madri di famiglia si scuotono e gli animi si

commuovono; 1'effetto che si vuole e facilmente ottenuto.

I cattolici bresciani hanno ingaggiata da qualche anna

ima lotta forrnidabile in difesa delle scuole cattoliche, della li-

berta d' insegnamento e del diritto naturale dei genitori di

educare i loro figliuoli. La una setta prepotente, sorretta dai

poteri dello Stato, con audacia senza esempio, conculca da anni

leggi, regolamenti, diritti, giustizia. Non gusta che la infer-

nale volutta dell'oppressione piu tirannica che immaginare si

possa, ed e giunta poche settimane or sono a tal segno di bal-

danza e di tirannia, da calpestare una solenne decisione della

sezione IV del Consiglio di Stato, solo perche, dopo tre anni

di contese, quel supremo Magistrate dava piena ragione ai

cattolici bresciani, ai quali riconosceva il diritto di aprire un

istituto scolastico.

Quest' ultimo atto e stato come 1' ultima goccia che ha

fatto traboccare il vaso; ogni anima onesta in quella fiera

cittk ha sentito la necessita di ribellarsi all' infame giogo della

setta nefanda, e di misurarsi con essa nelle prossime elezioni

amministrative per dare alia citta la rappresentanza che si

merita.

Questo che si dice di Brescia vale altresi per Milano, dove
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il partite massonico si scavo da se medesimo la fossa, com-

battendo accanitamente nello scorso maggio contro T insegna-

monto religioso, che, in forza delle stesse leggi e dei regola-

mcnti vigenti, deve impartirsi ai figli di coloro che ne fanno

dimanda. Si sa che anni addietro, essendosi sollevata la stessa

questione, 25 mila padri di famiglia domandarono 1' insegna-

mento del catechismo cattolico pei proprii figli, che frequen-

tano le scuole comunali di Milano: la pretensione per conse-

guenza dei frammassoni rnilanesi costituiva un insulto sangui-

noso ed una vera provocazione contro la cittadinanza, la quale

mostro aperto di esserne indignata, checche facessero per tra-

volgerla una turba di bestemmiatori e di monelli, andati a tu-

multuare nello storico palazzo del Marino.

II fatto e che quest'anno, con sagacia m irabile, nei giornali

e nei meetings popolari i valorosi condottieri dei cattolici mi-

lanesi, lasciata da parte ogni altra co nsiderazione, fecero con-

vergere tutto.il movimento elettorale a questa mir.a di scac-

ciare dal Municipio i nemici del catechismo. Or bene 1'effetto

vero, che speriamo durevole, di questa ben intesa mossa fit

Taccrescimento di un migliaio e mezzo circa di elettori cat-

tolici, sopra i tremila dell'anno scorso : forza poderosa che fece

raccapricciare di subita paura il radicale Secolo, il quale urlo r

Ma dunque questi clericali, si a lungo trascurati e sprezzati, si

sono rivelati una potenza ;
essi non camminano, vanno col va-

pore ;
ed alia moderata Perseveranza trasse questo melanco-

nico presagio : I clericali sono un esercito che avanza e s' in-

grossa; Panno venture recluteranno qualche centinaio di nuovi

soldati, e saranno vincitori su tutta la linea. Certo e, che

il buon successso ottenuto, da fin d'ora ai cattolici milanesi una

grande influenza nell' indirizzo amministrativo della citta.

VI.

Quel che pud ragionevolmente aspettarsi per Vavvenire.

Abbiamo voluto posatamente intrattenerci di questo tema

delle elezioni amministrative, perche, se del tutto non andiamo

errati, qui possiamo ravvisare agevolmente un buon motivo
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pel cattolici di prender nuova lena e nuovo coraggio, per le

battaglie che senza posa sono obbligati di sostenere contro

Tempieta tiranneggiante.

Gi par flnito il tempo pel massoni di uscire in ispavalde mi-

nacce
; perocche, se vogliono girar appena intorno gli sguardi,

si devono accorgere che un potente risveglio di forze, state

finora latenti o troppo tranquille, si fa notare particolarmente

nelle citta piu colte
;
se vogliono aprir le orecchie debbon sen-

tire che il grido che esce insistente dalle moltitudini cattoliche,

destate e in ordine di battaglia, e grido di santa ribellione

al loro giogo infernale, divenuto intollerabile.

Non neghiamo che i mezzi sui quali contano le sette domi-

nant! sono incomparabilmente piii numerosi e in atto pratico

piii efficaci, di quelli onde possono lecitamente valersi i catto-

lici. La menzogna, la corruzione, F inganno, il tradimento, la

vendetta e persino Passassinio son cose tutte, delle quali i

frammassoni possono valersi senza scrupolo e da cui la coscienza

cattolica rifugge inorridita. I cattolici sono per principio re-

ligioso leali
; quelli invece,- posta la massinia che colla verita

e colla giustizia non si governa , della slealta anche piu

sfacciata non fanno caso, purche giovi. Le leggi sono da os-

servarsi rigorosamente sopratutto quando nocciono ai catto-

lici: se pero esse attraversassero qualche disegno scellerato

dei liberali, che le fecero, vano e invocarle, e bisognera ge-

mere coll'Alighieri : Le leggi son; ma chi pon mano ad esse?

Quando poi, non ostante tutti questi vantaggi, un Gonsiglio cat-

tolico ha potuto costituirsi, e facile e pronto il rimedio: un

buon decreto di scioglimento ed un delegate straordinario, che

vada ad insegnare agli elettori come le elezioni si fanno ad

usum Delphini.

Pur tuttavia questi procedimenti da Fascia turchi e da

Mandarini cinesi, non giovano guari alia riputazione d'un Go-

verno che intende di farsi noverare tra i Governi civili, retti

da leggi uguali per tutti, e particolarmente solleciti di appa-

rire raccolti all' ombra del grande vessillo della liberta.

Yedremo quanto ai signori liberali di Bergamo sara giovato,
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colla visibile complicita del Giolitti e del suoi satelliti, lo sguin-

zagliare pel Sentierone e sotto le abitazioni del cavalier Rez-

zara e del conte Medolago, una turba di Sacripanti, non d'al-

tro diritto armati che di quello degli Unni e dei Vandali diser-

tatori d' Italia!

Yedremo quanto saranno giovato a coloro le pietre, che

fecero o lasciarono impunemente lanciare contro le flnestre

del Medolago, e che giustamente quel nobile Baiardo conserva,

a monumento dei modi civili di governare del liberalismo

italiano !

Intanto un gaizzo nuovo di vita si diffonde nelle file dei

cattolici tutti d'ltalia, i quali agli editti, ai proclami, alle urla

di morte ed alle sassaiuole di Bergamo, rispondono col decre-

tare alle vittime del liberalismo la medaglia d'oro degli eroi;

rispondono anche piii elpquentemente , sbaragliando e spaz-

zando via a Ghioggia, a Vicenza, a Torino, a Roma stessa

e, speriamo, nel decorso di questo periodo elettorale, in altre

citta ancora, i Gosacchi della massoneria che s'assidevano tran-

quilli nei Municipii e nelle aule provinciali, facendo man bassa

per tutto e su tutti. Non diremo col liberalissimo Don Marzio

di Napoli che le genti si affidano nelle mani dei nemici d'l-

talia, cioe dei cattolici, perche questa Italia non le rassicura,

questa Italia ghibellina, divenuta una grande, una brutta mac-

chia nera, una flatulenta pozzanghera di fango : diremo

piuttosto che gPItaliani, giustamente sdegnosi e stanchi d'es-

sere da una turpe camorra di settarii indiavolati rosi per in-

sino alle midolla, si levano risoluti a voler flnalmente ammi-

nistrar da se i proprii interessi piu vitali, secondo i principii

eterni della morale onesta e del cattolicismo.

Dove e a notare che i trionfl ottenuti dai cattolici nelle

elezioni di quest' anno, dovranno essere valutati assai piu per

quello che promettono che non per quello che realmente die-

dero o daranno. Giacche, incoraggiati i cattolici, viepiu si per-

suaderanno della necessita di un apparecchio alle elezioni, il

quale duri per tutto 1'anno che le precede. II che con bella

dimostrazione metteva in luce VOsservatore Cattolico di Milano,
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alia cui valentia in molta parte si deve il bel trionfo cola dai

cattolici ottenuto. Citiarno qualcuna delle sue davvero oppor-

tunissime osservazioni. C'e prima di tutto da stringere, da

rinsaldare sempre viemeglio i vincoli che legano il fascio cat-

tolico. E questo si fa col nutrirsi piu avidamente dell' idea cat-

tolica, di quell' idea immortale che supera e vince tutte le altre

idee degli uomini. E di questa idea ci si nutre coll' intervenire

ai pellegrinaggi, ai congressi, alle conferenze, nelle quali ap-

punto si possono sviluppare idee e studii pratici precisamente

in argomento elettorale, e ai gabinetti cattolici e ai comitati

diocesani e parrocchiali : e finalmente col leggere i giornali

cattolici, abbonarsi a questi giornali, sostenerli, propagarli:

insomnia, favorendo la buona stampa e alimentandosene in ogni

modo. Giustamente YOsservatore stesso nota, che per tal

guisa si nutrirono e crebbero le forze del Centre germanico.

Cosi veramente, non solo si prepara un esito felice a quegli

egregi uomini cattolici, che gia conosciamo, ma si ha il modo

piu agevole e pratico di conoscerne dei nuovi e dei nuovi se

ne creano, con grande fiducia di contrapporli efficacemente

alia sinagoga dei nemici di Dio e della Chiesa, i quali fin qui

altro non fecero sempre e da per tutto fuorchfc abusare della

nostra pazienza per opprimerci in tutto cio che noi abbiamo

di piu caro e di piu sacro. Badino pero costoro !

E antico adagio, non ismentito mai dalla storia, che patienlia

laesa fit furor. Badino i signori fratelli banchettanti e tripu-

dianti senza posa intorno al loro venerabile eroe del tabacco,

Adriano Lemmi, che qualcuno dei tanti loro festini non sia

quello di Baldassarre. Badino che il mane, thecel, phares ar-

riva per tutti. Ma, anche senza cio, badino che per tempeste ed

uragani non si spegne del tutto in grembo alia societa civile

il senso della rettitudine e della giustizia.

Quando, per troppo diuturne e troppo svergognate tirannidi,

quella fiamma nascosa prorompa, allora tutti, eziandio i piu

indifferenti, sentiranno il bisogno d' invocare rettitudine e giu-

stizia da noi cattolici, che ne serbiamo scrupolosamente il culto,

e nella Chiesa governata da Pietro ne abbiamo 1'infallibile

maestro, il custode ed il vindice immortale.



UNA NUOVA CONFERMA PONTIFICIA

DELLE SCUOLE PARROCCHIALI NEGLI STATI UNITI

I.

La lettera indirizzata recentemente dal Santo Padre alFEmo

Cardinale Gibbons, Arcivescovo di Baltimora 4
,
a proposito della

controversia intorno alle scuole pubbliche e parrocchiali degli

Stati Uniti, e stata ricevuta con grato animo e con plauso da

quanti furono e sono, ivi ed altrove, strenui difensori di una

educazione schiettamente cattolica per la gioventu cattolica in

iscuole cattoliche. Ne poteva essere altrimenti, essendo noto a

tutti che da si fatta educazione dipende in gran parte il vero

e genuino benessere non solo delle persone individue, ma
anche delle famiglie, dello Stato e della Chiesa.

I nostri lettori non ignorano come Facerba lotta per Pesi-

stenza della scuola cattolica e i principii sui quali essa si

fonda, fosse negli Stati Uniti sostenuta, segnatamente durante

gli ultimi due anni, non solo contro gli attacchi delle societa

segrete, le quali ivi, non meno che in Europa, invase da uno

spirito satanico, fanno ogni opera di pervertire 1' educazione

della gioventu, ma eziandio e massimamente contro alcuni

cattolici laicizzanti, i quali, sotto pretesto di patriottismo, por-

gendo a' nemici della Chiesa una mano amichevole, sembravano

voler subordinare nella scuola il bene religioso al bene civile,

ed approvare pienamente, contro i decreti de
?

Pontefici e le

prescrizioni de Concilii Plenarii di Baltimora, un cotal metodo

di educare la gioventu che fosse disgiunto dalla fede cattolica

e dall' autorita della Chiesa.

1 Vedi il testo nelle pagine seguenti.
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Che negli Stati Uniti sia esistito, ed esista tuttora, un par-

tito di cotesti cattolici, e un fatto dolorosissimo, il quale non

puo venir dissimulato senza gravissimo nocumento degli inte-

ressi piu vital! della Chiesa, e molto meno puo esso venir

seriamente negate, da chi non voglia mentire alia verita o certa-

mente farsi compatire per la propria ignoranza. Cosi, ad esem-

pio, il Western Watchman di St. Louis, Missouri, un giornale

compilato da un prete e riconosciuto come uno de' principal!

espositori delle dottrine di quel partito
4
, non esitava, or sono

pochi giorui, di gloriarsi pubblicamente della guerra da lui

fatta a' decreti del Terzo Goncilio Plenario di Baltimora, in-

torno alle scuole parrocchiali, chiamando quei decreti sciocchi

e impraticabiU, ed insultando coloro, che ne sono gii assertori

e i difensori, come gagliardi lunatici ! Un altro imbroglio, cosi

egli, in cui io sono stato implicato, fu a proposito delle prescri-

zioni sull'educazione del Terzo Goncilio di Baltimora. Io dissi

che quelle prescrizioni erano sciocche ed impraticabili, e che

certamente avrebbero causato disturbo. Quella guerra (contro

i detti decreti) tuttora continua e continuera fino a tanto che

I'ultimo gagliardo lunalico (difensore di quei decreti) avra

reso Io spirito a Dio 2
.

II.

Queste sacrileghe parole erano scritte e stampate, nel nu-

mero del 21 dello scorso mese di maggio, in quello stesso

numero, cioe, in cui erano pubblicate le lettere commendatizie

1 Allo stesso partito appartengono i giornali Colorado Catholic di Denver,
Catholic Union and Times di Buffalo, Northwestern Chronicle di St. Paul,

Freeman's Journal di New York, Catholic Times di Filadelfla ecc.

2 The next trouble I encountered was over the educational clauses of

the Third Council of Baltimore. / said they were silly and impraticaUe
and would certainly cause trouble. That war is still on and will last until

the last stalwart Lunatic expires. (Vol. XXVI, n. 6, p. 4, col. 3). A non

pochi de' nostri lettori, non gia del Congo dove la verita non 6 conosciuta

(ibid. n. 28), ma di Roma e degli Stati Uniti e nota la interessante e poco
edificante biografia dell' Editore del Western Watchman pubblicata nel

St. Louis' Daily Q-lole-Democrat del 20 agosto 1892, p. 4, col. 4.
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che FEditore aveva ricevute da varii personaggi nell'occasione

del 25 anniversario del suo giornale, e tutto cio non ostante la

lettera ufflciale dell' Emo Cardinale Prefetto che chiamava quei

decreti santissimi, e 1' ultimo decreto di Propaganda (21 apri-

le 1892), il quale prescriveva che quei decreti dovessero rima-

nere fermi nel loro vigore.

Un Prelato, congratulandosi con quelFEditore, gli dichiarava

che il suo stile vigoroso era un buon tonico per la mente e

che i suoi intrepidi colpi nella difesa de' sani principii e

della retta politica della Chiesa rianimavano il coraggio e sti-

molavano gli inflngardi a scendere sul campo di battaglia
J
.

Lo stesso Editore, fedele interprete e intrepido difensore

de' principii de' suoi patroni, in un altro numero pre,cedente,

cosi si esprimeva sul medesimo soggetto: Per quanto riguarda

le sculture e pitture religiose, noi crediamo ch'esse non sa-

rebbero dovute mai comparire nelle scuole... I luoghi adatti

per le statue e per le sacre imagini sono le chiese e i foco-

lari domestici
;
sono esse troppo sacre per essere esposte nelle

scuole, dove i fanciulli si trastullano; ne possono' dirsi ne-

cessarie per inculcare a' fanciulli un contegno conveniente

nella scuola.... Gli esercizii religiosi devono esser soppressi

nelle scuole; il che vuol dire che non conviene cominciare

e finire ogni lezione colle preghiere.... Noi non le vediamo

di buon occhio in alcun luogo ne prima ne dopo le lezioni.

La scuola e un luogo consecrato allo studio; la chiesa e la

casa sono i soli luoghi di preghiera. Un'altra pratica che

noi condanniamo e 1' assistenza obbligatoria alia Messa nei

giorni di scuola, mentre converrebbe renderla facoltativa....

Gli Apostoli e i loro successori ebbero missione d' insegnare

nelle chiese e non gi& nelle scuole ! ecc. ecc. ecc. 2
.

Allo scopo, adunque, di metter fine alia propaganda di'

1
c The Watchman receives each week from me a very warm welcome

Its vigorous style is a good mental tonic. Its fearless blows in defense of

sound principles and correct Church policy revives one's courage and in-

vite the laggard to the battlefield. Ibid.

2 Ibid. num. del 16 decembre 1891.
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tali perniciosi principii, di rivendicare solennemente la sapienza

e la forza de' decreti di Baltimora sulle scuole Parrocchiali

contro tutti i loro'detrattori, e cosi dissipare i non pochi ma-

lintesi esistenti con gravissimo scandalo de' fedeli tra gli stessi

Vescovi, Leone XIII, qual dottore universale della fede e vin- .

dice della cristiana morale, ha con ogni chiarezza e precisione

definita la lite e proclamata di nuovo la necessita dell'educa-

zione strettamente cattolica, in iscuole cattoliche, dichiarando

allo stesso tempo, quale debba essere pei cattolici americani

la sola norma, alia quale in siffatta questione egli vuole e co-

manda che tutti si conformino.

Ora questa norma obbligatoria, a tenore della dichiarazione

pontiflcia, non 6 1' insegnamento vuoi teoretico, vuoi pratico

di questo o quel prelato, di questo o di quel dottore privato,

ma bensi quello proposto ne' Concilii Plenarii di Baltimora e

ne' decreti pubblicati da' Sommi Pontefici sia direttamente, sia

per mezzo delle Sacre Gongregazioni romane.

Ecco le autorevoli parole del Pontefice : Nel rimanente,

affluent per I'avvenire non rimanga nessuna ragione di dubi-

tare o contrasto di opinioni in cosa di tanta gravita, siccome

gia dichiarammo nella nostra lettera indirizzata a di 23 mag-

gio del passato anno a' venerabili fratelli, 1'Arcivescovo ed i

Yescovi della Provincia Ecclesiastica di Nuova York, cosi di

bel nuovo, in quanto sia uopo, dichiariamo DOVERSI COSTAN-

TEMENTE ossERVARE i decreti, stabiliti secondo la norma data

dalla Santa Sede da* Concilii di Baliimora intorno alle scuole

parrocchiali; e tutto cib che da' Romani Pontefici ossia dl-

reltamente, ossia per mezzo delle Sacre Congregazioni fupre-

scritto intorno allo stesso soggetto.

III.

I nostri lettori potranno avere una corretta idea del signi-

ficato pratico e della importanza di questa dichiarazione pon-

tiflcia, conoscendo il testo sia de' decreti de' tre Concilii Ple-

narii di Baltimora, sia de' precipui atti de' Romani Pontefici
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e delle Sacre Gongregazioni sul soggetto delle scuole parroc-

chiali e dell' educazione cattolica.

II primo Goncilio Plenario di Baltimora, sede del Primate

degli Stati Uniti, fu celebrate nel 1852 sotto la presidenza del

dottissimo e Ririo Arcivescovo Francesco P. Kenrick, deputato

a questo offlcio, in qualita di Delegate Apostolico, dalla f. in.

del Pontefice Pio IX. I trentadue Vescovi che vi presero parte

sancirono venticinque decreti, ammirabili per la loro brevita,

chiarezza e sapienza.

Nel tredicesimo di essi quei venerandi Pastori, memori

della divina missione loro affidata, d' invigilare con la mas-

sima sollecitudine, perche la gioventu venisse di salutare dot-

trina istruita, e tenuta lontana da' pascoli nocivi, splennemente

proclamarono, per la prima volta negli Stati Uniti, il fonda-

mentale principio della necessita di una educazione schietta-

mente cattolica, per la gioventu cattolica, in iscuole cattoliche.

Quindi, non ostante le gravissime difficolta. de' tempi loro, e

la poverta non piccola delle loro nascenti congregazioni, vol-

lero che tutti si adoperassero a fondare nelle loro rispettive

diocesi scuole cattoliche parrocchiali. Esortiamo i Vescovi

e, considerati i gravissimi mail che sogliono provenire da una

gioventu non bene istituita, li scongiuriamo per le viscere

della misericordia di Dio, che si adoperino a fondare nelle

loro rispettive diocesi scuole annesse a ciascheduna chiesa 1
.

IV.

Questo decreto fu confermato nel 1866 da' quarantotto Pa-

dri presenti in Baltimora al secondo Goncilio Plenario, del quale

era capo e moderatore, qual Delegate Apostolico, I'lllmo e Riiio

Arcivescovo Martino J. Spalding. Negli atti di questo Concilio al

titolo IX, c. I. nn. 430, 431 si leggono le seguenti parole: II

1 Hortamur Episcopos et attentis gravissimis mails quae ex iuventute

haud rite instituta sequi solent, per viscera misericordiae Dei obsecramus

ut scholas unicuique ecclesiae in eorum dioecesibus annexas, instuendas

curent. Coll. Lac. t. 3. p. 147.
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migiiore ed anzi Vunico rimedio che avanza, per ovviare a questi

gravissimi danni e svantaggi, sembra esser quello di fondare

nelle singole diocesi presso a ciascuna chiesa scuole, nelle quali

la gioventu cattolica venga istituita cost nelle lettere e nelle

ingenue arti, come nella religione e nella sana morale. II quale

provvedimento fu gia sapientemente preso da' Padri del pre-

cedente Concilio Plenario. Seguendo dunque le orme de' no-

stri Predecessor! fortemente ammoniamo i Pastori delle anime r

che facciano ogni sforzo per fondare scuole parrocchiali ovun-

que sia possibile. In coteste scuole, regolale sotto gli occhi

stessi del Parroco, saranno evitati i pericoli, che, come ab-

biamo detto, s'incontrano nelle pubbliche scuole: gli alunni

saranno preservati da quell' indifferentismo, che e tanto co-

mune a' giorni nostri, ed impareranno a vivere da cattolici, ed

a portare il giogo del Signore dalla adolescenza *.

Dove noti il lettore che, secondo il giudizio di quei sapientis-

simi e zelantissimi Padri, non solamente il migiiore, ma Vunico

rimedio per ovviare a' gravissimi mali, che provengono alia

gioventu cattolica dal frequentare le scuole pubbliche (che

negli Stati Uniti sono scuole neutre), si trova uelYerigere in

ciascuna parrocchia una scuola cattolica.

Noti altresi che nella scuola, voluta da' Padri di questo

Concilio, non deve farsi divorzio tra 1' istruzione letteraria,.

e 1'educazione religiosa. Essi vogliono scuole strettamente

cattoliche, nelle quali la gioventu cattolica venga istituita,

4 Optimum vero immo unicum quod superest remedium, quo gravissimis

hisce mails atque incommodis oecurratur, in eo situm videtur, ut in singulis

dioecesibus, unamquamque prope ecclesiam, Scholae erigantur in quibus iu~

ventus catholica tarn literis ingenuisque artibus, quam religione ac probis

moribus imbuatur. Quod iam a Patribus superioris Concilii Plenarii sapienti

consilio provisum fuit. Decessorum igitur nostrorum vestigiis inhaerentes^

Pastores animarum vehementer monemus, ut pro viribus operain suam con-

ferant ad scholas parochiales, ubicumque fieri potest, extruendas. Hisce in

scholis, sub Pastorum oculis ordinatis, vitabuntur pericula quae gymnasiis

publicis inhaerere iam diximus; defendentur pueri ab illo indiiferentismo-

adeo nunc grassante; viam catholicam insistere, iugumque Domini ab ado-

lescentia portare addiscent. Coll Lac. torn. 3, p. 515.
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cost nelle lettere e nelle ingenue arti, come nella religione e

nella sana morale.

Questo non basta: essi vogliono inoltre, che nelle loro

scuole non solamente Fistruzione religiosa, ma eziandio Fistru-

zione letteraria sia data a' fanciulli cattolici sotto I'autorita e

direzione del pastori ecclesiastici (Hisce in scholis sub Pa-

storum oculis ordinatis).

v.

L' ultimo Concilio Plenario di Baltimora, contro il quale mi-

rano segnatamente gli attacchi della nuova scuola
,
fu tenuto

nel 1884 sotto la presidenza del presente Arcivescovo di Balti-

mora, FEino Cardinale Gibbons. Movendo dalFinsigne documen-

to che il S. Padre Leone XIII indirizzava, nel febbraio dello stes-

so anno, a' Vescovi di Francia, dalla Istruzione del Santo Ufficio

mandata dalla Congregazione di Propaganda Fide a' Vescovi

degli Stati Uniti nel 1875 *, come pure da' Decreti dei prece-

denti Concilii, questo terzo Concilio Plenario si occupa diffu-

samente e con grande serieta : 1) della suprema necessita di

scuole cattoliche, e specialmente parrocchiali ; 2) de' mezzi di

promuovere e favorire in particolare modo queste ultime. Ne-

gli Atti del Goncilio, dodici pagine sono dedicate alFargo-

mento qui esposto, mentre quattro altre consrderano le Scuole

Superiori, i Collegi e le Accademie. Le decision! de' Padri pre-

senti a questo Concilio sono quattro e di gran peso ciascuna :

l
a
Ogni chiesa parrocchiale dovra, entro due anni a da-

tare dalla promulgazione dei presenti decreti, avere annessa

la propria scuola, ove gia non esista, e conservarla peren-

nemente, eccetto che per gravi ragioni il Vescovo non giu-

dichi dover concedere una dilazione.

2a Ogni sacerdote avente cura di anime, il quale, per

1 Ivi leggiamo le seguenti parole : Oportet ut Praesules amplissimi,

quacumque possint ope atque opera, commissum sibi gregem arceant ab

omni contagione scholarum publicarum. Est autem ad hoc omnium con-
sensu nib.il tarn necessarium quam ut catbolici ubique locorum proprias
sibi scliolas habeant, easque publicis baud inferiores.
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grave negligenza propria, impedisca nel tempo indicate la fon-

dazione ed il mantenimento della detta scuola, o che dopo

ripetute ammonizioni del Yescovo tralasci di provvedere al-

Fuopo, merita di essere allontanato dalla parrocchia.

3a La missione o parrocchia che trascuri di aiutare il

proprio parroco nella fondazione o nel mantenimento della

scuola, sicche a motivo di tale supina negligenza la scuola fton

possa reggersi, deve ricevere una riprensione dal Vescovo ed

essere indotta con tutti i mezzi efficaci e prudenti a sommi-

nistrare i soccorsi necessarii.

4 Tutti i genitori cattolici sono obbligati a mandare i loro

figli' alle scuole parrocchiali, eccetto che non provvedano suffi-

cientemente ed evidentemente alia loro educazione cristiana, sia

in casa, sia in altre scuole cattoliche, o salvo che, per buone

ragioni approvate dai Vescovi, e colle debile cautele, non ab-

biano il permesso di mandare i loro figli in altre scuole. Al-

FOrdinario spetta di definire quale scuola sia cattolica e

quale no.

Nel paragrafo seguente il Goncilio prescrive che i libri di

testo siano sempre scritti da cattolici, e che fin dal Semi-

nario venga insegnato agli studenti di teologia che uno dei

principal! doveri de' Sacerdoti, specialmente a' nostri tempi,

e quello della cristiana istituzione della gioventu, e che que-

sta e impossibile senza le scuole parrocchiali, o altre vera-

mente cattoliche (christianam iuventutis institulionem sine

scholis sive parochialibus sive aliis vere catholicis non esse

possibilem).

Gosi decideva il Goncilio nel titolo VI, c. I, ne sembra dav-

vero sussistere alcuna incertezza sul significato delle sue so-

lenni prescrizioni, le quali, con la presente dichiarazione pon-

tificia, sono di nuovo confermate ed approvate, non come un

ideale, ma come la regola pratica da osservarsi costantemente

da tutti \

1 Cio notiamo a proposito di una falsa opinione sul valore di quei de-

creti, pubblicamente insegnata, durante il corrente anno, in uno de' princi-

pal! Seminarii degli^Stati Uniti da un Professore Sulpiciano.
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VI.

Quest! solenni e santissimi decreti, come essi son chiamati

dalFEmo Card. Ledochowski nella sua lettera del 3 maggio 1892

all'Episcopato degli Stati Uniti, sono del tutto conform! a' prin-

cipii cattolici e a' decreti de' Roman! Pontefici. Opporsi dunque

ad essi, riguardandoli come decreti sciocchi e impraticabili, val

quanto impugnare la prudenza e la sapienza della Santa Sede.

Tra i document! Pontificii che riguardano 1'educazione cat-

tolica ricorderemo in primo luogo tre delle proposizioni con-

dannate dalla s. m. di Pio IX nel Sillabo del 1864.

XLV. L' intero regolamento delle pubbliche scuole, nelle

quali e istituita la gioventu di alcuno Stato, eccettuati sola-

mente sotto qualche riguardo i Seminarii vescovili, puo e deve

essere attribuito all'Autorita civile; e talmente attribuito, cbe

non si riconosca in nessun'altra autorita il diritto d' intromet-

tersi nella disciplina delle scuole, nel reggimento degli studii,

nella collazione de' gradi, nella scelta e nelP approvazione
de' maestri.

XLVII. I/ ottima forma della civile societa esige che le

scuole popolari, quelle cioe che sono aperte a tutti i fanciulli

di qualsivoglia classe del popolo, e generalmente gl' istituti

pubblici, che sono destinati all' insegnamento delle lettere e

delle piu gravi discipline, nonche alia educazione della gio-

ventu, si esimano da ogni autorita, forza moderatrice ed in-

gerenza della Chiesa, e si sottomettano al pieno arbitrio del-

Tautorita civile e politica, secondo il placito degli imperanti
e la norma delle comuni opinion! del secolo.

XLVIII. Puo approvarsi da' cattolici quella maniera di

educare la gioventu, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica,

e dair autorita della Chiesa e miri solamente alia scienza delle

cose natural!, e soltanto o per lo meno primieramente a' fini

della vita sociale.

E qui, a fin di prevenire una difficolta possibile a farsi da

qualcuno che forse considera essere atto di alto amore di pa-
Serie XV, vol. YII, fasc. 1034. 11 6 luglio 1893.
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tria 1'ignorare il Sillabo e la obbligazione che ne viene, non

sark inutile osservare che tutti i teologi, anche quelli che come

il Gardinale Newmann 1 ed il Yescovo Fessler 2 dubitano o

negano il Sillabo avere il valore di un documento ex cathe-

dra, convengono nelP insegnare esser dovuto a tal documento

piena sommissione da ogni cattolico
,
e ancora essere im-

posto dalP obbedienza dovuta al Capo della Ghiesa di tenere

per certo che le proposizioni del Sillabo, se non infallibil-

mente, almeno giustamente furono condannate. Leone XIII

nella sua Enciclica Immorlale Dei, parlando de' Romani Pon-

tefici suoi predecessor!, che ben comprendendo i doveri del-

TApostolico loro ministero con gravissime parole avevano

in varii tempi condannati diversi errori, parla del Sillabo di

Pio IX, il quale in varie circostanze secondo Topportunita,

proscrisse molti degli errori piu diff'usi i quali poscia ordino

che venissero raccolti tutti insieme, affmche nel dilagamenio

di tante false opinioni non rimanessero i cattolici senza si-

cura guida.

Al medesimo soggetto delle scuole cattoliche e dell' educa-

zione cattolica si riferiscono le Allocuzioni di Pio IX In con-

cistoriali del 1 novembre 1850 e Quibus luctuosissimis del 5

settembre 1851, come anche la sua stupenda lettera apostolica

alPArcivescovo di Friburgo del 14 luglio 1864, dove il Pon-

tefice scrive : Certe quidem ubi in quibuscumque locis regio-

nibusque perniciosissimum huiusmodi vel susciperetur, vel ad

exitum perduceretur consilium expellendi a scholis Ecclesiae

auctoritatem, et iuventus misere exponeretur damno circa fi-

dem, tune Ecclesia non solum deberet instantissimo studio

omnia conari, nullisque curis parcere, ut eadem iuventus ne-

cessariam christianam institutionem, et educationem habeat,

verum etiam cogeretur omnes fldeles monere, eisque declarare

eiusmodi scholas Ecclesiae catholicae adversas baud posse in

coscientia frequentari
3

.

1 Letter to the Duke of Norfolk.
2 La vera e la falsa infallililita pp. 43, 44.

8 Vedi Ada SS. D. N. Pn PP. IX. ex quibus excerptus est Syllabus. Ro-

mae, typis Rev. Camera* Apostolicae, 1865, pp. 79, 97, 250.
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VII.

Leone XIII non e stato meno precise nel dichiarare la sua

mente su questo importantissimo punto, e la Lettera di cui ora

ci occupiamo ne e una splendida conferma. Avendo solenne-

mente condannate quelle scuole le quali o perche ignorano la

religione, o perche ne prescindono, sono chiamate neutre *, ed

in generale quell' istruzione, la quale, come si vuole al pre-

sente, non sia informata dallo spirito del cristianesimo 2
,
ha

ripetutamente esortato i suoi figliuoli a fondare e mantenere

col proprio obolo scuole schiettamente cattoliche, dove sotto

la direzione della Chiesa, la quale d'ogni sapere fu sempre

altrice e maestra
,

si provvede a' loro figliuoli insieme alia

letteraria istruzione, quella educazione cristiana, che e seme

fecondo anche di civilta e di sociale benessere 3
.

II Santo Padre ha inoltre dichiarato che non si deve e non

si puo a nessun patto rinnovare nel fanciullo il giudizio di Salo-

mone e dimezzarlo con un taglio irragionevole e crudele tra

la sua intelligenza e la sua volonta : mentre si prende a colti-

vare la prima fa d' uopo avviare anche la seconda al consegui-

mento degli abiti virtuosi e dell' ultimo fine 4
.

Questo stesso e inculcato dal Pontefice in altri documenti,

come nella citata Lettera a' Vescovi francesi, dove insegna

esser della piu grande importanza che la prole nata da ma-

trimonio cristiano sia senza indugio ammaestrata ne' precetti

della religione^ e che lo studio di quelle arti, merce le quali

Pet& fanciullesca suol essere informata di umana cultura, sia

congiunto colla educazione religiosa.

Ed altresi nella Enciclica Sapientiae christianae, dove leg-

giamo le seguenti autorevoli parole: Conviene che i geni-

tori contendano e si sforz^ino soprattutto di tenere i loro fi-

1 Lettwa a' Vescovi Francesi, 8 febbraib 1884,
2 Lettera al Cardinal Vicario del 26 marzo 1879.
8 Ibid.

4 Lettera al Cardinal Viaario del 26 giugno 187ft.
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gliuoli lontani da quelle scuole, in cui corrono rischio d'as-

sorbire il veleno dell'empietk. Quando Irattasi di ben educare

la gioventu, niun' opera e fatica e tanta che basti. Nel che

degni della pubblica ammirazione sono molti cattolici di varie

nazioni, i quali con ingenti spese e con maggior costanza

aprirono scuole per 1' educazione de' fanciulli. E d'uopo emu-

lare codesto salutare esempio, dovunque sembri richiederlo

la condizione de' tempi.

Ai precedenti aggiungeremo un' altro solo documento ci-

tato dal Santo Padre in questa Lettera, cioe quello che fu da

Lui indirizzato 1'anno scorso all'Arcivescovo e a' Yescovi della

Provincia Ecclesiastica di Nuova York. Ivi il Santo Padre

dichiara che la sua sentenza, come quella di tutto 1' Episcopate,

nega che si possano approvare le scuole neutre, cio& senza

religione, ed asserisce la necessitk delle scuole confessional^

nelle quali la gioventu venga istruita nella religione da coloro

che i Yescovi avranno giudicato atti a tale ufflcio.

Dopo questa ultima solenne dichiarazione del Santo Padre

in favore. delle scuole parrocchiali e de' decreti de'Goncilii di

Baltimora, illustrata da' documenti a' quali Egli accenna e che

noi abbiamo voluto riportare distesamente, crediamo che debba

cessare, secondo il desiderio espresso dallo stesso Pontefice,

ogni controversia su questo soggetto.

In un altro nostro lavoro pubblicato a proposito del De-

creto della S. Congregazione di Propaganda conchiudevamo

con le parole di S. Agostino : lam de hac causa duo Con-

cilia missa sunt ad Sedem Apostolicam : inde etiam rescripta

venerunt. Causa finita est. Aggiungeremo ora il resto della

sentenza che allora omettemmo : Utinam aliquando finiatur

error! (Serm. 131, c. 10).
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VI.

La precessione degli equinozii scoperta da Ipparco. Movimento re-

trogrado della linea di nodi e dell'asse polare. Valore dell'anno tropico

rispetto all'anno sidereo. Cambiamento del polo, della stella polare, e

delle stelle circumpolari.

Le osservazioni astronomiche fatte in eta molto remote,

ancora che non fossero cosi esatte come ai nostri giorni ;
cio

non ostante perche consentono Fartificio di spartire Ferrore

delle misure fra gli anni di un lunghissimo intervallo, gia

abbiamo veduto come possano tornare di grande profitto an-

che alFastronomia moderna. Ipparco, che forse pel primo se

n1

era valuto a determinare con maggiore precisione la du-

rata dell'anno solare, per una nuova occasione che se gli of-

ferse, se ne giovo nuovamente a scoprire e certificare un fe-

nomeno delicatissimo, e di molto rilievo cosi in se stesso come

per gli svariati effetti che fa nelle apparenze del cielo; vo-

gliamo dire la precessione degli equinozii. Di questo feno-

meno, prima che lasciamo il moto del Sole, conviene ora che

entriamo a ragionare brevemente, avendo egli anche interesse

nella questione particolare onde ci occupiamo: giacche la spie-

gazione piena e perfetta ch' esso trova nella ipotesi coperni-

cana e nelle leggi meccaniche sono una delle piu belle e chiare

confermazioni del nuovo sistema.

E fama adunque che Fanno 134 a. G. apparisse improvvi-
samente fra le stelle

j3
e p nella costellazione dello Scorpione

una nuova stella, la quale a breve andare, o che scemasse-no-
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tabilmente di splendore, come suole avvenire, o che tornasse

a scomparire del tutto, mosse Ipparco a stendere un catalogo

di stelle assegnando la posizione esatta di ciascuna, con F in-

tendimento di tramandare ai posteri la notizia precisa dello

stato presente del cielo, e lasciarne loro, come a dire un in-

ventario, atto a riscontrare nelle et& lontane le variazioni pos-

sibili ad accadere. Questo catalogo che registrava oltre a un

migliaio di stelle non e pervenuto insino a noi, se pure, com' e

probabile, egli non e in sostanza quel desso che fu inserito

da Tolomeo nell'Almagesto e contiene 1022 o 1028 stelle, cioe

incirca tutte quelle che in Grecia erano visibili all' occhio li-

bero, fino alia 4a grandezza. Per occasione delle nuove mi-

sure occorrenti a quel grande lavoro Ipparco conobbe che la

Spica Virginis (a della Yergine), dagli antichi astronomi ales-

sandrini Aristillo e Timochari (300 a. C.) lasciata circa 8 gradi

innanzi alPequinozio di autunno, si trovava allora distante non

piu di 6; che pero in 150 anni era venuta indietro un po' meno
di due gradi, accostandosi alPequinozio d' autunno e allonta-

nandosi da quello di primavera. Tutte le altre stelle del pari

trovo spostate, e tutte cresciute in longitudine. Siccome le

longitudini si contano sulFeclittica partendo dal punto equino-

ziale, cioe dal nodo ascendente, quindi conchiuse che tutta la

sfera celeste ha rispetto ad esso' nodo un movimento diretto,

ovvero (cio che in quanto all'apparenza e lo stesso) che il nodo

rispetto alia sfera ha un movimento retrograde, stimato da

lui di 1 almeno in 100 anni, cioe 36" all'anno. Un tal valore,

ritenuto anche da Tolomeo, e troppo scarso, ma il fatto certo:

il punto equinoziale, cioe il punto ove s' incrociano 1'equatore

celeste e P eclittica non 6 fisso, ma si muove continuamente

contro il moto del sole. L'arabo Albategnius, kitorno all'anno

879, confrontando le sue proprie osservazioni con PAliuagesto,

valutft quello spostamento ad un grado ogni 66 anni, cioe 55"

all'anno, valore assai piu prossimo al vero
;
e il persiano Nassir

Eddin nel 1260 gli assegno un grado in 70 anni, cio6 51" al-

l'anno, che differisce pochissirno dai 50",2, vera misura for-

nita dai calcoli moderni. II fenomeno consiste adunque in un
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lentissimo movimento relative della sfera celeste e della linea

del nodi y& lungo la quale si tagliano 1'equatore e Feclittica.

Essa linea yQ gira nel piano dell'eclittica' prendendo succes-

sivamente le posizioni Oy, Oy1? Oy2 ecc. in modo che 1'arco yy1?

Ki.

percorso in un anno, arriva appena a 50",2. AI moto della

linea dei nodi yQ va naturalmente connesso quello di tutto il

piano delF equatore e dell' asse polare OP, il quale, doven-

dosi mantenere sempre perpendicolare all'equatore, si muove

con esso, come se costituissero una cosa sola o un sistema

di parti rigidamente connesse
;
e si trasporta successivamente

nelle direzioni OP, ...,OP3 ... sempre egualmente lontane dal

polo II dell'eclittica. Di maniera che la linea degli equinozii

Q Oy, girando lentamente nel piano dell' eclittica retrocede

ogni anno di 50", 2 e cosi viene a compiere il giro in 26000

anni incirca; nel medesimo periodo di tempo 1'asse dei poll

dell'equatore descrive intorno al polo dell'eclittica II un cono

rotondo, coll'apertura di 47, eguale a due volte Fobliquita

dell'equatore sull'eclittica. Pertanto i poli della sfera celeste,

i quali si sogliono riguardare come i cardini o sostegni della

rotazione diurna, non sorio propriamente immobili, ma il loro

movimento e cosi tardo e cosi tenue, da non potere essere

rilevato se non dopo notabile intervallo di tempo o per mezzo

di misure e osservazioni molto delicate. Cotesta immutabilita

che manca al piano e ai poli dell'equatore appartiene inveca
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all'eclittica e ai suoi poll n II', il primo del quali, cioe il set-

tentrionale, sta nella costellazione del Dragone a 270 di ascen-

sione retta e a 66 1
/2 di declinazione, non lungi adunque dalla

Stella 9 della medesima costellazione.

II primo e immediate effetto di questo movimento retro-

grade dei nodi e una anticipazione o precessione degli equi-

nozii, che suole dare il nome al movimento stesso. Infatti Pin-

tervallo di tempo necessario al Sole per riprendere dopo un giro

sulP eclittica la medesima esatta posizione che aveva prima

rispetto alle stelle, si chiama un anno sidereo. Se i due nodi

stessero flssi al luogo loro, si potrebbe prendere come anno

sidereo P intervallo che corre tra due passaggi consecutivi del

Sole al nodo ascendente. Ma siccome nel tempo che il Sole si va

aggirando per Peclittica, il nodo y retrocede; cosi avviene che,

compiuto quasi il giro, quando il Sole sara presso a ripassare

per il nodo, lo incontrera alquanto prima, quasi venutogli in-

contro di y in y4 per un archetto di 50", 2 : laonde il passag-

gio al nodo ascendente, che segna Pequinozio di primavera,
ne tornera anticipate e Panno accorciato del tanto necessario

a percorrere Parco yyA
cioe 20m 23s

' 2. L'anno solare misu-

rato tra due passaggi al nodo ascendente cioe tra due equi-

nozii si chiama Yanno tropico, ed e quello comunemente con-

siderate nel compute delle stagioni e nell'uso civile della vita ^

Per conseguenza della retrogradazione dei nodi avviene

che il punto equinoziale, il quale al tempo d'Ipparco cadeva

nella costellazione delPAriete, nei circa duemila anni che ci

separano da lui e passato in quella dei Pesci, e il solstizio di

estate che allora aveva luogo nel Cancro ora si fa nei Ge-

melli, e cosi a poce a poco percorrera tutto lo zodiaco, cioe

nello spazio di 26000 anni.

1 Aggiungiamo qui come notizia affine al presente argomento, che

occorre anche talvolta considerare Yanno anomalistico, intervallo che se-

para due passaggi del Sole al perigeo. Siccome questo punto ha un piccolo

movimento diretto, di 11", 7 all' anno, quando il Sole ha finita la rivolu-

zione siderea, gli rimangono a percorrere questi 11", 7 e pero la rivoluzione

anamolistica piu lunga della siderea e vale 365g ,
25961.
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II secondo effetto della retrogradazione del nodi ossia del

movimento conico e retrograde dell'asse polare, che va connesso

a quel primo, e di mutare 11 polo stesso celeste; in questo

senso, che 1'asse del mondo descrivendo quel cono viene na-

turalmente a mutare direzione nello spazio, e rivolgersi quando

a uno quando a un altro punto del cielo : ora i punti, verso i

quali Tasse in un dato istante e rivolto, quelli sono i poli. Gosi

la Stella a delFOrsa minore che essendo presentemente di-

stante appena di 1 17' dal polo ha il nome e Fufficio di Stella

polare, ai tempi delle piu antiche osservazioni a noi traman-

date, ne era lontana 12; d'allora in poi il polo le si e an-

dato sempre accostando e seguitera ad accostarsele fino all'anno

2065, che non ne distera che di 26'; quindi tornera a sco-

starsene fino alia distanza di 46, che raggiungera in 13000 anni.

Onde avverra che restando le latitudini immutate, i nostri ni-

poti, che allora vivranno in Roma, vedranno la Stella a del-

1'Orsa minore, che a noi pare immobile in cielo, tramontare

e nascondersi verso il Nord come fanno al presente quelle

della Lira, Fa e le altre del Gocchiere ecc.
;
e alFaltezza del

polo, cioe incirca 5 lontano, troveranno in cambio la splendida

Vega della Lira, la piu bella Stella delPemisfero boreale, che

allora servira di stella polare.

Mutata la direzione dell'asse del mondo cioe trasferito in

un altro punto o in un'altra stella del cielo Tufficio e la pro-

prieta del polo, viene naturalmente anche trasferito ad altre

stelle la proprieta di non tramontare sotto Torizzonte d'un

dato luogo, cioe si cambia quello che suol chiamarsi il cir-

colo di perpetua apparizione, e similmente il circolo di per-

petua occultazione, il quale racchiude il polo opposto (1'antar-

tico rispetto a noi) e dintorno a quello tutte le stelle che mai

non spuntano sulPorizzonte medesimo. E cosi un terzo effetto

della precessione degli equinozii si e di rendere visibili a lungo
andare certe stelle che ad una data latitudine erano invisibili,

e reciprocamente nasconderne delle altre che prima vi si po-

tevano vedere. Cosi la bellissima costellazione della Groce au-

strale perpetuamente occulta nelle nostre latitudini oggidi, e
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visibile appena al parallelo del Luqsor, Pantica Tebe nell'alto

Egitto posta nei 26, era 5000 anni fa visibile anche nelle

latitudini settentrionali d'Europa
i

.

VII.

II movimento dei pianeti. Durata delle loro rivoluzioni sideree.

Movimento dei pianeti inferior! Venere e Mercuric. Stazioni e retrogra-
dazioni. Rivoluzione sinodica Le fasi di Venere scoperte da Galileo, le

variazioni del suo diametro e i suoi passaggi sul disco solare dimostrano

ch'essa gira attorno al Sole. Similmente Mercurio. Quale certezza

spetti a questa proposizione.

Diremo dunque particolarmente dei moti apparenti dei pia-

neti Mercurio e Yenere che stanno fra la Terra e il Sole, e fu-

rono chiamati pianeti inferior!
;
e poi di Marte, Giove e Sa-

turno, detti anche pianeti superiori perche il loro corso ab-

braccia e circonda la stessa orbita descritta dal Sole. Essi

compaiono generalmente, come stelle di prima grandezza, di-

stinte dalle fisse per il colore proprio, e per la tranquillita

della luce non scintillante, per la no labile variazione dello

splendore (indizio della variazione della distanza), e sopra

tutto per il cammino vago che tengono sulla volta del cielo

trascorrendo per le varie costellazioni dello zodiaco. Preso cosi

in generale e considerate, come a dire, a grandi tratti, il corso

dei pianeti si fa, come quelli del Sole e della Luna, da occi-

dente verso oriente, e si compie in un intervallo di tempo

proprio per ciascuno, chiamato rivoluzione siderea, perche in-

dica il ritorno dell'astro alia medesima posizione fra le stelle.

1 Onde vogliono alcuni, non senza probabile fondamento, che Dante, co-

noscitore profondo della cosmografia antica, intendesse alludere a questa

scomparsa cagionata dalla precessione degli equinozii, quando nel I del

Purgatorio descrivendo le quattro stelle vicine all'altro polo

non viste mai fuor ch 1

alia prima gente

soggiunge :

o settentri'onal ve'dovo sito,

poiche private sei di mirar quelle!
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La rivoluzione siderea di

Mercuric vale in giorni solari medii 87,969 258

Yenere 224,700787

Sole 365,256374

Marte 1 l anno 321,729646

'Giove ll anni
314,838171

Saturno 29anni
166,986360

Ora ricordiamo che il Sole, sebbene percorre 1'eclittica con

moto ineguale facendo ora un poco piu, ora un poco meno di

1 al giorno, s'avanza pero sempre in media di 0,986, cioe

3548,"1927; che la Luna similmente con ineguaglianze molto

maggiori, precede pero in media di 13 10'35",03; valori che si

ottengono dividendo semplicemente 1'ampiezza della circonfe-

renza espressa o in gradi (360) o in secondi (1296000")

per la durata della rivoluzione siderea. Osservando adunque
esattamente il ritorno d' un pianeta al medesimo punto del

cielo, e notando il corrispondente intervallo di tempo, si de-

terminera la lunghezza di essa rivoluzione, quindi con una

semplice divisione si potra sapere il movimento medio diurno

del pianeta, cioe quanto si sposti in cielo da un giorno alFal-

tro, andando da ponente a levante. Gosi troviamb :

Movimento medio diurno di Mercurio 14732",42

Venere 5767, 67

Sole 3548, 19

Marte 1886, 52

Giove 299, 13

Saturno 120, 45

Se non che coteste cifre, per quanto spetta al Sole e in

una cotale misura anche alia Luna, rappresentano ancora con

sufflciente approssimazione gli spostamenti giornalieri, e pos-
sono servire a trovare la loro posizione sulP orbita propria ;

ma il movimento diurno dei pianeti e sottoposto a tali varia-

zioni di velocita che il valore medio sopra riferito, sebbene

1 In quest! valori Tanno e computato di 365 giorni e */4, secondo il

calendario giuliano, sicche la rivoluzione siderea di Marte espressa in giorni
rie,sce 686,979646.
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per molti altri rispetti sia necessario a conoscere, non puo
rendere il medesimo servigio.

Mercuric e Venere hanno tra gli altri pianeti questo di

particolare, che non si trovano in cielo mai lontani dal Sole

oltre certi limiti; cioe Mercurio non si scosta mai piu di 28a

circa all'oriente o all'occidente
; per il che riesce assai diffi-

cile a scorgere, immerso com'egli e quasi sempre negli splen-

dori dell'aurora o del crepuscolo. Venere all'incontro si puo al-

lontanare dal Sole flno 45 o anche 48, ma non piu, e pero com-

pare in cielo o come Stella matutina, antivenendo il Sole dello

spazio anche di tre ore, ovvero come Stella vespertina, che puo
tramontare altrettante ore dopo. L'uno e 1'altro di questi due

pianeti mostrano nei loro movimenti uno stretto legame e atti-

nenza col movimento del Sole. Prendiamo p. e. Venere quando

sta nella sua massima digressione del Sole 47 incirca all'oc-

cidente; allora nasce e tramonta intorno a tre ore avanti il

Sole, e non si puo comodamente vederla se non nelle ultime

ore della notte come Stella del mattino. Gontinuando ad osser-

varla di giorno in giorno, come faremmo per certiflcarci del

moto annuo del" Sole, -non tarderemo ad accorgerci che anche

essa si muove contrariamente alia sfera, ma piu rapidamente

assai che il Sole, sicche ogni di se gli accosta, e infine lo rag-

giunge e si involge negli splendori di quello. Rimasta cosi

invisibile per qualche tempo, si spicca dal Sole novamente e

spunta dall'altra parte, cominciando a splendere la sera nel

chiarore rosseggiante del crepuscolo. Seguita quindi a scostar-

sene buon tratto, cioe fino a 47 incirca verso oriente, in-

torno al qual termine gia prende a rallentare il suo moto,

e viene a tal punto che il pianeta rispetto al Sole si ferma

senz'altro (sebbene rispetto alle stelle esso paia procedere

avanti); anzi, mutato verso e volto il corso indietro, come per

tornare sul suo cammino, viene incontro al Sole tramontando

ogni giorno piu vicino a quello, e finalmente confondendosi con

lui. Dopo alcuni giorni novellamente si vedr& uscire all'occi-

dente del Sole e poi discostarsene flno a 47, che e il solito

della massima digressione, e di la ripigliare il medesimo an-
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dare coi medesimi effetti ed apparenze. A dir breve, Venere

non fa che scorrere e, per dir cosi, oscillare da destra a si-

nistra, e dalla sinistra alia destra del Sole per archi di 47

incirca dalle due parti; e compie questa sua oscillazione tor-

nando al punto ond' era partita in circa 584 giorni. Questo

periodo di tempo in capo al quale il pianeta riprende la stessa

posizione rispetto al Sole, si chiama la sua rivoluzione si-

nodica.

Ora mentre che il pianeta trascorre cosi oscillando dall'una

parte e dall'altra del Sole, questo, che e sempre nel mezzo di

tutta intera T escursione, non ista fermo, anzi si muove egii

stesso in giro per Teclittica in un anno portando con se il pia-

neta e 1'arco di dette oscillazioni; di guisa che il moto del

pianeta riesce come composto di due: I'uno che appartiene a se

particolarmente, e dura 584 giorni; e Faltro che lo porta in giro

congiuntamente al Sole, e dura lo spazio di un anno. L'effetto

che risulta dalla combinazione di questi due movimenti, cioe

il cammino che si vede realmente percorrere dal pianeta sulla

sfera celeste, e si potrebbe rappresentare e descrivere facil-

inente segnando giorno per giorno la sua posizione frammezzo

alle stelle, e naturale che debba riuscire assai intricate in se

stesso quanto alia sua figura geometrica, e molto vario altresi

quanto alia velocita apparente, vedendosi il pianeta ora cam-

minare innanzi, ora fermarsi e ora tornare indietro. Nella

figura a e segnata Torbita apparente di Venere dal 21 settem-
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bre 1850, al 1 marzo 1851, e nella figura b dal mezzo aprile
al 15 ottobre 1852; ed e facile a ravvisare come di mano in

mano che ci si accosta alia posizione del 20 novembre se-

gnata nella prima figura, il pianeta va rallentando la sua velo-

cita, poi rimane come stazionario fra le stelle, quindi retrocede

fino al 1 gennaio, si ferma quasi fino al 6, infine ripiglia il

corso diretto con velocita ognora crescente.

Tutte queste apparenze, note gik ed osservate dagli antichi

con molta accuratezza, quando poi furono volute dichiarare e

spiegare, possiamo ben dire che riuscirono loro una vera tor-

tura. Delia quale, ancora che solamente raccontata e descritta,

crediamo poter risparmiare i nostri lettori, soggiungendo su-

bito un'altra particolarita di questi due pianeti, che se fosse

stata saputa dagli astronomi di quei tempi avrebbe anche a

loro risparmiate ipotesi strane e tormentose, e sforzi d'ingegno

incredibili. Era cosa notissima che Mercurio e Yenere non

aveano sempre il medesimo splendore, ma vicini alle massime

elongazioni, comparivano piu lucenti assai che in prossimita

delle congiunzioni, quando cioe si trovano passare col Sole

congiuntamente al meridiano. Ne solo per effetto della sepa-

razione dal Sole, che coi suoi raggi li offusca, ma per varia-

zione propria di essi pianeti. Onde gli antichi inferirono che

rispetto a noi essi dovevano cambiare di distanza; il che era
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una parte del vero, ma non tutto. Ma quando prima Galileo

ebbe rivolto al cielo il suo cannocchiale, s'avvide che Venere

nel corso d'una rivoluzione sinodica mostrava tutta intera la

successione delle fasi, a somiglianza della Luna, e compariva

ora falcata, ora mezza, ora plena, ora invece quasi del tutto

scura, come la Luna nuova, e il convesso teneva sempre vol-

tato al Sole. Yide per giunta variare il suo diametro appa-

rente, crescere verso la congiunzione inferiore, e diventare

massimo quando il pianeta volge a noi la faccia oscura; poi

diminuire verso le elongazioni, e digradare di mano in mano

il diametro, ma per compenso crescere d'ampiezza la falce,

cioe illuminarsi il disco per una parte di se stesso sempre piu

grande, tanto che nella congiunzione superiore, mentre il dia-

metro si riduce al minimo valore, il disco del pianeta com-

pare illuminato e perfettamente rotondo, come la Luna piena.

Onde essendo vere cotali apparenze non veggo, dice Galileo *,

che si possa sfuggire di affermare, tale Stella (cioe Yenere)

raggirarsi in un cerchio intorno al Sole; poiche tal cerchio

in niuna maniera si puo dire che abbracci, e dentro di se

contenga la Terra, ne meno che sia inferiore al Sole, cioe tra

esso e la Terra, ne anco superiore al Sole. Non puo tal cerchio

abbracciar la Terra, perche Yenere verrebbe talvolta alPop-

posizion del Sole 2
;
non puo esser inferiore, perche Yenere

circa 1'una e 1'altra congiunzione col Sole si mostrerebbe fal-

cata; ne puo esser superiore, perche si mostrerebbe sempre
rotonda ne mai cornicolata; e pero per il ricetto di lei se-

gnero il cerchio G H intorno al Sole, senza che egli abbracci

la Terra.

Altrettanto avviene di Mercurio, il quale mostra le stesse

fasi nel periodo della sua rivoluzione sinodica. Sicche le sue

mutazioni si spiegano con la stessa facilita, s'egli percorra un

1
Dialogo intorno ai due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Co-

pernicano. Giorn. 3 Ediz. Alberi p. 353.
2 Cioe si separerebbe fino a 180, e passerebbe al meridiano di mezza

notte, mentre abbiamo visto che non se ne separa che di 48 al sommo.
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cerchio piu piccolo concentrico, o quasi, a quel di Venere in-

torno al Sole, nello spazio di 116 giorni incirca.

Oltre a questo, Galileo non vide mai e forse non seppe un

altro fenomeno che 1'avrebbe anche meglio confermato nella

conclusione precedente, quando pure essa per se non fosse gia

stata piu che saldamente provata. Se Venere e Mercurio si

volgono intorno al Sole nel modo predetto, potrebbe, e anche

dovrebbe avvenire che nella loro congiunzione inferiore, tro-

vandosi interposti tra il Sole e la Terra, comparissero talora

precisamente come punti o macchiette nere che attraversas-

sero il disco luminoso di quello. Ora cio succede di fatto
;
anzi

dovrebbe succedere in ciascuna congiunzione inferiore, se i

piani delle orbite descritte da Mercurio e Venere intorno al

Sole coincidessero col piano deU'eclittica
;
ma perche essi non

coincidono, anzi fanno, quello di Mercurio un angolo di 7, e

quel di Venere uno di 3 i

/2 circa, quindi e che cotali passaggi
sul disco del Sole, non. possono avvenire se non quando la

congiunzione inferiore abbia luogo in vicinanza della linea dei

nodi, cioe dell'intersezione del piano delForbita del pianeta con

quella del Sole *.

Poste tutte le cose predette, cioe che Venere e Mercurio

non s'allontanano mai dal Sole oltre quei limiti assegnati, che

mostrano ricevere 1'illuminazione dal Sole mutando le fasi come

1
Keplero fu il primo die presagi i passaggi di Venere sul disco del

Sole, ed eccit6 1'attenzione degli astronomi circa questo genere di osserva-

zioni rare ed importanti. Vi fu condotto nel 1627 per lo studio delle sue

nuove tavole planetarie, da lui intitolate Rodolfine, in ossequio di Rodolfo II,

imperatore. Egli predisse i passaggi del 6 dicembre 1631 e del 5 giugno 1761,

il primo dei quali avvenne poco tempo dopo la sua morte (15 nov. 1630);

ma siccorne per mala ventura doveva aver luogo dopo tramontato il Sole in

Europa, non fu potuto osservare. Se le tavole Rodolfine fossero state piu

esatte, avrebbero indicate al Keplero, oltre ai due predetti, anche un altro

passaggio per il 4 dicembre 1639, il quale invece gli sfuggi. Non isfuggi

pero alia solerzia d'un giovane astronomo inglese, J. Horrox, il quale, con

1'aiuto d'altre tavole e delle sue proprie osservazioni, lo previde e 1'osservo

il giorno stabilito
;

e questo fu il primo fenomeno di tal genere che fosse

Teduto mai. Tutti gli altri avvenuti per 1'addietro andarono perduti. Dalle

tavole astronomiche moderne risulta che cotesti passaggi seguono in pe-

riodi regolari, rinnovandosi quattro volte nel circolo di 243 anni, e preci-
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la Luna, che dalla congiunzione superiore all'inferiore conti-

nuamente e per gradi crescono di diametro, che in quest' ul-

tima congiunzione (cioe quando sorio retrogradi) passano ta-

lora dinanzi al Sole
;
e evidente senz'altro che essi descrivono

la loro orbita intorno al Sole, e che il Sole e il centro del

loro movimento. La quale verita riteniamo dimostrata non

tanto per via di discorso, e quale conclusione d'un raziocinio,

quasi chi dicesse: tutte le apparenze di Venere e di Mercurio

si spiegano ottimamente con ammettere che essi si aggirino

intorno al Sole : ovvero, se questi due pianeti si aggirassero

dintorno al Sole dovrebbero fornire tali apparenze appunto:

adunque accettiamo senza piu 1'ipotesi come vera; ma diciamo

inoltre che noi Fabbiamo come certa di certezza flsica, speri-

mentale, come delle cose <she si veggono con gli occhi proprii

e per cosi dire si toccano e si palpano con mano; che pero

non si recano in dubbio per niuna considerazione di possibi-

lita metafisica o geometrica contrarie.

Gome se per una stanza illuminata da un candelabro nel

eamente a intervalli di 8 anni, 105 A
/ 2

8
>
121 i

! 2, 8, 105 V*, ecc. Cosi i pas-

fiaggi di Venere ne' tempi vicini al nostro sono :

6 dicembre 1631

4 dicembre 1639

6 giugno 1761

3 giugno 1769

9 dicembre 1874

6 dicembre 1882

8 giugno 2004

6 giugno 2012

I passaggi di Mercurio, annunziati del pari da Keplero la prima volta,

sono molto piu frequent! che quelli di Venere. II primo di essi fu osservato

il 7 novembre 1631 dal Gassendi, in Parigi. Si rinnovano nel periodo di

46 anni sei volte, quattro presso al nodo ascendente e cadono sempre nel

mese di novembre
;
e due al nodo discendente, nel mese di maggio. L'ul-

timo avvenne il 9 maggio 1891
;

i due seguenti succederanno il 10 novem-
bre 1894 e il 4 novembre 1901. Essi sono utili per la correzione degli ele-

menti dell'orbita e delle tavole di Mercurio
;
ma sono molto meno impor-

tanti dei passaggi di Venere, preziosissimi per la determinazione della pa-
rallasse e pero della distanza del Sole dalla Terra.

Serie XV, vol. VIT, fasc. 1034. 12 6 luglio 1893.
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mezzo, una palla fosse portata in giro, dovrebbe a chi stesse

nelP angolo mostrare le sue fasi anch'essa
;

e il riguardante r

spontaneamente, senza bisogno di raziocinio, direbbe e do-

vrebbe dire ch'egli vede la palla girare intorno al lume
;
cosi

noi vediamo Yenere e Mercurio girare intorno al Sole. E non

accade opporre che il caso e diverso, che per conoscere i moti

di questi pianeti occorre moltiplicare osservazioni, e misure,

e telescopii ecc.
;
tutto questo non prova se non che tali mo-

vimenti come piu lenti e difflcili a vedere, richieggono o sensi

piu acuti, o mezzi piu squisiti, o tempo piu lungo; ma non fa che

la conoscenza del fatto esca, per dir cosi, dall'ordine puramente

sperimentale. Ne anco 1'esistenza e lo svolgimento delle cellule,

ne i globuli del sangue, ne innumerabili altri fatti si potrebbero

conoscere senza molti artifizii e senza 1' uso di buoni micro-

scopii ;
ma non percio si lascia di affermare, che dell' esistenza

delle cellule noi abbiamo una certezza flsica e di visione pre-

cisamente. E pero se alcuno si trovasse di vista tanto acuta e

sicura, che potesse penetrare con Tocchio liberamente e senza

il sussidio di alcuno strumento fino a scorgere le cellule e le

fibre d' una pianta o dei tessuti animali, ovvero le fasi e le

altre proprieta dei pianeti ;
come in questo caso niuno attri-

buirebbe a lui altra conoscenza che quella di visione o speri-

mentale propriamente : cosi noi similmente acquistiamo dei me-

desimi oggetti la medesima cognizione e certezza, poniamo

pure che con gli strumenti soccorriamo alia debolezza della

nostra vista
; poiche essi in ultimo non mutano i] genere e il

mezzo della conoscenza, ma non fanno che moltiplicare Fan-

golo sotto il quale Foggetto troppo minuto o troppo lontano si

rappresenta alPocchio, angolo che potrebbe crescere anche per

altra via, per esempio accostandoci alPoggetto che miriamo.
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VIII.

Venere e Mercurio presso gli antichi. Eraclide Pontico tenne la

yera sentenza intorno al moto di quei due pianeti. Essa non fu accolta

dai Greci; ma comune presso i Romani. Falsamente si ascrive agli Egizii.

Importanza di questo primo passo verso il sistema Copernicano.

Che il corso di Yenere e di Mercurio si facciano intorno

al Sole e non intorno alia Terra, fu gia sentenza di alcuni

fra gli antichi filosofi
;
in capo a tutti Eraclide Pontico (c. 360

a. C.) *. Quest' uomo insigne, amico e discepolo di Platone,

uditore degli ultimi Pitagorici e forse anco d'Aristotele, male

apprezzato anzi calunniato da Diogene Laerzio e dopo di lui

giudicato sfavorevolmente altresi da uno storico moderno 2
,

fu presso gli antichi cosi famoso per la vastitk e le varie

forme del suo sapere, che Plutarco 3 lo annovera tra i phi

grandi filosofi e . lo pone in uno stesso ordine con Ari-

stotele, Socrate, Pitagora, Protagora, Teofrasto ed Ipparco.

Delle opere scritte da lui sopra la geometria e 1' astronomia

non ci pervennero che pochi e piccoli frammenti, dispersi, e

riportati da altri scrittori. Le poche notizie rimaste sono pero

sufficient! a concludere che egli, parte forse per effetto della

istituzione ricevuta e del commercio tenuto coi Pitagorici e

con Platone, parte condottovi dair ingegno e della scienza pro-

pria non teneva certamente circa la struttura dell'universo sen-

tenza conforme in nulla a quelle che Aristotele insegnava nel

Liceo. Orbene, tra le altre belle scoperte e dottrine che fanno

1 Cosi conclude Tillustre prof. G. SCHIAPARELLI dall'esame accurate e

profondo dei documenti lasciatici dagli antichi. Cf. la sua bella opera inti-

tolata / precursors di Copernico nell'antichita, ricerche storiche Milano,

1873; tradotta in tedesco dal Curtze Die Vorlaufer des Copernicus im

Alterthm/i Leipzig, 1876. Da questa traduzione
,
che solo abbiamo potuto

avere nelle mani, sono attinte le notizie che riferiamo e le citazioni.

2 0. F. GRUPPE, Die hosmischen Systeme der G-riechen, Berlin, 1851. I

meriti e la fama di Eraclide furono difesi e rimessi nella vera luce dal

DESWERT, Dissertatio de Heraclide Pontico, Lovanii, 1830.

3 PLUT. Non posse suaviter vivi secundum Epicurum cap. 2.
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onore al suo nome, delle quali avremo occasione di parlare

phi innanzi, incontriamo ancora questa per Fappunto del mo-

vimento di Venere e Mercurio intorno al Sole; movimento

verissimo, che noi conosciamo non per congettura ne per di-

scorso, ma per evidenza fisica, e che fu senza ragione alcuna

contraddetto da Ipparco e da Tolomeo.

Questa verita, ancorche al tempo di Eraclide non potesse

godere della certezza che' gode oggidi, cio non pertanto, con-

siderata in se stessa, era un bel passo verso il sistema coper-

riicano, in quanto che poneva potersi dare un centro di mo-

vimenti celesti che non fosse il centro della Terra. Essa pero

non che fosse divulgata mai ne comune tra i Greci, pare anzi

che passasse o inosservata, o coperta d' un silenzio meravi-

glioso; non trovandosi appo loro alcuno che ne faccia pure

una parola, salvoche nel primo secolo delFera volgare Teone

di Srnirne, che ne tolse la notizia da Adrasto peripatetico, suo

contemporaneo *. All' opposto essa trovo buona accoglienza

presso i Romani, fra i quali pare che fosse assai comune.

Terenzio Varrone infatti la risguarda come cosa del tutto certa
y

non bisognevole di dimostrazione 2
;
e Vitruvio la espone in

termini espressi, senza dubitazione 3
.

II sistema di Eraclide presso molti scrittori, anzi quasi

d'ordinario, viene attribuito agli Egiziani e signiflcato col nome

di sistema egizio: opinione fondata sopra una inesatta e ar-

rischiata interpretazione di un passo di Macrobio, come ha

1 THEONIS SMYRNAEI Platonici liber de Astronomia, ed. T. H. Martin

Parisiis, 1849, p. 296, 297, ap. Schiaparelli op. cit. c. III.

* Venus vero et Mercurius non ambiunt terrain.... Nam Venus Mer-

curiusque licet ortus occasusque quotidianos ostendant, tamen eorum cir-

culi terras omnino non ambiunt, sed circa Solem laxiore ambitu circulantur.

Denique circulorum suorum centrum in Sole constituunt, ita ut supra ipsum

aliquando, infra plerumque (!) propinquiores terris ferantur, a quo quidem
uno signo et parte dimidia Venus disparatur. Sed cum supra Solem sunt,

propinquior est terris Mercurius, cum infra Solem, Venus, utpote quae orbe

vastiore diffusioreque curvetur. Cosi Marziano Capella nel libro VIII

della curiosa opera De nuptiis Philologiae et Mercurii, al quale fornirono

la sostanza i libri de Astronomia di Varrone, pur troppo andati perduti.
3 De Architectures, lib. IX, c. 4.
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dimostrato il Martin *

; anzi, non essendo memoria alcuna che

gli Egizii delF etk del Faraoni si sollevassero a considerazioni

teoriche e filosofiche sulla costituzione dei corpi celesti, ne

presso Eudosso ne Platone, che per cagione di studio soggior-

narono in Egitto, incontrandosi pure un cenno che cola fosse

seguita quella opinione, non rimane altro, dice lo Schiaparelli,

se non ammettere che sotto il nome di Egizii sieno significati

da Macrobio i maestri greci della scuola alessandrina, fra i

quali ben poteva trovarsi alcuno seguace della sentenza di

Eraclide Pontico
;
o al piu si potrebbe vedervi indicata la casta

sacerdotale, che nei primi secoli delPera cristiana, scaduta

d'autorita, cercava nelle dottrine della coltura greca un miste-

rioso motive da rialzare il proprio credito e ristaurare il pre-

stigio delle omai abbandonate divinita.

La diversitk delle sentenze in questo particolare e degna

di memoria e di considerazione nella storia dell' astronomia;

poiche, se ad alcuno grande ingegno fra gli antichi cosi dei

tempi di Aristotele, come in quelli d' Ipparco e di Tolomeo,

fu possibile e fu concesso di seguire la ragione propria, e

formare, circa la disposizione e il corso dei corpi celesti,

giudizio contrario all'opinione comune, ma piu conforme alia

realta delle cose; questo mostrava che gli antichi filosofi non

si tenevano ancora cosi legati air autorita come quelli che

vennero dappoi, e non estimavano la ragione degli altri sopra

la propria in quelle cose ove anch'essi avevano occhi per ve-

dere e mente per pensare ;
che pero tanto meno sarebbe stato

da contendere e negare un tal diritto ai moderni, quanto che

non inferiori agli antichi ne di scienza ne di perspicacia, oltre

ai motivi gia considerati da quelli ne recavano in mezzo dei

nuovi e sopra tutti 1' evidenza stessa delle cose.

4
MACROBIUS, Commentaria in Somnium Scipionis, lib. I, c. 19. H. MAR-

TIN, Etudes sur le Tim6e de Platon, vol. II, p. 129 e seg., cf. anche Schia-

parelli, op. cit. c. III.
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DEL GIUBILEO DEL PAPA

Pensando, che, fra le tante dimostrazioni d' amor flliale

fatte al Santo Padre, dai fervent! cattolici, pel suo giubileo epi-

scopale, nessuna gli procurerebbe maggior consolazione che

la conversione dei peccatori e il risveglio degli indifferent!, il

Rev. sig. can. Cinquemani si avyiso di fare, in quest' ultima

Pasqua, un appello straordinario ai fedeli, incitandoli all'adem-

pimento del precetto pasquale, anche per consolare il S. Padre

e banchettar con lui alia mensa eucaristica. Pei moltissimi

disavvezzi dai sacramenti sarebbe un vero pellegrinaggio spi-

rituale, dai lontano deserto della colpa ai pascoli di vita eterna,

tanto piu consolante pel cuore del Padre Santo, quanto piu

dovuto e felice per loro. Gome il flgliuol prodigo del Vangelo,

trascurata la pratica della vita cristiana, e, anche pel propo-

sito di star lungi dai sacramenti e non far pasqua, gravemente

colpevoli, e dalla casa paterna fuggiti nel lontano e miserrimo

paese del peccato, in regionem longinquam, bisogna che di

la ritornino al Padre. E un pellegrinaggio difficile, ma lietis-

simo, che il Padre amoroso sospira ed attende con angosciosa

trepidanza. Quest' appello essendo riuscito a scuotere molti

spirit!, e richiamarli ai sacramenti, il fervido canonico ha im-

plorato la benedizione del Santo Padre, per estenderlo a tutta

la famiglia cattolica. Per eccitare coloro che dormono nella

indifferenza, egli si serve di varii mezzi, che propone ai suoi

confratelli nel ministero, conferenze, articoli di giornali, e

sopra tutto canti popolari e poesie da spargere largamente
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in tutte le famiglie. A tal uopo pubblicava in aiuto dei sacerdoti

1'opuscolo il Precetto Pasquale e un canto popolare musicato.

Per questo medesimo fine egii ci ha onorati di una sua

lettera, che ci facciamo un pregio di riferire, poiche illustra

a meraviglia il suo concetto e gli alti sensi onde il suo zelo

e animato.

Chmo Sig. Direttore della Civilta Cattolica,

Tenendo la Civilta Caltolica un posto si cospicuo nella

stampa periodica, non solo per la profondita della dottrina,

ma eziandio per la prudenza delle norme pratiche, oso pre-

gare V. P. Revfria, che voglia darmi la rnano ed appoggiarmi
del suo autorevole suffragio, in un'opera, quanto semplice e

modesta, altrettanto opportuna e promettente, pel bene della

religione e per la salute delle anime.

La vita sociale cristiana consta di tre elementi divino-umani,

che sono idee, costumi, istituzioni; essendo che Gesu Gristo,

che ne e la forma vivificatrice, riempie di se il pensiero, la

volonta, 1'opera dell'uomo
;
e questi tre elementi sono talmente

inseparabili, che egli, alterando miracolosamente la lentezza

dello svolgersi naturale delle cose, creavali a principio in un

sol tratto belli e perfetti, nel fondare la sua Religione. Quindi

nasceva la Chiesa, ad un tempo idea, per la sua fede, costu-

me, per la sua santita, istituzione, pel suo organismo. Ora la Ri-

voluzione, studiando ogni via di abbbatterla e di distruggerla,

Passalta vivamente da questo triplice lato: nel campo dell'idee,

coll' errore, nel campo dei costumi, col vizio, nel campo delle

istituzioni, colla persecutrice abolizione. Si noti, come lo spi-

rito di Gesu Cristo informando questi tre campi, dalP uno al-

Paltro, si ravvalora e rivelasi sempre piu; di sorta che il

costume non sia che 1'idea, ma rivestita di forza operatrice,

e come in movimento ed azione; 1' istituzione poi sia questo
stesso costume, ma consolidata e resa, diro cosi, palpabile,

durevole, magnifica, quasi madre immortale, che accoglie nelle

sue braccia ed educa le generazioni che si succedono, non in-

canutita dai secoli ne deturpata dalle passioni.
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Quando vigoreggia il cristianesimo, come e avvenuto ap-

punto nel medio-evo, allora G. Cristo sembra essere tutto in

tutte le cose, come dice PApostolo, irraggiando lo scibile, gui-

dando i moti pubblici e privati, e stampandosi sulla fronte dei

monument! e delle opere tutte social!. Al presente pero, as-

salito da tutti questi tre lati, bisogna difenderlo validamente,

ne il difensore deve restarsi pago di propugnare P idea, se

non conserva altresi i costumi, e non lo pone all'ombra delle

salutevoli istituzioni. La Germania cattolica ci porge di que-

sto oggidi il piu splendido esempio. Essa combatte contem-

poraneamente la simbolica protestante e la teorica razionali-

sta, reclama la scuola confessionale, moltiplica la stampa sfor-

zandosi di diffondere le sue idee, i suoi costumi, le sue isti-

tuzioni, con promuovere congressi, pellegrinaggi, solennita :

ristaura seminarii, fonda banche popolari, attira Foperaio nelle

sue vaste associazioni, guarda con venerazione le pie usanze

dei maggiori, dai canti popolari alle rappresentazioni della

passione di Cristo in Oberhammergau.
La nostra Italia e le altre nazioni latine hanno bisogno di

mettersi sulla stessa via; e con tanto piu di fervore, quanto

piu preziosa ed intatta e in esse Peredita tramandata loro dai

maggiori. Sventuratamente nella pratica prevale la credenza,

che, salva la idea cattolica, per mezzo della fede, poco monta

il costume, e non necessaria e al postutto Pistituzione: n6 si

riflette che i tre elementi sociali cattolici sono cosi mutuamente

connessi, che ciascuno si risente del danno degli altri. Che cosa

diventa la fede, quando non e piu norma degli atti privati e

pubblici della vita? E come mantenere costante e florido il

costume, senza le istituzioni, cioe i sodalizii, le feste, i tempi i,

i chiostri, che lo nutriscono, lo perpetuano e lo difendono?

Figliuoli della luce, dobbiamo dunque contemporaneamente
difendere il triplice campo della nostra vita, idee, costumi, isti-

tituzioni cristiane.

Ora, per restringere il discorso ad un soggetto determi-

nate, nel campo dei costumi religiosi, uno ve ne ha della piu

alta importanza, e diro ancora di una sublime e inarrivabile
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perfezione. Questo e Puso obbligatorio a tutti, per legge di-

vina ecclesiastica, di far Pasqua, tutti gli anni. La sola Chiesa

poteva informare a questo costume i popoli credent!, ai quali

essa impone autorevolmente e a termine perentorio di rom-

pere i legami della colpa, e far la pace con Dio. Gli stessi

protestanti hanno ammirata Paltissima sapienza e 1'utilita di

questa divina istituzione, per la quale il peccato e impedito

di prescrivere, e la coscienza viene impegnata a purificarsi

interamente, nel pensiero di dover ricevere dentro di se il Re

della gloria e della santita, nel mistico banchetto dell'altare.

In tempo non lontano da noi, la infrazione di questo sacro

dovere era molto rara, e veniva guardata con orrore. Al pre-

sente invece vediamo, con ispavento, massime nelle citta, una

crescente diserzione del santo banchetto pasquale, e in pari

grado una crescente corruzione dei cuori, miserande apostasie,

e quel letargo mortale, che appellasi indifferenza, in fondo a

cui non sai discernere se sia ormai piu rimasto un qualche

avanzo di fede e di pieta. Ora non sarebbe giusto ed urgente la-

vorare con tutti i mezzi, per richiamare gli uomini a queste fonti

di vita che sono i sacramenti ? lo mi sono provato, piu di una

volta a questo, col ministero della predicazione e giovandomi

altresi di musiche, poesie, discorsi accademici
;
e il successo

e stato consolante, attesoche i moltissimi fra i disertori della

Pasqua sono ancora in possesso della fede, ne hanno ceppi e

legami di peccato molto tenaci e resistenti da dover rompere.

Quest'anno mi parve che il giubileo episcopale del S. Pa-

dre apprestasse un nuovo impulse al caritatevole richiamo.

Lo tentai, e incoraggiato dal buon successo, mi feci ad implo-

rare dal S. Padre che volesse benedire questa salutare propa-

ganda, per il mondo cristiano. II S. Padre degnavasi annuire

al mio desiderio, anzi mostravami il suo ardentissimo deside-

rio di volere accogliere al banchetto eucaristico, quest'anno di

festa per Lui, tutti i prodighi n'gli della grazia. Lietissimo di

questa benedizione, imploro ora la carita dei vescovi, dei par-

roci, dei predicated, che vogliano nelle occasion! piu solenni

e di maggior concorso, novenarii, tridui, mesi, istituire predi-
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cazioni apposite, per richlamare tutti all'uso del sacramenti,

con canti ed altri eccitamenti proporzionati allo scopo.

Pertanto io mi rivolgo anzitutto a V. P. Revma ed a co-

desto principe dei periodici cattolici, perche voglia favorire del

suo autorevole suffragio un apostolato, che si giustifica da se

stesso, e la cui estensione ricolmera di gaudio gli angeli del

cielo, la Chiesa e il Pastore Supremo.

Golla speranza del suo valido aiuto, unicamente ad maio-

rem Dei gloriam, essendo quest'opera cosi semplice ed umile,

da non pascere ne lusingare 1'interesse e la vanita, le porgo

i miei anticipati ringraziamenti, e colla riverenza piu profonda

mi do Tonore di confermarmi

Di V. P. Rma
Devino e umilmo servo

Can. Giov. GINQUEMANI

Nulla di meglio e di piu efficace potremmo noi aggiun-

gere a quanto si giustamente lo scrittore in questa sua lettera

espone. Resta solo che la facciamo seguire dalla risposta co-

municatagli, per mezzo dell'Emo sig. Cardinale Segretario di

Stato, da Sua Santita; d'onde si scorge che Finvito di lui, lar-

gamente ascoltato, si giudica dal Santo Padre come frutto il

piu bello, che i festeggiamenti sul suo giubileo episcopale pos-

sano produrre.

Illmo Signore

II S. Padre, a cui ho presentato 1'ossequioso foglio, a tal

uopo rimessomi da Y. S. Illffia, ha manifestato la piu viva sod-

disfazione, nell'apprendere ,
che Ella intende giovarsi anche

dello zelo dei predicatori del pio esercizio del Mese Mariano,

per eccitare i fedeli ad accostarsi ai Santi Sacramenti, sia

nella chiusa di questo bel mese, sia nelle altre solennita del

presente anno giubilare. L'Augusto Pontefice si e santamente

rallegrato dei buoni frutti, che la S. V. ha gia raccolto, in

qualche diocesi d' Italia, diffondendo i suoi opuscoli e i suoi

canti popolari, che sono altrettanti inviti opportunamente in-
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dirizzati ai cristiani, che vivono lungl dai Sacramenti, per

muoverli ad accostarsi anche essi a queste fonti di grazia e

di eterna vita. Spera quindi la Santita Sua, che Fuso di non

dissimili mezzi, favorite da tutti i banditori della divina parola,

produrra non minori frutti, in quest' alma citta, e dovunque
Ella possa estendere la salutare sua propaganda. Nel corso

del suo anno giubilare, il Sommo Pontefice ha gia avuto mo-

tivo di render grazie a Dio, per le ineffabili consolazioni, che

gli arrecano le continue e spontanee testimonianze di affetto,

che riceve da' suoi figli, sparsi in ogni angolo della terra;

pero, niuna consolazione potrebbe essere piu gradita al cuore

del Santo Padre di quella, che avrebbe, ove sapesse, che tor-

nano a sedere al banchetto eucaristico, anche coloro, che fin

qui mostravano di disprezzarne le ineffabili dolcezze. Serva

questo pensiero di stiraolo alia S. V. e a tutti i suoi compagni
nel sacro ministero, mentre ad essi, come a Lei, il S. Padre

accorda una speciale benedizione, che ne accresca lo zelo, e

ne renda fruttuose le fatiche.

Con sensi di ben distinta stima godo intanto raffermarmi

Roma, 24 Maggio 1893.

D. Y. S. Illffia

Affffio per serrirla

M. Card. Rampolla.
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SOMMARIO. 1. Unagita all'Esposizione mondiale colombiana di Chica-

go. 2. Aspetto generate del Jackson Park e del suoi edifizii. 3. La

Civilta Cattolica ed i Cap! americani dell'Esposizione. 4. Gli oggetti pre-
stati dal Vaticano. 5. II convento della Rabida.

1. La mostra mondiale Colombiana del 1893 era gia stata

inaugurata da quattro settimane
,
ed io me 1' immaginava

giunta a compimento o poco meno, quando, nella qualita di

speciale corrispondente della Civilta Cattolica, presi un treno

espresso per Chicago ed arrivai nella grande metropoli del-

TOvest il 30 maggio scorso.

La cerimonia inaugurale del 1 maggio era stata certa-

mente grandiosa, allorche il Presidente Cleveland, in mezzo

ad uno splendido corteggio di dignitarii, diplomatici, delegati

e funzionarii, premendo un bottone elettrico nella Machinery

Hall, impresse il moto e trasfuse la vita al piu ingente cu-

mulo di forze elastiche ed elettriche, die siensi mai vedute

concentrate in un medesimo luogo ed in un medesimo tempo.

Sapevasi, d'altra parte, che allora gli apparecchi erano tut-

faltro che compiuti. Ma presentemente ancora, mentre s' inoltra

il giugno, vedesi da per tutto un grande azzicarsi, per issar

macchine ai loro posti, per edificare padiglioni, per aprire

edicole e bacheche; il perch6 io dubito che la Mostra possa

aver indossato di tutto punto la sua veste nuziale, innanzi al

principiar del luglio. E pure ancor cosi essa sopraffa il visi-

tatore con la traboccante piena della sorpresa e dell' ammira-

zione
;
e ne abbaglia Tocchio e la mente avida d' istruzione,

colle novita che gli presenta ad ogni galleria, ad ogni svolta

dei vasti edifizii, che hanno ricoperto la faccia del Jackson

Park.
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Cominciai ad assaggiare le emozioni consuete di simili

casi, quando volli salire nel primo treno venutomi alia mano
su\YElevated Railway Transit. Non trovai di meglio, in un

convoglio di sei lunghi carri, che un posto in piedi; e notate

che tali convogli succedevansi alia distanza di soli quattro o

cinque minuti. Dovetti poi supporre che F intensita del traffico

andasse crescendo col procedere del sole verso P occaso
; poi-

che al mio ritorno, sulP imbrunire, fu giuocoforza acconciarmi

a disagi anche maggiori, rimanendo in onta a tutti i regola-

menti, sul pianerotto esterno, stretto omero con omero in una

groviglia di altri passeggieri di me non piu fortunati.

Circolavano simultaneamente, di dieci in dieci minuti, i

treni della linea regolare della Illinois Central Railroad, assai

piu celeri della Elevated line; svolazzavano per le vie, non

molto meno veloci, i carrozzoni funicolari (cable cars); solca-

vano, di su e di giu, le onde del lago Michigan diverse linee

di piroscafl. In somma, si assevera che tutti questi mezzi di

locomozione invariabilmente diretti alia World's Fair, possano

trasportare d'ora in ora ben 160,000 persone, e si vede bene

che la loro capacita. non viene lasciata inoperosa.

Nulla e piu gradevole di una piccola escursione sul lago

Michigan; e forse mi si porgera il destro di comunicarvi al-

cune delle osservazioni ovvie in tale esplorazione. Qui, pero,

mi ristringo ad avvertire quanto sarebbe incauto quel viaggia-

tore, il quale, avvolto soltanto in quei sottili indumenti pri-

maverili della fin di maggio, affrontasse gli acuti venti di tra-

montana che sofflano sul lago e che vi penetrano talvolta fino

alle midolle in alcuni punti dello stesso Jackson Park; seb-

bene, in complesso, il maggio faccia onore al proprio nome,
col fulgore del sole e colla purezza dell'azzurra volta, non

macchiata di una sola nube, distesa in abbagliante padiglione

sopra la bianca citta (White, City), come viene chiamata

FEsposizione Colombiana.

lo non aveva, pero, finita la mia odissea, per poter met-

tere piede nel sacro recinto. NelPerompere ,
diro cosi, dalla

stazione della Elevated Railroad, ci sentiamo sbarrato il cam-



190 LA MOSTRA COLOMBIANA

mino da una muraglia di altri esseri umani. Le ruote giranti

per I'ammissione del visitatori sono troppo scarse : quest! ne

asserragliano in densi stormi gli access!. No! andiamo ad in-

grossarli; ma, prima che siasi potato fare un sensibile passo

innanzi, vediamo con raccapriccio un nuovo treno riversare

sulla scalinata, alle nostre spalle, un'altro fitto nugolo di viag-

giatori. lo. tengo piu o meno valorosamente il raio posto; ma
odo taluno dei circostanti anelare e sospirare che non potra

molto a lungo resistere a tali strette. Gi vuole una lunga

mezz' ora prima di poter varcare quella soglia ;
se non che r

una volta entrati, spaziamo a talento in un campo immense.

Non vi sara mai calca la entro ! L'area si estende sopra 650

acri, un miglio quadrate di superficie, ma in forma oblufiga:

150 acri sono coperti dagli ediflzii delPEsposizione propria-

"mente detti, i quali sono piu di 40; su altri 50 acri sono dis-

seminate costruzioni di vario- genere, che sarebbemi qui im-

possibile di descrivere o semplicemente enumerare.

2. Una grande, bianca, marmorea citta, un incantesimo di

bellezza e di sontuoso splendore: ecco quale presentasi nel

suo tutto al riguardante 1'Esposizione Colombiana. Gli ediflzii

sono di color bianco, di una morbidezza lattea o serica, tranne

qua e cola una muraglia od una porta, decorate in oro, in rosa

od in bronzo, per fare pompa di una ricchezza orientale di

ornamenti, affatto estranea alle nostre contrade. Le acque ser-

peggianti, prendendo il nome qui di laguna, la di bacino o

di stagno, con due emissarii, al Nord e al Sud, nel lago Mi-

chigan, scorrono appie' di ciascun palagio, sono attraversate

da alti e superbi ponti, sfiorate da gondole con rematori ita-

liani, gaiamente solcate da yachts elettrici e da lance a va-

pore, che guizzano folleggiando entro e fuori, dalFuno e dal-

Taltro sbocco delle acque sul lago e su per lo specchio di

questo con piacevole ronzio.

Due vedute, particolarmente vaghe e gioconde, lasciano

insaziabile lo spettatore. L'una godesi dal palazzo dello Stato

delPIllinois verso il Nord, volgendo lo sguardo a meriggio,

per un intero miglio, fino ad un colonnato greco avente di
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prospetto an obelisco innalzato in onore di Colombo con op-

portune iscrizioni. Alia vostra destra, deliziato dai rigiri delle

acque coronate di verdi piante, scorgete, piii o men presso al

lembo della laguna, il Palazzo destinato a raccogliere i saggi

dei Lavori donneschi, quelli dell' Orticoltura, dei Trasporti,

delle Miniere e delF Elettricita. Alia sinistra, avete le costru-

zioni dedicate alia Piscicoltura e alia Mostra del Governo,

nonchk le altre due assai grandiose riserbate alle Manifatture

ed alle Arti Liberali, una sola delle quali, e precisamente

1' ultima, presenta una facciata della lunghezza di ben 1,687

piedi, cioe di circa 570 metri.

Se indi ci trasportiamo per tre quart! di miglio piu al Sud,

ci troveremo dinanzi al piu affascinante panorama dell' Espo-

sizione, che tiene come rapita in contemplazione instancabile

una grande folia di visitatori, la quale, fra i -concert! di un'or-

chestra, seduta perennemente all'ombra del Palazzo dell'Am-

ministrazione, si abbandona all'ebbrezza dei sensi procuratale

dalle pitture vive e palpitant! ond'e circondata.

Per gente cresciuta in piu miti climi, nella culla stessa delle

art! belle, forse la malia non sara si possente. Ma per chi fu

allevato e nutrito sotto un cielo di piombo, fra le spire del

fumo infetto esalato per mille bocche dalle nostre cosiddette

grand! citta, e impareggiabile delizia il sedersi a contemplare

uno spettacolo non disdicevole, crediam noi, per Venezia, per

Napoli o per qualunque delle imperial! sedi delFantichita rese

immortal! dalla storia. II suddetto panorama si estende da Ovest

ad Est, ed ha due punti culminanti, di caratteri assai divers!

fra loro. L'uno e il Palazzo deirAmministrazione, alia cui ombra

ci siamo adagiati. E una creazione vagamente concepita ed

egregiamente eseguita, consistente in una Rotonda e cupola

centrale, delFaltezza di 250 piedi con 120 di diametro, eretta

sopra un piano quadrato, ai cui quattro angoli altrettanti pa-

diglioni contengono i principali ufflcii della Mostra. Questa

splendida costruzione sorge sulFestremo lembo occidentale. Lo

spianato che le sta di fronte, adorno di una grande Fontana

di Colombo
, animata dall'elettricita, e chiamato la Corte
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d'Onore (Court of Honour). Graziose cascatelle d'acqua si

versano nel bacino della laguna, la quale protendesi scintil-

lante di luce argentina in direzione Ovest per circa 1,000 piedi,

fino al peristilio o colonnato greco, che divide le acque in-

teriori del Parco da quelle esteriori del Lago. Questo colon-

nato, della lunghezza di 500 piedi e delFaltezza di 150, com-

posto da quattro linee di colonne in tutta la sua estensione,

e sormontato nel mezzo da un Arco trionfale, alto 175 piedi

e fregiato alia sommita da una Quadriga di Colombo . Per

delicato ricordo della visita fatta, due giorni or sono, alia Mo-

stra dall'infante Eulalia, questo peristilio fu battezzato in sua

presenza col nome di Peristilio d'Eulalia .

Quivi, adunque, dirimpetto alia Fontana di Colombo
,

che emette una massa ingente di acqua, irretita dairelettricita,

nei getti, nei pennacchi, nei veli, nelle iridi, nelle spume di

miriadi di zampilli ;
collo specchio tranquillo del bacino, sfa-

villante al sole di mezzo alle balaustre, e portante festevol-

mente il leggiero peso delle sue navicelle di diporto; infine,

colla vasta superflcie verdognola del mare interno, o lago Mi-

chigan, tempestato di piroscafi e protendentesi flno a lambire

neU'estremo orizzonte un cielo senza nubi, con tutte queste

magie, dico, dinanzi agli occhi, dubito che persino il piu flem-

matico flglio di queste algide boreali regioni abbisogni di au-

silii alia sua pigra immaginazione, per cullarsi un istante nel

sogno di trovarsi sotto uno dei vostri classici portici, o nella

regale Antiochia di secoli lontani, ovvero in qualche punto fra la

Porta del Sole e la Porta della Luna nelFimperiale Alessandria.

Le specialita delle singole costruzioni, ora accennate in

globo, formeranno oggetto di altri studii piu particolareggiati in

altre mie lettere. Ora, essendo mio intendimento d'intrattenervi

sugli oggetti mandati dal Vaticano all'Esposizione Colombiana,

vi narrero anzitutto i miei due primi incontri colle autorita

del Jackson Park : 1'uno con funzionarii americani, 1'altro con

delegati dell' Italia.

3. Mi presentai ai piu alti ufflciali della Mostra, come spe-

ciale corrispondente della Civiltd Cattolica, gia presago delle
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accoglienze che a tale titolo aspettavanmi. Yisitando, nello

scorso decembre, uno Special High Commissioner (Alto Com-

rnissario Speciale), e presentategli le lettere patent! che la vo-

stra onorevole Direzione erasi compiaciuta di spedirmi, io ne

aveva immediatamente ricevuto una risposta concepita nei ter-

mini seguenti:

Mostra mondiale Golombiana

Ufficio dello

Special Commissioner at Large ecc.

Chicago U. S. A. 7 decembre 1892.

Rev. e Caro Signore,

Rilevo con piacere dallo scritto del Direttore della Civilta

Cattolica di Roma, periodico che io ben conosco.... la vost'ra

nomina a rappresentante della medesima importante Rivista

per quanto si attiene alia nostra Esposizione.

Piacciavi di presentare Taccennato documento ufficiale, in-

sieme alia presente, agli ufflciali e capi dell' Esposizione, e

siate certo ch' essi vi saranno d'ufficio larghi di tutte le cor-

tesie richieste dalla circostanza.

Vostro ossequentissimo

THOMAS B. BRYAN.

E invero, presentando le mie lettere credenziali a Jackson

Park, io trovai i capi quanto mai affabili, pronti e gentili.

Uno di essi, compilando un documento, nell'atto di trascrivere

il nome della vostra Rivista, dissemi giovialmente di conoscere

molto bene la Civilta Cattolica. Un altro, nel condurmi da un
utficio all' altro, espresse dispiacere per le molestie procura-
temi dalla necessita di tante firme e controfirme, inevitabili,

soggiunse egli a mo' di scusa, in un'impresa cosi vasta come

questa. In conclusione, ricevuto da per tutto con ogni segno
di rispetto, in un'ora io aveva compiuto la mia bisogna, por-
tando meco, diro cosi, concretata in forma documentaria, la

cortese assistenza delle Autorita americane, valevole per tutta

la durata della Mostra, lino al 30 ottobre.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1034. 13 7 luglio 1893.
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4. Armato cosi del bisognevole a cominciare Tadempimento
del mio incarico, scelsi a meta del miei primi passi i Docu-

ment! prestati da Sua Santita al Governo americano, per fre-

giarne questa Mostra
;
ed allora ebbi a fare la mia seconda

esperienza di rapporti con personaggi ufficiali, trattando coi

delegati italiani.

lo aveva trascurato d' informarmi, negli Ufficii, del posto

preciso assegnato agli Archivii Vatican!. Ne richiesi, cammin fa-

cendo, uno del giovani che indossano la divisa di Columbian

Guards ; ma egli non seppe darmi alcuna utile indicazione.

Mi sovvenne quindi avere il Governo promesso al Santo Padre

di tenerne gli Archivii in diretta e gelosissima custodia, e pensai

meglio di chiedere semplicemente qual parte delPEsposizione

fosse sorvegliata dalle truppe federali: quella del Palazzo del Go-

verno, mi fu risposto ;
ed eccomi oramai provveduto di una

bussola, che segnavami un edifizio abbastanza cospicuo, distante

un mezzo miglio, in direzione Nord. Se non che, in certi casi,

volendo ad ogni patto, per un complesso di motivi, diciam cosi,

psicologici, preferir la linea retta, magari intersecando gli edifi-

zii intermedii, ad una prudente circumvoluzione, conviene accet-

tarne le conseguenze ed inchinarsi alia massima, geometrica-

mente blasfema, che la curva, per quanto curva, sara sempre

incomparabilmente piii breve della retta. Che volete ? Sono cosi

seducenti gli innumerevoli oggetti che vi si offrono allo

sguardo !

Nel Palazzo del Governo, un soldato mi disse che i Docu-

menti da me ricercati, a quanto egli sapevane, non trovavansi

punto cola
;
in termini meno ufficiali, era certo che dovessero

trovarsi altrove. Le truppe federali facevano la guardia anche

al convento della Rabida, e quivi probabilmente avrei rinve-

nuto cio ch' io desiderava.

La Rabida era discretamente lontana, nel lembo Sud-Est

della World's Fair. Attraversando novamente la Court of

Honour, non istimai rilassatezaa nel compimento del dovere

il fermarmi a riposare alquanto presso la Fontana di Go-
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lombo ,
ed ivi la sorte mi pose sulla via di un primo incontro

coi rappresentanti del Governo italiano.

La mia Guida ufficiale dell'Esposizione sara stata senza

verun dubbio burocraticamente esatta; esigeva, nondimeno, un

acume ufficioso molto superiore a quello di un corrispondente

americano, per trovare il bandolo delle relazioni diplomatiche

fra il Vaticano ed il Governo italiano, e, una volta afferratolo,

per tenerlo bene stretto di mezzo ai promiscui cenni fatti del-

Tuno e delPaltro. Ecco, infatti, quanto ebbi la sfortuna di leg-

gere nel paragrafo intitolato Italia :

ITALIA. . . . L' Italia naturalmente reca un largo con-

tribute alia Sezione delle Arti Belle. Nelle sue collezioni sono

rappresentati molti generi di produzione ecc... II Vaticano ha

preso grandemente a cuore la nostra Mostra, e per la prima

volta partecipa ad una di tali solennita internazionali. Non

pochi dei tesori della Biblioteca e del Museo Vaticano tro-

vansi fra noi. Vi e uno scritto del 1448 ecc... Molti altri ine-

stimabili document!, di simile carattere (appartenenti al Vati-

cano), sono tenuti in mostra. I merletti della Regina d' Italia

sono esposti nel Padiglione italiano. Una guardia d'onore vi

fa continua scolta...

Tutto cio in un solo paragrafo !

Ora, io.spero che nessuno vorra gettare la prima pietra

ad un povero corrispondente americano, se, alia lettura di tale

paragrafo, sotto la malia dell'ottusita diplomatica ond'era stato

dettato, volse d' un tratto le calcagna, e, lasciandosi ardita-

mente a tergo la Rabida, da cui separavalo tuttora un buon

quarto di miglio verso il Sud, avviossi difilato al Padiglione

italiano, situate al polo Nord, superbo della sua Guida stretta

amicbevolmente sotto Tascella!

Nel mio viaggio polare, vidi gli edifizii appartenenti agli

Stati e territorii delFUnione. Domandai del Padiglione italiano

ad una Columbian Guard, e, siccome quella faceva il viso

dello Gnorri, non tardai a metterle sott'occhio la mia Guida.

Ah! riprese allora, sara nel Palazzo delle Arti Belle,

laggiu.
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Laggiu eravi qualche cosa dell' Italia
;
ma in un comparti-

mento non peranco aperto. Dietro i veli, che lo circondavano, fui

ammesso a vedere il Gommissario. Per compendiare in poche

parole una lunga storia, diro ch'egli nulla sapeva dei Docu-

menti papali; mi addito il suo scrittoio, per mostrarmi come

non vi fossero. lo accennai alia voce pubblica, produssi in fine

la mia Guida.

Ah ! esclamo 1'altro, sara meglio che parliate col Com-

missario Generale. Egli trovasi nell'estremita meridionale del

grande Palazzo delle Arti Liberali.

E mi segno il punto sulla Guida.

Mi tolsi anche di la, imperterrito nella risoluzione di non

toccare ne penna, ne matita, finchk non avessi fatto onore al

primo oggetto delle mie ricerche. Mi abboccai finalmente con

Sua Eccellenza il Commissario Generale italiano, un Marchese.

Anch'egli si dichiaro affatto al buio dell'argomento ;
a lui es-

sere affidataT intera collezione italiana; non esservi cio chMo

cercava (parole testuali).

Good morning, sir! concluse Sua Eccellenza, stringen-

domi la mano e ritornando al proprio posto.

L'ora era molto inoltrata verso sera
;
ed il buon marchese,

chiamandola morning (mattina) si dimostrava molto preoccu-

pato, secondo le impressioni piu ovvie di un Americano. In-

fatti egli stava apparecchiando un grande convito per la se-

guente domenica, prima domenica di giugno e festa dello Sta-

tuto italiano.

Cosi me ne andai, ruminando le mie riflessioni; e, seb-

bene i paragoni siano sempre odiosi, debbo confessare colle

dovute scuse, che le mie riflessioni erano proprio compara-

tive, tra i funzionarii americani ed i signori ch'io aveva da ul-

timo accostati.

5. Dopo tre ore di ricerche, eccomi flnalmente alia Rabida,

ov'ero stato gia tanto prima indirizzato. Goncedevo in cuor

rnio piena indulgenza all' ignoranza ed agli equivoci dei sol-

dati, o delle Columbian Guards da me consulate. E cosi va-

sto il campo dell'Esposizione, da mettere le vertigini anche
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nei cervelli piu robust!
;
ed io penso che quei bravi giovani

abbiano abbastanza da fare per disimpegnarsi ciascuno, come

Dio vuole, delle proprie special! incombenze! D'altra parte,

10 domandava sempre dei document! papali, degli archivii pa-

poll; ed ebbi piu tardi a riflettere che mi avrebbero forse

compreso meglio, se avessi nominate addirittura il Yaticano.

II piccolo convento della Rabida, costruito sopra un pro-

montorio sporgente sul lago, attorniato quasi per ogni lato da

scogli, ivi post! ad imprimergli una tal quale montana par-

venza, e un luogo di gradevoli impression!. Ivi ogni cosa cam-

peggia in guisa tanto cospicua ;
la Mostra speciale del Yaticano

T! e fatta spiccare con maesta cosi voluta e sentita
;
le truppe

stesse del Governo, colle loro baionette innestate, formano un

contrasto cosi prominente col pacifico aspetto del resto del

Parco, che, in qualunque altra ,circostanza un po' diversa

da questa vasta Esposizione, ogni corpo umano veggente

senziente dovrebbe gravitare cola per legge di naturale at-

trazione. I portici, gli atrii claustrali, le celle e particolarrnente

la Cappella formicolano sempre di visitatori
;
e ciascuno, mu-

nito dello speciale Gatalogo dei 1067 oggetti da osservare in

quel venerando recinto, sembra immergersi con una specie di

monastico fervore nella contemplazione della vita religiosa e

privata di Cristoforo Colombo. E ben vero che 1' Esposizione

di Chicago per se stessa con tutti i suoi 400 ediflzii separati

e distinti, non e altro che un' immensa apoteosi di Colombo.

11 suo nome, le sue geste, i suoi viaggi, gli avvenimenti di

cui fu parte fanno capolino dalle nicchie, serpeggiano su pei

fregi, troneggiano sulle colonne, si slanciano sulle cime degli

obelischi, sembrano proclamati dalla bocca delle mille statue

signoreggianti nelle sommita di tutti gli ediflzii; e cio mentre

ogni foggia di ricordi dell' Esposizione, dal cucchiaio flno alia

Guida ufflciale di portentose dimensioni, si trasmette dt&Uackson

Park nelle abitazioni dei visitatori, per tramandare alle future

generazioni qualche segno sensibile di questa civile giorifica-

zione. Ma alia Rabida abbiamo la vita privata deH'immortale

viaggiatore, svolta in tredici sezioni, illustrata da pitture e da
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cimelii. Le Guide, poi, alia sezione Q, pagg. 210-213, notanoi

la Mostra Yaticana, col seguente cenno a mo' di prefa-

zione :

Pregevoli document! storici e oggetti d'arte degli Archivii

del Yaticano, prestati da Sua Santita Leone XIII, compiacendo
ad un voto del Congresso degli Stati Uniti.

I numeri del catalogo stampato vanno dal 990 al 1009; ma

gli oggetti contraddistinti da cartelli dichiarativi a stampa,

colle parole : Prestato dal Yaticano
, sono molto piu nume-

rosi. Ed invero la sezione R, che segue nelle Guide, si apre

col numero 1050 : Collezione John Boyd Thacher ecc.

Eccettuate tre Carte, appese negli atrii, tutti gli oggetti

spediti dal Yaticano sono riuniti nella Cappella del convento.

Havvi primieramente, una vetrina con piedestallo, invigilata

sempre da un soldato
; quindi, una cassetta piatta, coperta di

vetro ed affissa alia parete ; poscia, una Custodia, sorretta me-

diante una corda che la ricinge; inflne cinque stupendi mo-

saici appesi alle pareti : il tutto sotto il vigile sguardo dei sol-

dati in armi, oltreche delle Columbian Guards.

Ma ora, giunto alFoggetto delle mie ricerche, mi avveggo

altresi di toccare i conflni della lunghezza acconsentita alia mia

prima lettera, e mi fermo per non violarli.
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i.

Vindiciae Syllabi Pit IX, auctore AUGUSTO STAZZUGLIA Ripa-

nae Ecclesiae canonico, S. Theol. doctore ac professore.

Lib. IV, qui extenditur a Prop. XXVIII usque, ad XXXVII.
- Neapoli, Priore 1892, 8. di pagg. 319-413.

II ch. Prof. Stazzuglia e giunto omai quas* alia meta del

lavoro promesso, quale e quello di difendere, commentan-

dole, le 80 verita, che sono contradittorie agli 80 error! con-

dannati da Pio IX con giudizio infallibile. Questo libro quarto

comprende le proposizioni dalla 28a
alia 36* del Sillabo. La

premura, lo studio, la dottrina sono quali' noi indicammo nel-

Pannunziare gli antecedent! opuscoli.

Le veritk difese riguardano: il diritto che hanno i Yescovi

di promulgare nelle loro Diocesi le lettere apostoliche indi-

pendentemente dal permesso avuto dal Governo
*;

la validita

delle grazie concesse dal Romano Ponteflce, bench6 non otte-

nute per mezzo del Governo 2
;
la vera origine della immunita

ecclesiastica vuoi reale, vuoi locale, vuoi personale
3
;

il privi-

legio cosi detto del foro 4
;

il nessun diritto che ha lo Stato

di abrogare 1' immunitk del clero in riguardo del servizio mi-

litare 5
;
F ingerenza che la sola autorita ecclesiastica ha di

regolare gli studii teologici
6

;
la liberta del Romano Ponteflce

di agire in tutta la Ghiesa 7
; Tinamovibilita del Sommo Pontifi-

cate dal Yescovo e dalla Sede di Roma 8
;
finalmente il niun

valore degli atti di un qualsiasi Concilio nazionale, separato e

1

Pp. 319-326. - 2
pp. 327-233. s

pp. 334-344. *
pp. 345-357.

5
pp. 358-368. 6

pp. 369-378. 7
pp. 379 392. 8

pp. 393-407.
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indipendente dal Romano Pontefice i
. Dal che apparisce Fim-

portanza somma della materia, in quest'opuscolo dottamente

discussa, specialmente pel giorni nostri in cui anche presso

alcuni cattolici vengon mancando, o per raalizia o per igno-

ranza, le nozioni giuste ed esatte dei diritti della Chiesa, del

Romano Pontefice, e dei ministri del Santuario.

I limiti concessi ad una brevissima rivista non ci consen-

tono di fermarci su di ciascuna proposizione: indichiamo quindi

in modo speciale quelle che riguardano Timmunita ecclesia-

stica 2
, nelle quali il ch. Autore, dopo avere con soda dottrina

stabilita la verita, la difende con vigore dagli attacchi degli

avversarii regalisti e statolatri, sciogliendo ad una ad una tutte

le difflcolta dai medesimi proposte. Gosi pure merita d'essere

ricordata in particolar maniera la proposizione XXXIV, in cui

si propugna la libera e indipendente azione del Romano Pon-

tefice su tutta la Chiesa. Siccome 1'eretico e scismatico Nuytz

nelle sue opere aifermava detta azione libera e indipendente

aver avuto principio nel medio evo, lo Stazzuglia gli fa vedere

colla storia ecclesiastica alia mano, come fin dai primi cinque

secoli tutti i fedeli riguardassero il Romano Pontefice quale

Principe e Primate, munito della potesta di agire su tutta la

Chiesa. E cosi convince d'aperta e maliziosa -menzogna Tere-

tico bestemmiatore, opponendogli un consenso universale, loco

et tempore, il quale durava gia da 5 secoli. Oh che potra dirsi,

senza aver perduto il ben dell' intelletto, incominciare una

cosa dopo che da 5 secoli esiste?

Sopra tutte ci e piaciuto lo svolgimento della proposizione

XXXV, in cui, contro lo stesso eretico, difendesi P indissolubile

nesso tra il Primato e la Sede Romana. II ch. Autore merita-

mente sostiene con buon nerbo di ragioni insieme ad altri Dot-

tori, che cosiffatta indissolubita e per diritto divino. Fa pero

osservare due cose, la prima che detta sentenza, se non ha ar-

gomenti al tutto apodittici, li ha pero dotati di una probabilita

somma 3
;

la seconda cosa e che quantunque proponga la sua

i
pp. 408-413. - 2

Proposizioni XXX, XXXI, XXXII. - 3 P. 397.
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sentenza come probabilissima, non per questo s' ha da credere

che possa richiamarsi in dubbio la congiunzione della Sede

Romana col Primato *. Altro e dire che la predetta congiun-

zione s' abbia a ripetere da questo o quel diritto, altro e par-

lare della realta o del fatto della medesima. II fatto e assoluta-

mente fuor d'ogni dubbio
;
ne v' e discrepanza alcuna tra i Teo-

logi, essendo evidenti le parole dei Concilii Fiorentino e Yati-

cano, che cioe, ipsum Pontificem Romanum successorem esse

beati Petri Principis Apostolorum
2

;
che Romanus Pontifex

tamquam Petri Principis Apostolorum successor.... 3 che final-

mente sia anathema chiunque dice : Romanum Pontificem non

esse beati Petri in eodem Primatu successorem 4
. Dunque sul

fatto non puo cadere dubbio veruno,.... veritas est immuta-

bilis in Ecclesia 5
. Ma su qual diritto esso si fonda? Questo

e il punto dove fu ed e tuttora diverso opinare dei Teologi.

Tre furono le sentenze ricordate dai Padri del Concilio Va-

ticano : la prima che il diritto fosse divino ; la seconda che

fosse umano, cio6 ecclesiastico
-

7
la terza che fosse misto, cioe

che il Romano Pontefice, succedendo a Pietro, .gli succeda

nella Cattedra Romana per diritto ecclesiastico, nel Primato

per diritto divino. E certo che il Concilio non intese ne con-

dannare n& definire nessuna delle tre sentenze. Lo confesso

apertamente Mons. Pie, in nome della Deputazione : reliclis

quaestionibus et hypothesibus in schola plus minusve libere

agilatis, quoad perpetuitatem urbis Romae, et conjunctionem
Primatus cum Sede Romana 6

. E non meno chiaramente Mgr.
D'Avanzo : ceterum monemus Proponentem, quod reapse tex-

tus nulli ex sententiis neque favet neque nocet 7
. Che anzi, af-

flnch^ non sembrasse il Concilio adottare esplicitamente la

prima sentenza, fu modiflcato il canone che diceva : aut Ro-

manum Pontificem non esse iure divino Petri in eodem Pri-

i P. 405. 2 Constit. clogm. prima de Ecclesia : Pastor aeternus c. III.

. i. _ s
j vi c iv. n . 1. 4 Ivi c. II. n. 2. 5 P. 405. 6 GRAKDERATII.

Constitutiones dogmaticae sacrosancli Concilii Oec. Vaticani. Friburgi Brisgo-
viae, 1892, pag. 144. -

Ivi, pag. 149.
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main successorem, togliendo ad istanza de' Padri le parole:

iure divino.

Quanto alia seconda sentenza, cioe che sia di diritto eccle-

siastico, conviene osservare che Mons. D'Avanzo, relatore per

parte della Deputazione, manifesto, ed era sua personale opi-

nione, che detta sentenza gia non poteva piu difendersi stante

la proposizione 35.a del Sillabo : Haec propositio, quae est

nona numero damnata in Nuytz, fuit damnata per SiriumDo-

minum Papam in sua Epistola, quae incipit Ad Apostolicae

Sedis, et licet damnaverit in globo, certe damnat omnes pro-

positiones sub gravissimis censuris, illas dicens haereticas, sub-

versivas etc.; et est propositio XXXV in Syllabo
l

. Contro

questo giudizio di Mons. D'Avanzo il P. Granderath fa notare

che la proposizione del Sillabo, condannata nella lettera citata,

s' intende di un Concilio Generale che non abbia a capo il

Papa, e Pio IX condanno la eresia del Richer, ripetuta dal

Nuytz, che cioe un Concilio ecumenico acefalo possa traspor-

tare il Sommo Pontificate dal Vescovo e dalla citta di Roma
ad altro Yescovo o ad altra citta. Ora e chiaro, conchiude il

detto Teologo, che, condannata cotesta eresia, certe non dam-

natur secunda ilia sententia, ipsum Summum Pontificem, vel

Concilium oecumenicum cum Papa, Primatum ad aliam sedem

transferre posse
2

. La stessa osservazione vien fatta dal no-

stro Stazzuglia, vale a dire che il Nuytz in quella proposi-

zione repetit errores febronianos et jansenianos: Febroniani

vero et Janseniani de Conciliorum generalium auctoritate dis-

serentes, ilia seiunctim et independenter a Summo Pontifice

passim spectare solent 3
.

Potrebbe taluno, non ostante le cose predette, trovar diffi-

colta nelFammettere che Mons. D'Avanzo volesse soltanto espri-

mere nelle parole surriferite una sua personale opinione. Per

la qual cosa si ponga mente al modo con cui 1'istesso Relatore

prosegue la sua risposta : Ceterum monemus Proponentem

1
Ivi, pag. 148. 2

Ivi, pag. 150. 3 P. 407.
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quod reapse textus nulli ex sententiis neque favet neque no-

cet dicitur enim (ecco il senso vero), quod quicumque suc-

cedit, quomodocumque succedat, sive de iure divino in prima

sententia, sive de iure ecclesiastico in secunda sententia, sive

de iure mixto in tertia sententia, quomodocumque succedat, is

iuxta Christi ipsius institutionem Primatum Petri in universarn

Ecclesiam obtinet i
.

La terza sentenza che sta pel diritto misto, come abbiam

detto, fu oggetto di uno studio speciale per parte di un Pa-

dre del sacrosanto Concilio. Temeva egli che essa venisse di-

rettamente definita, e per provarlo mise a rincontro il testo

capitis secundi schematis e adnotationis 31 prioris schema-

tis col testo del Perrone 2
. Dal che pareva evidente, cosi con-

chiudeva, che praedicta tertia sententia, quoad ipsa quoque

verba, praecise retenta sit
3

. Mons. D'Avanzo, rispondendo
in nome della Deputazione, tolse a detto Padre ogni scrupolo

dicendo, essere una mera supposizione di lui che verba textus

potius favent tertiae sententiae, affermando ripetutamente quod

reapse textus nulli ex sententiis neque favet neque nocet, e

conchiudendo : Sed ceterum ista sententia: Qui succedit in

Episcopate, ex iure divino succedit in Primatu, non est con-

vertibilis in hanc: Ergo qui succedit iu*re divino in Primatu

etiam succedit iure divino in Episcopatu, in Cathedra: ac

proinde nullus scrupulus debet remanere huic Rffio Propo-
nent! 4

.

Rimane dunque provato che il Goncilio Vaticano non voile

n6 definire n6 rigettare veruna delle tre sentenze suddette.

Forse che per questo non se ne avra a preferire una piut-

tosto che Taltra? II Teologo, quantunque riconosca che la prima
sentenza la quale sta pel Diritto divino, non sia definita di

fede, ove interroghi la tradizione ecclesiastica, donde egli trae

i suoi argomenti, non potra, a nostro giudizio, rimanere in

1

GRANDERATH, pag. 149. 2 Praelecliones theoloc/icae... Mediolani 1857

prop. 3, pag. 485 sg.
3 GRAXDERATH p. 145. 4 Ivi p. 149.
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forse; ma ad essa dark la precedenza, come fanno 1'Emo Car-

dinale Mazzella *, 11 Palmier! 2
,
Y Hurter 3

,
come fa il ch. Staz-

zuglia in questo erudito e ben condotto svolgimento.

Se il sacrosanto Concilio non ha voluto definire su qual

diritto si fondi la predetta indissolubilita, nulla poi ha deciso

intorno al fatto della medesima, che, come abbiam detto, ve-

ritas est immutabilis in Ecclesia? II nostro Autore afferma che

questo inter dogmata credenda.... a Florentinis et a Vatica-

nis Patribus definitum est
,
e che soltanto si puo far que-

stione: utrum proponatur tamquam factum revelatum divina

fide credendum, vel tamquam factum dogmaticum fide eccle-

siastica infallibiliter tenendum. Egli crede che sia divina

fide credendum, seguendo la comune interpretazione che si da

alle parole dei suddetti Concilii, Fiorentino e Yaticano, tanto

piu che nulla v'e quod nos cogat eas aliter. interpretari
4

.

Riepiloghiamo. Prima questione : La congiunzione del Pri-

mato colla Sede Romana e di diritto divino? Si, giusta la sen-

tenza che puo dirsi comune tra i Teologi. E cio definite dal

Concilio Vaticano? In nessun modo. Seconda questione :

Detta congiunzione di fatto e indissolubile ? Senza alcun dub-

bio. E cio definito dal Concilio? Si, risponde il ch. Professore;

giacche tale indissolubilita ci vien proposta tamquam factum

revelatuni divina fide credendum.

II.

B. CARRARA. Saggio d'introduzione alia teoria delle quan-

tita complesse geometricamente rappresentate. Cremona,

Fezzi, 1893, 8 p. XXVI-152.

Fu dato il nome di quantity complesse a quelle espressioni

algebriche, delle quali una parte e reale, un'altra e ovvero

1 D<? Religione et Ecclesia. Romae, Propaganda, 4880, pp. 731 739.

2 De Romano Pontifice. Prati, Giachetti, 1891. Th. VIII e X.
3

Theologiae dogmalicae Compendium. Oeniponte, Wagner, 1888. Tom. 1 T

D. 540.
4
Pp. 405 sg.
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chiamasi immaginaria, perche v' entra a guisa di fattore la ra-

dice quadra delF unita -negativa. Egli e da sapere die codeste

espressioni, non cercate da principle e non volute, si sono

presentate tutto da se nelFanalisi delle equazioni, e non ven-

nero rigettate sol percio che altrimenti s' andava incontro a

incertezze e a noiose limitazioni delle formole, le quali sareb-

bero rimaste utili per alcune ipotesi determinate, perdendo

del resto ogni senso. Venne poi ad alcuni il pensiero di esa-

minare piu accuratamente e di studiare in se stesse quelle

quantita immaginarie, o piuttosto quei simboli, che per la

forma algebrica poteano ancora sottoporsi all'e leggi del cal-

colo; e presto venne fatto d'accorgersi che si v'era luogo a

ingegnose ricerche, e Fapparente unita ma duplicita reale

delle eguaglianze stabilite tra siffatte espressioni apriva spesso

una via facile e breve a risultati nuovi e a conchiusioni per

altro riposte. Grandi matematici, come Eulero e Gauss, se ne

occuparono; ma specialmente il Cauchy, forse il sommo anali-

sta di questo secolo, per Fampiezza delle teoriche che svolse,

per Feleganza dei metodi che propose, anche in questa parte

si levo tra gli altri come oggetto d' ammirazione.

Eppure non a lui, sibbene ad un autore di cui appena si sa

che avea nome Roberto Argand, e che certo visse oscurissimo

ne' primi anni di questo secolo, si deve attribuir Fonore di avere

con una felice osservazione posto il principio d'uno studio vasto

degFimmaginarii. geometricamente rappresentati. La perpen-

dicolare abbassata da un punto della circonferenza sopra un

diametro e media proporzionale tra i due segmenti, e questo

e pur vero quando essa cada sul centro, diventando un raggio

che divide il diametro in due raggi. Ma questi due raggi hanno

opposta direzione, e se alia direzione si fanno corrispondere

i segni, ognuno vede che il quadrato di quel raggio perpen-

dicolare viene ad essere uguale a un prodotto negative, e

molto bene quel raggio stesso, fatto come si suole uguale ad

uno, risponde per analogia alia radice quadrata delFunita presa

col segno MENO. Ecco il principio facile e semplice oltremodo,

ma fecondo di conseguenze le quali ampiamente furono svolte
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dal Riemann in Germania, e da altri non pochi; di la trasse

origine la teorica dell'equipollenze, bella invenzione del Bel-

lavitis in Italia, e v' e pure in germe quella dei quaternioni,

proposta dall' Hamilton in Inghilterra.

L' opera del ch. professore Carrara fa conoscere e gustar
le primizie di questo fra noi meno coltivato ma pregevole
ramo di studi matematici. L'A. esordisce con un' esposizione

storica delle idee che si son venute a poco a poco maturando

per lungo lavoro di molti, e in questo sunto narrative, come
ancor nelle note che nel libro tornan frequenti, si dimostra

un abbondante corredo di erudizione, relativamente alia ma-

teria trattata. II corpo stesso dell' opera e diviso in due parti,

delle quali la prima dichiara in che maniera si usino le rap-

presentazioni geometriche a eseguire le sei operazioni del

calcolo algebrico sulle quantita complesse, la seconda si estende

ad alcune applicazioni nella matematica superiore. Ne man-

cano nella prima parte utili e curiose applicazioni, special-

inente dove si presentano sotto nuovo aspetto le formole tri-

gonometriche, e dove si sciolgono con tanta semplicita ed

eleganza le equazioni binomie. Si suppone noto il calcolo in-

finitesimale a chi voglia scorrere tutto il libro, ma per la inag-

gior parte non si richiede, e chi abbia con lode fornito il corso

tecnico o il liceale potra leggere con profitto e con molto

diletto della sua mente, quello che il Carrara viene esponendo
intorno alle serie, e ai logaritmi, e soprattutto la dimostra-

zione diventata quasi intuitiva di quel teorema principale che

ogni equazione algebrica ha certo una radice, onde poi segue

che ne ha tante quante sono le unita del suo grado.

Adunque il lavoro del prof. Carrara riuscira opportunis-

simo per disporre i giovani ingegni a legger gli scritti dei

piu grandi maestri, a poter penetrare i segreti delle equipol-

lenze e dei quaternioni, cosi necessarii per non trovare un libro

chiuso, in quel trattato del Maxwell sull' elettricita, che in tale

argomento e il piu profondo e il piu ricco di nuove idee. Spe-

riamo che molti si gioveranno della presente Introduzione, e

posto che non abbiano ad andar piu innanzi, impareranno con
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meraviglia che qui la geometria sembra rendere alP algebra

il contraccambio degli aiuti che gia n'ebbe pel metodo carte-

siano, e quasi vincendo 1' antica espettazione, siasi ridotta an-

ch' essa a servire come strumento di sicura e ordinata inqui-

sizione e conduca rapidamente a termini lontani.

Un breve cenno aggiungeremo, per dire che la compia-

cenza degP ingegnosi artiflcii non deve far velo all' intelletto,

in guisa da apprendere realta, ove questa non trovasi. Noi ci

atteniamo al titolo che il ch. professore appose al suo libro,

solo annunciando una rappresentazione geometrica, suggerita

si da mirabile corrispondenza di concetti veri, ma finalmente

arbitraria. Noi stiamo col Gauss, che in tutto il nuovo proce-

dimento riconosceva una ben trovata convenzione, ma nulla

di piu. Nfe vediamo alcun'ombra o mistero nel fatto, che trat-

tando simboli imaginarii si giunge a risultati reali; poiche con

quei simboli vanno insieme coefficient reali, e con legittimi

calcoli si conchiudono tra quei coefficient! vere relazioni. E
come si parte dal dire che il quadrato della piu semplice cifra

imaginaria e- 1' unita negativa, cosi con altre operazioni bene

si possono ottenere reali quantita. Ogni eguaglianza fra quan-

tita complesse ne inchiude due fra quantita reali: in queste

due sono realmente contenute le ultime proposizioni, alle quali

si arriva, spesso piu facilmente, trattando gl' imaginarii. A que-

ste osservazioni corrispondon quelle che dovremmo fare con-

siderando le rappresentazioni geometriche, fermamente rite-

nendo che le artificiose prove di Ik dedotte ci fanno certi della

verita, ma non ce ne rivelano P intima ragione, come farebbe

una dimostrazione diretta. Piu della matematica qui viene in

questione la filosofia, che sarebbe scontenta di dover ricono-

scer misteri anche nelPoggetto formalmente semplicissimo, che

nei numeri e nelle figure da misurare si contiene. Al mate-

matico prof. Carrara congratulazioni e lodi.
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Due fogli della Collezione epigrafica greco-latina di Giovanni Zarattino

Castellini, segnati n. 17, 18, aggiunto fol. 28 p. 1 recto. 2. La Cop-

pia di Consoli dell'epigrafe di Colpurnia Donata, posta al n. 23. 3.

Nota sull'uso della linea circumducta nelle lapidi. Forme diverse dei

due caratteri G ed A, notate dal Castellini.

I.

Due fogli della collezione del Castellini,

segnati n. 17, 18, aggiunto f. 38 p. 1 recto {
.

(22)

Apud Christophorum Statum.

In urna alabastrite.

DlS MANIBVS
Q- HORTENSI CALLISTI ET

SER - SVLPICI CALLISTI
PATRIS

(23)

Ibidem.

CALPVRNIAE . DONATAE
DECESSIT . IIII NON SEPT

ANNORVM XXX
BLANDO - ET POLLIONE - COS

Eubellius Blandus ccmsul fuit suffedus A V ' C DCCLXXI
Lipsius ad Taciturn in libro sexto annalium 2

.

1 Vedi quaderno, n. 1030, 20 maggio, 1893.

2 Si vegga il cap. II di questa Archeologia.
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(24)
*

Ibidem.

L - ARRVNTIO
SEMPRONIANO
ASCLEPIADI
IMP DOMITIANI
MEDICOT F L

INFRONTEP XX INAGR P - XX -

(25)

In Aedibus Cardinalis Crescentij.

MVNATIO
PLANCO
PAVLINO
V - C PRESIDI (sic)

PAWN - PER - ANN XVII

CREPEREIVS AMANTIVS VC

T . CA ONIA MARINA C - ERIVS 2

ABABO
SVO

(26)

Ibidem.

DlS MANIBVS
Q MANLI
CELERIS

1 Nell'ultimo verso G fatto a girella. Nel verso penultimo non vi e

punto dopo 0; si legga: T(iti) Y(ratris) Lftberto). Abbiamo qui notata la

forma della lettera G per avvertire che non deve attribuirsi I'origirie e 1'uso

della forma di questo carattere al tempo di Settimio Severo. Del resto, in

cosi fatti particolari molto e da concedere al capriccio del lapicida.
2
Nell'ultima voce sara intervenuto uno sbaglio: e scritto in margine colla

matita, a mala pena leg-gibile, leggasi, C F . EIVS, di mano del p. Garrucci.

fttrie XV, vol. VII, fasc. 1034. 14 7 Ivglio 1893.



210 ARCHEOLOGIA

(27)

Ibidem.

D. M.
L AVRELIVS SABINVS
FABIAE SABINAE MATRI

sequitur hoc loco

figura lands cavae

cum sex foraminibus in medio

PIENTISSIMAE FECIT

(28)
*

Ibidem.

D. M. S.

M . VERGILIVS EVPHEMVS
FECIT - SIBI ET -VERGILIAE
TRYPHENAE CONIVGI SVAE
LIBERTIS LIBERTABVSQ
POSTERISQVE EORVM
CVM PARIETE QVI HABET
OLLAS N - XXIIII

(29)*

Ibidem.

L . SESTIVS
SOTERICVS SIBI

ET SESTIAE PRISCAE
COLLIBERTAE ET
CONIVGI SVAE BENE
MERENTI CVM QVA

FOL. 18,
i I tre G, v. 2, 3, 4, fatti a girella. Si vegga in fine al cap. Ill la nota

p.l VERSO sulla forma di questa lettera.

Ripetiamo ancor qui cio che abbiamo detto nella precedente Archeo-

logia, in principio, che neU'Epigrafi del foglio 18, raro e die i punti sieno

segnati a media altezza della lettera. Le pagine in fine non sono sottoscritte

dal Castellini, n6 si legge in principio la voce, ROMAE, come nel f. 17. Mag-
giore diligenza mostra nel detto f. 17 e nell'altro segnato col n. 28.

2 Al v. 5 e 12 G fatto a girella; al v. 15 appena un punto nella estre-

mita curva inferiore distingue questa lettera dal C. Si noti 1'esse ridon-

dante nella voce,
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VIXIT ANNIS - XXX
DE QVA NIHIL - DOLVIT

NISI - MORTE
ET - T TITIO BASSO - AMICO
SVO - HOMINI OPTIMO
ET - SINGVLARIS - EXSEMPLI
ET LIBERTIS - LIBERTABVSQVE
SVIS POSTERISQVE EORV
IN FRONTE - P - XII IN AGRO P XII

(30)
1

Ibidem.

A-KATAIQI 660 9

AIOAQPQI
A-ATIAIOC
KAICeiAIANOC
OIAQI-KAI

TPOOIMQI

KAirAIKITATQI-

1 Cassata nel ms. Al margine a sinistra e segnato 660. 9, cioe la pag.

660 ed il num. 9 della Collezione del Grutero, come ci avverte il prof. G.

Gatti. II Castellini avra dimenticato di segnare al n. 11 ed altrove la citata

collezione, ed al n. 17 ha segnato in modo diverse cosi: P. 1025. L'epigrafe

qui trascritta si legge nel Corpus Inscr. Grr. n. 6605, dove e notato: Olim

Albae, posthac, ut videtur, Florentiae in musaeo Strozziano ; dal Castellini

sappiamo che era in aedibus Cardinalis Crescentii. L'edizione del Corpus

differisce da quella del Castellini nel pr. v. KAArAIQI; 1'omissione della

lettera A proviene dalla lapide. Al. v. 5 nel Corpus manca il punto, notato

dal Castellini. La leggiamo cosi: A(ooxCq>) K(X)ao5cw AioSwpqj A(o6xiog) 'ATsf]-

Xtcg KatastXiavog cpf,\tp %aL Tpocp{jiw suas^saTccTqj xac yXoxuTdiw, L. Claudio

Diodoro L. Atilius Caesilianus amico et alumno piissimo et dulcissimo. Nel

Corpus il v. 4 e letto -xat SstXiavo^ e si aggiunse: L. Atilius et Silianus

posuerunt etiam n. 6381, cio^ la lettura e sbagliata in amendue le iscrizioni.

Si legga il numero citato cosi: 'Epptqi || BapyoXiVj-qj ||
A. 'ATStXto^ ||

KacoetXia-

vog [| cpiXtp y.al
|| Tpocpc|i(p. E posta, Albani, in templo rotundo, in ara. In amen-

due il iota adscriptum non manca mai: xpocptjiw e usato in vece di ftpsuTq),

Alumno: BapyoXi^T-/] per BapyoXtanrj, di Bargylia, citta della Caria. Nella

copia del Castellini dell' epigrafe, n. 30, qui pubblicata, e posta una lineetta

sotto le due prime lettere del verso primo, come abbiamo notato. II carattere

Q e sempre della forma del minuscolo CD ingrandito.
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(31)

Ibidem.

C - IVLIVS
GEMELLVS CARISSIMVS
PARENTIBVS SVIS - V A V

(32)*

Ibidem.

DlSMAN CORNELIAE . EXOCHE
CORNELIA . FELICIA LIBERTA
ET CLODIVS HELIVS - PATRONAE
BENEMERENTI . FECERVNT
ET COLLIBERTIS COLLIBERTABVS

POSTERISQVE SVORVM

(33)
2

Ibidem.

QVINTVM ANNVM - ET DECIMVM
NARCISSVS .- FLORE . IVVENTAE

HOC IACET - ABREPTVS
CONDITVS - IN - TVMVLO

QVISQVIS ADES LECTOR
FATVM MISERABILE CERNIS

PARCAE . NAM INPVBEM - QVEM
RAPVERE M1HI

MAERET - CARA -^SOROR

QVAE - FRATREM - LVGET
ADEMPTVM

MATER HABET NATVM
FLORVM LVX CANDIDA

TORQVET
1

Dopo la voce, Cornelia, del 2 v. il punto sembra fatto come un tratto-

lino
; questo particolare si osserva ancora in qualche altra copia.
2

Orelli, n. 3359, Romae, nunc vero Oxoniae ; al tempo del Castellini,

in aedilus Cardinalis Crescentii. Nell'Orelli all'ultimo v. si legge DDIDIT,
e le lettere mancanti non sono segnate, e tutta 1'epigrafe e senza punti

alia fine delle parole. II G di luget a girella nella copia del Castellini.
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HIC - SEPTIMVM . DECIMVM
FRVMENTVM PVBLICVM

ACCEPIT
SEXTVM - D'ECIMUM

DIDIT

(34)
*

Ibidem.

0. K
T . AIAIOG

HPAKAEIAHC
KAI AIAIA OIAHTH
KAI TOTTQN 01 TIOI

HPAKAEIAHG KAI
KPONIOC
OIAOTMENQ
ETQN - IA

MHNQN T

HMEP KI

M- X

(35)
2

FOL.18.P.2

Ibidem.
REcm

HPEIMATHIAIA ITNAI
KI . AEONTAC . TIBEPIOT

lOTAIOT KEACOr HOAE
MAIANOI . AOIAOC

1 Nel Corpus Inscr. Gr. n. 6485, con questanota: Marmor Qxoniense,

olim Tiomae in aedibus Cardinalis Crescentii; la dove nella copia del Ca-

stellini sono punti, nell'ed. del Corpus si vede la fogliuzza di edera, ovvero

questo segno << . Al penultimo v. 11 Castellini ha KI, il Corpus, KE, cio6 un

sigma quadrato con un segno in forma di virgola rovesciata, e nel primo

v. tra le due lettere 6 e K un fregio. La copia del Corpus, seguendo il di-

segno del Chandler, e piu perfetta. Si legga : 8(eolg) K(axax^ovtoig) T. A'i-

Xiog 'HpaxXsiSTjs ^a ^ AiXta lH?^T7] v.al TOUTWV ot utot 'HpaxXscSyjg xai Kpovt,o<;

$'.Xoo[ivcp STWV ta, {lYjvwv y, ^|jLsp(o)v) v.c,. jJ-(v^iJiYjg) x(^P tv
)-

Nella copia del

Castellini 1'E 6 lunato e 1'Q della forma minuscola co ingrandita.
2 Nel Corpus Inscr. Gr. n. 6520, con questa nota: Marmor Ooconiense,

olim JKomae in aedibus CardinaUs Crescentn. Essendo stampata nel Corpus

dopo Ted. del Chandler, Harm. Oxon. II, n. XCVII, notiamo qui la lettura
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KOGMIQC KAI AMEN
'(sic)

IITQC CTNZHCACH
ATTQ ETH AEKA TO
MNHMEION TOYTO EKTQN
IAIQN EnOIHGE
TOTTO TO MNHMEION EXEI
EIGOAON KAI E70AON

(36)
*

Ibidem.

MARSIDIA - AGATH....

MARSIDIA STAB....

EVHEMERIS FL...

gIPIETATEALIQYEM EEDIMI FATALE FYISSET

MARSIDIA STABILIS PEIMA REDEMPTA FOREM

coi quattro capoversi sporgenti non segnati nella copia del Castellini, nella

quale la lettera A ora e fatta coll'asta di mezzo ad angolo (v) ora retta,

e solo quattro punti sono notati, e tra le parole vi e sempre intervallo.

L' a) e della forma minuscola ingrandita e 1'e lunato. Nell'ed. del Corpus
sono tolti gl'intervalli ed i punti. II iota mutum adscriptum non e mai no-

tato in questa epigrafe.

T^ iStqc yuvai-

Asovtag, Ti^eptou

KsXooo IIoXs-

SoOXog,

50) xoojiiwg xai djisv- sic

autcp STY] 5sxa, TO

{JLVY]|J.!OV TOUTO SX TO)

10) TOUTO TO JiVYJIISlOV

s'iaoSov xat

Leontas, Titerii Julii Celsi Polemeani servus, Primae uxori suae, quae cum

ipso ornate et sine querela vixit annos decem; monumentwn hoc p. s. fecit.

Hoc monumentum habet itu'm et exitum.
1 Di questa lapide diremo in un'altra Archeologia, dove parleremo de-

gli Apici sulle lettere. Qui solo osserviamo che nella copia del Castellini

al v. 2, era scritto REDEMPTA, poi e fatta sulla D un R, senza cassarla,
i

anzi la segna anche sopra 1' R di REREMPTA in guisa, da lasciarci in

dubbio se egli legga reDempta o reRempta; in altre lapidi si osserva ancora

lo scambio del D coll'R, come receRe per receDe e Rormitio per Dormitio, etc.
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QYAMYIS MATER ERAM NATARYM PROLE DECORA

NAM GEMINAS HABYI KARYS ERATQYE LEPOS

SEPTYAGKENTA SYPER MESSES NATALIBYS EGI

SYMMA SENECTYTIS PRAEMIA PASSA CREMOR

QYOD SI NON CINERES AGATHEMERIS IMMATYRA

AYXISSET NOSTROS MATER ET IPSA FORET

TYNC EGO NOBILIOR CYNCTARYM SORTE

QUIPPE SUPERSTITIBUS ROBORI

(37)
*

Ibidem.

D M
AVRELIO DIO

GENEI QVI vi

XIT ANN'- xxli
MENS - VII DI

EBVS - XllII

H fl

(38)

Ibidem

eD M
DIONYSIO AVG N
VERNA HETHOLOGO-VIXIT
ANNIS XII MENSIBVS

VIIJ
DIEBVS XXIIII FECIT P
DIONYSIVS SOCRATIS
AVG LIB - ET
SIBI ET SVIS

1 Nell'ultimo verso la lettera H e attraversata da una linea obliqua da
destra a sinistra. A e G sono in principle del v. 2 e 3 piu grandi delle

altre lettere, la seconda e fatta a g-irella.
2

Nell'Orelli, n. 2616, dove al v. 1 e omessa la lettera 6; al r. 3 e

stampato VERNAE HETHOLOGO (sic) col secondo H sopra I'O; al v. 4, an-
nis XXII; al v. 5, sul numero 6 aggiunta la lineetta, come anche nei nu-
meri del verso precedente; al v. 6, SOCRATES. La frattura a destra non e
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(39)
A

Ibidem.

D. M. (foglia)

PE'TRO'NPA
VE'RE'CVN'

AI

MOS'CHO'
CONIVGI DVL'
CIS'SI'MO'C

VM'QVO'VI'X'
ANN'XXX'B'M'F

(40)
2

Ibidem.

e. K.

AIABIKTQPIA

. . ANAIAIQ

A~OKAAQ

zCANTH
MNHMHC XAPIN 1101

HC6NTTO r^ NOG TIPIQ

indicata. Nella nota: In via Appia, Grud. 104, 4, qui hie saltern Ligorium
suum facet; et minime videtur supposititia. Cic. de Orat. 2, 59, Mimorurii

est enim ethologorum, si nitnia est imitatio. L'Art. del Lexicon dice: ETHO-

LOGVS, i. m. 7jt)-oX6yo morum expressor, qui gestu ipso corporis, et sono

vocis ita exprimit mores hominum, ut gestibus loqui videatur ; poi cita il

luog-o di Cicerone... Inscr. ap. Reines, cl. 9, 20. Dionysio Aug. N. verna heto-

logo. Corrige vernae ethologo ; postrema enim vocis prioris littera E accepta

est pro H, et perperam annexa initio vocis subsequentis. E errore della la-

pide, ma non si deve correggere 1'uno e lasciare 1'altro, come nella copia

dell'Orelli. L'errore piu grave e nel numero degli anni; mori Dionigi neg-li

anni tredici, posto che sia giusta in questo punto la copia del Castellini, la

quale certamente e la piu perfetta; in essa tutti i G sono fatti a girella,

similmente, al n. 39, 41, 45, 46.

1 Gli Apici sulle lettere sono segnati in vece di punti per separare,

come in altre lapidi, le sillabe, PE TRO NL A etc. Questa separazione e

omessa alia voce, CONIVGL
2 Nel Corpus Inscr. Grr. n. 6534, con questa nota, Romae olim in aedi-

bus Cardinatis Crescentii. Nel v. 2, NAAIAIQ3?!/ senza punti in principio

del verso per dinotare lettere mancanti. Nella copia del Castellini tutti gli
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(41)

Ibidem.

D M
P AEL PAEDEROS
FECIT SIBI ET
VLPIAE . IANVARIAE
CONIVGI - BEMERENTI (sic)

ET - M VLPIO - DIONYSIO
ET ANICIAE FAVST1
NAEv CONIVGI -

LIBERTIS - LIBERTABVSQVE
POSTERISQVE EORVM

(42)

Ibidem.

P TVRVLLIVS P - ET -
. > L APOLLONIVS

CAPRIA .0 - L ANDROMACHA
BETVTIA Q - L FAVSTA
C - VICRANVS SECVNDVS

erasum

CERCENIA M L URANIO

(43)*

Ibidem.

Q . APPVLEIVS - Q - L - SALVIVS
VIGELIA - M - L ARESCVSA
Q . APPVLEIVS Q - L NICO

M VIGELIVS M L SERVIVS PATRONVS
ARESCVSAES (sic)

w sono della forma minuscola meno antica, nel Corpus Q. Al verso 4 e-7 e

notato il iota mutum adscriptum nel Corpus, e 1' ultima voce e scritta,

TVniai. Si legga: 6(solc) Kfaiax&ovioig). AiXta BwcTa>piS(v)a AtX(p ^tXoxdXtf)

9-pS7iT(p ^aavt[c] ITYJ is {Jtv^^Trj^ ^ap'.v sTcotyjasv TO ysvoj Tupiq3. Nel secondo

verso il lapicida per errore avea scritto in principio AN in vece di NA.

Nella copia del Castellini e sempre (i ingrandita, nel Corpus M; donde segue
die dal Castellini gl'indizii di maggiore antichita, M, Q ed il iota adscriptum
sono tolti, al contrario nell'ed. del Corpus. Al v. ultimo si vede un T so-

verchio che pare cassato nella copia; al v. 5 la lettera H di ^VjavxH avra

avuto le linee I a destra, chiuse col mastice, come anche probabile cosa

e che lo stesso debba dirsi del T soverchio nel verso 7, ed e indizio il manco
dMntervallo tra le due parole in questo punto della copia,

1 II G del v. 2 e fatto con un punto nell'apice della curva inferiore,
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FOL. 18,
P. 2 VERSO V44 )

Q. AVILLIVS - Q. L.
MENEPHRON

MARIA - MATER - ADAEI
ET - MENEPHRONIS

(45)

Ibidem.

D. M.

CARPOACTORI
QVIVIXIT ANNIS
X

Ita in'J. XXV BENEMEREN
TI PRAXITELES COL
LEGA - FECIT

(46)*

Ibidem.

TI - CLAVDIO - PRIMIGENIO
COLVMBARIAN IIII

EMANCIPAVIT
T FLAVIVS CORINTHVS

(47)

Ibidem.

HYPNO SERV
A ANNIVS
HERMES

corne all'epigrafe n. 29, v. 15, in guisa da distinguersi a mate pena da un[C.

II medesimo particolare si osserva ancora in altre copie.
1 Vedi Corpus Inscr. Lat. I, 1035, dove si legge anche il nome, MARt'0.
2 Di un altro Carpo Actor parla la lapide trovata nel gennaio, 1861, nei

lavori ehe si facevano nella villa Negroni per la costruzione della Stazione.

Yedi Bull. Istit. 1861, p.jlS.
3
REINESIO, Cl. 7, n. 21.
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(48)

Ibidem.

CHRESTENIS . PONTIAE . OSSA HEIC

REQVIESCVNT . AVCTVS.

SVAE - CONSERVAE - ET OECVNRAE
SOROR - FECIT

(49)
*

Ibidem in lapide oblongo.

BONAE DEAE VENERI - CNIDIAE
D - IVNIVS ANNIANVS HYMENAEVS ET INVICIA ASPE-

RETEIA EDIMIANAE DD.

(50)
2

Ibidem in marmore rotundo.

DIIS . SANCTIS -

SILVANO HERCVLI LIBERO -

TI IVLTVS - ALEXANDER -

D- D-

ROMAE FOL> 28)

(51)
*

Apud io: Zarattimim Castellinium.

1 Nella copia del Castellini la linea orizzontale inferiore dell'ultimo E
di EdimianaE pare cassato, e forse era stato coperto col mastice sulla la-

pide, ma non si puo affermare. Di piu, il 2 ed il 3 verso e uno solo nella

copia conforme all'originale della lapide. Orelli, n. 1532, al principio del se-

condo verso da... VNIVS ed il resto cosi: INVICTA SPIRAETFIAEDIMIANA,
e propone la lettura: Spira et Pha'edimiana, vel Sperata Pliaedimiana.

2
L'epigrafe e disposta in due cerchi concentrici, i vv. 1, 3, 4 nel cer-

chio esteriore, il v. 2 nell'interiore. Dopo ciascuna parola e segnato un grosso

punto in forma di triang-olo, non all'altezza media, ma a pie' della lettera.

La copia' del monumento e disegno.
3 Publichiamo le poche iscrizioni di questo foglio per la somma dili-

genza usata dal Castellini nel descriverle, ed anche perche una nostra nota

sugli Apici delle greche e delle latine epigrafi e riuscita troppo lunga, n6

mo pubblicarsi in questo quaderno.
4 La lettera G del v. 6 ha la curva inferiore a girella. Si vegga per

uesta epigrafe il Lexicon totius Lat. a. 1839, alia voce, SCELERATA. I ca-

^tteri negli ultimi quattro versi sono piu piccoli, che nei- precedenti. La

ipia e disegno del monumento.
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D M
TI CLAUDIO N I I A T I

YIX ANN XII M X D XX ET

CLAYDIAE NICE
YIXIT ANN II M XI D XXIII

CLAYDIA AGAPOMENE
FILIIS

SVIS-INFELICISSIMIS-QYI-ETATE

SVA . NON SVNT FRVNITI FECIT

MATER -SCELERATA-ET-SIBI-ET

LIBERT LIBERTAB Q POST Q . EORVM

sic

Tabula marmorea quadrata, pulcherrimis exarata litteris. Singula

verba sunt punctis distincta excepta pi'ima linea, et, D M

(52)'

Apud eundem.

D M
ETONA

FILIA QVE sic

VIXIT MESES sic

N V

Absque punctis. et palmae, et literae sunt delinitae minio, de quo
Plinius lib. 33, cap. 7. Minium in voluminibus 2

quoque scriptura

usurpatur, clarioresque literas, vel in auro, vel in marmore etiam in

sepulcris facit.

N Y. Numero Quinque.

1 Tra le due lettere D M e diseg-nato un ramo di palma tra due foglie

di edera; similmente, a sinistra, un cornucopia di forma elegante, donde

esce un ramo di palma tra due foglie di edera.

2 Si legga: voluminum.
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(53)

Apud eundem

IVLIAE HYMNI

REGIS - PTOLEMAE
L L CHARIDI

CONCVB
Series verborum haec est, iuliae Charidi libertae

concubinae Hymni liberti Regis Ptolemaei. 4

Sed haec rectius a tergo descripsimus .
2

(54)
3

Cippus

apud eundem

CL CAECILIVSCL
ET O L FLORVS
VIXIT ANNOS XVI

sic ET MESIBVS VII QVI
Praenomen erat C quod deinde fuit abrasum et in L commu-

tatuin 4
. Singula verba sunt punctis distincta, etiam finita linea (intell.

1 Poiche il p. Garrucci ha pubblicato questo monumento, Diss. I. p. 36,

avvertiamo, che nel disegno del Castellini due Apici appariscono sulla let-

tera V, 1'uno sull'obliqua a destra e 1'altro nel mezzo, certamente per er-

rore dell'incisore. Nella copia qui pubblicata il Castellini ne ha segnato uno
solo. La lettera I della fine del secondo verso manca e nel disegno e nella

copia; di piu, il monumento non pare una lapide, ma piuttosto una lamina

metallica, ed il disegno e della medesima grandezza del monumento, lungo
cm. 27, alt. cm. 14, con un forellino a destra ed un altro a sinistra pei due

chiodi, coi quali era infissa nel muro. Da ultimo, solo la meta a destra e

occupata dall'epigrafe. II re Ptolomeo, di cui si tratta nel monumento, e il

fratello della famosa Cleopatra. Nella Rimsta Arch, di Parigi, a. 1869, p. 49,

leggiamo questa epigrafe : Philocalus Pyladis regis PtolEEmaei I I. Se all'e

di Regis manca 1'Apice, probabile cosa e che sia intervenuto un errore del

lapicida, cioe invece di geminare Ye lungo nella voce precedente, rEEgis,
ha geminate Ve breve della seguente, scrivendo PtolEEmaei.

2 Nel verso di questa pagina e il disegno della lamina coll' epigrafe,

da noi gia pubblicata nella precedente Archeologia.
3 Questo cippo, tondo come il seg. n. 55 alia parte superiore, contiene

una epigrafe in otto versi; gli ultimi quattro sono luridi, perci6 qui omessi.

I punti son fatti a foggia di triangolo e posti ora diritti, ora rovesciati.
4 II CL, in principio ed in fine del primo verso, potrebbe meglio inten-

dersi colla correzione fatta col mastice, di poi caduto, col quale era co-
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versu) excepta tertia, et quarta, quid in marmore non adest locus,

ultima vero licet adsit locus, punctum tamen non posuerunt.

(55)

Alter cippus

apud eundem

DlS MANIB absque ullo

TANTONIO puncto

SYNCLETICO
VA XVI FEC
CLAVDIA
SYNTYCHE
MAMMA
BENEMERENT

n.

La Coppia di Consoli deWepigrafe di Calpurnia Donata,

posta al n. 23.

Intorno a questa epigrafe opposti furono i giudizii clegli eruditi;

alcuni negarono il monumento essere genuine con argomenti non

buoni, altri, tra i quali il conte Borghesi, confutando gli opposti argo-

menti credettero poterla accogliere tra le genuine. Secondo la copia

del Castellini dice cosi:

CALPVRNIAE DONATAE
DECESSIT I1II NON SEPT

ANNORVM XXX
BLANDO ET POLLIONE COS.

Solo 1'osservazione della lapide pud mostrare, se ad una ivscrizione

genuina sia stata aggiunta una coppia falsa di Consoli; potrebbe an-

che essere scolpita recentemente un' epigrafe genuina con aggiunte
false. II Castellini cerco giustificare nella nota coll'autorita del Lipsio

la coppia dei Consoli. Da lui ancora sappiamo che 1' epigrafe era nel-

1'ofRcina di Cristoforo Stato
; inoltre, le altre edizioni non danno il

verso terzo, come qui nella copia del Castellini, ANNOEUYM- XXX,

perta la curva del C. Le due lettere L colle estremita della linea verticale

coincidono coi due punti estremi delle due lettere C, e per queste due ul-

time manca lo spazio sulla lapide, come mostra la copia del Castellini.
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e aneora manca nei mss. del Sirmondo della Bibl. diParigi, Sup-

piemen, lat. n. 1419, p. 289, come e notato dal Dr Henzen nelle Opere

del conte Borghesi, IY, p. 479, dove e pubblicata 1'epigrafe, inan-

cante del v. 3 della copia del Castellini.

Questa coppia di Consoli non si legge nei fasti e percio si ebbe

ricorso ai Consoli suffetti. II Castellini cita il Lipsio, il quale avea as-

segnato 1'anno 771 a questi due suffetti; il conte Borghesi prima li

attribui all'a. 770, poi all'a. 773, come si legge nelle Opere, 1. c.,p.

484, not. 2, e sostenne che la lapide era genuina, dimostrando giu-

stamente, che la voce, DECESSIT, non facea difficolta, e pud ve-

dersi dal Corpus Inscr. Lat. n. 1019 e 1103, e dalla p. 473.

Ma non per questo capo noi dubitiamo dell'antichita e genuinita

del monumento, si bene perche negli anni assegnati e nelle lapidi

appartenenti ad eta piu antica e piu recente di quella, a cui e attri-

buita la nostra, i Consoli non sono mai segnati con un solo nome, si

vegga ad esempio, Corpus Inscr. Lat., I, p. 475 sgg. ed anche i mo-

numenti che precedono. L'anno non e piu notato coi nomi dei suffetti

circa il tempo dell' imp. Commodo; essendo dunque Consoli suffetti

quei della nostra lapide, forza e cercare la coppia, Blando et Pollione,

negli anni precedenti, andando sino ad Augusto. Ora in tutta la serie

dei monumenti pervenuti sino a noi, nessuna lapide sepolcrale cono-

sciamo che segni i Consoli con un solo nome scritto per disteso e in

tutte lettere ed usi la congiuntiva, et, la quale apparisce non nei mo-

jiumenti dei tempi di Augusto, ai quali il Conte Borghesi attribui

il marmo di Donata, si bene ad eta piu tarda, come nei Diploma mi-

litare del 9 ottobre a. 148, dove a questo modo si leggono i nomi dei

suffetti : C FABIO AGRIPPINO ET M ANTONIO ZENO .

COS, ma non mai, AGKIPPINO ET ZENO COS, come sul no-

stro monumento, Blando et Pollione cos. nell'eta, a cui fu attribuita

questa lapide.

Da ultimo, la composizione dell'epigrafe, come la da il nostro ma-

noscritto, poco ci rassicura, perche le iscrizioni sepolcrali pagane,

comprese tra Augusto e Commodo, hanno generalmente diverso anda-

mento. I due primi versi sono di una formola sobria ed antichissima,

ed anche il verbo, decessit, e di uso antichissimo nelle lapidi pagane,
come provano i monumenti gia citati, e non va bene con quel che se-

gue. II C. Borghesi, attribuendo il monumento di Donata agli anni,

in cui viveva Annio Pollione, diamo qui il frammento stampato per
la prima volta dal Marini, Atti, p. 24, e supplito da Clemente Cardi-

nali, Memorie etc. vol. I, p. 149. Yedi Corpus Inscr. Lat., I, pag. 473.
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p. vinucius L ALFENIYS 755

suf. k. IYL P LENTYLYS P (^Vlnctius

I. caesar. DECESSIT XIlI K OCT 19 sept.

M SERYILIYS L LAMIA 756

SYF K IYL P SILIYS L YOLYsms

SEX AELIYS C SENTIYS 757

SYF K IYL C CLODIYS CN Sftntius

C - CAESAR . DECESSIT - YIIII K 'Kartias 21 febr.

CN CINNA /. Valerius 758

SYF * K IYL *

c. ateius c. vibius

M LEPIDYS L arruntius 759

suf. k. iul. I. nonius,

I Consoli, Ordinarii e Suffetti, sono segnati sempre con due nomi

e senza la congiuntiva et. Al v. 3 e 8 e ripetuta la stessa formola

della nostra lapide. Si notino ancora nella nostra copia i punti dopo

SEPT- e COS- in fine dei w. 2 e 4, che sono certo della lapide, veduta

dal Castellini, quantunque questo particolare si vede anche in altri

monumenti, e nelle nostre copie qui pubblicate.

Aggiungiamo, che non e possibile in eta si antica una cosiffatta

coppia di Consoli, Rubbellio Blando ed Annio Pollione, stante che il

Conte Borghesi, variando, si determino finalmente per 1'anno 773;

ora ne pure a questo anno possono essere assegnati, perche i Consoli

ordinarii tennero la carica durante tutto 1'anno, Tacito, Ann. HE, 2;

cf. Klein, Fasti. Non possiamo scendere all'anno 774, perche Rubbellio

Blando era gia Consolare, Tacito, Ann. Ill, 51
; percio in questo e

nei segtienti non possono essere collocati i due nomi della nostra epi-

grafe. Per gli anni precedent!, dal 770 al 755, non vi e posto vuoto.

Yedi Borghesi, 1. c. pag. 484.

in.

Nota sull'uso della linea circuindiicta nelle lapidi.

Nell' epigrafe n. 8 trascritta dal Castellini abbiamo notato un se-

gno sopra una vocale^ da noi, pel motivo che qui tosto diremo, trala-

sciato
;

trascriviamo adunque un' altra volta 1' epigrafe, perche nel-

1'Archeologia precedente il detto segno manca.
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D foglia M
V E I V R 11^ S E M >TE

HONORAINEOR^
MAGISTRATVM
COLLEGI - BONAE - DEAE
TYNDARIS-LIB
PATRONAE - E fogl. M

FECIT
Tra il v. 3 ed il 4, in fine, si vede questo segno u tra la let-

tera R superiore e la lettera Y inferiore, e deve togliersi per una li-

nea circumducta. Pud essere di qualche aiuto per conoscere 1'antichita

del monumento, nel quale e adoperato, e percio poniamo qui questa

nota. Essendo 1'R del ms. venuta discosta piii del necessario dalla

sottoposta Y, il Castellini pose un trattolino tra 1'estremita inferiore

dell'R e la superiore della linea circumducta n
u.

Svetonio, nella vita di Augusto, cap. 87, dice : Notavi et in chi-

royrapho eius ilia praecipue : non dividit verba, nee ab extrema parte

versuum abundantes litteras in alterum transfert : sed ibidem statim

subiicit circumducitque. Yal quanto dire, Augusto, le lettere abbondanti

per manco di spazio alia fine di un verso, non le segnava al prin-

cipio del verso seguente, ma quivi le notava vicino alle precedent! let-

tere gia segnate, o sopra o sotto, come piii agevole gli riuscisse. Da

queste parole di Svetonio ricaviamo, che 1'uso comune ed antico non

era quello adoperato da Augusto, si bene 1' altro di cui abbiamo un

esempio molto notevole nell'epigrafe n. 12, dove le lettere AE, ab-

bondanti nel verso precedente, sono poste sotto la prima sillaba del

penultimo verso, a sinistra.

PERMISSV FLAVIAE IHFAGINI
AE

Contrario metodo e tenuto in una epigrafe stampata da molti au-

tori e nel 1857 piu accuratamente pubblicata e dichiarata dal P. Gar-

rucci, nella Dissertazione, J segni delle lapidi, p. 30; i due ultimi versi

sono scritti cosi:

NAVTAE PARISIACI
PVBLICE POSVERV

NT
Similmente in un frammento, pubblicato dal prof. Gatti nel Bull. Arch.

Com. a. 1886, p. 406, si legge :

: ARCIVS CIER
'

: OS
Serie XV, vol. VII, fasc. 1034. 15 8 luglio 1893.
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1'ultima sillaba non appartiene a quanto precede nel v. 2, die qui
abbiaino omesso, si bene alle ultime lettere del verso precedente, e si

ha da intendere cosi : . . arcius G(aii) L(ibertus) EEOS.
In un'altra capuana osserviamo le lettere abbondanti del verso in-

feriore poste nel superiore. Si legge nelle Inscr. Neap. n. 3561, te-

nendo conto clella stampa del p. Grarrucci, Iscriz. di Salerno, p. 5,

approvata dal Dr Mommsen, 1. c. corrigenda, p. XXIY. Stampiamo

qui i w. 6-7

P - CICERE1VS C F M - VALFRIVS L F %M
HEISCE . MAGISTREIS VENERVS - JOVIAE - MVRV

In fine del verso 6 precedente si vede ^ M dove la linea circumducta
nu ammonisce, che la lettera M deve porsi alia fine del v. seguente,
e deve leggersi MYRVM. L'istesso segno si nota nell'epigrafe, n. 3564,
della collezione citata, come e notato nel corrigenda, p. XXIY, e dal

p. Garrucci, 1. c., p. 5. Altre volte il segno e diverse. Nella tavola

alimentaria dei Liguri Bebiani, nel titolo, alia fine del verso terzo d

segnato :

BAEBIA

dove la linea verticale a destra ammonisce, che la voce non e intera,

e bisogna cercare le altre lettere, cioe NI, al principio del verso se-

guente, e leggere BAEBLANT.
Un' epigrafe bilingue preziosissima, di cui resta una sola copia

accurata e diligente, e pud dirsi anche disegno ( era scolpita sopra

un masso rettangolare di travertine), mostra una linea orizzontale, per

avvertire che le lettere eccedenti sono nel verso seguente :

AHMO-
la linea a destra indica che le lettere precedent! devono unirsi con

KPATIAN del principio del seguente, Sffgioxpotfocv. II monumento

contiene un trat^ato di alleanza ed amicizia tra i Licii ed il po-

polo Romano, fatto dopo la guerra contro Mitridate e la vittoria di

Silla. Simili monumenti, quasi tutti frammenti, il nostro e intero,

furono trovati in questi ultimi anni e pubblicati nel Bull. Arch. Co-

munale dal Prof. Gratti
;
nel 1887 il Dr Mommsen espose questa classe

di monumenti. Quanto al nostro, diciamo, che le copie del Pighi e

del Sirmondo sono sbagliate; la nostra, pubblicata dal P. Garrucci,

Syll. n. 992, e del Castellini; ma il p. Grarrucci omise la linea, di cui

parliamo, ed un'altra piu corta che e al verso terzo, in fine; forse

perche reputo le due linee essere state aggiunte dal Castellini, stante

che la seconda non e adoperata per congiungere la lettera dello stesso

vocabolo. La parte greca dell' epigrafe non ha punti negli intervalli

tra le parole, tranne uno in fine, omesso ancora dal p. Grarrucci. In

tutto il resto la sua stampa e perfetta, e cio non ostante anche per

essa utile riesce, quantunque in poca cosa, questo nostro lavoro.
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Dal commentario della Sylloge, 1. c., sappiamo donde provengono

quest! fogli ;
furono dal p. Garrucci comprati a Parigi, probabilmente

nell'anno 1858. II detto Padre pubblico il n. 6 nel Museo Late-

ranense, pag. 102 ed il n. 12 alia pag. 81; nel Bullet. dell'Istit. a. 1861,

il detto n. 6 alia pag. 37, il n. 8 alia pag. 41,11 n. 16 alia pag. 40;

nelle Dissertazioni, I, alia pag. 36 il n. 53. Questi fogli appartenevano

al Malvasia
,
come ci afferma il prof. Gatti, il quale, interrogate da

noi se per avventura la lapide qui di nuovo pubblicata esistesse an-

cora, rispose che il monumento e perito, e la sola copia che se ne ha

e questa del Castellini. Inoltre, che al v. 3 deve leggersi HONORA-
TAE OB, come concordemente stimarono il Dr. Henzen ed il p. Gar-

rucci. In effetto, leggiamo nel Bull. Inst. 1861, p. 41, dopo la stampa

dell'epigrafe ,
la nota seguente del Dr. Henzen: Mi sembra dover

leggersi: Veturiae Semne honoratae ob magistratum cett., prendendo ma-

gistratus nel senso di magisterium. In una postilla, scritta al mar-

gine di mano del p. Garrucci, nella sua copia del Bull., pag. cit., si

legge: II mimsterium Carniae Fortunatae e nell'epigrafe, pag. 178.

Quivi il ch. Detlefsen ha stampato una lapide dedicata alia stessa divi-

nita, Bonae Deae, e si paiia del ministerium della sacerdotessa, Carnia.

Pertanto e da notare, che nel Bullettino il 3 e il 4 verso dell'iscri-

zione qui sopra pubblicata e dato cosi:

HONOEAIAE OR
YM

II monumento essendo perito ed esistendo solamente la nostra co-

pia, abbiamo creduto fare cosa gradita agli studiosi delTepigrana darne

qui 1'incisione, nella quale appare la linea circumducta cosi disposta,

da far servire dudbus dictionibus le lettere YM.
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Dall'incisione apparisce ai nostri lettori, che il Castellini imitava

la forma delle lettere delle lapidi; cosi ad esempio nel v. 4 la lettera G-

e fatta a girella o a spirale ,
cioe la linea inferiore s'incurva in se

stessa; nel verso 5 1'estremita e tagliata da una lineetta orizzontale,

ma resta sempre distinta dal Or tipografico con peduncolo a destra.

Questa seconda forma deve reputarsi piu antica della prima, la quale

pertanto si vede nella lapide del medico di Diocleziano n. 24, come

abbiamo notato. Questo G- a spirale si e notato nei nn. di questo qua-

derno. Yi e anche un'altra forma di Gr, la quale consiste nel sem-

plice prolungamento in su della curva inferiore terminata da un punto,

come abbiamo notato al n. 43. Quanto alia lettera A non solo avverte

quando la linea orizzontale e retta o spezzata ad angolo, ovvero quando
non vi e alcuna linea a guisa di un semplice A rovesciato, come nel-

1'epigrafe qui trascritta, ma nota ancora quando e una linea che da

sinistra diritta si arresta nel mezzo, quando da destra diritta si ar-

resta anche nel mezzo; e finalmente quando taglia o 1'una o 1'altra

delle due oblique, restando parte dentro e parte fuori della lettera.

Nota gli Apiti sulle vocali, e cid nell'a. 1600, come appena il piu

diligente ai giorni nostri: simile diligenza e perizia, molto prima del

Castellini, si osserva in Poliziano.

Spetta all'esame della lapide vedere se, come piu volte abbiamo

detto e ripetiamo ancor qui, si possa supporre essere stato adoperato

il mastice ed alia caduta di questo debba attribuirsi 1'errore della

lapide; e cid diciamo, perche talvolta fu reputata scorretta una lapide

correttissima, come, ad esempio, e il n. 54.

Crediamo con questa e colla precedente Archeologia avere adempito

quello che ci eravamo proposto sin da principio, cioe far vedere colla

stampa di qualche foglio di qual natura fosse il lavoro del Castellini,

e soddisfatto alia giusta domanda degli aniici.

ERRATA
Al n. 1, v. 1, i due puntini devono sottoporsi al T ed al A, che hanno

un'altra lettera sovrapposta; al v. 7, dove 6 la lettera rotta, si devono strin-

gere un po' piu i caratteri.

Al n. 2, v. 8, la forma dello stigma numerale non si & potuto bene imi-

tare: e formato da due linee concorrenti ad angolo retto e da una curva

inferiore
j
I s~~*^

Al n. 6, v. 1, si deve togliere il capoverso sporgente : tutti i versi co-

minciano sulla stessa linea verticale.



LETTER! DEL S. PADRE
SULLA QUESTIONE DELLE SCUOLE

ST-A-TI TJ^TI'T'I 3DI

Dilecto Filio Nostro JACOBO TIT. S. MARIAE TRANS TIBERIM S. R.

J]. PRESBYTERO GARDEN"ALI GIBBONS, Archiepiscopo Baltimorensi.

LEO PP. XIII.

Dilecte Fili Nost&r, salutem et Apostolicamtbenedictionem.

Clara saepenumero edidimus argumenta turn sollicitudinis qua te-

nemur erga fideles sacrorumque Antistites foederataruni Americae se-

ptemtrionalis civitatum, turn singularis benevolentiae qua partem istam

Dominici gregis complectimur. Ad haec illud accessit baud sane ob-

scurum animi Nostri testimonium, quod ad vos miserimus Delegatum
Nostrum Yenerabilem Fratrem Franciscum Archiepiscopum tit. Nau-

pactensem, viruin egregium, doctrina non minus quam virtute prae-

stantera
; prout vos ipsi, in proximo Archiepiscoporum conventu Neo-

Eboraci habito, palam testati estis, ita confirrnantes fiduciam, quae
in prudentia eius a Nobis fuerat collocata. Ipsius autem legatio eo

valuit primum ut publicum a Nobis extaret testimonium et propen-
sae voluntatis erga patriam vestram et magnae existimationis erga
eos qui isthic reipublicae cum potestate praesunt : nomine enim No-

stro adfuturus ille erat in dedicatione amplissimae copiae excellen-

tiura omne genus rerum in urbe Chicago expositae, cuius et Nos par-

ticipes extitimus, a praesidibus iisdem comiter invitati. At eiusdem

vero legationis h.oc praeterea fuit propositum ut perpetua fieret quo-
dammodo Nostra apud vos praesentia, Delegatione Apostolica perma-
nente Washingtonii constituta. Quo facto luculenter declaravimus non
modo nationem vestram perinde a Nobis diligi atque alias maxime

florentes, ad quas viros cum auctoritate legare consuevimus, sed etiam

a Nobis vehementer optari ut vestrum istorumque fidelium mutuae
ad Nos coniunctionis vincula, taniquam filiorum ad patrem, arctiora

in dies consistant. Nee leve quidem cepimus ex eo solatium, quod
novum hoc Nostrae erga vos providentiae indicium coinmunis istie

secuta sit gratiae in Nos studiique significatio.
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lamvero pro paterna in vos sollicitudine Nostra lioc in mandatis

praecipue dedimus ipsi ArcMepiscopo Naupactensi, ut omnem confer-

ret operam et fraternae caritatis industriam ad omnia evellenda dis-

sidii germina in controversiis nimis cognitis de recta catholicae iu-

ventutis institutione
;
cui dissidio per id tempus addebant faces vul-

gata quaedam doctrinae capita et sententiae de quibus concitata erat

ultro citroque disputatio. Mandatis hisce Nostris omnino paruit idem

Yen. Frater, ac novembri mense superioris anni Neo-Eboracum per-

rexit, quo tecum, dilecte Fili Noster, ceteri convenerant regionis istius

Archiepiscopi, desiderio Nostro obsecuti, quod erat a Nobis per Sa-

cram Congregationem de Propaganda Fide significatum, ut, consultis

antea suffraganeis suis, consilia conferrent ac deliberarent de optima
ratione prospiciendi pueris fidelibus qui pro scholis catholicis Gy-
mnasia celebrent publica. Quae sapienter a vobis in eo conventu de-

creta sunt placuere ei(tem ArcMepiscopo Naupactensi, qui collaudata

pro merito prudentia vestra, censuit optimas ex iis scitis utilitates

esse manaturas. Quod Nos iudicium perlibenti animo confirmanius,

et iustas Tibi ceterisque Praesulibus tecum congressis laudes tribui-

mus, quod opportune consilio et expectationi Nostrae responderitis.

Eo autem tempore idem Yen. Frater quum vellet, ut Nobis in op-

tati's erat, quaestiones praecidere de recta iuventutis institutione, de

qua, iam diximus, incensis animis acrique partiuin studio, editis

etiam scriptis, certabatur, propositiones quasdam vobis exhibuit ab se

concinnatas, duplicem attigentes ordinem quo scientia veritatis et ac-

tio vitae continetur. Quarum vim et pondus propositionum quum gra-

viter perpendisset Archiepiscoporum coetus, et quasdam in eis decla-

rationes emendationesque petiisset, utrumque Naupactensis Antistes

alacer praestitit. .Quo facto spectabilis idem coetus finem fecit sessio-

num, aperiens grati animi sensus profitensque probari sibi earn agendi

rationem, qua ille partibus singularis muneris a Nobis credit! erat

perfunctus. Explorata haec omnia habuimus ex eiusdem actis conventus

quae deferenda Nobis curavistis.

Yenim enimvero eae ipsae Delegati Nostri propositiones quum in

vulgus importune editae essent, continuo inflammatis animis novae

excitae sunt controversiae, quae turn falsis interpretationibus, turn

insimulationibus malignis per ephemerides diffusis, latins graviusque-

exarserunt. Tune quidam sacrorum Antistites regionis vestrae, sive

quod interpretationes aegre ferrent quibus nonnullae ex iis proposi-

tionibus explicabantur, sive quod consectaria metuerent quae inde ex

ipsorum sententia ad animarum perniciem deduci possent, confidenter

cansam Nobis aperuerunt anxietatis suae. Nos autem memores ani-

marum salutem supremam esse legem quam Nos inprimis spectare
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oportet, simulque optantes novum vobis offerre pignus sollicitae ca-

ritatis Nostrae, unumquemque voluimtis vestrum, datis privatis lit-

teris, suum ea cle re indicium liberriine Nobis patefacere: quod sin-

gillatim a vobis actum est diligenter.

Hisce Nos expensis litteris facile comperimus quosdam ex vobis

nihil omnino in eis ipsis propositionibus deprehendisse quod timoris

causam afferret
; quibusdam vero videri per eas propositiones ex parte

abrogatam legis disciplinam scholasticae quani Synodi Baltimorenses

sanxerunt, adeoque iniectum sibi esse metum ne diversa illarum in-

terpretatio tristia foret paritura dissidia, unde scholae catholicae ca-

perent detrimenta.

Rem Nobis graviter ponderantibus profecto persuasum est huius-

modi interpretationes alienas prorsus esse a mente Delegati Nostri, ut

nimirum a sententia procul absunt huius Apostolicae Sedis. Sane prae-

cipuae ab eo allatae propositiones e decretis haustae sunt Concilii

Baltimorensis III, statuuntque imprimis provehendas 'esse studiosis-

sime scholas catholicas, iudicioque et conscientiae Ordinarii permit-

tenduni, qui pro re nata decernat quando fas nefasve sit scholas pu-

blicas adire. lamvero si quovis in sermone sic accipienda sunt ea quae
fuerint enuntiata posterius, ut iis congruant, non adversentur quae
antea sint dicta, plane dedecet nee aequum est ita secunda explicari

ut a prioribus discrepent. Idque eo vel magis valere debet quod scri-

bentis mens nullo modo lateret obscura. Siquidem cum propositiones

ille proferret suas in spectabili coetu Neo-Eboracensi, testatus est di-

serte (quod quidem patet ex actis) admirari sese pastorale studium Epi-

scoporum Americae septentrionalis propter decreta plena sapientiae,

quae in tertia Synodo Baltimorensi, ad incrementa causae de catho-

lica iuventutis institutione, fuerant promulgata. Adiecit porro, ea de-

creta, prout generalem tradunt agendi normam, fideliter esse servanda :

ac licet publica gymnasia penitus improbanda non sint (possunt enim

casus incidere, ut Synodus ipsa perspexerat, quibus ea liceat cele-

brare) omni tamen ratione et ope connitendum esse ut scholae catho-

licae quamplures sint numero omnique re ornatae ac perfectae.

Ceterum ne qua subsit in posterum ambigendi ratio vel opinionum
dissensio in tanta rei gravitate, quemadmodum iam declaravimus in

litteris Nostris, die XXIII Maii anno superiore datis ad Venerabiles

Fratres Archiepiscopum et Episcopos provinciae ecclesiasticae Neo-

Eboracensis, sic iterum declaramus, quatenus opus sit, constanter

servanda esse decreta quae, praemonente Apostolica Sede, in Synodis
Baltimorensibus super scholis paroecialibus statuta sunt, et quaecumque
alia a romanis Pontificibus sive directe sive per Sacras Congregationes

praescripta sunt in eadem causa. Ex quo certa nitimur spe (quani
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vestra erga Nos Apostolicam Sedem studia maxime fovent) nihil obfu-

turum, quominus, sublata quavis vel causa erroris vel anxietate, ope-

ram daturi sitis, coniunctissimis in caritate perfecta animis, ut in ista

quae latissime patet terrarum orbis parte magis magisque regnum Dei

propagetur. Dum autem naviter incumbitis ad curandam Dei gloriam

et creditarum vobis animarum salutem, iidem contendite vestris pro-

desse civibus addictamque patriae voluntatem probare, tit facile intel-

ligant qui rem publicam administrant quam validum suppetat in ca-

tholica Ecclesia praesidium ad tuendum civitatis ordinem et populi

prosperitatem augendam.

Quod vero ad Te nominatim attinet, dilecte Fili Noster, pro certo

habemus Te studiose curaturum ut quos tecum communicare animi

sensus censuimus, ii ceteris pariter innotescant Yenerabilibus Fratribus

qui in civitatibus istis sunt foederatis, simulque adnisurum pro vi-

ribus ut sedata ac penitus dirempta, prout optatissimum est, contro-

versia, animi quos ea concitaverat in mutua benevolentia conquie-

scant. Testem interea dilectionis Nostrae Apostolicam Benedictionem

Tibij eisdem Yenerabilibus Fratribus, Clero et fidelibus vigilantiae

vestrae commissis peramanter in Domino impertimus.

Datum Eomae apud S. Petrum die 31 Maii anno MDCCCXCIII,
Pontificatus Nostri decimo sexto.
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COSE ROMANS

1. Elezioni amministrative di Roma; vittoria de' cattolici. 2.'Cause e com-

menti. 3. La medaglia del 16 anno del pontificate di Leone XIIL

4. Discorsi del cardinal Meignan e Thomas nel prender possesso delle

lor chiese titolari. 5. Una lapide a un poeta panteista. 6. Lettera

dello Scia di Persia al Papa. 7. I rappresentanti delle Chiese d'O-

riente dal Papa. 8. Appunti storici.

1. La cosi detta legge della minoranxa nelle elezioni amniinistra-

tive esige che un partito non possa presentare un numero indetermi-

nato di candidati, da riuscire quandochessia, per favorevoli circostanze,

ad occupare esso solo tutti i seggi d'un Comune. In virtu di detta

legge, tra i 18 Consiglieri che si dovevano eleggere in Eoma il giorno

18 giugno, perche riempissero le sedi vacanti nell' aula capitolina,

niuno de' due parti ti, il cattolico e il liberate, poteva far entrare nel

Comune piu di 15 de' suoi, dovendo cedere gli altri tre seggi all'altra

parte. L' Unione Romano, per buone ragioni presento una lista di soli 12

nomi, lasciando non 3, bensi 6 candidati alia minoranza
;
ma erano

nomi di egregi cattolici e, quel che piu monta, capaci di amministrar

bene e desiderosi di non sacrificar Roma alia politica massonica. I

liberali (e sotto questo vocabolo intenda il lettore i moderati, i radi-

cali, i frammassoni, i socialisti e quali sono nomi anticlericali) pre-

sentarono la loro lista di 15 candidati. Ma i cattolici erano uniti; i

liberali divisi. Per i muri di Roma vedevansi varie liste multicolori

liberalesche,, verdi, rosse, bianche e turchine, a cui faceva bel con-

trapposto I'unica lista cattolica dell' Unione Romana. Fuvvi bensi un

piccolo drappello, che non accetto in tutto la lista dell' Unione^ ma
fu cosa di poco o niun rilievo appetto alle scissioni de' liberali.

L' Unione Romana veniva da lungo tempo tirando le sue nla e il 18
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giugno la vittoria le arrise, frutto de' suoi sudori. Sappiamo d' un

nostro amico, che restio od indeciso fino all' ultima ora di andare

all' urna, fu venuto a prendere in carrozza da uno della commissione

e gentilmente forzato a dare il suo voto. Con tanto zelo 1' Unione

compiva il suo uffizio ! Dei dodici della lista cattolica passarono tutti,

d' uno in fuori. Talche i cattolici mandarono al Campidoglio 11 dei

loro, i liberali 7. Sarebbe incompiuta questa narrazione delle ele-

zioni romane, se non dicessimo parola di quel piccolo drappello, in-

dicato di sopra, che non accetto in tutto la lista dell' Unione Romana.

II drappello s' intitolo Comitato cattolico elettorale romano. Or questo

aveva proposto al presidente dell' Unione Romano, di aggiungere due

nomi ai 12 di quella, e tra i due eravi anche quello di un sacerdote.

II presidente rispose gentilmente che prenderebbe ad esame la pro-

posta e ne interrogherebbe il consiglio della presidenza. Dopo cid,

per avere probabilmente il consiglio dell' Unione rifiutato 1'aggiungere

que' due nomi, niuna risposta fu data al Comitato suddetto. Questo

si die' allora ad operare separatamente dall' Unione; ne si contento

solamente, come aveva proposto, di aggiungere i due nomi alia lista

di quella, ma radiatine due (quelli del Crispolti e del Ladelci) vi

mise i suoi, diffondendo per Roma ben 11 niila schede. Di qui av-

venne la caduta di quell'uno dell' Unione Romana, che fu appunto il

Ladelci, presidente del Circolo di .S. Pietro.

La parte amena di queste elezioni la rappresentarono gli sminfa-

roli e i vociatori di mestiere. I primi son suonatori orecchianti, as-

soldati, come le antiche compagnie di ventura, che co' vociatori si

prestano ad ogni festeggiamento, p. es. matrimoni, onomastici, pro-

mozioni
;
anzi piu spesso si presentano spontaneamente a strimpellare

sotto le finestre o nel cortile del festeggiato e poi montano su per

la mancia. E cosa tutta romana, fino ab antico. Or, due di queste

squadre erano state arruolate da certi pezzi grossi liberali per festeg-

giare la loro vittoria, come speravano. Ma alle 10 i

/ 2 ,
veduta la scon-

fitta, fu fatto segno alle due compagnie d'andarsene. I vociatori par-

tirono, non cosi gli sminfaroli; che un filosofo della brigata disse : Se

quelli han perduto, qualcheduno avra vinto
;
se hanno perduto i li-

berali, avranno vinto i preti: andiamo dunque a sonare all' Unione

Rjomana. Andarono, diedero fiato alle trombe e non senza la dovuta

mercede.

2. La causa di questa vittoria, oltre all'ottimo organamento dei

cattolici, (i quali di giorno in giorno diventano piu esperti in questa

novella vita indotta dalla democrazia nel mondo) e dovuta special-

mente al discredito della parte liberalesca, la quale ha fatto tanto

cattiva prova, distruggendo tutto e nulla edificando. Le miserrime

condizioni economiche e i processi intentati contro le ruberie de' mae-
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stri in liberaleria sono manifest! document!. I clerical! lianno vinto,

esclama la Tribuna del 20. I nomi piu cospicui della intransigenza

vaticanesca, scelti con molta arte, entrano nel Consiglio comunale.

Non ne spostano ancora la maggioranza, ma impediscono che le de-

liberazioni siano prese senza fare i conti con essi e colla compattezza

della quale lianno dato sempre 1'esempio. E quale la causa? Quella

indicata da noi. A Torino, come qui (a Roma) giornali amici del

Ministero avevano innalzato lo stendardo della dissidenza fra i libe-

rali al grido di Abbasso il radicalismo! Abbasso la Massoneria! adot-

tando per tal modo la divisa degli amici del Yaticano. Cosi con-

fessa, lamentandosi, la Tribuna. L'istesso afferrna il Fanfulla del 17,

quando dice che causa del loro malanno e che i liberal! procedono

.alia votazione non con criterii amministrativi pratici... nia contro il

Yaticano. II che, in una parola, significa che 1'unico punto in cui

eonvengono i liberal! di tutte le sfumature e negative, ossia 1'anti-

clericalismo
; anticlericaKsmo, che nega perfino 1' italianita ai nomi

d'un Chigi, d'un Boncompagni-Ludovisi, d'un Rospigliosi, d'un Sac-

chetti, d'un Antici-Mattei, d'un Malatesta, d'un De Rossi. Almeno

cosi sembra dire un tal Lev! nella Rifonna, quando narra : La scon-

fitta e assoluta, ad onta di sette nomi italiani che sono riusciti. Or

questa mancanza di un principio edificativo dalli parte liberalesca e

per noi, ove non venga meno la vigoria dell'azione, la causa di al-

tre future vittorie. Qualche giornale della breccia, impaurito della

vittoria do' Romani, s'e messo sul serio a contare i clerical! di Roma
e dice che sono la quarantesima parte della popolazione, la quale, se-

condo i conti fatti dalla Voce della Verita, darebbe il numero di 8

mila 800, i quali non chinano il capo alia rivoluzione coronata. Meno
male! Pare che i clerical! si rnoltiplichino discretamente

;
in fatti, il

2 ottobre del 1870 non erano che 46.

3. II corrispondente romano dell' Unita Cattolica cosi ci descrive

la meclagiia commemorativa del decimosesto anno del pontificate di

Leone XIII. II giorno 23 giugno il cav. Francesco Bianchi, incisore

dei palazzi apostolic!, presentato dall'Emo card. Mocenni, porto al

S. Padre i campion!, in argento ed in bronzo, della medaglia che e

costume venga coniata ogni anno per la ricorrenza della festa dei SS.

Apostoli Pietro e Paolo. Dato che la medaglia debba ricordare il fatto

.piu importante per la Chiesa avvenuto nel corso dell'anno, il sog-

getto era questa volta bello e indicate: il giubileo episcopale del

S. Padre. Ed e appunto questo il soggetto della medaglia. Da un lato

vedesi il ritratto del S. Padre circondato dalla iscrizione : Leo XIII
Pont. Max. An. XVI. II ritratto e di una somiglianza perfetta. Sul

rovescio e rappresentato il cardinale Lambruschini che consacra Ye-
scovo monsignor T'ecci. II Cardinale e seduto nella sedia episcopale,
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nell'atto die impone le mani sul novello Yescovo. Quest! e inginoc-

chiato dinanzi al Cardinale. Alqnanto piii indietro sta un chierico-

che ha in mano la croce inastata, Al disopra del gruppo discende la

Spirito Santo, dal quale piovono sul capo del nuovo Pastore sette raggi

rappresentanti i sette suoi doni. L' iscrizione che si legge attorno al

gruppo dice : Quinquagennalibus episcopalis consecrationis. E piu in

basso, nell'esergo: XIX febr. An. HDCCCXCIII. La medaglia e con-

dotta sullo stile del cinquecento, ed e meravigliosa per disegno e per
finezza di lavoro. Squisite per delicatezza di esecuzione le figure, e

sorprendente il rilievo delle vesti sacerdotali, degli ornamenti sacri

e dei merletti. L'accuratezza del valentissimo artista rilevasi anche

nelle iscrizioni, le cui lettere hanno spiccatamente il carattere del se-

colo XYI. La collezione dei coni delle medaglie pontificie risale al

1417. I migliori incisori del rinascimento e delle epoche posteriori

hanno porto la mano a formarla. Fra quei nomi illustri il nome del

cav. Francesco Bianchi tiene degnamente il suo posto.

4. Non ostante la ristrettezza deUo spazio, non possiam tenerci

dal fare almeno un cenno di due discorsi, fatti dal cardinal Meignan
arcivescovo di Tours, il 18, e dal card. Thomas, arcivescovo di Rouen,
il 25, quando presero possesso delle loro chiese titolari in Roma. Al

primo tocco in sorte la chiesa presbiteriale della Trinita de
}

monti,

al secondo quella di S. Francesco, Romano, al Foro. La chiesa della

Trinita de' monti, 1' attiguo convento delle Religiose del S. Cuore,

1'educazione impartita da quelle alia gioventu, 1' essere stato quel

convento fabbricato dai Re francesi Carlo YIII, Luigi XII, France-

sco I e Luigi XYI1I in onore di S. Francesco di Paola (che consold

Luigi XI morente), die' campo al card. Meignan di descrivere bre-

vemente la storia, intessendo a quello di Roma il nome della Fran-

cia. Graziosissimo e stato un ricordo personale, da lui raccontato al

numeroso uditorio. Un giovane sacerdote in sui 26 anni, egli disse
r

fu mandate nel 1846 a Roma per rimettersi in salute. Capitate alia

Trinita de' monti fu presentato ad una santa donna di Polonia, di

nome Macrina, che ospitava in quel convento. Fu ricevuto da lei

dinanzi ad una nota imagine di Maria, detta Mater admirdbilis, dipinta

in una parete di quel monastero, circondata ora da numerose tabelle

votive e voti per grazie ricevute. La buona Macrina prego pel gio-

vine sacerdote malato, e gli disse: Confidenza, ella guarira e avra un

bel ministero. Le jeune abbe souffrant et presque desespere, sog-

giunse il card. Meignan, au quel Macrina adressait ces paroles con-

solantes a 1'age de 26 ans, est le Cardinal qui vient aujourd'hui

rappeler ce fait touchant, dont 1' histoire n'est nulle part, niais dont

le souvenir vit toutefois dans mon coeur. Ce n'est plus le pelerin

inconnu qui vient solliciter d'etre admis aux pieds de la Mere ad-
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mirable : c'est le Cardinal a qui Leon XIII vient de confier le titre

presbyterial de la Trinite-du-Mont. Je demande done a la Reverende

Dame Superieure de la Trinite-du-Mont de me permettre de suspendre

aujoiird'hui un ex-voto, dans la chapelle de la Mere admirable pour

payer, tardivement peut-e~tre, une dette sacree a la Reine du Ciel,

un temoignage de ma reconnaissance et pour 1'edification des fi-

deles.

II discorso del card. Thomas a S. Francesco, Romana fu ammira-

bile per elevatezza di concetti. La vista della tomba di Gregorio XI,

il Papa francese .che da Avignone ricondusse in Roma la sede apo-

stolica, la presenza della colonia francese, in ispecie di quella di

molte religiose e lo stato della moderna societa, ispiro al Cardinal

di Rouen questo bellissimo tratto, degno di Fenelon, su Roma, sulla

Francia e su Leone XIIL Rome est la seconde Jerusalem, la me-

tropole de 1'Evangile, le point mysterieux de la terre qu'un conseil

de la Providence a choisi au milieu des trois continents de 1' ancien

monde pour en faire la demeure du Yicaire de Jesus-Christ. Ce n'est

pas la un dogme, mais c'est une loi de la politique divine qui pre-

side aux destinees de 1'Eglise, et cette loi n'a jamais re9u de 1'hi-

stoire aucun dementi, car, si les Papes, sous 1'etreinte de la vio-

lence ou de la ruse, peuvent quitter Rome, la Papaute y revient

toujours. La France recueille sur le tombeau de Gregoire XI une

autre Ie9on. Comme lui, elle doit revenir a Rome, rion pas sans doute

en conquerante pour opprimer ou affranchir un peuple, mais avec

tout son genie et tout son coeur, pour etre 1'auxiliaire pacifique et

devouee du Saint-Siege. Je suis heureux de le proclamer bien haut

devant le noble representant de la France: Leon XIII aime notre pa-

trie et dans le plus beau et le plus doux langage, il ne cesse de lui

parler des grandeurs et des devoirs de sa mission provvidentielle. A
cette voix qui n'est pas de la terre, mais du ciel, 1'ame de la France,
si sympathique au souffle de tout amour sincere a tressailli d'admi-

ration et de reconnaissance. Ses eve~qu.es, ses pretres et les milliers

de ses fils apportent joyeusement avec leurs offrandes I'hommage de

leur piete filiale et ses diverses congregations si actives et si intel-

ligentes dans les oeuvres de 1'apostolat et de la charite, viennent a

a 1'envi fixer leur tente voyageuse autour du Souverain Pasteur.

Je les vois dans cette assemblee et je les benis : Qu'elle est belle et

resplendissante de clarte, la generation des ames pures : quam pul-
chra est casta generatio cum claritate ! Saint Fra^ois de Sales les

comparait a des anges qui ont des pieds pour cheminer gracieusement
sur la terre et passer en faisant le bien, qui ont des ailes pour s'e-

lever a Dieu, les ailes de la priere. Du moins, n'avez-vous pas songe

quelquefois a ces grands oiseaux de mer qui, d'un vol rnajestueux et
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tranquille, effleurent la surface des eaux. Ils aiment a planer dans

le ciel immense
;

ils ont pour lieu de repos les rochers inaccessi-

bles, et quand 1'ocean est bouleverse par 1'orage, ils s'elancent en se

jouant au dessus des vagues... Mais ce n'est pas seulement 1' olite

chretienne de la France qui est tenue de repondre aux pressantes

sollicitations du Saint-Pere. II appelle a lui tous les coeurs droits,

toutes les ames honnetes, tous ceux pour qui 1'amour de la patrie

et le respect des institutions qu' elle a choisies sont des devoirs

sacres. II demande, il veut une France libre, unie et forte, parceque
Dieu en a besoin plus que jamais pour les grandes affaires de la ci-

vilisation. Qu'est ce en effet que 1'epoque actuelle, sinon la penible

transition entre un monde qui s'acheve et un monde qui commence?
C'est a la fois 1'angoisse de la mort et le travail de 1'enfantement.

C.'est la rencontre et le choc d'un double courant qui foule et refoule

en sens contraire les destinees de 1'humanite : d'une part, le senti-

ment de 1'ordre, 1'instint de la conservation qui s'efforce de ressaisir

les traditions du passe ; et, d'autre part, sous le nom de progres, an

besoin effrene d'innovations qui se precipite d'un elan aveugle vers

un avenir inconnu. C'est la guerre entre toutes les idees et tous les

interets, c'est la contradiction et le chaos. Or, Tissue de cette crise

redoutable ne sera pas la ruine et la mort, mais la resurrection et la

vie, afin que Dieu soit glorifie: Infirmitas haec non est ad mortem, sed

pro gloria Dei. C'est la notre invincible esperance.-Elle trouve sa lu-

miere et son appui dans les admirables Encycliques du Souverain

Pontife, dans ses sages conseils pour la regeneration de la famille et

de la societe, dans les avances misericordieuses qu'il fait aux peuples

et aux gouvernements. II a dit ce qu'il faut garder et ce qu'il faut

laisser disparaitre des choses du passe. II a trace d'une main sure

les lois du vrai progres dans la philosophic, les lettres, les sciences

et les arts. II a jete un coup d'oeil penetrant sur 1'avenement de la

democratic, .signalant le peril de ses ardentes convoitises, et en meme

temps, avec une grande misericorde, ses besoins et ses aspirations le-

gitirnes. Du reste, sans crainte et sans orgueil, Le"on XIII consent a

traiter avec cette grande puissance qui s'appelle la democratic, comme

Sixte-Quint avec Henri IY, comme Pie YII avec Napoleon.

5. Mentre nella Eoma cattolica risuonano queste voci, esprimenti

cid che nel rnondo v' ha di piu alto e sublime, i settarii che s'impa-

dronirono della citta eterna, non rifinano di abbassarla fino ai bassi

strati dell' ateismo. Non e da tacere un esempio reoente. II 21 giu-

gno, quel giorno appunto in cui la gioventfi romana accorreva in

folia ad offrir serti e corone all' immaeolato Luigi Gonzaga, i nostri

padroni, facendo 1'elogio dell' ateismo e della rivoluzione, dedicarono

una lapide al poeta inglese Percy Bysshe Shelley in sul palazzo Ye-
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rospi al Corso, ov' egli aveva scritto il Prometeo liberato e la Cenci.

Ecco 1'iscrizione in sulla lapide: A Percy Bysske Shelley
- Che nella

primavera del 1819 - - Scrisse in questa casa // Prometeo e la

Cenci II Comune di Roma Cento anni dopo la nascita del poeta

Sostenitore invitto di libertd popolari Avversate ai suoi tempi

Da tutta Europa Pose questo ricordo 1892. La data e dell 'anno

passato, quando ricorreva il centesimo anno dalla nascita del poeta.

Or, il prof. Eoseo dinanzi -a molti Consiglieri municipali, al rappre-

sentante del Ministro della pubblica istruzione e ad altri personaggi

fe' uno spudorato panegirico deH'ateismo o panteismo e de' principii

rivoluzionarii del poeta inglese. Narro a lode di lui come un opu-

scolo in difesa dell'ateismo... gli procure 1'espulsione dall'universita
;

affermo clie il Shelley fa panteista, che prese parte a tutte le insur-

rezioni, clie mori annegato nel 1822 dopo il cattivo esito della rivo-

luzione napoletana, e che Byron fece cremare il corpo di lui, le cui

ceneri (soggiunse) riposano la nel piccolo cimitero al Testaccio (nel

dmitero de
}

Protestanti) presso la tomba di Caio Cestio, contornate di

fiori, che ispirarono anche la sua musa, meta di un pietoso e gentile

pellegrinaggio dei suoi connazionali e di quanti ammirano il suo in-

gegno, le sue opere gentili. Dopo tutto cio, non pote mancare la so-

lita rettorica di Roma capitale, della rivendicazione nazionale, della

terza grandexza italica, di cui il Shelley non vide la luminosa aurora,

eccetera. II conte di Campello/ presente allo scoprimento della lapide

e al discorso del Eoseo, indignato di tutto cio, a sua discolpa e ad

onor di Eoma, fe' pubblicare questa letterina nell' Osservatore R. Co-

noscevo il Percy Shelley come grande poeta e innamorato d'ltalia,

ma ignoravo ch'egli avesse scritto nella sua gioventu a favore del-

1'ateismo; ne avrei mai creduto di apprendere questa sua colpa per
bocca di chi, a nome del Comune di Eoma, doveva intessere le sue

lodi. Serva cio a dissipare la cattiva interpretazione che potrebbe darsi

nel leggere il mio nome tra i presenti allo seoprimento della lapide.

Paolo Campello della Spina.

6. Lo Scia di Persia, associandosi all'ossequio universale che i

Sovrani resero al Papa nel suo giubileo episcopale, ha diretto a Sua

Santita, Leone XIII, questa lettera, che tradotta dal francese suona

cosi A Sua Santita il Papa veneratissimo ed onoratisssimo, a 'cui

Dio sia sempre largo del suo favoref A cagione de' vincoli d'amicizia

che ci uniscono alia Santita Yostra ed il sincero affetto, che nutriamo

per la Yostra augusta persona e che siamo felici di manifestare in

ogni propizia circostanza, approfittiamo dell'occasione del giubileo di

Yostra Santita per presentaiie le nostre congratulazioni, unendoci cosi

a tutti i capi ed ai piu grandi personaggi tanto della Chiesa che

degli Stati. Questa lettera, pegno della nostra sincera amicizia, portera
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a Yostra Santita i voti che formiamo con tutto il cuore per la lunga
durata della Sua vita e del Suo governo spirituale, fonte di felicita

per tutte le nazioni. II pontificate di Yostra Santita e una benedi-

zione di Dio per la Yostra augnsta persona, e Noi speriamo che durera

ancora molto a lungo, mentre preghiamo Yostra Santita di credere alia

nostra sincera amicizia. Domandiamo a Yostra Santita di non dimen-

ticarci nelle Sue preghiere, sempre esaudite da Dio, e di supplicarlo

in pari tempo che si stringano sempre piu i vincoli della nostra

amicizia. Cogliamo qnesta fausta occasione, per rinnovare a Yostra

Santita le espressioni del nostro altissimo rispetto. Scritto nel palazzo

di Teheran, mese di Chaval 1310, anno 47 del nostro regno. Colui

che confida in Dio misericordioeo, Ndcer ed Dine Chah Kadjar.

7. II 30 giugno il S. Padre, accompagnato da parecchi Cardinali,

riceve nella sala del Concistoro i Prelati ed i sacerdoti appartenenti

alle chiese d'Oriente, un centinaio di persone circa. Tutti i riti orien-

tali erano rappresentati da quella accolta di ecclesiastici : il greco, il

greco slavo, 1'armeno, il caldeo, il siriaco, il maronita, il copto puro.

Mons. Haggiar, vescovo di Sidone lesse un discorso in italiano, sulla

desiderata unione delle Chiese, a cui il. Papa rispose parimente in

lingua italiana. S. Santita ricordo 1'esito felice del congresso euca-

ristico di Gerusalemme, ripromettendosene buoni frutti per 1'Oriente

e dicendo di essere stato sempre molto sollecito del bene di quelle

Chiese. Manifesto la speranza che il- congresso afirettera il ritorno

dei dissident! al seno della Chiesa cattolica. Disse in fine che per la

grave eta non gli verra concesso di vedere il fausto avvenimento, ma
che lo salutava da lontano e lo affrettava colle preghiere.

8. Appunti storici 1. Un dono del Granduca di Baden al Papa.

Mons. Isidoro Carini, prefetto della biblioteca Yaticana, fa nell'Os-

servatore R. del 24 un'accurata descrizione di questo dono. Noi ci

contenteremo di indicarlo. S.A. E. Federico Guglielmo Luigi, Granduca

di Baden, avendo presa conoscenza della nuova biblioteca di consulta-

zione, apertasi da Leone XIII in Yaticano per comodo di coloro che

frequentano la biblioteca vaticana, ha voluto che in questa grande opera

infernazionale il Baden fosse degnamente rappresentato. E siccome

in quella sala di consultazione sono metodicamente riunite le fonti

storiche di ogni nazione e le migliori opere moderne sulla storia di

ciascuna, suddivise eziandio per regioni e province; cosi Sua Altezza

Eeale ha disposto si rnettessero insieme tutte le opere piu impor-

tanti, antiche e moderne, comuni o rare che fossero, riguardanti la

storia fisica, politica, ecclesiastica, letteraria, scolastica, economica,

rnilitare del Baden. Riuniti in cotal guisa piu di quattrocento volumi,

li ha fatti elegantemente legare colle armi della sua Casa Grandu-

cale, ne ha ordinato un bel catalogo a stampa, in foglio grande ed
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ha offerto ogni cosa al Santo Padre, pel suo giubileo episcopale, colla

seguente bellissima epigrafe : LEONI XIII Pont. Max. In comme-

morationem Episcopatus Ante hos quinquaginta annos suscepti.

Perque decem lustra pie ac sancte gesti Hanc librorum supellecti-

lem qua Magni Ducatus Badensis Res tarn sacrae quam pro-

fanae Publicae, privatae hominum naturaeque conditiones Inlu-

strantur D. D. FRIDERICUS Magnus Dux Badarum Dux Za-

ringiae 2. Un monumento al P. Liberatore. Grli student! della pon-

tificia universita gregoriana di Koma hanno costituita una commis-

sione per raccogliere le offerte affine d' innalzare nella sede dell' uni-

versita stessa un monumento di marnio alia 'memoria del P. Libera-

iore, ristauratore della filosofia.

II.

COSE ITALIANS.

1. Rassegna degl'imbrog-li bancarii. 2. Comincia la discussione della nuova

legge sulle banche; vittoria del Ministero. 3. L' Italia liberalesca si

dichiara inabile a dar 1'educazione morale. 4. Scandali e duello fra

deputati. 5. I disegni di legge contro il matrimonio e i cattolici.

6. Appunti storici.

1. La grossa facoenda che ha ora per le mani 1 'Italia legale e

quella delle banche; faccenda che ha doppio aspetto, uno risguarda
il passato, 1'altro il futuro. Per quel che spetta al passato, si do-

vrebbe fare inesorabil giustizia di infinite ladrerie e di molteplici frodi,

in cui sono impigliati moltissimi personaggi, e la cosa e imbroglia-

tissima, perche ogni giorno cresce il nuinero de' sospetti; per quel
he spetta al futuro poi, si deve stabilire una nuova legge sulle banche.

DeH'uno e dell'altro aspetto di questo grosso affare diciamo brevemente,

quanto e necessario alia narrazione storica.

Per la parte che riguarda il passato e la giustizia da farsi, la nota

oommissione dei Sette non ha ancor finite il suo lavoro d'inchiesta.

Ma tanto da quel che e potuto trapelare dalle parole de' settemviri,

quanto da quel che se ne pubblica quotidianamente pe' giornali, le

turpitudini sembiano molte e gravi. Ecco i document!, come si pos-
sono avere da chi non e giudice di professione. II Bovio, che e uno
de' lodati settemviri, disse il 24 giugno alia Camera, essere se entrato

a malincuore nella commissione, ma ora che ha veduto il fango di

che sono lorde le mani di alcuni non ignobili personaggi, desidera

Serie XV, vol. VII, fasc. 1034. 16 8 luglio 1893.
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piuttosto perder la cattedra che uscir dalla commissione. Ecco le sue

parole : Le preghiere ed esortazioni saranno vane (a far prima giu-

stizia e poi stabilir la nuova legge)] io non usciro dalla commissione,
ma restero co' miei compagni, che tanto hanno lavorato, per alzare

dalla cloaca le facce luride de' faccendieri che mercarono il mandate,
e bollarle tanto piu a dentro quanto piu osarono, partecipando alia

discussione e al voto. E se la fortuna del sorteggio mi mandera fuori,

buttero la cattedra, per tornare qua dentro ad accusarli, essendo ve-

nuta 1'ora di una grande espiazione e la necessita di un equilibrio

nell'ordine morale. Torno, intanto, a pregarvi di sospendere per poco,

che al di sopra del credito economico delle nazioni sta il credito mo-

rale. II deputato Colaianni nella stessa tornata in un dialogo, non

certo arcadico, col Giolitti, gli scaglio in faccia questa sentenza : Sono

molti i si dice che corrono. Si dice, ad esempio, che i milioni servi-

rono a pagare i conti correnti di persone altissinie. A tempo debito,

se lo credero opportune , giacche il Governo non vuol farla- credo di

essere in grado io di far la luce. E bastano questi due document!

che hanno forma piu officiale
; poiche sarebbe un non finir mai se vo-

lessimo registrare anche quelli che vengono in luce quotidianamente
ne' giornali ;

come di carte che si dicono sottratte dal processo del

Tanlongo per salvar certi personaggi, di migliaia di lire date da lui

a richiesta di chi rnaneggiava le elezioni, d'una letterina in cui si

dava il titolo di caro ladro > e di tal foggia ribalderie e malizie.

2. Per quel che riguarda il futuro o la legge sulle banche, nella

tornata del 24 giugno la Camera dei deputati ne comincio la discus-

sione
;
e innanzi tutto si pose la questione se tal legge dovesse det-

tarsi prima che la commissione de' Sette avesse compito il suo lavoro

e si fosse fatta giustizia sui legislatori stessi, ovvero dopo saputo il

netto degl' imbrogli e sbrattata 1'aula di Montecitorio da ogni inqui-

namento di peculate . Una gran parte di deputati, quella della cosi

detta Destra e, diciamolo pure, la parte piu sana, erano di parere che

non si dovesse far nuova legge sulle banche senza prima aver fatta

giustizia ed aver cognizione perfetta del male, per cui era necessaria

la legge ed a cui essa doveva provvedere. Quindi il Cavallotti in

prima e poi il Di Rudini parlarono in favore della sospensione di

detta legge. II Cavallotti parlo molto eloquentemente, dicendo che

niun Parlamento voterebbe una legge, pendente un' inchiesta
;
che &

da padre snaturato (alludendo al Giolitti) gettare il sospetto sulla

figlia (la Camera) senza sventarlo; che il Colaianni, il quale per

primo svelo le turpitudini delle banche, non era da tacciarsi da ca-

lunniatore, come fece il Giolitti, dicendo esser quelle voci venute dal

carcere e che la dovevano rientrare
;
che in niun modo coloro che

dovrebbero essere condannati alia gogna del pubblico disprezzo sono
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in grado di votare una legge siffatta; che e impossible sanare la

piaga senza aver fatto la diagnosi del male. ISion si puo ora, son

sue parole, curare il male alia radice senza avere appurate le respon-

sabilita che la provocarono. Anche indipendentemente dall'azione del

magistrate, qualche cosa dal processo Tanlpngo deve essere trapelato

dinanzi al comitato del Sette
; per esempio, si potrebbe sapere chi

siano le persone eminenti che alia Banca roinana imposero un pre-

stito di quattro milioni? E si potrebbe domandare nltresi come un

giornalista che non possiede un soldo, abbia potato avere dalla Banca

romana un credito di 1. 600,000; che si trovi dietro un deputato

fuggiasco a Corfu che ebbe un credito di 1. 400.000. E dopo altre

particolarita conchiuse : Dinanzi a dimande di questo genere che

molti ripetono e che non hanno avuto smentita, non credo che la

Camera possa. votare una legge come quella bancaria
;
e aggiungo

che il comitato dei Sette, se vuole fare opera utile e pratica, deve far

noto alia Camera, prima della discussione, il risultato delle indagini

sue. I membri di quel comitato intendono, che onorandoli di tanta

fiducia, la Camera non aveva avuta intenzione di affidar loro un la-

voro platonico. la sua opera deve venire prima di questa legge, o

la loro opera non serve a nulla, e noi li avremmo incommodati per
ironia. E se non hanno finito il lavoro, ci dicano alineno nella loro

alta coscienza se i loro studii gioveranno all' opera che stiamo per

intraprendere, ci dicano almeno se possiamo metterci tranquillamente
allo studio, ce lo dica qualcheduno di loro, lo dica il presidente, lo

dica 1'on. Bovio. II Bovio parlo e udimmo piu sopra le sue pa-

role conformi al pensiero del Cavallotti. L' istesso ripete il Mordini

presidente degli eptarchi. Contuttocio prevalse colla sua ginnastica

parlamentaTe il Giolitti, il quale disse che, se non si votasse prima
la legge delle banche, 1'Italia perderebbe affatto il suo credito. Ne
valse la risposta degli oppositori che sopra il credito linanziario sta

il credito morale
; poiche, passata ai voti la questione agitata, 238

furono favorevoli al Giolitti, ossia alia discussione immediata della

legge, e soli 143 contrarii. Cosi ne' giorni appresso la Camera si

applied allo studio del nuovo ordinamento delle banche.

Alcuni sono di parere che la ragione secreta della fretta in volere

la nuova legge sia in cio che, passata essa in vigore, si potra meglio
stendere sul passato un velo pietoso. II Carriere della Sera in fatti in-

carna quest' idea, imaginando una parlata del Giolitti che egli fara

quando la commissione de' Sette presentera alia Camera la sua rela-

zione. Poiche (fa egli dire al Giolitti) quella legge fu votata dai due
rami del Parlamento ed e oramai entrata in vigore, a quale pratico
risultato ci puo condurre la divulgazione della profata relazioue?

essa rivela fatti criminosi di Istituti bancarii e di uoinini parlanien-
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tari, o riconosce il regolare andamento degli Istituti e la purezza del

nostro ambiente politico. Nel secondo caso nulla e mutato a quanto
ora esiste

;
ma nel primo caso, non esito a dichiararlo. o signori, 1'Ita-

lia scenderebbe al livello degli ultimi paesi d' Europa.
3. II 23 giugno si discutevano alia Camera i conti del ministero

della pubblica istruzione. In quella tornata sfuggi ai nostri legisla-

tori liberaleschi una confessione che si deve del tntto raccogliere e

gelosamente conservare. Orli attori furono il Bovio e il Martini, mi-

nistro dell'istruzione; la materia era 1'educazione morale. Si confesso

(per dirlo in una parola) che in Italia, stando le cose come sono, non

si pud impartire veruna educazione morale e che il meglio e il piu

che si possa fare e curare 1'igiene della gioventu. A tanto ha con-

dotto i liberali la logica delle cose. Odansi le parole del Bovio : L'ac-

qua palustre, nella quale voi, cari colleghi, mi avete -messo (I'esame

delle ladrerie sulle banche) mi trae a dire poche parole sulla funzione

educatrice dello Stato : poche parole, davvero, ma questa e Fora di

diiie, e quegli e il Ministro a cui debbo dirle. Paiio, dunque, dello

Stato educatore. L'educazione non si appartiene soltanto alia scuola
r

ma e una funzione inerente a tutti i grandi istituti sociali : alia Chiesa
T

allo Stato, all'Ateneo. La religione, la legge, la scienza sono le tre

grandi forze educatrici, cioe sviluppano nell'uomo le facolta morali,

mediante i precetti e piu 1'esempio. Quando questi tre grandi istituti

sono concordi e la religione informa lo Stato e la scuola, in modo

che dogma, codici e scienza procedono concordi,, allora 1'educazione

morale dell'uomo e una e solida, e costituisce il carattere, che e la

prima misura dell'estimazione pubblica. Quando questi tre grandi isti-

tuti sono in dissidio in modo che altro dice la Chiesa, altro 1'Ateneo

ed altro fa lo Stato (come accade manifestamente in Italia) allora la

unita di educazione si rompe, ed il carattere si dissipa, si abbioscia,

si falsa. Questo e proprio il momento che attraversano le societa ci-

vili, e specialmente 1' Italia, dove il dissidio tra' grandi istituti e piu

stridente che altrove. La Chiesa scomunica lo Stato
;

lo Stato smen-

tisce la Chiesa : 1'Ateneo va contro o fuori dell'una e dell'altro. Quindi

nel medesimo individuo il credente si trova in lotta col cittadino, e

10 scienziato va per un'altra via. L'unita morale dell'uomo si scinde,

11 carattere langue. Che deve fare lo Stato in -questi casi ? Deve as-

sumere tanta forza morale, tanta dirittura di metodi e di esempii da

valere una religione: (qui sta il busilli: che possa valere una religione,

chi ne distrugge i fondamenti!) Le sue leggi e sopra tutto i suoi esempii,

che si spiegano ne' suoi metodi debbono tendere a questo, che dove

si e fatto il vuoto di una religione, sottentri una fede civile ed umana.

Allora lo Stato deve comportarsi, come Kant vorrebbe che si compor-

tasse ciascun individuo, dove gli dice : Opera in modo che ogni atto
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della tua volonta possa essere una massima di legislazione univer-

sale. II ministro della pubblica istruzione, se ho bene a mente il suo

discorso recente sui collegi militarizzati, la pensa cosi. Yuole che

1'educazione aiuti la spontaneita dell'uomo, in modo che ei voglia cio

che ei deve.... Tale e 1' uomo edncato. Cosi pensa il Ministro, ma
cosi forse fa lo Stato? No, signori. Lascio stare le leggi, ma la fun-

zione esemplare e metoclica dello Stato, mentre ha distrutto il cre-

el ente, non solo non ha costruito il cittadino e 1'uomo, ma impedisce

che si formino sin anco per autogenesi, cioe per forza propria... Prov-

vedete a rialzare la funzione dello Stato e quello sara il primo esem-

pio, il primo fondamento di educazione. Yoi, on. Martini, direte :

Davvero il Bovio sotto le cambiali sofferenti vi ha rimesso il cer-

yello.

Or nessun Bovio del mondo potra rimettere un cervello che non

esiste, e il cervello educatore dello Stato non esiste, distrutta 1'idea

della legge sanzionata solennemente dal Creatore dell' nomo, della

qual legge e maestra autentica la Chiesa. Lo vide il Martini il quale

confesso apertamente 1' impossibility che lo Stato italiano, qnal e ora,

possa supplire 1' educazione che da la Chiesa. e Credo impossibile,

disse, che la scuola risolva il problema educative posto dall'on. Bo-

vio
; perche la scuola non puo essere diversa dall'ambiente nel quale

vive. Se non possiamo aspirare a fornire una buona educazione mo-

rale, cerchiamo almeno di dare una buona educazione fisica. Talche

lo Stato in Italia si'contenta di dare ai cittadini Veducazione fisica,

come si fa per le razze di cavalli o di cani.

4. La scuola, dice il Martini, non pud esser diversa dall' am-
biente nel quale vive

; qual sia quest'ambiente in Italia e noto dai

fasti della Rivoluzione e, se non vi fosse altro, dagli ultimi imbrogli
delle banche. Ma un fatto recentissimo illustra assai le parole del

Ministro della pubblica istruzione. E il duello di due legislatori,

benche il codice da loro stessi sancito sia severissimo contro tal mi-

sfatto. Eccone il principio e il fine. -Durante la seduta del 25 di

Montecitorio, narra il Corriere della Sera, mentre da poco stava par-
lando 1' on. Fortunate, attorno a cui i colleghi stavano attentissimi,
e" accaduto un vivo incidente fra il deputato Aprile e il deputato
Quarto di Belgioioso. II primo stava seduto in basso del terzo settore

di sinistra, parlando col sottosegretario di San Giuliano. Nel secondo

settore in basso stava il Belgioioso, che, desideroso di udire il For-

tunato, ha zittito ripetute volte 1'Aprile. Questi avrebbe fatto qual-
che gesto vivace, continuando a parlare. II Belgioioso ha detto che

per parlare si va fuori. L'Aprile ha replicato: Yattene fuori tu, ani-

male ! Allora il Belgioioso, alzandosi, afferrava il quaderno dell' or-

dine del giorno, lanciandolo in faccia all' Aprile, che e balzato in
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piedi e si e avventato sul Belgioioso, il quale e ricacluto indietro sul

proprio sedile. L'onore offeso si voile rivendicare col duello,, e il 27

giugno fuori di porta Cavalleggeri Ton. Quarto di Belgioioso e Ton.

Aprile di Kegalbuto si batterono, rimanendo ferito non gravemente
il Belgioioso. I padrini de' duellanti erano anche deputati e i loro

nomi, che non importa registrare, sono messi in pubblico senza ri-

guardo alcuno.

5. II disegno di legge in far precedere al matrimouio P atto ci-

vile e stato modificato, prima dal nuovo Ministro, Ton. Eula, e poi

dalla commissione parlamentare. Quest' ultimo emendamento rimette

fuori quasi interamente il disegno del Bonacci, in quanto punisce,
oltre il parroco, anche gli sposi e i testimonii, aggravando la pena
del parroco recidivo, mettendo pero inigliori condizioni al niatrimonio

di coscienza in morte.

Mentre 1' Italia legale col presente disegno di legge e con 1'altro

del divorzio da un nuovo colpo all'edificio cristiano, assoggettando a

pene chi celebra un sacraniento, P Italia reale dichiara ai nuovi pa-

gani che oportet obedire magis Deo quam Jiominibus. Alle dichiarazioni

gia prima fatte, sono ora da aggiungere quelle d' una societa di no-

bili signore, a cui presiede la principessa Beatrice Altieri. La peti-

zione mandata da loro al Presidente della Camera e la seguente. Le

sottoscritte cittadine italiane, giudicando il divorzio oltraggio traco-

tante alia religione ed alia coscienza cattolica
;
rovina suprema della

famiglia e del civile consorzio
;
insidia ed offesa alia dignita della

donna; pericolo di morte alia infanzia innocente, unendosi alle sde-

gnose proteste di uomini d'ogni partito, di ingegni, onde P Italia si

onora, di cittadini amanti della religione e dell 'ordine
, protestano

unanimi contro i ripetuti tentativi di trascinarlo fra le leggi italiane.

Piduciose che i loro voti sieno esauditi, chiedono con ogni lor possa

che la Camera legislativa, respingendo ogni disegno di legge sul di-

vorzio, allontani dalla nostra dolce Italia questa crudele minaccia di

civile discordia e di sociale dissolvimento. Cosi quelle egregle si-

gnore contro il divorzio. Contro P altro disegno di far precedere al

matrimonio Patto civile, P Unitd Cattolica del 28 registra una grave

lettera di tutti i Yescovi della Campania ai senatori e ai deputati.

II matrimonio sacramento, dicono essi, cui la civil societa contro

il diritto diviuo non da alcuna sanzione, percio stesso sfugge alia sua

autorita e non turba le sue appartenenze. Yoleiio punire come con-

cubinato immorale, mentre i piu nefandi concubinati anche adulte-

rini rimangono senza pena, e tale oltraggio alia fede di tutta quasi

P Italia, che Noi pastori delle aninie non possiamo portare in pace,

e se non levassimo alta la voce, anche innanzi alle SS. YY. coinpa-

rirernmo indegni della fiducia che Ci si concede, vili mercenarii e
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traclitori del nostro divino mandate. Mentre scriviamo queste linee,

la mentovata Unitd C. registra nel n. del 5 luglio un'altra bellissinia

lettera di riprovazione di tutto 1'Episcopato siciliano; per tacere di

quella dell 'Episcopate veneto, di cui parlammo un'altra volta.

6. Appunti .storici -- 1. Morte di Silvio Spaventa. Un altro cam-

pione della rivoluzione politica'e religiosa d' Italia e sceso nella tomba
r

e vi e sceso senza dimandare i conforti religiosi, e senza che alcuno

de' circostanti gliene facesse proposta. Silvio Spaventa cessava di vi-

vere dopo penosa agonia la notte del 21 giugno, 1'una pomeridiana

in Eoma. Egli era nato a Bomba, piccolo villaggio dell'Abruzzo Chie-

tino, nel 1823. Educate a Montecassino, passo all' Universita di Na-

poli, donde torn6 di nuovo a Montecassino come professors di filo-

sofia. Nel 1847, dopo i primi moti rivoluzionarii, calo a Napoli a

prender parte alle congiure. Kifugiatosi a Torino dopo il 15 maggio
del 1848, venne di nuovo a Napoli a fomentare la rivoluzione. Ma,
fatto prigione, doveva esser condannato a morte, se Ferdinando II non

gli avesse fatta grazia della vita. La grazia non gli muto 1' animo

settario e passo la vita tramando contro il regno di Napoli. In tal

modo lo Spaventa si rese degno della nuova Italia, diventando uno

de' suoi santi, e merito che un giornale massonico lo chiamasse uno

di quegli uomini puri che passano pel mondo immacolati. Gli avanzi

di galera ,
coloro che spezzano i troni e scoronano i Ee e mettono

in catene la Chiesa e il Papa sono questi i puri e gl' immacolati di

cui si fregia il martirologio sabaudo. Quelli che il nostro tempo chia-

meranno antico, rimarranno strabiliati in leggere queste cose. Ma tale

e la storiu. Silvio Spaventa con quei meriti fu deputato, ministro e

finalmente presidente della IY sezione del Consiglio di Stato, uffizio

esercitato da lui flno alia morte. I funerali dello Spaventa furono me-

ramente civili e fatti a spese dello Stato. II carro aveva la croce,

ma non c' erano i preti scrive la Tribuna. Gli ebrei non hanno paura
della croce, ma di chi la predica e 1'annunzia nel mondo. 2. Uf-

ficio di conten%ioso ecclesiastico a Genova. Mons. Eeggio, arcivescovo

di Geneva, ha teste istituito un ufficio di contenzioso ecclesiastico a

difesa della Chiesa e dei suoi diritti. Fanno parte di questo ufficio

cinque avvocati, i quali, in quest'era procellosa e difficile che attra-

versa la Chiesa, spontaneamente prestano 1' opera loro nei limiti della

piu severa legalita e insieme della piu franca indipendenza, alia di-

fesa degli interessi ecclesiastici od opere di cristiana beneficenza. Dal

regolamento di tale ufficio che venne pubblicato insieme colla lettera

pastorale di Mons. Arcivescovo, rilevasi chiaramente lo scopo e la

pratica utilita di questa istituzione dalla quale trarranno vantaggio

grandissimo le opere cattoliche in questi tempi d' incameramento tanto

bistrattate e vilipese nei loro diritti.
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Rammentiamo ai buoni cattolici nostrl lettori le miserie dalle quali,

ora piii clie mai, sono afflitti i tanti monasteri di sacre Vergini, saccheg-

giati dalla rivoluzione, clie per nostro mezzo implorano la carita. Le an-

gustie loro crescono a dismisura, e scemano invece i sussidii, con cui ci si

rende possibile alleviarne alquanto le pene. II generale impoverimento, che

travaglia tutti in comune, si aggrava di molto, ne' suoi effetti, sopra queste

religiose famiglie, derelitte ed incapaci di cercare aiuti da se. Questo primo
semestre del 1893 e stato cosi scarso di offerte, che non ne ricordiamo uno

simile, nei sedici anrii decorsi, da che quest' opera di misericordia fu da

noi iriiziata per tutta Italia: e se non fosse la fiducia nella provvidenza di

pio, dispereremmo quasi di poter tirare innanzi 1'opera sino al termine del-

1' anno.

II giorno di S. Giovanni Battista, da un miserrimo Convento di Cap-

puccine, la superiora ci scriveva, per ringraziarci d'un tenue soccorso spe-

ditole: Grandissimo essendo il nostro bisogno, somma sia quindi la mer-

cede, con cui Gesu benedetto rimuneri la carita a noi fatta. Iddio voglia

esaudire le nostre orazioni e darci aiuto, giacche la tribolazione nostra e

veramente grande, sotto ogni riguardo. Che vuole ? Per quanto si usi stret-

tezza in tutto, pure i bisogni sono molti. Sono dieci anni che non si e prov-

visto panno per vestirci. Siamo tutte, non diro rattoppate, ma stracciate.

Oh, quando verra quel momento beato, che saremo in Paradise? Allora non

avremo piu tante miserie. Speriamo sia presto !

Un'altra, il giorno appresso, scriveva in una sua lettera: Creda pure,

che a questa mia poverissima Comunita, tocca far molte e molte priva-

zioni del puro necessario.

Una terza, due giorni dopo, soggiungeva: II Signore ci dia forza

ed aiuto per sopportare tante afflizioni, unite alia miseria che ci con-

suma !

Dio ispiri, a chi puo, di venire in soccorso a bisogni tanto estremi, e di

meritarsi cosi le sue piu elette misericorclie !
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III.

COSE STRANIERE

INGHILTERRA. (Nostra Corrispondenza). 1. I lenti passi dell'ffome Rule

Bill e le molestie suscitate dall'Opposizione. 2. Prolissita minuziosa,

e prolissita maliziosa. 3. Le imprudenze od i second! fini del capi

unionisti. 4. Un utile confronto fra due statistiche assai disparate fra

loro. 5. Lo stato delle pubbliche scuole in Inghilterra, e la sentita

necessita di una riforma. 6. Un documento della Gerarchia cattolica

inglese sull' importante argomento. 1. Qualche riflessione adattata al

caso. 8. L'lnghilterra consacrata alia Madre di Dio ed AlPApostolo
Pietro.

1. ~L'Home Rule Bill prosegue il suo cammino legislative con lenta

e grave maesta, come un gran fiume, che nella sua placida vastita

sdegna il correre affannoso dei rivi e che supera gli ostacoli senza

precipitazione e senza fremiti. Per le molteplici manifestazioni del

pensiero popolare ha, poi, qualche analogia con un immense vortice,

il quale attiri nelle sue volute tutte le particolari correnti, per confon-

derle nelle proprie profondita.

La Camera dei Comuni ne va esaminando gli articoli (in Commit-

tee) sino dall'indomani delle vacanze di Pentecoste; ed in tutto que-
sto corso di tempo non e riuscita peranco a portarne in porto i

primi tre.

L'Opposizione fa la guerra di Fabio, non curandosi che di guada-

gnar tempo e avendo in mira il duplice scopo : di stremare le forze

del vecchio Gladstone, e di iiaccare il Governo col rendergli impossi-

bile di effettuare una qualsiasi tra le riforme sociali, che, insieme

9^Home Rule, costituiscono il programma ministeriale.

Non dico, intendiamoci bene, che 1'Opposizione abbia torto d' in-

culcare e predicare senza posa una circospezione scrupolosa, fino al-

1'estremo grado, nel deliberare intorno ad un progetto, il cui gran-
dioso significato non si appalesa di certo a tutte le menti dei suoi

fautori. E innegabile che gli effetti dell'5bme Rule non si estingue-
ranno sulle sabbie dei lidi irlandesi, accumulando in quell' isola sol-

tanto i benefizii che ne vaticinano i suoi profeti ed apostoli. L' Ir-

landa e, puo dirsi, un punto nell'orbe dell'impero britannico; e,

quando YHome Rule sia divenuto legge, esso formera come 1'embrione

di un nuovo organismo piu gigantesco, il cui archetipo fulge da qual-
che tempo dinanzi a parecchie menti politiche fra le piu elette ed ope-
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rose: di una unione federale, cioe, fra i popoli delle piu diverse re-

gion! del mondo raccolti all'ombra del trono inglese. Osservero di

piu come una volta spiccato il volo a si eccelse vette, siasi voluto

contemplare in faccia anche un altro sole, che dicesi in via di for-

mazione, intendo un patto federale fra la Granbrettagna e 1'America,
e lo stringimento in un solo poderoso fascio di quanti vantano pro-

pria 1' inglese favella attraverso il globo terracqueo.

2. Ma discendiamo subito da queste altezze, per rifare capolino
alia Camera dei Comuni e vedervi il contegno dell'Opposizione. Come
vi e sempre un vizio affine ad una virtu, cosi vi e una prolissita mi-

nuziosa ed una prolissita maliziosa. La coscienza timorata, meticolosa

pure, se vuolsi, che precede, guardinga e spassionata per amore del

bene, e una cosa; il maltalento ostinato e per cid solo fecondo di

sempre nuovi stratagemmi, ispirato da ire partigiane o da mire per-

. sonali, e tutt'altra cosa. Ora, sarebbe troppo malagevole sostenere che

alcune almeno fra le interminabili discussioni, cui teste assistemmo,
non siano state animate dal soffio piuttosto di questo secondo spirito,

che del primo. Fu mestieri talvolta dare di piglio all'arma della chiu-

sura
;
ma per lealta convien soggiungere che i ministri si sono dimo-

strati sempre alieni dal brandirla, e che il signer Gladstone rifuggi

dall'abbreviare le discussioni, finche poterono serbare briciola di ap-

parenza di legittiinita ed utilita.

Cio e tanto vero, che parecchi deputati ministeriali cominciano a

^cuotersi penosamente ed a lamentare, come eccessiva la longanimita

del sig. Gladstone. Nondimeno, poste cosi le cose, bisognera pure
ammettere che, se egli eccede, eccede in generosita ed assennatezza.

In questo mezzo, la maggioranza ministeriale si conserva forte e

compatta, perdendo raramente qualche voto nelle singole battaglie

parlamentari, acquistandone spesso parecchi.

Niuna meraviglia bensi, che la parte piu avanzata del seguito mi-

nisteriale s'impazienti pel timore che la Sessione rimanga sterile delle

riforme interne da essa bramate. Ed invero e molto probabile 'che i

Suspensory Bills per la soppressione della Chiesa ufficiale anglicana

(Disestablishment) nel paese di Galles e nella Scozia vengano abban-

donati. Ma, dopo il loro ritiro, si dira certainente essere la questione

giunta a tal grado di maturita, che al Governo. conviene, non piu

sospendere soltanto, ma abolire con piena risolutezza.

3. II fuoco delle -agitazioni contro VHome Rule viene con rumoroso

ed affannato lavorio mantenuto acceso e divampante nell' Ulster, dai

capi unionist!
;
ed ultimamente lord Salisbury e andato a soffiarvi

gagliardamente sopra, visitando Belfast e qualche altro paese vicino.

Sembra che Sua Eccellenza provi un diletto specialissimo nell'eccitare

fino al grado febbrile il fanatismo della setta orangista; nella qual
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cosa ei non sembrami confermare quella riputazione di perspicace e

destro uomo di State, che per altro conto si e proclivi a concedergli.

Le sue arringhe e quelle di lord Randolph Churchill, nei pubblici

comizii, sono state le piu virulente, mentre il Chamberlain li emulava

alia Camera dei Comuni. Quest'ultimo, tuttavia, viene riguardato con

occhio sospettoso, ed i liberali unionist! gli vanno facendo il vuoto

intorno, prevalendo in genere 1'opinione che il Chamberlain militi

piuttosto quale ambizioso ed interessato avventuriero, che qual re-

golare soldato, sotto la bandiera della causa dell'unione.

4. Uno degli artifizii degli Unionisti, nel combattere 1'Honie Rule

Bill, consiste nel vantare come invidiabile e seducente la prosperita

di cui gode, nelle odierne condizioni, 1'Irlanda
;
in prova di che ad-

ducono una recente pubblicazione del Registrer General dell'isola so-

rella, nella quale s'intende provare coll'applicazione di svariati ter-

mini di confronto
,
che 1'Iiianda, nella seconda meta del secolo (dal

1841 al 1890), si e di molto avanzata nelle arti dell'incivilimento ed

in materiale prosperita. La parte piu irnportante di tali statistiche

contempla il censo del bestiame negli ultimi cinquant'anni. Indi ap-

parisce come nel 1841 1'Irlanda contasse solamente 1,863,000 capi di be-

stiame cornuto, mentre nel 1890 la cifra erasi trasformata in 4,718,000:
aumento invero considerevolissimo di ricchezza bovina, la quale tut-

tavia non vediamo quanto bene dimostri un proporzionato aumento

della prosperita nazionale ! Chi partecipa ai nostri dubbii, mette in

campo altre statistiche, onde emerge come nel 1841 1'Irlanda fosse

abitata da 8,200,000 di esseri umani, dei quali nel 1890 non ne no-

verava piu che 4,718,000. L'aumento degli animali bovini pud forse

fare contrappeso nella bilancia ad una corrispondente diminuzione

delle popolazioni? E forse limpido e perspicuo che quello denoti un

miglioramento delle condizioni general^ come questa ne prova il de-

terioramento e deperimento? In che cosa consiste la ricchezza delle

nazioni: negli uomini laboriosi ed industri, o nelle giovenche e nei

torelli, specialmente quando sappiasi che il decremento della popola-
zione fu in gran parte procurato ad arte, col fare invadere dai be-

stiami e dai loro^ pascoli i campi ed i casolari appartenuti gia ai po-
veri agricoltori?

5. La questione del pubblico insegnamento riveste un aspetto gra-
vissimo in Inghilterray e^sembra dover precipitare ad una crisi. L'og-
getto della contesa e il seguente : se sia spediente di fare impartire
una qualsiasfistruzione religiosa nelle pubbliche scuole (Board Schools),

e, posto che si, quale sia da preferire.

Presentemente^entro il suaccennato dominio scolastico, dove pur
vegeta 1' istruzione religiosa, cresce languida, scialba e smorta, inde-

finibile nei suoi caratteri piu essenziali. La lettura della Bibbia n'e
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1'alfa e poco men che 1'omega ; qtianto all' interpretarla e dilucidarla,

se ne lascia tutta la cura in arbitrio del docente, il quale non pud
fare altro che spacciare le sue personal! opinion!, se ne ha, non ri-

chiedendosi da lui che di evitare nelle sue lezioni un accento troppo

dogmatico. II docente puo appartenere ad una qualsivoglia delle in-

numerevoli sette, in cui e scissa la popolazione, od anche a nessuna.

La conseguenza di tal sistema e necessariameute un confuso animasso

di nozioni indigeste, un aborto di educazione cristiana nella gioventu
studiosa.

In una delle ultime riunioni dello School Board di Londra, si

syolse una disputa molto accalorata, che mise in alto rilievo tutti

gli inconvenient! dell'odierna condizione di cose, ritratta poscia dallo

School Guardian con grande verita ed efficacia di tocchi.

Lo Spectator puo bene applicare al partito della scuola neutra

(unsectarian) ,
che invocava a proprio sostegno il dottor Martineau -

rinomato e riputatissimo maestro unitario la storia di Balaam, in-

vitato a maledire e costretto invece a benedire. Quell'eminente Uni-

tario, la cui onesta non e meno incontrastata che il suo intellettuale

valore, dichiara oggimai che 1'errore del passato consistette nel vo-

lere adattare un sistema uniforme d' istruzione religiosa ad una massa

cosi eterogenea com'e la popolazione di un distretto scolastico di

Londra.*

Erasi altri immaginato di potere, con una specie di abscissio in-

finiti, mettere da parte ad una ad una tutte le dottrine distintive

delle singole Chiese, di maniera che non rimanesse da ultimo se non

un comune cristianesimo, accettevole per la collettivita e pei singoli.

Ora, e ovvia la fallacia di tale supposizione. Fra 1' una Chiesa e

1'altra possono essere tenuissimi i divarii; ma, quando si faccia un

sol cumulo delle differenze che intercedono fra tutti i culti sedicenti

cristiani, 1' aggregate sara cosi ingente, da legittimare il dubbio se

quanto ne rimane, molto esiguo certamente, meriti ancora il nome

di cristiano.

Applicando, a rigor di logica, il principle della neutralita scola-

stica, niuno School Board potrebbe per es. insegnare la Divinita di

N. S. G-esu Cristo, senza mettere gli Unitarii nel dilemma, o di ac-

cettare una dottrina religiosa che disapprovano, o di far escludere i

loro figli dall' istruzione religiosa.

Nell' ordine dei fatti, la neutralita dello School Board di Londra

non puo chiamarsi vera e propria neutralita, essendo la risultante di

un complesso di transazioni, un concordato non iscritto fra i cosid-

detti Confessional Christians, cioe fra tutte le associazioni religiose

cristiane che abbiano un Credo formulate. Grli Unitarii non vi sono
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degnati di alcuna considerazione. Se non che il Board, trascurando

affatto d' informarsi delle credenze religiose degli insegnanti, ha la-

sciato penetrare nel loro mezzo un certo numero di Unitarii ed agno-

stici, i quali in certi casi danno cura d' imprimere alia sua teoretica

neutralita un reale carattere anticristiano, o per lo meno non cristiano.

Quali potrebbero essere i rimedii ? II dottor Martineau dice : Se

volete seguire strettamente i dettami di una sola Chiesa, voi fate un
torto alia confusa turba di dissident! che non sottoscrivono interamente

alle sue dottrine e che tuttavia respingono la taccia d'irreligiosi. Se

invece preferite tenervi alia latitudine necessaria per trarre il miglior

partitb possibile clai seiitimenti religiosi di costoro, voi private i genuini

discepoli della Chiesa delTalimento indispensabile alia loro pieta. II

piu semplice rimedio consiste, dunque, nel rendere gkustizia a tutte

le coscienze insieme, provvedendo segretamente ai bisogni di ciascuna

Chiesa. Tale e la chiara e semplice opinione del dottor Martineau,

che mette risolutamente mano al vero nodo della questione.

Ma i caldi paladini della cosiddetta educazione moderna, in In-

ghilterra e negli Stati Uniti d'America, perdono troppo spesso la traccia

di queste due guide, che un tempo dicevansi i rettori del mondo. I

sani principii cospargono di luce mite e costante i sentieri dell'umana

vita; ma le menti del secolo XIX si lasciano sedurre piuttosto dagli

effimeri fulgori di lucciole e di fuochi fatui, che devono trarle final-

inente allo smarrimento ed alia confusione !

6. La gerarchia cattolica dell'Inghilterra, perfettamente consape-

vole della serieta ed importanza delle presenti disquisizioni scolasti-

che, ha teste pubblicato una serie di risoluzioni sulla Pubblica

scuola elementare cattolica
,
ove sono egregiamente segnalate le dif-

ficolta da sormontare, mentre pur si lamentano le molteplici ingiu-

stizie dei metodi sin qui adottati nella distribuzione dei fondi desti-

nati alia pubblica istruzione, per il maggior prontto di tutto il po-

polo. inglese, senza distinzioni di sorta.

Dalle Eisoluzioni episcopali rilevasi come, nell'ordine piu consen-

taneo alia legge naturale, la direzione delle pubbliche scuole debba

essere affidata a persone che godono la fiducia dei genitori degli al-

lievi; onde scaturisce spontaneo un forte argomento in favore della

divisione delle scuole a seconda dei diversi culti. Le Pubbliche Scuole

Elementari cattoliche non hanno minore diritto delle altre a fruire

dei sussidii dello Stato, derivanti dal prodotto delle imposte alle quali

i cattolici contribuiscono al pari degli altri concittadini. I Yescovi

deplorano che gli accennati sussidii del Governo non pOssano sorpas-

sare il limite fisso di 17 / nemmeno a vantaggio delle scuole piu po-

vere, alle quali gli Ispettori di Sua Maesta abbiano accordato il mas-
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simo della sovvenzione. Suggeriscono quindi varie riforme atte a rin-

vigorire il corpo insegnante ed a migliorarne le sorti, sia coll' assi-

curare congrue pension! all'eta avanzata, sia coll'adottare altri siinili

provvedimenti di mano in mano che appariscono opportuni. Affine,

poi, di meglio riuscire nei comuni importantissimi intenti, i Yescovi

s'impegnano a non procedere isolati, ma a consultarsi opportunamente

per un'azione Concorde.

II documento episcopale affronta poscia varie altre difficolta rela-

tive all' amministrazione delle scuole cattoliche, quella sopra tutto-

dipendente dalla scarsezza dei mezzi pecuniarii onde possono disporre

i cattolici inglesi. Inevitabile, benche dolorosa conseguenza di tali

circostanze, e- la comparativa inferiorita in cui sentonsi gli insegnan-
ti cattolici sotto il rispetto degli stipendii : inferiorita che qua e

la riveste necessariamente la forma di malcontento e di lagnanze, e

che laddove penetri un certo obblio della grande missione della scuola

cattolica pud condurre agevolmente a disastrose conseguenze. Propone

percio alcune utili disposizioni, per attenuare nei limiti del possibile

siffatti inconvenienti
;
e nello stesso tempo, allo scopo di rianimare

a perseveranza lo spirito religioso degli insegnanti, ricorda le Kisolu-

zioni gia adottate dagli stessi Vescovi nel 1888, che cioe i maestri

e le maestre delle scuole debbano essere presenti nella chiesa, insieme

ai fanciulli, alia celebrazione della messa nelle domeniche e nelle

altre feste di precetto ,
e che non si accetti nelle scuole cattoliche

alcun insegnante il quale non s' impegni esplicitamente a procedere

ed operare come un maestro di religione, e ad assistere il clero per

la sorveglianza dei fanciulli nella domenica e nelle altre feste di pre-

cetto.

7. La surriferita dichiarazione della (jerarchia inglese, chiara e

decisiva quale e, ha veduto la luce propriamente in buon'ora, quando

meglio poteva desiderarsi, come attesta la voce universale. E mani-

festo che il sistema tuttor vigente, introdotto nel 1870, ha le gambe

troppo corte per andare molto innanzi. Le angustie, in cui ha messo

e mette sempre piu inesorabilmente le Voluntary Schools Scuole

sostenute unicamente mediante contribuzioni volontarie, quindi non

partecipi dei benefizii del pubblico danaro sono cosi fiere, che queste

ultime vanno a poco a poco scomparendo. Senza contare le denomi-

national Schools (scuole appartenenti a' singoli culti) che hanno pu-

ramente e semplicemente messo il chiavistello alle proprie porte, non

meno di 1200, delle quali 850 spettanti alia Chiesa stabilita, si sono-

date in balia dello School Board.

Osservate, pero, che nessuna scuola cattolica ha retrocesso fin qui

nell'onorata lotta. Tutte le altre associazioni religiose hanno veduto
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le lore file piu o meno diradarsi, i loro campion! arrendersi. Gli opu-

lenti Anglican!, gli agiati Nonconformist! hanno abbassato le arm!;

mentre la Chiesa cattolica colle piu povere scorte cli vettovaglie e di

munizioni da guerra, colle schiere d'insegnanti piu magramente re-

tribuiti, non ha ceduto nemmeno nn sol punto del vasto campo di

battaglia.

Nell'anno scorso, 15 Voluntary Schools, fra le quali 8 anglicane,

furono consegnate allo School Board ed alle sue ibride istruzioni re-

ligiose ;
e nella sola citta di Londra si contarono nelle Voluntary

Schools 2000 posti di meno che nell'anno precedente. Or ora 4 nuove

denominational Schools hanno chiesto di trattare col Board, perche in-

capaci di sopportare piu oltre 1' impari lotta. II Guardian, 1' inter-

prete piu autorevole del pensiero anglicano, vede 1'avvenire assai

buio, e ritiene che le denominational Schools, dopo avere sostenuto

vittoriosamente 1'assalto della Free Education (istruzione gratuita),

si trovino di fronte al momento piu difficile che siasi loro affacciato

-dal 1870 ad oggi.

Da tutti quest! fatti emerge spontanea una grande lezione, molto

opportuna, molto necessaria, per tutti gli scellerati abitatori di que-
sto piccolo formicaio, che col nome di Londra si pensa di riempire
1'universe

\
lezione da raccomandarsi particolarmente a coloro che sono

in posizione di poterla intendere ed apprezzare. Ed invero non for-

mano essi uno dei tanti corollarii logici del grande cataclisma del

XVI secolo ? Che cosa volevasi sperare di meglio dalla cosiddetta Ki-

forma, quando gettava la verita cristiana entro i vortici divoratori

dei dubbii e dei paradossi; vortici intellettuali senza pace, senza fine,

senza scampo per le anime infelici e per le infelici nazioni abbando-

natesi in sua balia? Non vi e alcuna ragione di stupirsi che i Non-

conformist!, portati a loro dispetto dalla fiumana insieme a quanti vi

son naufraghi nell'intelletto, insieme ad ogni specie di rottami e di

frasche teoriche, putride e stravaganti, non siano potuti sfuggire al-

1'abisso di un sistema ch'e la pratica negazione di ogni verita posi-

tiva. Ivi e la loro naturale sepoltura.

Ne molto meglio di costoro stanno gli Anglican!. II loro vantato

Establishment, innalzato da! Re e dai Parlamenti come un argine iso-

latore e protettore, trema, si smuove e da passaggio in piu luoghi ai

torrent! che ribollono e fremono dintorno. Quando quell'argine arti-

ficiale sara totalmente caduto
, 1'anglicanismo si trovera tutto d'un

tratto e molto naturalmente sommerso nelle stesse onde di dubbii e

di orrori, nelle quali affogano le sette nonconformiste.

Ritornando, dunque, al caso della Denominational Schools, che ci

hanno condotti a questa digressione, se le scuole degli Anglican! sono
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cadute si presto nelle capaci fauci del Board, cio vuol dire che al

postutto erano, o dovevano essere facile preda per congenita debolezza,

8. Ma pure in mezzo al tormentoso frastuono di tante lingue dis-

cordi
,

il buon Dio, ci consente qualche consolazione. La Gerarchia

inglese, la quale, stretta intorno a S. Em. il Cardinale Arcivescovo

di Westminster, levava la voce con tanto ardita fermezza e con tanta

opportunita riguardo alia questione scolastica, ha pure annunziato il

suo pieno e caloroso acconsentimento alia richiesta che 1'Inghilterra y

gia tanto devota a S. Pietro ed appannaggio di Maria Santissima,

venga solennemente dedicata alia Madre di Dio ed al Principe degii

Apostoli. La Granbrettagna, con tutto lo splendore delle sue umane

grandezze e con tutte le miserie delle sue aberrazioni religiose, si

vedra cosi ripresentato come in uno specchio 1'unico rimedio ai tanti

mali, derivanti da strane ed eteroclite dottrine, ond'e afflitta dacche

fu distolta dalla solidarieta della verita cristiana. Sola la fedele Ir-

landa non ha mai posto in dimenticanza i pristini affetti.

L'Episcopato die' fuori a tale proposito una succosa e saporitissima

Pastorale. II solenne atto della Dedicazione si fara in tutte le chiese

d'Inghilterra, il 2 luglio, domenica compresa nell'ottaya dei SS. Pietro

e Paolo e festa della Yisitazione della B. Yergine Maria. Gli Inglesi

dovranno allora ripensare alia Eocca di Pietro e lasciarsi rammentare

come ivi sia 1'unico asilo fidato per quanti amino combattere 1'errore

e custodire illesa la Fede, data un giorno in deposito ai Santi; poiche

le porte dell' inferno non prevarranno mai contro la Chiesa su tal

Rocca fondata!



BELLA DELEGAZIONE APOSTOLICA

NEGLI STATI UNITI

i.

Dalla grave e splendida Lettera di S. S. Leone XIII alFEmo

Cardinale Gibbons, Arcivescovo di Baltimora, in data del 'U

maggio 1893, noi prendemmo occasione per mettere sempre

piu in chiaro la dottrina della Chiesa intorno alle scuole e 1'ob-

bligo del clero e de' fedeli di attenervisi fedelmente; e dimo-

strammo come, a tenore della dichiarazione pontificia, la norma

pratica, alia quale Leone XIII vuole e comanda che tutti i

cattolici americani si conformino, debba essere I'insegnamento

proposto ne' Concilii Plenarii di Baltimora e ne'decreti pubbli-

cati dai Sommi Ponteflci sia direttamente, sia per mezzo delle

Sacre Congregazioni romane: Iterum declaramus... GONSTAN-

TER SERVANDA- ESSE decreta quae , praemonente Apostolica

Sede, in Synodis Baltimorensibus super scliolis paroecialibus

statuta sunt, et quaecumque alia a romanis Pontificibus sive

directe, sive per Sacras Congregationes praescripta sunt in

eadem causa. II testo della Lettera apostolica e il comento

della precedente dichiarazione noi demmo nell'iiltimo quaderno
del 15 luglio.

Se non che non ci e possibile contentarci di questo solo. In

quel solenne monumento della sapienza e dello zelo del Yicario

di Gesii Gristo si parla altresi a lungo ed esprofesso della De-

legazione Apostolica, che pur dianzi il S. Ponteflce istituiva a

Washington con giurisdizione sopra tutte le diocesi degli Stati

Uniti. I nostri lettori saranno percio giustamente desiderosi di

alineno un cenno intorno alia opportunita e aH'importanza di

im avvenimento che nel glorioso Pontificato di Leone XIII oc-

cupera un luogo cospicuo, e intorno alle circostanze che lo

Serie XV, vol. VII, fasc. 1035. 17 25 luglio 1893.
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consigliarono, e a' risultati lietissimi che ne dobbiamo sperare

pe' nostri fratelli d'oltre mare e per la Cbiesa universale.

Per non ci smarrire pertanto nella moltiplicita delle con-

siderazioni, che c'inspira la storia di si gran fatto, noi segui-

remo gli Atti della Santa Sede che ad esso si riferiscono, e

toccano ordinatamente tutti i punti principal!. Essi sono: 1) il

Breve d' istituzione, inviato il di 24 gennaio 1893 a Sua Ec-

cellenza Rma Mgr. Francesco Satolli, Arcivescovo titolare di

Lepanto; 2) la Lettera dell' Emo Prefetto di Propaganda al-

1'Episcopato degli Stati Uniti del 21 dello stesso mese ed anno;

3) la Lettera Pontiflcia, di cui ora ci occupiamo.

II.

Fin da' piu remoti secoli della Ghiesa usarono i romani

Ponteflci d'inviare, o ne' proprii o negli stranieri paesi, i loro

legati apostolici, i quali, tenendo le veci della Sede Apostolica,

con sollecito ed alacre studio si adoperassero cola a procu-

rare tutto cio che potesse condurre al bene, alia prosperita

ed alia felicita del nome cattolico i
.

Cio i Romani Ponteflci fecero e fanno in virtu del prin-

cipato dell' ordinaria podesta che loro spetta sopra tutta la

Chiesa
; podesta la quale e veramente episcopale ed immediata

ed alia quale tutti e singoli i pastori ed i fedeli di qualsiasi

rito e dignita sono legati dal dovere di gerarchica subor-

dinazione e di vera obbedienza, non solo nelle cose che ap-

partengono alia fede ed a' costumi, ma altresi in quelle che

riguardano la disciplina ed il reggimento della Ghiesa sparsa

1 I canonist! sogliono distinguere tre classi di legati apostolici: i le-

gati a latere, i legati missi ed i legati nati. II Delegate Apostolico degli

Stati Uniti appartiene alia seconda classe di legati, de' quali cosi scrive il

Sanguineti: Legati missi ii sunt, qui inferiori gradu prae legatis a la-

tere, mittuntur in varias regiones a Romano Pontifice, vel ad expediendum

peculiare aliquod negotium, vel generatim ad tuendam ac fovendam ec-

clesiasticam unitatem ac pietatem in fidelibus, ac principum cum Sede Apo-
stolica concordiam procurandam. Horum iura potissimum dignoscenda sunt

ex Pontiflcio diplomate, quo mittuntur. Juris Ecclesiastici Privati Insti-

tutiones, Tit. IX, . IV, p. 228.
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per tutto il mondo. I sacri canoni insegnano che super gen-

tes et regna romanus Ponlifex a Domino constitute, quum per-

sonaliter singulas regiones circuire non possit, nee circa gre-

gem sibi creditum curam pastoralis sollicitudinis exercere: ne-

cesse habet interdum ex debito impositae servilutis, suos ad

diversas mundi partes, prout necessitates emerserint, destinare

legates, qui vices ipsius supplendo, errata corrigant, aspera

in plana convertant et commissis sibi populis salutis incre-

menta ministrent *. Onde, come fu definite dal Sacrosanto Con-

cilio Vaticano, Se alcuno dira che il Romano Pontefice ha

solamente Tofficio d'ispezione o di direzione e non la piena

e suprema podesta di giurisdizione sulla Chiesa universa.... o

che questa podesta di lui non e ordinaria ed immediata, ossia

sopra tutte e singole le Chiese, ossia sopra tutti e singoli i

pastori ed i fedeli: sia anatema 2
.

Tale e il principio su cui si poggia Leone XIII nell'isti-

tuire la Delegazione Apostolica negli Stati Uniti. L' ufficio

della servitu apostolica, cosi Egli nel citato Breve, spesso ci

richiama alia mente il dovere di quella sollecitudine che il

Romano Pontefice, con vigilante cura, e obbligato di porre

nel procurare il bene di tutte le chiese, acciocche ne' paesi,

anche distanti per lunghi tratti di terra e di mare, tolti via

i semi di discordia, si compiano nella dolcezza della pace tutte

quelle opere che si conoscono risguardare Tincremento del

culto divino e la salute delle anime cristiane. Con questo

intendimento Noi spesso mandiamo in lontani Stati perso-

1
Cap. un. Extravag. comm. de consuet. 1. 1. Vedi LAEMMER, Institu-

tionen des Katholischen Kirchenrechts, Freiburg, 1892, p. 201.

2 Si quis dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodq officium

inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem
iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem

et mores, sed etiam in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per
totum orbem diffusae pertinent: aut eum habere tantum potiores partes,

non vero totam plenitudinem hums supremae potestatis, aut hanc eius po-
testatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas

Ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles : anathema sit

(Const. Pastor Aeternus, c. 3).
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naggi ecclesiastic!, i quali tengano cola le veci dell'Apostolica

Sede.

Ne con cio si reca pregiudizio di sorta alcuna a quella ordi-

naria ed immediata podesta di episcopale giurisdizione, colla

quale i Vescovi, posti dallo Spirito Santo, siccome veri pastori

pascono e reggono ciascheduno i singoli greggi loro assegnati ;

che anzi essa dal supremo ed universale Pastore viene, per

mezzo del suo rappresentante e legato, affermata, corroborata

e difesa, secondo il detto di S. Gregorio Magno : L'onor mio

e 1'onore della Chiesa universale. L' onor mio e la solida forza

de' miei fratelli. Allora veramente io sono onorato, quando ad

ognuno di essi il debito onore non viene negate. Meus ho-

nor est honor universalis Ecclesiae. Meus honor est fratrum

meorum solidus vigor. Turn ego vere honoratus sum, cum

singulis quibusque honor debitus non negatur
l
.

La podesta del Delegate Apostolico, quantunque limitata e

(lefinita dalla volonta del Pontefice delegante, e nondimeno la

podesta stessa del supremo Gerarca della Ghiesa
;
ad essa,

dunque, e dovuto ogni onore, favore e obbedienza
; quindi,

con ragione, Leone XIII, nel suo Breve al Rmo Delegate Apo-

stolico, comanda a tutti coloro a' quali spetta, ut in Te Apo-

stolico Delegate, supremam Deleganlis Pontificis auclorilalem

agnoscentes, in omnibus tibi faveanj, praeslo sinl ac pareant,

tuaque salubria monita ac manda?a reverenter excipianl at-

que efficaciter adimpleant.

in. \

Dalla natura e dallo scopo della Delegazione Apostolica e

chiaro, che la sua istituzione permanente presso qualsivoglia

regno o repubblica e una solenne testimonianza data dal Pon-

tefice della sua speciale apostolica sollecitudine e del suo pa-

terno amore verso i suoi devoti figliuoli e sudditi, abitanti di

quei paesi. Poiche, stabilita che essa sia e resa percio, in

certa guisa, perpetua presso di loro la sacra persona del Vi-

1
Ep. ad Eulog. Alex. I. VIII, ep. XXX, citata dal Concilia Vaticano,

cap. 3.
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carlo di Gesu Cristo, non solo si promuove con maggiore unita

ed efflcacia, nella dolcezza della pace, I'incremento del culto

divino e la salute delle loro anime, ma si rendono eziandio

ogni giorno piu stretti i vincoli i quali li congiungono al Capo

della Chiesa, come flgliuoli al Padre.

Questo e non altro fu il nobile motivo die indusse il sa-

pientissimo Ponteflce a stabilire nella Citta di Washington, ca-

pitale degli Stati Uniti, la sua Apostolica Delegazione. Egli

stesso ce lo attesta nella sua Lettera all' Emo Cardinale Gib-

bons: Con questo fatto, cosi Egli, noi apertamente dichia-

rammo non solo di amare la vostra nazione allo stesso modo

die gli altri piu floridi Stati, presso i quali eravamo soliti

mandare nostri Legati, ma anche essere Nostro sommo desi-

derio che i vincoli, i quali vi congiungono a Noi come figliuoli

a Padre, addivengano ogni giorno piu stretti *.

E P Emo Cardinale Prefetto della S. Congregazione di Pro-

paganda, nel comunicare ai Vescovi degli Stati Uniti la deci-

sione presa dal Santo Padre ad mains istius Ecclesiae decus

el utilitatem, ribadisce la medesima cosa, dichiarando che,

colla istituzione di un Delegate Apostolico permanente, con

giurisdizione sovra tutte le loro diocesi, il Santo Padre non

aveva altro inteso, di quello infuori di rafforzare la loro flo-

rente Chiesa con nuovi presidii, ut intimiori communicatione

cum apostolicae verUalis centra coniuncta, vividior ea efflo-

rescat atque augeatur.

II Yicario di Gesu Cristo dalla sublime vedetta del Vati-

cano non pure osserva e tiene presenti allo sguardo tutte le

nazioni della terra a lui commesse ed affidate, ma scorto da

lume superno provvede a
1

loro presenti bisogni e anticipa

sovente anche i loro destini futuri, e nel sapiente suo zelo

ravvisa i mezzi piu acconci ad affrettarli ed i rimedii piu efli-

caci ad impedire i mail che potrebbero ritardarli.

1 Quo facto luculenter declaravimus non modo nationem vestram

porinde a Nobis diligi atque alias maxime florentes, ad quas viros cum
auctoritate leg-are consuevimus, sed .etiam a Nobis vehementer optari ut

vestrum istorumque fidelium mutuae ad Nos coniunctionis vincula, tanquam
iiliorum ad Patrem, arctiora in dies consistant.
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Ecco cio che ha fatto e fa tuttodi Leone XIII per tutte le-

nazioni della terra e segnatamente per gli Stati Uniti d'Ame-
rica a Lui carissimi. II suo intendimento e di far loro sentire

1'alto conforto della sovrana virtu di cui e ricca la Chiesa Cat-

tolica, non solamente per la salvezza eterna delle anime, che

ne e il fine vero e proprio, ma anche pel benessere del civile

consorzio, e cosi darla loro a conoscere, qual e veramente, la

migliore arnica e benefattrice de' popoli. A buon diritto puo il

venerando Pontefice contemplare oggi, con singolare compia-

cenza, lo spettacolo stupendo che offre al mondo 1' incivili-

mento cattolico ed il prodigioso svolgimento della Chiesa, iiel

mezzo di quella nazione piena di gioventu e di vigore, poiche
nessuno piu di Lui vi ha contribuito o con piu grande solle-

citudine o con maggiore discrezione e fermezza.

IV.

A ben intendere le condizioni della Chiesa negli Stati Unit!

e 1'opera indefessa del Pontefice in suo favore ci giovera, in

primo luogo, risalire alquanto addietro nella storia americana.

Al tempo che i cattolici inglesi ed irlandesi gemevano sotto

le barbare leggi penali del Governo britannico, che nell'Im-

pero austriaco la Chiesa era inceppata dalle leggi Giusep-

pine, che la Francia preparava a' suoi preti la ghigliottina

e stava per esterminare dal suo territorio la Religione cat-

tolica, il popolo americano aperse spontaneo un asilo ai Cat-

tolici oppressi di tutte le contrade, accomuno con essi i pri-

vilegi politici e religiosi de' suoi cittadini e lascio che la

Chiesa, libera come il sole nella celeste sua camera, eserci-

tasse sopra la terra la sua missione divina. Noi diciamo lascid

libera la Chiesa, in quanto che la Costituzione degli Stati Uniti,

sbandendo dalle aule de' legislatori politici, siccome da tribu-

nale incompetente, tutte le questioni di religione, lascia che

queste sieno decise dalle singole comunioni religiose, secondo

le loro leggi e discipline. I fondatori della Costituzione ame-

ricana non ebbero mai la stolta pretensione di dare, come di

loro autorita e potere, liberta alia religione o alia Chiesa;,
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anzi essi vietarono al Congresso di frammettersi in materie

religiose, o di preferire per qualsiasi atto una chiesa all'altra.

La Costituzione infatti in brevi e semplici, ma efflcaci ter-

mini dichiara che il Congresso non fard legge che riguardi lo

stabilimento di una religions o vieti il libero esercizio di essa.

Percio quando il Nunzio del Papa a Parigi, dopo la dichiara-

zione dell'indipendenza, nel 1776, e la separazione finale degli

Stati Uniti dalPInghilterra, prego il Rappresentante Americano,

Beniamino Franklin, che notificasse al suo Governo essere de-

siderio della Santa Sede di consecrare un Vescovo per gli

Stati Uniti, ebbe in risposta dal Congresso, che non accade-

vano tali pratiche, non avendo il Governo Federate che de-

liberare in una queslione posta fuori della sua giurisdizione.

I principii fondamentali adunque del Governo americano,

tanto solo che sieno fedelmente seguiti ed applicati, offrono

alia Chiesa Cattolica in quelle contrade un libero e nobil campo
da esercitarvi il suo zelo e dispiegarvi tutta la sua divina po-

tenza. Questo e il vero vantaggio della religione cattolica in

quegli Stati, che ivi essa, quantunque separata dallo Stato, e

veramente libera ed in nessun modo vincolata da leggi civili

incommode od oppressive.

Dal fatto poi che la Chiesa, ridolla alia liberta di vivere

secondo il diritto comune a tuiti i ciiiadini, prosperi negli

Stati Uniti, mal si apporrebbe chi volesse dedurre un argo-

mento in favore della dottrina della libera Chiesa nello Stato

libero, o pretendesse proporre la condizione della Chiesa ne-

gli Stati Uniti, come 1' ideale da imitarsi da altre nazioni, co-

stituite in circostanze sostanzialmente diverse *.

1
Degli Stati Uniti, come anche degli altri paesi dove ha luogo una

siffatta condizione di cose, bisognera dire col Santo Padre Leone XIII, che

una tale condizione e una maniera d'essere che, se ha i suoi numerosi e

gravi inconvenienti, offre anche alcuni vantaggi, sopra tutto quando il le-

gislatore, per una felice incoerenza, non tralascia d' ispirarsi ai principii

cristiani; e questi vantaggi, benche non possano giustificare il falso prin-

-cipio della separazione, ne autorizzare a difenderlo, rendono pero merite-

vole di TOLLERANZA uno stato di cose, che praticamente non e il peggiore
<di tutti. (Enciclica a' Francesi, 16 febb. 1892).
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V.

II primo Vescovo degli Stati Uniti, il Rmo Giovanni Car-

roll, fu consecrato il 15 agosto 1790. Questa data memora-
bile ne' fasti della Chiesa americana segna il principio dei

suoi trionfi, i quali sono andati sempre crescendo col decor-

rere del secolo e non sono stati mai maggiori di quei che

hanno segnalati i 15 anni del glorioso Pontificate di Leone XIIL

II Vescovo. Carroll al tempo della sua consecrazione, con

Sede a Baltimora e giurisdizione su tutti gli Stati, non aveva

che 30 preti che lo coadiuvassero nelle cure apostoliche ne-

cessarie per attendere alia salute de' 44,500 cattolici dispersi

in quel vastissimo territorio. Le chiese o cappelle erano po-

vere e pochissime in numero, non vi era nessun seminario,

nessun ospedale, nessun ospizio od istituto cattolico di bene-

ficenza, nessuna scuola parrocchiale. II solo Collegio, allora

esistente, per Feducazione. cattolica della gioventu era quello

di Georgetown, che tuttora continua, sotto la direzione dei

Padri della Compagnia di Gesu.

Dopo un solo secolo la stessa Chiesa, ha una popolazione cat-

tolica di circa 10 milioni. Invece di un sol Vescovo essa numera

oggi i Cardinale, 17 Arcivescovi (dei quali 3 sono titolari) e

75 Vescovi che governano 14 Province Ecclesiastiche con 80

Diocesi e 5 Vicariati Apostolici. I 30 preti sono oggi dive-

nuti 9,388, dei quali 2,443 appartengono al Clero regolare.

Le poche chiese si sono moltiplicate sino a raggiungere 1'in-

gente numero di 8,477, di cui moltissime sono cattedrali, le

quali per la loro ricchezza, grandezza ed architettura non sono

inferiori a quelle della nostra Europa. Alle chiese bisogna ag-

giungere le 5,248 cappelle e stazioni sparse qua e cola ne' con-

tadi, dove si celebrano regolarmente i sacri ufficii. Vi sono

inoltre 36 Seminarii pel Clero, 245 Asili infantili, 463 Istituti

di carita, 127 Collegi e 656 Accademie per 1'educazione catto-

lica della gioventu di ambo i sessi, non che 3,587 Scuole par-

rocchiali. I Collegi, le Accademie e le Scuole parrocchiali sono,

con pochissime eccezioni, sotto la direzione di abili maestri e
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maestre appartenenti a' diversi Ordini e Congregazioni Reli-

giose, che negli Stati Uniti floriscono e si moltiplicano con

grandissimo frutto delle anime e gloria della Ghiesa.

I soli Gesuiti tengono, negli Stati Uniti, 27 Collegi. Sul

principio del corrente anno scolastico questi Gollegi erano fre-

quentati da 7,038 studenti, il cui numero tuttavia va crescendo

ciascun anno di circa 500 giovani. Cospicua fra tutti i Gollegi

de' Gesuiti e la Georgetown University, gia sopra mentovata,

nella Capitale nazionale, Washington. Vi sono tre facolta:

di legge, di medicina e di belle arti, nella quale ultima e

compresa la filosofia, e si contano in complesso 615 studenti.

A parecchi de' nostri liberali parra strana cosa e per poco

incredibile, che in quella repubblica, cosi gelosa della sua li-

berta, ed ove il progresso e cosa reale ed innegabile, prospe-

rino tante comunita religiose, che si affidi ad esse pubblica-

mente 1'educazione e 1' istruzione della gioventu, e che non ulti-

me fra queste sieno quelle appunto che i nostri rigeneratori

volevano ad ogni costo e con qualunque mezzo avvilite, distrutte,

annientate, proclamando la loro esistenza ed azione inconcilia-

bili col progresso e colla liberta. La meraviglia nasce dal

credersi che la liberta debba essere il monopolio di pochi, e

che al progresso si opponga 1' educazione data da' religiosi.

Ma negli Stati Uniti la liberta non e la tirannia demagogica;

ivi la liberta e vera ed e per tutti.

VI.

La Chiesa negli Stati Uniti va debitrice a Leone XIII del

nuovo impulse datole e de' meravigliosi progress! fatti durante

gli ultimi quindici anni, progressi che difficilmente trovano un

riscontro nella storia Ecclesiastica del mondo cattolico. Xel

breve spazio di tre soli lustri Leone XIII ha ivi erette tre

nuove Province Ecclesiastiche con sede metropolitana, a Chi-

cago nello Stato dell'Illinois, a St. Paul nello Stato del Minne-

sota e a Dubuque nello Stato del Jowa. Egli ha altresi isti

tuite 23 nuove diocesi, quelle cioe di Belleville, Concordia,

Cheyenne, Davenport, Dallas, Denver, Duluth, Grand-Rapids,

Helena, Jamestown, Kansas-City (Missouri), Lincoln, Manche-
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ster, Omaha, Sacramento, Salt-Lake, Sioux Falls, St. Cloudy

Syracuse, Trenton, Wichita, Winona e Vancouver's Island;,

ha stabilito il Vicariato Apostolico dell'Indian Territory e, du-

rante gli ultimi giorni, ha migliorato di molto le condiziorii

religiose dell'Alaska. Alia sapiente sollecitudine di Leone la

Chiesa americana deve la celebrazione e la conferma del Con-

cilio Plenario di Baltimora, tenutosi 1'anno 1884, i cui sa-

pientissimi decreti (decreta plena sapientiae, come li chiama

il Pontefice nella sua Lettera) hanno tanto contribuito a raffer-

mare la disciplina ecclesiastica, ad incalzare lo zelo de' Vescovi

e del Clero ed a promuovere la causa dell'educazione cattolica

nelle scuole parrocchiali. Allo stesso Pontefice deve quella

Chiesa 1'insigne onore di vedere un suo Prelato, il Vescova

della sua sede primaziale, onorato della Sacra Porpora e chia-

mato a far parte del Senato della Chiesa Cattolica.

A Lui va essa eziandio debitrice per la fondazione, nella

Capitale americana, dell'Universita cattolica di Washington,
la cui legge inviolabile, come fu dichiarato dal Santo Padre *,

sara sempre il dover congiungere la integrita della fede con

la squisitezza della dottrina e formare la gioventu non meno
nella religione, che nelle belle arti: in qua hoc quidem san-

ctissimae legis instar habebitur, coniungere incolumitatem fidei

cum elegantia doclrinae, neque minus ad religionem, quam
ad artes optimas informare adolescentes . L'Universita fu

inaugurata il 14 novembre 1889 alia presenza dell' EcciTio

Mons. Satolli, inviato a quel tempo espressamente dal Sommo
Pontefice per rappresentarlo in si fausta occasione. Vi assi-

stevano eziandio numerosissimi Prelati venuti a Baltimora per

la celebrazione ufflciale della fondazione dell'Episcopato ame-

ricano ed i rappresentanti del Clero e di tutti gli Ordini reli-

giosi. Chi scrive queste linee fu testimone oculare della soddi-

sfazione provata da tutti in quella solenne occasione e della

gratitudine che tutti significarono al Sommo Gerarca della

Chiesa, il cui voto per la prosperita della Chiesa americana

eloquentemente svolto dal Rmo Delegato con opportune dis-

corso, fu accolto con grand! applausi. II voto fu che quel
1 ALLOCUTIO habita in Concist. secrete die XXX Dec. 1889.
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fausto avvenimento, mentre chiudeva un'ra sotlo ogni aspetio

memorabile, un'altra ne aprisse destinata ad essere non meno

degna di memoria per magnificenza e splendore.

VII.

Fu questo un semplice voto del Santo Padre o un presa-

.gio ? Fu una semplice speranza delF apostolico suo zelo, o

un'antiveggenza sovrana di quel che un di realmente sarebbe

avvenuto ? Certo a noi parve, e tale fu la comune opinione di

quanti ascoltarono quel voto, che nella mente del Sommo Pon-

teflce le parole ch'Egli indirizzava quel giorno alia Chiesa

Americana, per mezzo del suo Delegate, sonassero un non so

che di piu grande e divino, e dovessero interpretarsi piu come

oracoli celesti che non come sensi umani. Lo Spirito Santo

che Tassiste e lo ispira, nell'esercizio del suo apostolico mi-

nistero, non mette mai nel suo cuore un pensiero, ne sulle

sue labbra un accento il quale torni vano. I fatti eloquentis-

simi avvenuti durante gli ultimi quattro anni, cioe dal novem-

bre 1889, data della solenne inaugurazione della Universita, al

corrente agosto 1893, sembrano provarlo evidentemente. Ec-

-cone alcuni: durante questo brevissimo tempo vi e stato un

aumento di 11 Seminarii, di 30 Collegi, di 563 scuole parroc-

chiali ecc. *.

1 Ci6 asseriamo fondati sull'autorita de' Catholic Directories per g-li anni

1889 e 1893: Ecco le loro cifre compiute inoltre con quella del 1878, primo
anno del Pontificate di Leone.
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Tale e la fiorente Chiesa che Leone XIII ha voluto recen-

temente onorare in inodo singolare, aggiungendo alle sue

glorie quella di avere permanentemente nel suo mezzo im

rappresentante della Santa Sede, con missione apostolica di

dar alle forze esistenti maggiore unita ed efflcacia, di togliere

via tutti i semi di discordia che potessero ritardare T incre-

mento del culto divino e della salute delle anime, e cosi attuare

il voto o il presagio che tanto gli sta a cuore per la sua sta-

bilita e prosperita
1
..

L'Episcopato americano, devotissimo alia Santa Sede, ha

hen compresa la mente del Pontefice, e si e affrettato, con

pubbliche dichiarazioni a' fedeli e con private lettere al Santo

Padre, di far noto che esso accettava con sincera gratitudine

questo nuovo indicio della Provvidenza Apostolica verso Fameri-

cana Chiesa 2
.

YIII.

DelPIllmo e Rfrio Prelato, chiamato dalla flducia del Pon-

tefice ad occupare pel primo Falto ufficio di Delegate Aposto-

lico negli Stati Uniti, inutile sarebbe qualsiasi nostro elogio.

Mgr. Satolli, Arcivescovo titolare di Lepanto, e noto a'nostri

lettori, non solo per la sua provata devozione alia Santa Sede

e per Tattaccamento alia sacra persona di Leone XIII, ma

eziandio per le sue doti di cuore e in specie di mente, delle

quali la Civilta Cattolica ha varie volte discorso, con le

dovute lodi, nelle recension! fatte delle opere teologiche e ca-

noniche delFillustre Prelato 3
.

1 A questo proposito scriveva 1'Emo Cardinale Prefetto di Propaganda

ai Rmi Ordinarii degli Stati Uniti, che cum ea quae supra memini incre-

menta, ad earn maturitatem istic Ecclesiam adduxerint, ut jam iis institutis

locus esse videatur, quibus ea cum in firmo statu alicubi constiterit instrui

solet; non vult Summus Pontifex per se stare quominus haec praesidia in

ista regione re.i christianae suppetant .

2 Nee leve quidem cepimus ex eo solatium quod novum hoc Nostrae

erga vos providentiae indicium communis istic secuta sit gratiae in Nos

studiique signiflcatio . Lettera del 8. Padre al Cardinale G-Mons.

3 Vedi Serie XIV, v. I, p. 186; v III, p. 195; v. XII, p. 575.
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Ci preme piuttosto di toccare alcuna cosa di quella par to

della Lettera pontificia, dove narrasi della visita fatta da Mon-

signor Satolli agli Arcivescovi raccolti nel novembre 1892 in

New York per rannuale loro conferenza e delle proposizioni

dal medesimo presentate a quell'assemblea intorno alia que-

stione; scolastica. Com'e noto, Mons. Satolli non era ancora in

quel tempo investito deH'autorita di Delegate Apostolico sopra

la Chiesa degli Stati Uniti, ma semplice Delegate Pontifido

per la dedicazione della Mostra Colombiana di Chicago, alia

quale anche il Ponteflce ha conferito la parte sua, a do cor-

tesemente invitato dalle Autorita americane. Da quelle propo-

sizioni, adunque, deirillmo Prelato presero taluni occasione per

accusarlo di aver lui compromessa la causa delF educazione

cattolica, facendosi avvocato di alcune dottrine opposte a' De-

creti del terzo Goncilio di Baltimora e mostrando di favorire

coloro i quali erano conosciuti negli Stati Uniti come nemici o

certamente poco favorevoli alia legislazione della loro Chiesa

sulle scuole parrocchiali. Nell'ultimo nostro articolo ne demmo
un saggio, citando il giornale Western Watchman che, falsa-

mente pretendendo di aver per se Fautorita del Delegate Apo-

stolico, chiamava i decreti di quel Concilio sulF educazione

sciocchi ed impraticabili (silly and impraticaUe) .

Ora il venerando Ponteflce, avendo con ogni diligenza esa-

minate quelle proposizioni, la cui pubblicazione Egli condanna

come inopportuna (quum in mdgus importune editae essent)^

ed avendo ponderate le osservazioni fatte sopra esse da' Ve-

scoyi americani, autorevolmente dichiara che siffatte interpre-

tazioni, opposte a' sapientissimi decreti di Baltimora, debbono

aversi come del tutto aliene dalla mente del suo Delegate, nello

stesso modo che esse son ben lontane dalla sentenza dell' Apo-
stolica Sede. Rem Nobis graviler ponderantibus profeeto per-
suasum est liuiusmodi interpretationes alienas prorsus esse a
mente Delegati Nostri, ut nimirum a sententia procul absunt

IndusApostolicae Sedis.

E che sia cosi, in quanto riguarda la sentenza della Sede

Apostolica, lo dimostramino chiaramente nel nostro precedente
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articolo, citando gli atti di Pio IX ed in raodo speciale, quelli

del regnante Leone XIII; in quanto poi riguarda la mente
del Delegate Apostolico, apparisce evidente, non solo dagli atti

delFAssemblea di New York, citati dal Pontefice *, ma eziandio

da una pubblica dichiarazione fatta recentemente a Filadelfia

dallo stesso Illmo Delegato. Essa e del tenore seguente : Per

noi cattolici Teducazione, moralmente parlando, la quale non

e cattolica, e una educazione impossibile. Tale e la ragione

suprema per 1'esistenza'delle Scuole parrocchiali, cioe di quelle

nostre scuole, nelle quali non solo s'insegna tutto cio che e

utile agl'interessi domestici e civili, ma inoltre gli si aggiunge

perfezione per mezzo delFeducazione morale e religiosa. Le
scuole senza alcuna religione non possono approvarsi, perche
esse sono nocive alle persone individue, alia famiglia e allo

Stato. Ecco la ragione per cui i cattolici, senza venir meno
al rispetto dovuto alle istituzioni civili, forti de' proprii diritti,

hanno le loro proprie scuole e son degni del favore della pub-
blica opinione

2
.

Leone XIII conchiude la sua paterna Lettera, esortando tutti

i Vescovi degli Stati Uniti a voler lavorare indefessamente, con-

iunctissimis in caritate perfecta animis, a propagare sempre

piu nelle loro vastissime Diocesi il Regno di Dio. La contro-

versia che li ha tanto turbati e oramai decisa con chiarezza

e forza: non resta adunque altro, se non che, grati al Sommo
Padre e Pastore della Chiesa, animi quos ea (controversia)

concitaverat, in mutua benevolenlia conquiescant.

1
Siquidem cum propositiones ille proferret suas in spectabili coetu

Neo-Eboracensi, testatus est diserte (quod quidem patet ex actis) admirari

sese pastorale studium Episcoporum Americae septentrionalis propter de-

creta plena sapientiae, quae in tertia Synodo Baltimorensi, ad incrementa

causae de catholica iuventutis institutione, fuerant promulgate. Adiecit

porro, ea decreta, prout generalem tradunt agendi normam, fideliter esse

servanda: ac licet publica gymnasia penitus improbanda non sint (possunt

enim casus incidere, ut Synodus ipsa perspexerat, quibus ea liceat cele-

brare) omni tamen ratione et ope connitendum esse ut scholae catnolicae

quamplures sint numero omnique re ornatae ac perfectae .

2 CATHOLIC MIRROR di Baltimora num. del 1 aprile 1893, p. 7.
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1

IX.

Classificazione delle azioni degli animali secondo lo Schneider.

Moti naturali e moti animali secondo la filosofia antica.

Appetito naturale e appetito animale. La virtu motiva: la

vegetazione e la sensitiva.

Poiche T evidenza del fatti ci costringe a negar ai bruti la

facolta e T uso della ragione, & da vedere qui appresso come

le loro azioni possano procedere dalle potenze che a loro ri-

mangono come ad animali irragionevoli. Ball' altro canto, ar-

gomentando ancora dai pochi fatti che ci occorse di citare fin

qui, ognuno ammettera di leggeri che di fenomeni cosi sva-

riati non pud essere una e identica la spiegazione. Cio si ren-

der vie piu chiaro dal seguente catalogo, compilato dallo

Schneider *, e cade in acconcio per rammentare parecchie

classi di azioni, che non avemmo occasione di mentovare per

innanzi. II citato autore divide gPistinti in quattro categorie

a seconda che riguardano il cibo, la difesa, la riproduzione e

la cura per la prole: e in ciascuna categoria distingue, tre

classi d' azioni secondo che lo stimolo o impulso ne e nato da

sensazione tattile, o da percezione ovvero da rappresentazione.
Non discutiamo il sistema

; presentiamo soltanto la materia.

Alia prima categoria si riducono la ricerca del cibo, quale
si pratica a cagion d'esempio dai semplici organismi unicel-

1 Der thierische Wille, p. 397.
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lulari che sporgono alia ventura i loro pseudopodi, spinti a

quel fare dal senso della fame
;
e simile degli altri movimenti

onde quegT infimi esseri, amibe, radiolarie, foraminiferi e co-

ralli, e i sifonofori ecc., guidati dal solo tatto, ritengono, av-

viluppano ed ingeriscono il cibo quando a tentone v' intoppano :

anzi ancora negli animali superior! i complicatissimi movi-

menti del poppare, morsicare, masticare, ridurre il cibo fra i

denti coll' aiuto della lingua, e leccare, bere, inghiottire. Ven-

gono poi le tendenze all'afferrare, andare a prendere, inse-

guire, assaltare, chiedere con grida e atti il cibo veduto, aspet-

tare la preda, raccogliere provigioni. Poi la tendenza all' an-

dare in busca di cibo, al migrare, al cercare il cibo dentro

agPinvogli come fa lo scoiattolo ed altri, ovvero nei nascon-

digli come fa il cane, o ai valichi, come usano molte fiere:

e gli avvedimenti dello strisciarsi come il leopardo, dello spau-

rire come il falco, e del rubare di frodo come le scimmie, e

del metter tranelli come i ragni, e dell' ubbidire per isperanza

del premio, come il cane da tartufl : e gli altri accorgimenti
usati sia per sorprendere o per nascondere o per custodire.

Jnfine il concorso ad una comune impresa sia nella ricerca o

sia nel conquisto della preda o del pascolo.

Alia seconda categoria, che e degli atti ordinati alia pro-

pria sicurezza, spettano il sostare o dare addietro come fanno

molti insetti non appena si sentono tocchi : e il far del morto '

e 1' aggomitolarsi, e il ritirare di alcuna parte, e il raccogliersi

entro un guscio come la lumaca, e il profondarsi sotterra o

nell' arena; e il rispondere al contatto con secernere umori,

come 1' oloturia, o con illuminarsi di luce fosforescente, come

le pelagie o con afferrarsi a checchessia : poi le svariate ma-

novre per mantenersi o rimettersi in equilibrio; e lo scuotere

<]al corpo le sostanze estranee; e il ripulirsi; e il leccare le

ferite
;
e lo stropicciarsi e grattarsi, e il battere colla coda o

con altra estremita il posto dove -la pelle prova una sensazione

molesta. Seguono le azioni dell'acquattarsi alia vista del pe-

ricolo, coprirsi, involtarsi, scavar tane, fuggire e nascondersi,

o spaurire il nemico colla minaccia delle armi o cogli schia-
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mazzi
;
e nettar la casa come usano le api. Poi le cautele nel-

1'abbandonare il nascondiglio e nel farvi ritorno; e 11 fuggire

e nascondersi per F imaginaria rappresentazione del pericolo ;

e il fabbricare abitazioni e difese; e lo sbarrare le tane, e

Fesaminare ed evitare i tranelli; e Fusare simulazioni, e il

cercar protezione presso altri bruti unendosi con loro o chie-

dendo aiuto; e il cercar di muovere a compassione; e Fub-

bidire per paura. Per ultimo il metter vedette, dare segnali,

mandare esploratori, e curarsi a vicenda cercandosi gF insetti,

eccetera.

Delia terza categoria basti accennare i corteggiamenti dei

bellimbusti vagheggini, dove entrano i trilli degli uccelli canori,

e le goffe danze delle Rupicole, e gli infinti disdegni delle

oorteggiate : e poi i regali e le leccornie recate alia sposa che

oova; senza che neppur vi manchino i drammi sanguinosi fra

gli emuli proci: e caste Penelopi ed Elene infide, e persino

Clitennestre redivive.

La quarta categoria, forse la piu ricca e maravigliosa, or-

dinata a guarentire la successione, comprende gF istinti a de-

porre le uova in luogo opportune ;
ad appiccicarle o involtarle

;

a comporle in un invoglio galleggiante; a custodirle, a rinchiu-

derle; a traslocarle; a preparare il cibo per le future larve;

a covare; a imbeccare i pulcini; a porgere il latte: a custo-

dire la prole, nasconderla, insegnarle i nascondigli, metterla

in guardia, partecipare a'suoi rischi, difenderla, distrarre il ne-

mico, e va dicendo.

Fin qui lo Schneider, la cui enumerazione, se non e com-

piuta nei ragguagli, si puo accettare nelle divisioni principal,

ammettendosi comunemente che le azioni dei bruti hanno tutte

il fine pratico del sostentamento delFindividuo, e della difesa

contro i nocumenti esterni, ovvero della propagazione della

specie. Ma cio che importa al proposito presente di osservare

e come in ciascima di dette categorie abbiano luogo degli atti,

che differiscono grandemente fra loro quanto al modo e grado
di conoscenza che suppongono ;

alcuni di loro effettuandosi dal

bruto quasi macchinalmente come il poppare, F inghiottire, il

Serie XV, vol. VII, faac. 1035. 18
. 25 luglio 1893.
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mantenersi in equilibrio, ed altri assai, dianzi non mentovati,

come il respirare, lo sbavigliare, e il camminare e volare e

nuotare: doveche altre azioni sono artificiose cosi che si di-

rebbero il frutto di un discorso.

E pure quei primi sono atti che appartengono alia vita

animale quanto i secondi: e pero se trascurando quelli non

prendessimo ad esaminare che questi soli, faremmo opera in-

compiuta come chi nelPuomo non considerasse se non le azioni

guidate dalla ragione. Ora per non dire nulla della distinzione

che anche fra le azioni ragionevoli si ha a fare, discernendo

le imperate ed eseguite con riflessione, dalle elicite, eseguite

ancor distrattamente
;

tutti ammettono nelPuomo la possibilita

di atti indipendenti dalla ragione ;
e i moderni fisiologi vi ag-

giungono i cosiddetti atti riflessi, che meno impropriamente
si direbbero reazioni organiche ;

e qualcuno vi accoda per ul-

timo, in classe distinta, gli atti che dicono automatici.

AlPantica filosofla non isfuggi, quanto al concetto sostan-

ziale, questa distinzione, chiarita poi meglio ed estesa dalle

osservazioni posteriori. S. Tommaso distingue espressamente
nella vita sensitiva delPuomo due maniere di movimenti: i na-

turali cioe e gli animali: e prosegue dicendo che naturate

e il moto, il quale non procede da apprensione, ne e soggetto

all'impero della ragione: e tali sono le pulsazioni vitali del

cuore. Quindi la potenza di produrre tali moti viene da lui

posta, come in proprio organo, nel cuore
;
e attribuita conse-

guentemente ai soli animali piu perfetti. Moti animali poi sono r

secondo il medesimo, quelli che muovono da apprensione *.

In questa formola non occorre tener conto delle restrizioni

esclusive, procedenti dalla cognizione incompiuta dei fatti. Og-

gidi sappiamo avervi non pochi altri moti organici appartenenti

alia prima classe, all'infuori della sistole e diastole cardiaca.

1 Virtus motiva sensitiva... quaedam est naturalis, quaedam animalis.

Naturalis est quae non movet per apprehensionem nee est subiecta imperio

rationis: et talis est virtus vitalis et pulsativa quae movet arterias et cor...;

et huiusmodi est in corde ut in proprio organo. Unde solum habet esse in

animalibus perfectis pulmonem et cor habentibus. Motiva animalis est quae

movet per apprehensionem. Opusc. 40 (al. 43) c. V.
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Tale e, per esempio, il moto peristaltico dello stomaco, non

inferiore a quella per importanza fisiologica e per potenza di-

namica altresi !
. Tali sono eziandio il moto in che si agitano

senza posa le villosita rnicroscopiche, ond'e ricoperta e quasi

vellutata la mucosa del tubo digestive: e hanno per primo uf-

ficio di sospingere giu per 1'esofago i granellini della polvere

e d'altro, sicche non ingombrino le fauci e la gola. Dello stesso

genere sono infine i palpiti misteriosi, che si scorgono in pres-

soche tutte le cellule ancor degli organismi inferiori, privi

di cuore e di polmoni. Che anzi, vedremo or ora come la fa-

colta del muoversi non sia neanche propria cosi del regno

animale, che non se ne abhiano esempii eziandio nelle piante.

Ma queste particolarita non guastano per nulla la dottrina ge-

nerale, che distingue i movimenti degli animali in naturali

o meramente organici ed in moti animali propriamente de-Mi,

perch& procedono da un'apprensione e dal conseguente appetito.

Cotesta distinzione capitalissima si ripiglia evidentemente

con la nota dottrina che distingueva e distingue Tappetito in

naturale ed animale o sensitive. II primo, che solo in senso

largo e metaforico dicesi appetito, consiste nelPinclinazione

indita a ciascun essere dall'Autore della natura perche tenda

al fine assegnatogli nelFuniverso. Nel fatto, cotesta inclinazione

e costituita dalla somma delle qualita e attivita proprie di cia-

scuna creatura, con le leggi che le governano e, in un organi-

smo, saranno in primo luogo le forze e le leggi fisiologiche,

ond'egli vegeta, cio6 si svolge e si nutre, ed esercita per avven-

tura altri movimenti naturali, secondo la definizione datane

poco anzi. L'appetito animale o sensitive, invece, e quello che

si desta per apprensione del senso e della fantasia
;
e suoi moti

1 La prodigiosa virtu digestiva onde i nostri g-allinacci, e i polli smal-

tiscono i gusci delle noci e persino i sassolini e il vetro, e dovuta in mas-

sima parte al lavorio meccanico dello stomaco, che rimena quei corpi duri

Tuno contro 1'altro finclie si logorino a vicenda. II calore e 1'azione dei suc-

clii gastrici non vi hanno che una parte accessoria, come si vede dalla

esperienza del fare ingoiare a quegli animali dei tubetti ripieni delle me-

desime materie e aperti alle due estremita. In tali condizioni i gusci e gli

altri corpi duri, benche intrisi di succo gastrico ed esposti alia tempera-
tura dello stomaco, vi durano intatti senza principio di decomposizione.
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sono le passioni, come la brama, la paura, ecc., le quali, de-

state che sieno, inducono ai movimenti animali di accesso, di

fuga o altro. La differenza fra le due class! di movimenti non

risiede nella natura di questi, giacche un movimento medesimo

puo essere ora naturale ora animale, ed anche volOntario, se

si tratti dell'uomo (come e p. e. deH'atto del respirare); bensl.

risiede nel modo onde si produce, o dietro la scorta di una

apprensione e per impulse dell'appetito, di cui la virtu mo-

tiva e allora quasi una continuazione e un complemento; ov-

vero per mera legge organica che puo essere indita all'orga-

nismo non che di un animale ma di una semplice pianta altresi.

Ed invero la facolta dell'eseguire dei movimenti vital! non

oltrepassa per se i limiti della vita vegetativa, poiche non con.

siste che in una forza, vitale bensi, ma di natura sua materiale.

Cid apparisce chiaramente dalla definizione che TAngelico da

con mirabile giustezza, delle operazioni vegetative in contrap-

posto colle sensitive. Le une e le altre, osserva egli, sono or-

ganiche, si eseguiscono cioe dal vivente per mezzo di un suo

organo corporeo. Cosi io effettuo 1'atto sensitive della visione

mediante 1'occhio, e il vegetativo della respirazione coi pol-

moni (come un pesce lo eseguira colle branchie e una pianta

colle foglie). Pero fra coteste due classi di operazioni ambe-

due organiche v' e questa differenza, che i primi si effet-

tuano mediante una qualita o atto incorporeo, qual'e per es,

1'atto della visione
;
doveche le funzioni vegetative, come la re-

spirazione e simili, sono bensi atti vitali, nel che differiscono

dagli effetti procedenti da cause flsiche esteriori, ma Torgano

non v'adopera se non forze material!, come la forza mecca-

nica, il calore, le afflnita chimiche ecc. 1 Ed altrettanto egli fa

nell'atto del muoversi, il quale si riduce ad un mero esercizio di

1

'Operatic animae (sensibilis) fit per organum corporate, non tamen pe?

corpoream qualitatem. Infima autem operationum animae est (vegetativa),

quae fit per organwn corporeum et virtute corporeae qualitatis. Supergre-

O.ituT tamen operationem naturae corporeae, quia motiones corporum sunt

ab exieriori principio ; Jiujusmodi autew operationes sunt a principio l>i-

trinseco. Summ. Q. 78. a. 1.
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forza meccanica. Anzi, a parlar con rigore, la motilita, anche

in confronto colle funzioni propriamente dette vegetative, e

T infima di tutte per la materialita e lirnitatezza dei suoi atti.

Che hanno a fare i moti di alcune piante od eziandio degli

animali colla misteriosa e svariatissima attivita, onde la pri-

mitiva cellula, fecondata che sia, si segmenta e moltiplica e

svolge e conforma in tutti i diversissimi tessuti ond' e com-

posto 1'organismo ? E il non meno misterioso lavoro onde lo

stesso organismo si incorpora gli alimenti, rinnovandosi del

continuo con element! nuovi mentre rigetta i superflui e i lo-

gorati per troppo uso ?

Dal non richiamare in buon punto quest! fatti, peraltro as-

sai elementari, e provenuto che non pochi egregi naturalisti

vedendo i moti vital! di cui si hanno ora copiosi eserapii nel

mondo vegetale, si confondano, parendo loro che siano can-

cellati percio i confini fra quel regno e il regno animale. II

che sarebbe verissimo se i moti delle piante procedessero da

conoscenza o da effetto di passione ;
ma non cosi se procedono

da legge organica, come e di fatto.

A noi il metterci sott' occhio comecche di passata alcuni

esempii di motilita quale apparisce fra le piante, giovera non

solo per ispianare la spiegazione di quei che negli animali si

chiamano moti riflessi; ma eziandio per mettere in maggior
luce la parte che puo avere la legge fisiologica e il meccani-

smo organico-vitale in azioni, che per avventura provengono

dall'appetito, e forse anche dalla volonta. Imperocche, come

ben notava FAngelico, nulla vieta che ad una stessa cosa e ad

una stessa azione un animale sia spinto in pari tempo e clal-

T appetito naturale, concretato nella inclinazione organica, e

dalFappetito animale che muove da apprensione
i

. Per lo con-

trario chi e abituato a riguardare la virtu motiva come essen-

zialmente subordinata, a mo' di esecutrice, all'appetito animale,

1 lllud idem quod appetitur appetitu natural! potest appeti appetitu ci>i~

mall quumfuerit apprehension. Et secundum hoc cibi et potus et hujusmodi,

quae appetuntur naturaliter, potcsfr esse concupiscentia animalis. Summ. 1.

2ae q. 30, a. 3.
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a questo attribuisce per intero i moti, die poteano forse av-

verarsi, e talora, con sua maraviglia, vede avverati senza di

lui. Or questa maraviglia cessa quando si vede la stessa virtu

motiva posseduta da esseri, che certo ne apprendono, ne hanno

passioni di sorta, come i vegetali.

X.

I moii vitali nelle piante. La Mimosa pudica. La Dionaea mu-

scipula. / Cataseti. U Desmodium gyrans. H sonno delle fo-

glie. I viaggi delle spore. Le gite delle Diatomee. Chi vive,

si muove.

Un esempio a tutti notissimo di pianta che mostri dei mo-

vimenti vitali, e quello della Mimosa pudica, a cui il pregiu-

dizio or ora accennato merito presso il volgo il nome di sen-

sitiva. Se fosse sensitiva davvero, non sarebbe gik piu una

semplice pianta, qual' e indubitatamente per giudizio di tutti.

Appena e d'uopo ricordare quel che avviene quante volte una

mano irreverente si stende a toccare la pudica pianticina. Di

tratto il picciuolo della foglia profanata dk giii quasi per isve-

nimento, e al tempo stesso le foglioline, prima spante all' aria

e alia luce, si ripiegano a due a due Tuna sulFaltra e si re-

stringono in se, che non si potrebbe far meglio ad esprimere
il sentimento o di verecondia offesa o di verginale timidita.

Chi opinasse che scopo non ultimo del Greatore, nel dotare la

sensitiva di cotesta proprieta, fosse appunto di presentarcela

come un simbolo morale, non direbbe cosa inverosimile.

Quanto alia spiegazione materiale del fenomeno, i botanici

la cercano chi in un rigonflamento posto alia base delle fo-

_glie, chi nei fascetti fibrotubulari
; ma, scartate successivamente

tutte le cause fisiche messe innanzi da alcuni, come il calore,

I'umidita, la capillarita, 1' attrazione, 1'elasticita, che tutte in-

sieme non ispiegano nulla, altro non resta che riconoscere il

fatto quale egli si presenta, cioe come una reazione vitale onde

Torganismo reagisce, conforme alia sua natura e struttura,
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all' impressione che sopra una sua parte si faccia. Come Foc-

chio investito dai raggi luminosi vede, cosi la sensitiva toc-

cata si ristringe in se : ambedue sono reazioni vitali : di or-

dine superiore e sensitivo la prima, d' inferiore e fisiologico

la seconda: ma Tuna e 1' altra percio stesso che sono vitali

non si commisurano, come una mera passivita, all'impressione;

ma le rispondono come attivita del vivente, la qual puo es-

sere di tutt'altra natura e d'altro ordine che non Fazione fisica

che le determine.

II ridosso delP innocente sensitiva lo fa coi suoi moti mi-

cidiali quella traditrice che e la Dionaea muscipula. Gia basta

guardare la insolita e bieca struttura delle sue foglie, per so-

spettare qualche novita ancora nei suoi costumi. Anguste da

pie, vanno allargandosi a mo' di cuore, se non che alia cima

portano un come disco di misterioso signiflcato. Che vorra

dire quella targa che colle sue strane appendici rammenta il

lugubre capo di Medusa? Infelice la mosca, a cui il suo mal

destino ispiri di andare a chiedere alia Dionea una stilla di

miele! Ella non vi si e posata appena e, come si serra un

libro, cosi le due meta del disco, cioe della trappola, che altro

non era, si son rinchiuse, sfragellando e trafiggendo colle loro

punte Fincauto insetto; e tutto cio con uno scatto si improv-

viso e rapido, che per quanto leste sieno le mosche, come

ognun sa per sua triste esperienza, rara e quella che sfugga

alle morse di questa Dalila vegetale. Sia pure che qualche bo-

tanico, come il Burdon Sanderson, sapendogli forse male che

si raccontino cosi brutte istorie a carico di una pianta, scusi

la Dionea con dire che, se essa uccide i suoi ospiti, non lo

fa per gusto sanguinario, ma al piu per ghiottornia, nutren-

dosi essa veramente delle mosche da lei acchiappate. Altri lo

negano: checche se ne voglia pensare, sono questioni gastro-

nomiche dalle quali volentieri ci asteniamo per volgerci alle-

furbesche scappate di quel genere di orchidee che portano il

nome di Catasetum. Queste canzonano i loro ospiti bensi, ma
non li uccidono ne per mangiarseli ne per altro.

Tutti sanno che le sollecitudini maggiori della natura sono
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intese alia conservazione delle specie e quindi, nelle piante,

alia fecondazione, e poi alia diffusione del semi. E no'to altresi

che la fecondazione nelle piante che portano fiore, viene ope-

rata dai granellini del polline che, format! nelle antere ossia

nei borsellini posti in cima agli stami, cadono sullo stigma

dei pistilli e penetrano per essi nell'ovario. Ma cotesto cadere

non precede ogni volta tanto alia semplice; ad esempio, quando
lo stame e piu corto dei pistilli ;

e questo un altro caso in cui

quegli organ! si veggono muoversi in varia guisa cercandosi

e accostandosi per effettuare la necessaria unione. Peggio

poi quando i pistilli e gli stami sono collocati separatamente

sopra fiori diversi, e distribuiti per giunta su divers! rami

e spesso sopra individui diversi, che non di rado crescorio a

gran distanza 1'uno dall' altro. Ma la natura, cioe il Greatore,

non si era messa incontro questa difficolta se non perche ap-

parisse piu evidente e piu graziosa 1'opera sua nel superarla.

E la supera da prima affidando il trasporto del polline alle aure

primaverili. II mezzo non e punto economico, si dira. Oh

che il Greatore ha da mettersi in sui risparmi? Ghiedetene

alia valorosa Broussonetia papyrifera, le cui antere, giunto che

e il polline a maturita, ciascuna con un fragoroso schianto

lanciano allegramente per le arie a modo di razzi gli sbruffl

della polvere fecondatrice : e, non pensate! di quelle cellule

vitali ogni Broussonetia ne affida a! zeflri tante migliaia di

milioni, che per molto disperdersene, ne arriveranno piu del

bisognevole al loro destino. E incredibile la moltitudine che

si produce di siffatti granellini, da cui dipende la perpetuita

della specie. Al levar del sole, scrive il Duhamel, si vede sui

campi del grano in floritura, una come nebbia che vi ondeg-

gia in vetta: e non e altro che il polline scosso dalle spighe

fiorenti. Quello dei cipressi forma intorno a ciascun albero

quasi una colonna di fumo vaporoso; e gli abeti, quando il

vento e a burrasca, gli abbandonano una quantita cosi ster-

minata di polvere pollinica, che piu d'una volta cadendo in lon-

tane region! fu scambiata per una pioggia di zolfo.

Ma non tutte le piante dioiche si fecondano con tanta pro-
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fusione
;
e per quelle che non producono se non una quantita

moderata od eziandio scarsa di polline, la natura incarico del

suo trasporto un'altra classe di messaggieri meno sparnazza-

tori. Tali sono nelPAmerica tropicale parecchie specie di co-

libri o uccelli mosche, i quali, passando da pianta a pianta

per suggerne il miele, s
1

impolverano, sui fiori staminiferi, di

polline, che recano, senza certo addarsene, ai fiori pistilliferi.

Ma piu comunemente, e quivi stesso ed ancora nelle nostre

regioni,quelPufficio si compie dagPinsetti; e della costoro opera

si giova altresi il sopracitato Cataseto. Se non che, mentre

gli altri fiori in tutta quella operazione si mantengono pas-

sivi, lasciando che 1' insetto, quasi a compenso del servigio

che presta, si sazii a suo piacimento delP umore zuccherino,

la nostra orchidea ha trovato il modo di risparmiare la man-

cia senza rimetterci del suo proprio vantaggio. Perocche non si

tosto il dabbene procaccino e penetrato nel fondo del fiore,

in quella che allunga il muso o la proboscide per deliziarsi

nel nettare, ed ecco che all' impensata da una ascosa feritoia

il beffardo Cataseto gli lancia addosso un nembo di polline

cosi fitto e ben assestato, che il meschino sbalordito e acce-

cato non meno dalla polvere che dalla paura, ha di grazia il

poter dar volta e fuggirsene, come sta, infarinato peggio d'un

mugnaio, a cercare, crede egli, miglior sorte sopra altri fiori

simili e piu ospitali, ma di fatto a recare, non pagato, 1'ele-

mento fecondatore ai cataseti pistilliferi che Paspettano.

Tanto nella Dionea quanto nel Cataseto il leggiero tocca-

mento di una mosca non determina gia lo scatto per via me-
ramente meccanica, come quando si ritira il fermo di una

molla, che, di molle, costi non ve n' e 1' ombra, e neanche i

migliori microscopii non ce la rivelano. Quei moti insomnia

sono reazioni vitali, che oltrepassano le leggi e il fare della

semplice materia bruta.

Un eccitamento vie piu leggiero che non e il contatto di

un insetto, basta per tenere in continui palpiti quella emula

gentile della sensitiva, che e VHedysarum gyrans o Desmodio
oscillante. Ella rassomiglia ad un trifoglio, se non che la fo-



282 LE AZIONI

liola di mezzo soverchia un tre o quattro volte le due la-

terali. Queste ne giorno ne notte non quietan mai, oscillando

ogni minuto secondo a stratti alternati, sicch6 quando 1' una si

alza 1'altra s' abbassa e viceversa; mentreche la foliola mediana

sembra non vivere che per il Sole
;
al quale si tiene sempre

rivolta, agitandosi in un tremito inesplicabile : al tramonto pare

che voglia seguirlo con tutta se, chinandosi fin collo stelo
;
e

per lo contrario se, tenuta per alcun poco al buio, si riporti

-alia luce, ed essa e le sue alucce sembrano far festa tripu-

diando, le care creature, con palpiti raddoppiati.

Dicevamo che le foliole minor! del Desmodio oscillante non

posan mai. E quanto dire che non dormono, eccezion rara

.ancor fra le piante, di cui si dice che dormono esse pure
assai bene, quanto noi. Dorme perfino quella scellerata della

Dionea, e dorme sodo, come il delinquents nato del Lombroso,
senza rimorsi, quasiche intorno a lei non vagassero le ombre

vendicatrici delle innocenti mosche da lei assassinate. Ma di

cotesto sonno delle piante non avremmo noi a curarci, anzi

neppure lo sapremmo, se non fosse pei movimenti, che ve-

diamo loro fare nel comporsi al riposo notturno. E, a dire il

vero, meglio che il sonno sono dimostrati quei movimenti,

ordinati forse soltanto a protezione contro le intemperie della

notte. Questo sembra indicare lo stringers! che le foglie fanno

in alcune piante avviluppando ogni sera strettamente i germo-

gli, ovvero pigliandosi in mezzo il fiore, e di sopra e dai lati

facendogli di se schermo e coperta.

Obbiettera forse qualcuno che tutti i citati esempii riguar-

dano il movimento di un organo del vegetale, ma non mai il

trasporto dell' intero individuo da un luogo all' altro. A cio

sarebbe facile il rispondere che la vitalita dell' atto non e

punto connessa coll' effetto al tutto accidental della locomo-

zione
;

il quale effetto, del rimanente, si riduce per parte del-

1' animale ad un mero movimento degli organi rispondenti,

come dei pie', delle ali, delle pinne. DalPaltro canto, mirando

.a tutto 1'organismo dei vegetal! ed eziandio al poco utile che

potrebbe cavare dalla locomozione una classe di esseri privi di
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senso, sordi, ciechi, mancanti persino del tatto, s' intende come

Fattitudine a tramutarsi di luogo non possa essere ordinaria

fra le piante. E nondimeno neppur di questa non mancano

esempii almeno fra gli organism! vegetali piii semplici. Di-

ciamo vegetali, per non cadere nella incongruita di certi Na-

turalisti, i quali, mirando, in servigio dei sistemi materialist!

ed evoluzionisti, a confondere in uno tutte le classi degli es-

seri, ci parlano con mirabile sicurezza di animali che, tali es-

sendo da principio, in processo, sia debolezza di virtu orga-

nizzatrice o altro, ricascan giii alia condizione di piante. Cosi

parlano segnatamente a proposito dei germi riproduttori, di

varie crittogame.

In tali piante, che non producon fiore, e quindi neppur pol-

line, come sono le alghe, i licheni ed altri, la moltiplicazione

precede in altri modi dal sopra indicate; e nella somma si

riducono a do che nel corpo stesso della pianta o alia sua

superflcie s' ingenera un otricello, che contiene altre cellule

minori, rispondenti ciascuno ad un futuro individuo, ovvero,

se deve aver luogo la fecondazione, ad un granello pollinico.

A un datb memento F otricello si fende e ne escono all' a-

perto quelle cellulette vivaci, che a vedere come s' aggi-

rano qua e la, vogando o strisciandosi la merce di uno o piii

paia di cigli, di che li ha forniti la natura, si giurerebbe, da

chi non ha concetti chiari, che hanno senso e cognizione. Caso e

che i Botanici non si sono potuti tenere dal denominarle almeno

anterozoidi, cio& simili ad antere animate. E Fillusione 6 vie

piu forte, quando si veggono quei minuti germi, o dimenando

i loro cigli o guizzando a guisa di anguillule, affollarsi in-

torno alle zoospore, alcune delle quali, per giustiflcare ancor

esse il loro nome, girano con misteriosa vertigine intorno a

se stesse e, seguita Funione, se ne vanno vogando fin dove,

messe le barboline, trovano dove fissarsi, e dare origine a

una nuova pianticella.

Ma in opera di locomozione nessun vegetale la vince per
avventura sulle Diatomee, le quali, giunte ancora alia perfe-

zione, seguitano pur sempre a vagabondare, la merc6 di due
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appendici o pseudopodi, scoperti teste dal Biitschli e dal Lau-

terbon i
. Essi consistono in due lilamenti di protoplasma che

la diatomea lancia fuori alternatamente dai due fianchi in di-

rittura opposta a quella, onde dee procedere ; poi li ritira per

avventarli da capo, ne piu n& meno di quel che potrebbe fare

un animale in simili condizioni.

Restringiamo in breve tutto cotesto discorso. La prima gran
distinzione da porsi nelle azioni degli esseri sensitivi, e quella

onde si spartiscono in moti natural! e mot! appetitivi. I primi

procedono da mera legge organica insita nella natura stessa

del vivente, il quale sotto certe impression! e in certe condi-

zioni e determinate a uscire automaticame nte in certi movi-

menti. Non per questo egli 6 una mera macchina, dappoiche

quei moti sono moti vital! procedenti dalla sua intrinseca at-

tivita. L'esistenza e 1'estensione di cotesta classe di funzioni

organicbe apparisce con singolare evidenza negli esempii che

ne offre il mondo vegetale dove non entra ne- apprensione ne

appetito. E di qui impariamo a tener conto deU'elemento fisio-

logico eziandio nelle azioni degli animali, in cui la vita sen-

sit!va non esclude la vegetativa, avvegnachk i moti medesimi

che procedono da questa possano procedere eziandio da quella.

E tuttavia, anche in tal caso, la legge organica concorre non

di rado a determinare il movimento assai piu che comune-

mente non si crede. Ma di questo e d'altro, in un prossimo

articolo.

1 V. La Nature, 25 Fevr. 1893.
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E DELLE LORO MIGRAZIONI

RICERCHE DI ARCHEOLOGIA BIBLICO-ITALICA

SOMMARIO: I Colchi sono Egizii, secondo Erodoto. Si disaminano gli ar-

gomenti di lui e le contrarie obbiezioni del Sayce e del Rawlinson. Si

discute il sigiiificato de' due vocaboli {isXayxP S e ouX6Tpix S applicati

da Erodoto agli Egizii e si confutano le interpretazioni del Rawlinson.

I Colchi e le obbiezioni del Sayce contro la somiglianza asserita da

Erodoto, fra Egizii e Colchi nelle qualita fisiche e nell' idioma. Risposta

alle obbiezioni. II rito della circoncisione presso i Colchi non deriva

dair Egitto, secondo il Sayce. Donde provengono le obbiezioni del dotto

Orientalista. Origine de' Colchi dagli Hyksos. II poema di Pentaur e

novero degli alleati del Re de'Xeta, I Keskesh sono i Colchi. Si di-

chiara un passo di Dionig-i Perieg-eta. II magg-ior Generale Enrico

Rawlinson ammette il testimonio d' Erodoto.

III.

Avendo dianzi affermato che gli Sciti della Colchide o i

Colchi erano Hethei e pero Hamiti, e ora tempo di fornir al

lettore le prove della nostra affermazione. E la prima e tolta

dalFautorita d' Erodoto, il quale apertamente chiama Egizii i

Colchi, fondandosi sopra parecchi argomenti donde si fa per

lui manifesta T identita di questi due popoli: Chiaro appa-

risce, cosi Erodoto, i Colchi essere Egizii: il che dico come

cosa da me stesso rivolta in raente prima che da altri la ri-

sapessi. E poiche molto mi stava a cuore, dagli uni e dagli

altri presi contezza: ma piii si ricordavano i Colchi degli

Egizii, che gli Egizii de' Colchi. Gli Egizii pertanto dicevano

esser loro avviso che i Colchi erano dell'esercito di Sesostri.
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lo pero aveva fatto congettura in parte, da cio che i Colchi

sono di color fosco e di capello crespo ;
comeche per cotesto

nulla si provi, altri popoli essendo siffatti: da cio dunque mas-

simamente mi persuasi, che soli fra tutti gli uomini, salvo gli

Egizii e gli Etiopi, i Colchi da tempi antichissimi si circon-

cidono.... e i Golchi manifestamente irnitano in questo gli

Egizii.

Senonche ho pur altro a dire de' Colchi in che simili sono

agli Egizii. Essi soli e gli Egizii fabbricano il lino nello stesso

modo; e simile oltraccio e tutta la maniera del vivere e la

favella d'entrambi. II lino della Colchide domandasi da' Greci

Sardico, quello che si trae dall' Egitto si chiama egizio *.

Nel capo CIII narra lo Storico che Sesostri passato d'Asia in

Europa e sottomessi gli Sciti e i Traci, venne al flume Phasi,

e soggiunge : Non potrei di certo affermare se lo stesso Se-

sostri divisa una parte quanta che si fosse dell' esercito suo,

quivi la lasciasse, o se alcuni de' guerrieri, stanchi di quel

suo tanto andar errando, presso il flume Phasi si rimanes-

sero.

Nella questione dell'origine egizia de' Colchi Erodoto pro-

cede, a parer nostro, con una diligenza e serieta di critica

storica degna della nostra ammirazione. Se toglie errore nel

nome e nella persona e nelle geste di Sesostri, non e sua

colpa, perciocche il vero e storico Sesostri non ci fa noto se

non dopo il deciframento della scrittura gerogliflca. Nel tempo

andato la leggenda tenne il luogo della storia, formando con

le chiare imprese di piu faraoni e con quelle proprie di Ra-

messe II, un solo Monarca conquistatore sotto il nome di Se-

sostri, che e pure il nome sebbene alterato, dello stesso Ra-

messe, Sestura. Di che s' intende la diflicolta in che trovossi

Erodoto nel volere spiegare la presenza d' Egizii nella terra

de' Colchi, e ch'egli pur dubitativamente procuro di sciogliere

riportandosi a' guerreschi fatti di Sesostri in Asia e in Europa.

Ma quando s'accinge ad esaminar gli argomenti onde gli par

1 HERODOT. II, CIV, CV.
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manifesta 1' identita de
1

Colchi con gli Egizii, Erodoto da prova

di sano giudizio e di lodevole sagacita. Conciossiache egli ot-

timamente riconosca il diverso valore degli argomenti che reca

in prova di questa identita, stimando gli uni poco valevoli

presi soli da se, come il colore e la qualita de' capelli, e at-

tribuendo grande importanza e forza dimostrativa agli altri

che risguardano il rito della circoncisione antichissimo ne'due

popoli, P identica maniera di fabbricar il lino e la somiglianza

delle due lingue 1'egizia e la colchica.

II Sayce in quel suo dotto lavoro che s'intitola: Gli an-

iichi Imperi dell'Oriente *, giudica Erodoto in questa quistione

de' Colchi, molto diversamente da noi, e noi dobbiamo percio

riferire le accuse e le severe censure dell' illustre orientalista

e amico nostro de' piii cari e onorati, come quegli che a questi

nostri studii porse fin dal principio particolar favore, e tut-

tora ne incoraggia con ogni maniera di conforti e di aiuti.

Dalla liberta rispettosa delle nostre risposte s' intendera di leg-

geri, che la disparita de' nostri giudizii non muove d'altra ca-

gione ne puo aver altro scopo se non quello della comune

ricerca della verita.

La prima accusa generale leggesi nell' Introduzione, dove

dice che Erodoto stando al modo onde scrive, si dovrebbe ri-

putare un maraviglioso conoscitore di lingue, capace di libe-

ramente conversare con Egizii, Fenicii, Arabi, Cartaginesi,

Babilonesi, Sciti, Taurii, Golchi, Traci, Garii, Gaunii e Persiani.

Nel Libro II, 104, 105, pretende di sapere le due lingue, del-

F Egitto e della Golchide e ,afferma esser simili
;
sentenza la

quale puo mettersi a paro con 1'altra asserzione di lui, che

Tidioma egizio assomiglia il garrito o gorgheggio degli uc-

celli 2
.

Nelle note al Libro II, il Sayce rincara la dose rigettando

come false tutte le asserzioni di Erodoto circa la somiglianza
fra Golchi ed Egizii. Nega primieramente che gli Egizii sieno

1
SAYCE, The Ancient Umpires of the East, Herodotos I-III with notes,

introductions, and Appendices, London, 1883.
2 O. cit. Introd. p. XXVI.
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jjtsXayxpoe? e oOXiiptxes, come dice lo storico, cioe che sieno

black shinned ed abbiano woolly hair. Ne Erodoto pote aver

di molte occasion! d'osservare i capelli degli Egizii perche

costoro li radono, e sembra piuttosto che abbia fatte le sue

osservazioni su' capelli de' Negri, loro schiavi *. Egualmente
difficile e il credere che i Colchi fossero black e woolly hai-

red. Nessuna delle numerose schiatte che ora dimorano nel

Caucaso, e al certo cotale. E di pari fra i tanti idiomi del Cau-

caso non v'e traccia veruna che dia riscontro con 1'antica

lingua egizia
2

. Erodoto ignorava le due favelle, Fegizia e la

colchica. In quanto alia circoncisione Erodoto non ha ragione

di asserire che i Siri, gli Etiopi, i Colchi, i Macroni e gli

Arabi avessero preso questo rito dagli Egizii, e nel caso del

Colchi la cosa e anzi impossibile
3

. Non riportiamo per non

esser prolissi, tante altre censure del Sayce alia narrazione

dello storico, su' viaggi di Sesostri nella Colchide e fra' Traci,

e sul nome del flume Phasi.

Dopo le osservazioni critiche del Sayce, se vere sono e ine-

luttabili, 1'autorita di Erodoto per cio che spetta all'origine

etnica de' Colchi, soggetto di questo nostro studio, non ci sa-

rebbe di aiuto, ma c'indurrebbe piuttosto in errori e falsita

storiche evidentissime. Laonde se si vuol provare da noi che

i Colchi sieno Hethei e pero Hamiti, cioe dire della stessa

stirpe degli Egizii, siamo nell' obbligo di mostrare che le opi-

nioni del Sayce, contrarie a quelle di Erodoto per cio che

s' attiene a' Colchi, non si possano ragionevolmente accettare.

La prima prova della somiglknza fra Colchi ed Egizii e

presa da Erodoto dalla somiglianza in entrambi, del color-e

della carnagione e dalla qualita de' capelli: quantunque lo

stesso Erodoto affermi non esser questo genere di prove al

tutto convincente, stanteche vi sono altri popoli che hanno le

medesime qualita fisiche de' Colchi e degli Egizii. Chiama

dunque Erodoto gli Egizii [AsXayxP02? e oOXoTpLy^, e perciocche

* O. c. p. 179, n. 8.

2 0. c. p. 180, n. 2.

3 0. c. p. 146, n. 9.
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cosi li chiama, il Sayce 1' accusa d' ignoranza. La quistione e

qui quistione di semplice filologia, che si scioglie facilmente.

II Sayce suppone che {JtsXayxp^ o [AeXayxpoue significhi sola-

mente ed esclusivamente di color nero, e poichk gli Egizii

son detti {jtsXayxpo^ da Erodoto, cioe di color nero, come

spiega il Sayce, mentre in verita non son tali, Erodoto si sba-

glia, si mostra ignorante e non merita fede.

Ora il significato di MeXayxpooc non e solamente ed esclu-

sivamente quello d'esser di color nero, ma con questo voca-

bolo si esprimono varii gradi di colore, scuro o fosco, che

pende nel nero, o nel bruno e anche ceruleo. (Gf. Thesaur.

linguae graec. s. v. p. 709, 710). A questo proposito nota il

Rawlinson che la nerezza del colore e e fu sempre un ter-

mine al tutto convenzionale
; poich& gli Ebrei chiamavano neri,

Kedar, anche gli Arabi: Blackness of colour is, and always

was, a very conventional term, for the Hebrews even called

the Arabs black Kedar, the cedrei of Pliny ; though

*Hp may only mean of a dark, or sunburnt hue. Ora gli

Egizii sono appunto di color bruno, abbronzato, sunburnt, cioe

[AXdcYxP *> come li chiama Erodoto che ben li vide e conobbe.

II medesimo giudizio dobbiamo fare del vocabolo oftX6Tpt-

X^c, per conchiudere che le accuse d' ignoranza neppure in

questo toccano Erodoto.

OuXofrpi!; e voce composta di ftpt? e ODAO;; ftp:; certamente

significa capelli, pelo, talvolta lana, crini, setole
;
ma 00X0$ ha

different! accezioni secondo le different! radici de' verbi dai

quali deriva. Cosi oftXog da O^ADIJI:, vuol dir pernicioso, dan-

noso e cose somigiianti (cf. 00X0^ "Apyjc;, dove 1'Etimol. M. dice :

arjpiaLvsL ibv 6Xs0pwv) da sl'Xa), crespo, ricciuto, lanoso, morbido,
molle. (Cf. O^OJVTS la^iwv, morbidi tappeti. Et. M. cn^ac'vei xai

TOV ^taXaxov.) Nel significato di crespo, ricciuto TEtimologico M.

reca 1'esempio di oOXoxdcpyjvo^ : ay][iaivei xai TOV auvsaTpajjipievov,

(bg odXoxaprjvo?. Eustazio commentando quel verso dell'Odissea,

dove si dice che Minerva orno il capo d'Ulisse con ricci .ca-

pelli:... xa5 5e xapyjioi; OoXag fjxe x6{jta?
d

,
cosi scrive: 05Xai os

1 HOM. Odyss. . 231.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1035. 19 26 luglio 1893.



290 DEGLI HITT1M HETHEI

oti (juvsarpaftftiVai, Tuapa TO etXeTv, T)
xal eTXecv j3apt>T<5va>. aptcpo-

yap Xsysiat *. Se trattandosi di chiome o capelli, come in

questo luogo citato dall'Odissea, ouXo^ puo venire e viene di

fatto, secondo Eustazio, ora da eiXetv ed ora da eTXstv, e dal-

1'altra parte trovandosi variamente scritto ne' Godici ouX6$ e oo-

Xo$, ne segue che la qualita dell'accento non ci giova per di-

stinguere in un nome composto, quale de' parecchi significati

si debba dare ad oi>Xo$, se quello p. e. di crespo, ricciuto, ov-

vero 1'altro di morbido, lanoso, molle. Ondech6 roOXoTpt/ss di

Erodoto, in quanto applicato agli Egizii, non puo necessaria-

mente prendersi in signiflcato di uomini che hanno i capelli

crespi, perciocch& con egual dritto si puo spiegare : che hanno

capelli morbidi, molli, fini e come di lana.

Ma il Rawlinson, seguito dal Sayce che ne prende anche

le parole, nega ad Erodoto perfln la possibilita di sapere di

che capello fossero gli Egizii, attesoche costoro vanno col capo

raso. In verita siffatte cose seinbrerebbero dette per celia e

non da senno, ma noi dobbiamo riportarle, perche il Rawlin-

son le scrive nella sua History of Herodotos, donde le tolse

il Sayce: The hair he (Erodoto) had no opportunity of seeing,

as the Egyptians shaved their heads and beards 2
. Gosi il

Rawlinson. As the Egyptians shaved, he (Erodoto) had not

much opportunity of observing their hair 3
. Cosi il Sayce.

L'argomento del Rawlinson e di quelli che diconsi provar

troppo. Se Erodoto non potS sapere che i capelli degli Egizii

erano crespi, come gli traducono I'odXdiptxss, per la ragione

che gli Egizii vanno a capo raso, chi, quando e per che modo

pote sapere che i capelli degli Egizii che vanno a capo raso,

non erano crespi ma dritti ? La ritorsione dell'argomento e se-

condo tutte le regole della dialettica.

II Rawlinson a proposito del [xeXcfcyxP ^ come^ Per 1'^~

1 EUSTATH. Comment, in Odyss. p. 1561, 35.

5 G. RAWLINSON, Hist, of Herod. Vol. II, p. 170, n. 4. Questa nota 6

segnata G. W. cio& G. Wilkinson, il quale con Enrico Rawlinson presto

Popera sua all'Autore.

3 SAYCE, Herodotos, p. 179, n. 8.
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,
fa dire ad Erodoto cio che Erodoto non voile n& pote

dire. Infatti leggiamo nella sua History of Ancient Egypt: He-

rodotos calls them (the Egyptians) blacks . Erodoto chiama

gli Egizii, neri, e in nota scrive : It has been argued that the

term used ([AeXyxp s) means no more than swarty ;
but

its literal rendering is black- skinned and there is nothing

to show that Herodotus did not intend it literally *. Si e op-

posto che il termine (jAeX&yxpoesi usato (da Erodoto) non si-

gniflca che abbronzato, bruno
;

ma la sua traduzione let-

terale e di carnagione nera
,
ne v' e ragione alcuna per

dimostrare che Erodoto non Pintendesse letteralmente. Senon.

che il Rawlinson ci dovrebbe dar le prove di quel suo no-

thing, nulla, e del come abbia egii saputo qual fosse il signi-

ficato inteso da Erodoto quando uso quel vocabolo. Noi, al

contrario, pensiamo che tutio dimostra aver Erodoto inteso il

vocabolo nel senso di color bruno, fosco, abbronzato e non

in quello di color nero. II testimonio di Erodoto non e qui

di cose lontane di luogo o di tempo; non risguarda credenze

o dottrine antiche od arcane; non iscrizioni d'ignoto idioma.

Tutto cio che si puo domandare o pretendere da Erodoto e

questo, s'egli cioe poteva e sapeva distinguere il color nero

dal color bruno o abbronzato, o che e lo stesso, un Negro da

un Egizio. II negare ad un Erodoto anche il senso della vista

a tal punto da non fargli distinguere quello che si puo e si

sa disttnguere da chiunque abbia due occhi in fronte, non e

per fermo quistione di critica storica, si solamente del piu

semplice senso comune.

Se dunque gli Egizii veduti da Erodoto, sono descritti da

lui per il color della pelle e la qualita de' capelli, quali [JisXdcy-

Xposs e oftX6ipixes, nel senso che questi vocaboli hanno con-

forme al fatto, tali certamente furono. II voler far dire il con-

trario ad Erodoto, passa, in verita, la misura.

Veniamo ora alFaltro termine del confronto, a' Colchi, dei

quali il Sayce per cio che concerne il colore scrive: esser

1
RAWLINSON, Hist, of Anc. Egypt, Vol. I, Ch. III. p. 99, n. 2.



292 DEGLI HITTIM HETHEI

cosa egualmente difficile il credere che i Colchi fossero neri

e di capello lanoso. Certo nessuna delle molte schiatte che

ora vivono nel Gaucaso, sono tali. It is equally difficult to

believe that the Kolkhians were black and woolly haired.

Certainly none of the numerous races now inhabiting the

Kaucasos are so i
. La difficolta del Sayce essendo per i Golchi

la medesima che per gli Egizii equally ,
se per gli Egizii

non sussiste come vedemmg, neppur sussiste per i Colchi.

Quest! dunque poterono, come afferma Erodoto, esser somi-

glianti agli Egizii nel colore e ne' capelli, non essendo ne di

color nero ne di capello crespo. Donde altresi segue che il

non trovarsi oggidi nel Caucaso popoli di color nero ne di

capello lanoso, nulla dimostra contro la somiglianza fra Colchi

ed Egizii.

Ma il Sayce contrasta ad Erodoto 1'altro argomento della

costoro somiglianza, quello cioe tolto dalla somiglianza del-

Tidioma colchico ed egizio del linguaggio. L'argomentazione

del Sayce e la stessa per il linguaggio che per il colore e i

capelli. Non vi sono, cosi egli, tracce di alcun linguaggio com-

parabile all'Antico Egiziano fra' numerosi linguaggi del Cau-

caso. There are no traces of any language related to Old

Egyptian among the numerous languages of the Caucasos.

Aggiunge poi che Erodoto non conobbe ne il colchico ne 1'egi-

ziano : Herodotos, who knew neither Egyptian nor Kolkhian 2
.

Che piu non si veggano tracce delPantica lingua egiziana,

fra' modern! linguaggi del Caucaso, si puo forse concedere,

ma cio non prova che i Colchi non abbiano avuto al tempo

di Erodoto un idioma simile all'egizio. Dove sono piu tracce

della lingua egiziana nello stesso Egitto? Abbiamo detto po-

tersi forse concedere al . Sayce, che ne' modern! linguaggi del

Caucaso non appariscano vestigi dell'antico idioma egizio, ma

non gli si puo assolutamente concedere, perciocche nessuno

finora si e proposto di studiare tutti e singoli i linguaggi e

dialetti delle genti del Caucaso e specialmente quelli de' po-

1
SAYCE, o. c. p. 179, n. 8.

2
SAYQE, o. c. p. 180, n. 2.
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poll attorno al Ponto e alia Palude meotica, e studiarli in re-

lazione con le lingue hamitiche. Finche questo studio compa-

rative non sara fatto, 1'asserzione del Sayce non deve ritenersi

per certa ma per solamente disputabile. Se poi Erodoto non

seppe colchico ne egizio, come vuole .il Sayce, questo che im-

porta? La somiglianza delle due lingue pote conoscerla per

testimonianza di chi o prima di lui ne scrisse di certa scienza,

o al tempo suo gliene diede contezza. Quanti dotti uomini non

intesi a studio particolare di glottologia, si di storia o d'altra

disciplina, affermano e possono con ragione affermare la so-

miglianza fra le lingue indiane e le germaniche per la sola

autorita degli scritti o della parola viva de' glottologi?

Senzache nulla vieta che questa somiglianza fra il colchico

e Pegizio, se realmente esisteva, potesse ravvisarsi dallo stesso

Erodoto che visito i due paesi e converse con Colchi ed Egizii,

sia pure per mezzo d'interpreti. Imperocche ascoltando egli il

suono delle voci de' due popoli significative de' medesimi

oggetti esser simile, pote giustamente pensare che simili al-

tresi fossero i due linguaggi. Ora noi proveremo appresso,

che la somiglianza fra' due linguaggi realmente esisteva.

L'ultima censura del Sayce si riferisce alia circoncisione

che Erodoto dice essere fin da tempi antichissimi usata da

Colchi ed Egizii, e che quelli da questi ne dovettero prendere
il rito: donde conferma la somiglianza fra le due genti. La

forza di questo argomento di Erodoto e nulla per il Sayce, in

quanto che la circoncisione e comune a molti altri popoli in

diverse parti del mondo e senza che gli uni 1'abbiano neces-

sariamente presa dagli altri, perciocche primo istinto delFuomo

fu quello di dare alia divinita cio ch'egli aveva di meglio e

di piu caro. Per i Colchi poi impossibile giudica la deriva-

zione di questo rito dall'Egitto: This was impossible in the

case of the Kolkhians ; and the rite is found practised by
various tribes in different parts of the world who have had
no intercourse with one another... The first instinct ofman
was to give to the. deity his best and dearest *.

1
SAYCE, o. c. p. 146, n. 9.



294 DEGLI HITT1M HETHEI

L' impossibility de' Colchi d' imparare il rito della circonci-

sione dagli Egizii, e dal Sayce asserita ma non provata. Not

crediamo che tutte le asserzioni del Sayce contrarie a quanto
ci lascio scritto Erodoto, della somiglianza fra Colchi ed Egizii,

facilmente si spieghino per cio che 1'illustre Orientalista non

avverti dove fosse la vera origine e il fondamento storico di

queste somiglianze fra Colchi ed Egizii, origine e fondamento

ignorato dallo stesso Erodoto, comeche ne vedesse e attestasse

gli effetti indubitatamente reali e incontrastabili. Spieghiamo

dunque renimma.

I Colchi erano i discenderiti degli Hyksos, che dopo piu

secoli di dimora in Egitto, vinti da Ahmes I, ritornarono alle

sedi primitive donde s'erano partiti i loro antenati per andare

al conquisto della terra de' faraoni. Ora quella famosa inva-

sione fu fatta con le forze riunite di tutti i popoli hethei o af-

fini e alleati degli Hethei. Quali e quanti sieno stati i popoli

di quella grande confederazione, si puo raccogliere dalla men-

zione che se ne fa nel poema di Pentaur, dove si noverano

le milizie innumerevoli del Re de' Xeta e de' suoi confederati

nella guerra combattuta sulP Oronte da Ramesse II contro i

Xeta. Imperocche la confederazione esisteva gia fin dal tempa
de' faraoni della XVIIP dinastia, cioe dal tempo della uscita

degli Hyksos dall'Egitto, intervenuta sotto il fondatore di quella

dinastia. La ragion poi del vincolo federative fra tanti popoli,

vincolo che si mantenne sempre saldo fino alia totale rovina

della potenza hethea nel secolo VIP a. G. C., fu la comunita

delle credenze religiose e delle afflnita etniche. Delle quali

cose avendo noi trattato gia distesamente nel nostro libro :

Gli Hyksos o Re Pastori d?Egitto, non c' indugeremo qui di

vantaggio.

II poeta che 'potremmo chiamar aulico, di Ramesse II, cosi

descrive le forze del nemico e de' suoi alleati : Egli (Xetasar,

Re de' Xeta e sommo Duce di tutta la Confederazione) fece

venire i capi numerosi
;

ciascuno d' essi e co' suoi cavalli, e

sono forniti degl* istrumenti guerreschi : il Capo di Arado,.

quello di Masa, (Mysia ?),
il Capo di Iliuna, (Ilio), quello di
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Leka, (Lycia ?), quello di Dardeni, quello di Keshkesh, il Capo
di Karkamish, quello di Kirkasha, quello di Xirba (Aleppo);

gli alleati di cotesto Xeta sono tutti riuniti in un luogo con

tre mila carri. In altra relazione si leggono i nomi d' altri

alleati, i popoli cioe venuti da^Pidasa (Pedasos) da Kataua-

tana, da Akatar, da Kadesh. Osserva giudiziosamente il de

Rouge che ne' due testi monumentali 1' enumerazione sembra

ristretta a bello studio, laddove il testo del papiro 1'allunga :

Le papyrus allonge I'Enumeration des peuples ennemis.: les

deux textes monumentaux semUent la restreindre d dessein l
.

Ma sono eziandio notevoli le frasi enfatiche del poeta quando

parla della moltitudine di questi nemici. Essi erano

tes-tu dshu, popoli numerosi ;

<"s- <=>
(j

11 dshu er dher,

numerosi molto. Essi coprivano le montagne, le valli come le

p n n .-fl-.
M r^ ' i A <o<

locuste, per il loro numero. ^ Jj r
\\ ^\ Tktk

, , ,
U
""

f"
Hebes sen tuuws i i i & 1 _s* ^ _s^ *^ /L_a MI

dntu ma senehemu ma dshu sen. Altrove son detti numerosi

come rarena: n AX a ^# pa shdu. Ora chi rifletta alle
000

nazioni molteplici degli alleati che il poeta qui ricorda, il

numero de' nemici contra i quali Ramesse ebbe a combattere,

dovette certamente essere stragrande. La Siria, 1'Asia Minore,

i popoli lungo 1' Eufrate e quelli del mare ultimo, che per

gli antichi fu il Ponto, messe insieme le loro genti, non pote-

vano non formare uno de' piu formidabili eserciti che mai si

vedesse a quel tempo. E il poeta stesso dice : Mai non s'era in

addietro fatto cosa somigliante.

Cio premesso, diciamo che i popoli, noti sotto il nome di

Colchi, dovettero far parte della confederazione al tempo della

guerra smTOronte, perciocche discendenti degli Hyksos, e ap-

partenenti alia famiglia degli Hethei, il cui nome si e gia ve-

duto in quello di Kuiaca che fu proprio della citta capitale

1
J. DE ROUGE. Rev. Egyptol. Quatr. arm. N. os III et IV, 1886, p. 129, >. 2.
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della Colchide e di tutta la regione. II Sayce, identificando i

nomi delle nazioni ricordate nel poema di Pentaur e da noi

dianzi citate, ravvisa ne' Keshkesh i Colchi, e con lui POppert,

lo Schrader, il Finzi, il Lenormant ed altri: The Hittites had

summoned their allies from the furthest regions of their em-

pire. The Dardanians (Dardani) came from the Troad, the

Masu or Mysians from their cities of Ilion (Iluna) and Pe-

dasos, the Kolkhians or Keshkesh from the Kaukasos, the

Syrians from the Orontes, the Phoenicians from Arvad i
. Se

dunque i Golchi ianno parte della confederazione hethea, come

lo stesso Sayce afferma, riconoscendo ne' Keshkesh i Golchi,

essi sono discendenti degli Hyksos che invasero PEgitto e per

piu secoli vi tennero stanza, finch6 guerreggiati da Ahmes I,

abbandonata Avari, ritornarono nelle patrie primitive de' loro

maggiori, che sono appunto le nominate nel poema di Pen-

taur, cioe la Siria, la Misia, la Troade, e la Colchide, posta

nel piu lontano confine del mare, secondo le idee del tempo
di Pentaur.

Ora se queste premesse son vere, e se i Keshkesh anche

per il Sayce sono i Colchi, la somiglianza fra Golchi edEgizii,

affermata da: Erodoto e da Dionisio Periegeta, trova finalmente

la sua naturale spiegazione, in quanto che gli antenati de' Col-

chi vissuti in Egitto per si lunga eta, finirono con Yegizianiz-

zarsi nell'esterne qualita fisiche, cio6 nel colore della pelle,

nell' idioma, nella circoncisione e nel linificio. Laonde ritor-

nati dalPEgitto nella Golchide egizianizzati, produssero simile

a s6 la prole, e per questo stesso simile agli Egizii nel colore

e in tutto il rimanente. Cosi non vi e piu bisogno di spiegar

la somiglianza fra Colchi ed Egizii ricorrendo, come fa Ero-

doto, a Sesostri, ma ritenendoli come scrive Dionisio per [AET^-

XuSes AfyuTnoio, ex Aegypto advenae, gente cio6 venuta dal-

P Egitto, nel modo da noi dichiarato. Laonde nel commento di

1 SAYCE, o. c. Appendix I, p. 331. Nelle Transact. Vol. VII p. 271, tre

enni prima della pubblicazione del suo Herodotos, il Sayce scriveva : Kaskas

(Keshkesh), who are evidently the Kaskai of the Assyrian inscriptions, the

Kolkhians of classical writers.
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questo passo di Dionisio, prende abbaglio Eustazio scrivendo

che Dionisio perciocche segue Erodoto, chiama i Colchi fore-

stieri venuti dall'Egitto, cioe mandati come coloni ovvero de-

portati nella Golchide : [AeT^XuSos elvai TTJS AtyuTiTou iob? KoX^ou^,

I saTtv drcowtous r\ [ASTOWCOUS
i

. Dionisio non dice nulla ne di co-

lonie ne di deportazioni, ma semplicemente afferma i Colchi

esser gente venuta dall' Egitto. Ma se Dionisio non accenna

alle cause, ed Erodoto ne propone due come ipotetiche, Tuno

e 1'altro non mettono in dubbio il fatto d'una relazione fra

1' Egitto e la Golchide, fra Colchi ed Egizii ;
laddove i moderni

negavano finora assolutamente il fatto, che noi peraltro cre-

diamo aver conferir.ato con argomenti storici, ignoti ad Ero-

doto e a Dionisio, e a' quali il RaAvlinson e il Sayce non po-

sero mente.

II Maggior generale Enrico Rawlinson, in uno degli eccel-

lenti Essays nelle Appendici a ciascun libro d' Erodoto, dimo-

stra chiaramente, per una considerazione generale che stimiamo

giusta, essere i Colchi Sciti o almeno Hamiti in tutto cio che

li riguarda, mercecche se n' ha bastevole prova nella somi-

glianza osservata da Erodoto fra il loro linguaggio, il tipo

fisico, i costumi ed altre cose somiglianti, e quelli degli Egizii,

donde si fa manifesto che egli contrariamente al suo cugino

Rawlinson, traduttore d'Erodoto, accetta ii testimonio di costui

e lo giudica sufficiente per dimostrare la somiglianza etnica,

che e la hamitica, fra Colchi ed Egizii: The Scythic, or at

least the Hamitic character of the Colchians, may be regar-

ded as sufficiently evidenced by the ressemblance which He-

rodotus observed between their language, physical type, cu-

stoms, etc., and those of the Egyptians
2

. I Colchi dunque da

quanto fin qui si e provato, sono Hethei-Sciti del Ponto Eussino.

1 EUSTATH. Comment, in Dionys. Perieg. v. 689, ne' G.G.M. Volume II.

pag. 340.

2 H. RAWLINSON, Essey XI, App. Book I, p. 675, nell' Hist, of Hero-

dotus di Giorgio Rawlinson Vol. I, 4a ediz. 1880.



AL DOMANl DEL DILUVIO

RACCONTO PREISTORICO

LYII.

LA ILLUSTRE SPIA

II giorno seguente al colloquio della Regina col ministro

Arumi era il giorno fisso per la partenza di Naramsin dalla

metropoli del Moschi; n6 il Principe consentiva in modo ve-

runo di indugiare dell'altro. Se Arumi adunque aveva a trat-

tare con lui di segrete cose, era d'uopo che Pabboccamento

avesse luogo quella sera o la notte. Chiese di essere ricevuto

a ora tarda, travestito, alia sordina, mandando prima a spe-

gnere i lumi degli androni che conducevano al quartiere del-

FAnibasceria assira. Di tutto si accontento Naramsin, il quale

intese Timportanza sovrana delle offerte communicazioni. Fece

sapere alia Regina, che il salvocondotto chiesto da Arumi gli

sarebbe consegnato, purche le sue rivelazioni apparissero di

qualche rilievo, e che la rimunerazione, non chiesta, egli la

accorderebbe proporzionata ai servigi. Intanto il salvocondotto

1'aveva nell'ufficio stesso impostogli dal suo Re, di accompa-

gnare la Regina e la Principessa insino a Babilonia. Per fer-

marsi cola, se il desiderasse, egli Naramsin dava la sua pa-

rola di Principe reale. II povero ministro, che ormai s
1

era

troppo scoperto e non poteva ritirarsi, se ne chiamo contento.

Ad alta notte, ecco Arumi al quartiere degli Assiri. Egli

era solo, soletto, inerme, camuffato da valletto di corte, trat-

teneva il respiro per passare inosservato e non inteso. Spinse

un uscio, che si arrese, e dietro di lui fu serrato a chiave. II

flnto valletto si trovo in presenza del principe Naramsin e di
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Ben Sale, ritti e in tutto punto d'armi. Gran Principe, disse

Arumi, inchinandosi a Naramsin: so quello che fo... e Io ) colla

ferraezza d'un uomo di Stato, che per servigio del suo prin-

cipe si risolve di navigare nuove acque, e smontato a rive

sconosciute brucia dietro se il naviglio. So a quali rischi io

mi cimento... poverta, odio, dispregio, morte... ma avro 1'onore

di aver tentato di salvare la mia Regina e la sua figliuola. Non

conosco al mondo due donne piu degne di rispetto : come non

conosco razza piu infame dei loro insidiatori, che fino a ieri

furono miei amici.

Naramsin ascoltava impassibile.. Ben Sale si era assiso a

un deschetto coperto di papiri.

Arumi si continue : Prima, cio che urge...

Cosi va bene, disse Naramsin.

Immagino che a Carchemisc vi sono preparate insidie;

e bisognerebbe...

Come lo sai?

Da una parola scura del pontefice Mutul...

Quando detta ?

Dopo che voi, Gran Principe, portaste il giudizio arbi-

trale, che rompeva il primo anello della sua catena...

- Che catena? spiegati. Ma prima di' la parola scura di

Mutul.

Ben Sale qui interruppe: Gran Principe, io credo che

voi non avete fretta veruna...

No, davvero, disse Naramsin.

Lasciamolo dunque parlare con ordine di tempo e di

luogo e di persone: sara piu spiccio, cred'io.

E vero, e vero. Noi non abbiamo fretta. Parla, Arumi,

noi fascoltiamo. Riscontreremo poi le tue parole coi fatti che

gia conosciamo. Per tutta 1'Etea, se vi e qualche nemico del-

FAssiria, vi sono anche amici, piu amici che nemici, e i mi-

gliori uommi di Stato ci hanno rivelato le mene dei politicanti

settarii.

Ma non vi hanno detto ne tutto, ne il piu necessario,

disse Arumi. Vi avranno fatto intendere che insomnia si tratta
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di una mossa d'armi generale degli Etei, che si spingeranno

fino nel cuore dell'Assiria. Questo si bucinava per tutte le corti

etee, e i principi in generale erano caduti in questo laccio. Ma
il modo, e il quando dare alFarmi, non lo sapevano, non pote-

vano saperlo.

Bene, parla tu, disse Xaramsin
;
salvocondotto e grazie

sovrane, secondo che saprai meritare.

Arumi si assise, e comincio col fare sicuro d'un uomo stato

lungamente nei negozii di governo. II disegno della riscossa

contro le condizioni imposte dalla Assiria, dopo le ultime vit-

torie, dimora sempre vivo nelle confederazioni etee, ma piu

che nei popoli, nelle fratellanze occulte. In realta poi, per queste

il ben essere della patria e un semplice zimbello, una lustra,

esse servono agl'interessi de' caporioni, che le sfruttano : ecco

cio che ho sempre veduto e toccato con mano, e che mi ha

sempre indegnato profondamente. Ma anch'io mal potevo reg-

germi nel mio alto stato, senza i puntelli della setta: servivo

per essere servito...

Non e un privilegio vostro, osservo Ben Sale : in tutta

TAssiria abbiamo simili sette e simili settarii.

E sappiamo, aggiunse Naramsin, che e la genia la piu

vigliacca di fronte al forte, e la piu tirannica contro al debole.

Lo sappiamo anche noi che cotesta roba pullula in As-

siria, e che a Ninive tiene il suo quartier generale. I rivoltosi

nostri vi hanno fatto assegnamento, e formato intelligenze...

Potreste darci un elenco di nomi? dimando Ben Sale.

L'ho meco, rispose il ministro spia. E in cio dire lo

cavo di seno, lo porse a Naramsin, che lo corse d'un gitto

d'occhio, e lo passo a Ben Sale, aggiungendo: Vedremo

che ci e di vero.

Soggiunse Arumi: E quello che di piu sicuro abbiamo

ricevuto noi dai ribelli di cola. lo ve lo communico senza ri-

morso, come un atto di giusta vendetta contro vili scellerati,

cbe sono risoluti dMnabissare di stragi e di rovine la patria

pur xTingrandire se stessi : li conosco ! Ne e prova manifesta

il disegno concertato tra Etei e Niniviti. Gome prima le forze
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assire saranno chiamate di qua dalFEufrate per la guerra

scoppiata qui, i Niniviti dovranno insorgere...

Di' partitamente cio che sai, insistette Naramsin, tempo,

luogo, persona, movimento strategico, tutto.

Ecco : i maggiorenti della setta, Mutul capofila, diedero

da gran tempo, come motto di battaglia : Tutti, o nessuno, Tutti

in un giorno stesso, o non mai.

Ed e certo che sieno tutti i Re etei d'accordo ? anche i

Re de' Moschi e dei Tibareni ?

Mutul afferma che tutti sono tinti, e il confermavano i

cinque deputati, tra i quali il messaggere di Ninive. Di Gar-

paruda io posso dir questo: egli male suo grado, sarebbe stato

probabilmente trascinato alia guerra, se voi nol fermavate. La

proposta di sposare la sua figliuola, 1' ha inchiodato nella fe-

delta giurata. E questo ora e il suo pericolo. Mutul e i ribelli

si veggono spezzato tra mano ii ferro maestro della loro mac-

china : prima rottura fu F avere voi impedito' che la regina

Judita andasse in pellegrinaggio a Pterio.

Come cio ?

In due parole ne sar'ete capace. NelPantro delForacolo

di Anaitis, il nume consultato da noi cinque rispose...

Sentiamo !

Rispose : Sara vincitore chi entrera in Ninive.

Me ne rido ! interruppe Naramsin. E non disse altro ?

Si, interrogate chi meglio poteva entrare in Ninive, ag-

giunse : II giovane Re che beve F Eufrate. Ora due soli

Re confinano coll' Eufrate, Garparuda di Mazaca, Pisuris di

Carchemisc. Garparuda non e piu delFerba d'oggi, e sulla qua-

rantina, ma per Re non e vecchio. L'altro confinante coll' Eu-

frate e Pisuris, Re di Carchemisc : ma e vecchio. Noi si con-

chiuse che il nume accennasse ad Asbal suo figliuolo ed erede.

Me ne infischio, disse Naramsin : dieci Asbal non sono

tanti che bastino ad espugnare una porta di Ninive.

Ne convengo; Principe: io stesso sono stato dieci volte

e cento ingannato dai numi avversi. Ad ogni modo fu risoluto

che si tentasse F animo di Garparuda, e, consentendo, fosse
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capo della lega. Egli solo potrebbe mettere in armi piu gente

che tre del maggiori principi etei. Dov'egli si rifiutasse, fosse

maledetto ed esecrato negli aditi sacri di Anaitis
;
e in sua vece

eletto Asbal di Carchemisc, che intanto doveva ultimare il di-

segno di sposare la figlia del Re de' Moschi...

Perche ? interruppe Naramsin fieramente, e a che scopo ?

Per presentarsi nelle citta Assire come sposo d' una

caldea... I congiurati di Ninive dovranno far sonar alto, questo

nome di principessa caldea... Tutto e che 1'esercito confederate

possa arrivare sotto le mura di Ninive, senza gravi perdite.

Percio varcato F Eufrate dovra tenersi piu che potra ai monti,

e schivare la battaglia in una rasa pianura, dove gli Etei sa-

rebbero inferior! per numero di carri di battaglia. Ma a Ni-

nive, sono presi gli accordi: porte aperte, e coronazione di

Asbal re di Assiria : una principessa Assira farebbe allora ot-

timo giuoco. Ecco perche vi dicevo che la vostra sentenza

arbitrale spezzo il primo anello della trama. Si voleva nel vor-

tice delPorgia stordire il Re de' Moschi, e piu ancora sopraf-

fare la Regina, la quale si temeva avversa a questo mari-

taggio, e strapparle per sorpresa il consentimento
;
Asbal era

la, e avrebbe sposata Sarai la mattina seguente...

Povera Sarai ! sclamo Ben Sale. E aggiunse: E se

il Re de' Moschi avesse accettato di capitanare la ribellione?

Cotesto, disse Arumi, non guastava per nulla i disegni

dei rivoltosi: solo che Asbal restava in seconda linea, ed

aspettando luogo e tempo per far valere i suoi pretesi diritti

sulla Moschia e annetterla al regno di Carchemisc, se il bam-

bino in fasce figliuolo di Garparuda venisse a mancare. Del

resto la speranza di guadagnare Garparuda alia cospirazione

era scemata non poco dopo la comparsa vostra a Mazaca
; dopo

promessa a voi la mano di Sarai, e svanita del tutto, Asbal e

riconosciuto dai ribelli come comandante...

Quando ha cominciato a comandare cotesto comandante ?

dimando Naramsin.

E Arumi stringendosi nelle spalle: Ecco cio che sapevo,

ed ora non so piu.
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Come ? lo sapevi e T hai scordato ?

Lo sapevo, spiego Arumi, perche la nell'antro della con-

giura si era fissato di valicare improvvisamente 1' Eufrate,

appena terminata la raccolta del frumenti, onde approvvigio-

nare 1' esercito... Ora invece, non mi farebbe maraviglia se

Asbal e Mutul suo gran consigliere, furibondi pel fallito ma-

trimonio, precipitassero le mosse...

Li credi tanto imprudent! ? dimando Naramsin.

Signore, si: 1'amore, 1'ambizione, la rabbia acciecano.

Molto piu che i frumenti finiscono d'essere trebbiati in quest!

giorni: i contingent! di fanti, cavalli, carri di guerra sono gia

ripartiti e convenuti, e devono far massa a Carchemisc al

primo grido d' all' armi che da Carchemisc uscira... Mutul che

sarebbe dovuto tornare a Pterio, si trattenne a Mazaca in

istretti consigli con i suoi partigiani, e quando udi la novella

di Sarai fldanzata a voi, Gran Principe, si morse le pugna, e

grido: La sposera, se torna vivo di la dalF Eufrate... e an-

cora ! Gitto a traverso ogni affare, e invece di tornare a

Pterio, parti per Carchemisc... Non mi meraviglierei che cola

v'aspettasse, e con Asbal avesse preso consiglio di manomet-

tere voi e la vostra comitiva nella reggia stessa di Pisuris,

calpestando ogni legge piu sacra di ospitalita... Sono helve

feroci, vere tigri della foresta... Alia antistita che evoco il

nume nell' antro in suo servigio, dopo ricevuto il response,

Mutul punto il pugnale sul petto ignudo, minacciando di tra-

figgerla sull'ara del nume se da lei o dalle sue sacerdotesse

uscisse una mezza parola di rivelazione... Sono capaci di tutto:

io vi sconsiglio dal rimettere piu piede nel palazzo reale di

Carchemisc. L'attentato, il delitto, potrebbe essere il divisato

grido di guerra, e la bandiera della ribellione inalzata sopra

Carchemisc. Cotesto, vi ripeto, io lo immagino, ma non lo so,

ne I'affermo...

Naramsin e Ben Sale si guardarono Tun 1'altro, come chi

volesse dire : Eh, non e improbabile; ma non zittirono.

Arumi si continuo : Certo e che io non condurro la Regina
e la Principessa per le terre etee a Carchemisc; no, di certo.
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lo le faro passare per le terre mosche, per vie meno agiate,

ma piu sicure, fino ai dintorni di Semisat (Samosata), dove

1'Alto Eufrate divide la Moschia dall'Assiria. La ho poderi e

masserie, ho barche mie e barchieri fldi, e saremo gia in Ha-

ran di Assiria, quando a Carchemisc aspetteranno ancora il

nostro arrivo... forse con cattive intenzioni.

Tutto cotesto e di buona tattica militare, disse Naram-

sin ammorbidendosi alquanto, giacche finora aveva ascoltato

sempre colla diffidenza, con cui si ascolta una spia interessata

a far valere i proprii servigi.

Arumi conchiuse: Ho detto tutto. Ed ora capirete, che do-

po cosi parlato, non mi resta speranza di vita nella mia patria.

Si pensera a voi, disse il Principe, massime allora

quando avremo riconosciuto la verita delle vostre communi-

cazioni... Intanto
,

un' idea. Se nel vostro podere di confine,

voi siete sicuro di ogni insidia, non tragittate la comitiva reale,

finche non abbiate da Haran un grosso- nerbo di cavalli no-

stri, che accolgano la Regina sulla nostra sponda assira e pos-

sano convogliarla con sicurezza e con onore.

Ci avevo gia pensato da me; del resto uno squadrone

di cavalleria mosca accompagnera la Regina fino alia fron-

tiera. Non e costume della nostra corte che le principesse reali

viaggino con solo corteggio di dame e di ancelle : ne io licen-

ziero la forza armata, finche non avro consegnata la mia so-

vrana colla sua figliuola in mano sicure.

Arumi a poco a poco ripigliava il fare di ministro di go-

verno, scordando quello di delatore. Naramsin e Ben Sale Tac-

commiatarono meglio che non lo avevano ricevuto, e il Prin-

cipe lo rassicuro : Fate di compiere con zelo e prudenza

rimpresa affldatavi dal vostro Re, di condurre felicemente le

reali Signore a Babilonia. La non vi manchera piu nulla : il

salvocondotto e qualcosa di meglio e in questa stretta di mano

(e gliela strinse di fatto) che vi do questa notte, alia presenza

del mio ministro Ben Sale, zio della vostra Regina.

II ministro Arumi si ritiro colle stesse cautele con cui era

venuto: ma lietissirno di avere seguito il consiglio della regina
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Judita. Gli pareva che la prima volta in vita sua si sentiva

onesto e probo, nel tempo stesso che assicurava ai suoi sovrani

lo scampo, a se la fortuna.

LYIII.

DA GALEOTTO A MARINARO

Come disparve Arumi nelle ombre, Naramsin si volse al

fldo ministro e amico : Costui, non e una spia come le al-

tre... mi dice un cuore che non e venuto qua per ingannarci...

Potremo piu tardi, a poco a poco appurare la sua vera-

cita : intanto mi parrebbe imprudenza non tener conto de' suoi

avvisi... Se egli dice vero, egli sara stato uno scellerato numero

uno fino a ieri, oggi ha operato e parlato da galantuomo.
- Oggi verso il suo Re e leale, osservo Naramsin, quanto

era sleale prima ;
i suoi complici di ieri sono di loro moneta

ripagati, e sarebbe delitto tener fede a loro, contro il diritto

umano e divino, lo stesso giuramento di tradire la patria e

uno scherno alia divinita, non un legame divino; infrangerlo

e dovere, stretto dovere....

lo dico di piu : se Arumi perdura nel proposito, e un

convertito al bene.... se sapesse recitare con fede il nostro bel

.Salmo di penitenza, diverrebbe da oggi in la un uomo dab-

bene: ma pur troppo rimane un onesto a mezzo, un pagano...

che forse opera per solo interesse, e di cui ci dobbiamo fidare,

tenendo tuttavia gii occhi aperti.... Persistete nelPidea di en-

trare in Garchemisc?

lo? no, davvero.

E allora?

Si cambia nulla in apparenza. Non vogiio dar loro que-

sto gustaccio. Partiamo dimani, all'ora posta, nel modo solito,

per la via solita. A un'ora da Mazaca tu disporrai in ordine

di marciata in guerra tutta la nostra gente, bagagli nel centro,

tutti 1'arme pronta alia mano, esploratori e scorridori ai passi

pericolosi di sorpresa. Solo che, giunti all'altezza di Carche-

misc, o poco prima, diamo un ganghero a quei signori : per
Serie XV, vol. VII, fasc. 1035. 20 26 luglio 1893.
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ogni buon fine noi passiamo 1'Eufrate, e al Re di Carchemisc

mandiamo un saluto cortese per lettera, colle nostre sense, e

tutti lesti.

- Ma una lettera, aggiunse Ben Sale, che arrivi al Re

qnando noi saremo discesi sulla sponda assira.

-
Giusto, giusto ! Al resto provvederemo di la. Sarai non

pericola : e io
'

vo' dormire nn sonno di gusto, alia barba di

tutti i traditori. Ferro e fuoco, a poi.

- E non sarebbe opportune, dimando Ben Sale, spacciare

un espresso al Governatore di Haran, perchfe mandi ad acco-

gliere la Regina....

Appunto ! sclamo il Principe : sono quattro o cinque

giorni che con questi frastorni ho scordato di scrivergli il so-

lito bollettino. L'accordo e che, se io cesso dallo scrivere phi

di tre giorni, egli deve spedirmi un centinaio di cavalieri in

arme, sotto forma arnica, e questi chiedere il passo alia fron-

tiera atea, come gente mandata per mio semplice corteggio.

Felicissimo oblio ! disse Ben Sale: se lui sta alFordine

ricevuto, domani gli abbiamo alle porte di Mazaca, o gl' in-

contriamo per via... Sarebbe la mano di Dio!

Ma se a Carchemisc cova tradimento, gli avranno la-

sciati passare ?

- Certo che si, disse Ben Sale. Gli ultimi piu rovinosi

partiti devono averli presi dopo il vostro fidanzamento, e la

novella di questo non poteva essere giunta cola al momenta

del presentarsi i cento cavalieri : Mutul vi giungeva almeno-

ventiquattro ore dopo... Ad ogni modo questa non e, per quanto

penso io, non e gente che voglia tentare 1' aperta violenza,

mentre si rinfida di coglierci al laccio tra'le pareti del pa-

lazzo reale. Cio non ostante un messaggio sollecito al Gover-

natore di Haran, non guasta nulla.

- Trova Fuomo, spaccialo tu in nome mio. Almeno du-

gento cavalieri, a marcia forzata, alia sponda dirimpetto ai

possessi del ministro Arumi. Tu che sei mezzo mosco conosci

i luoghi, o certo li conoscono ad Haran. Di' per giunta che il

Governatore, senza farsi scorgere faccia buona guardia contro
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un soprammano improvviso che puo piombare da Carchemisc:

chieda rinforzi alle guarnigioni piu interne
; passi la tua ta-

voletta o il papiro, che sara piu spiccio, al Re a Babilonia.

Tutto questo non si puo affldare alle tavolette, se non hai un

messaggero a tutta prova, e destro come un fistolo.

Prendo Cachi.

- Egregiamente! Ma fagli fretta, ripromettigli il campicello,

sai, e Iddio ci aiuti !

Naramsin riposo le poche ore che gli restavano della notte,

ome nel reale quartiere della sua reggia a Babilonia, Ben

Sale non chiuse occhio, prima di avere ultimato a grande di-

*
ligenza il comandato. Alia dimane, alia prim' alba, un avviso

gli viene, che i cento cavalieri sono accampati dinanzi la porta

detta di Carchemisc, e chiedono ordini.

Fare alto, e aspettare il Gran Principe, che a moment!

parte, risponde Ben Sale. E va a destare il Principe. Entra

a fldanza, e grida: I cento cavalli sono qui che vi aspet-

tano. Naramsin si desta, balza come un daino, vuol vederli.

Acciarpa le vesti in furia, monta a cavallo, e vola alia porta

di Carchemisc. I valorosi assiri avevano piantato il loro campo
alia militare. Ogni cavallo legato al suo piuolo, pulito, abbeve-

rato, stregghiato, abbiadato, e gli uomini in crocchio, o sdraioni

sotto le piante, otto o dieci sentinelle in giro. In quella che

Naramsin capitava in mezzo a loro, acclamato sino alle stelle,

arrivava dal re Garparuda un copioso rinfresco, non solo di

foraggi per le bestie, ma anche di molte canestre colme di

pani, di copiose barlotte di birra, quart! di manzo e pecore

vive da macellare e arrostire allo spiedo. Naramsin si aggiro

qua e la tra le brigate, incoraggiando (e non era d'uopo) la

gioventu a trionfarsi quel ben di Dio, perch6 tra poche ore

comincerebbe la marciata di ritorno. Diede stretto ordine agli

ufficiali, che della birra conflscassero una buona meta, e la ca-

ricassero sui carri delle provvigioni: non voleva partire ac-

compagnato da soldati mezzo brilli di quella terribile birra

mosca, che gli avrebbe fatti camminare a spinapesce, e colle

spade morte nel fodero.
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Poi tutto lieto e arzillo torno a palazzo, si accommiato con

solennita dal re Garparuda, cui ringrazio della reale e splen-

dida ospitalita, del favori compartiti ai soldati di fresco arri-

vati, e sopra tutto del consenso dato al matrimonio di Sarai.

Colla Regina Judita fu affettuoso e familiare: le diede il nome
di Madre, Madre mia. Alia amata Sarai disse poche parole,

ma tutto fuoco, e conchiuse: A bel rivederci a Babilonia...

e anche prima. Aggiunse, che la via migliore era tirare diret-

tamente sopra Haran, passando FEufrate entro il confine della

Moschia; e che se si fossero messe in via qualche giorno prima.

del fissato, era meglio. Quanto allo scendere per la strada di

Carchemisc non ci pensassero: era partito da evitare inogni"

modo, per piu ragioni che loro spiegherebbe il ministro Arumi.

Trionfale come Farrivo a Mazaca fu la partenza, anzi qual-

cosa meglio : il popolino s'era avvezzo a veder con piacere il

Principe reale, bello e fiero della persona, in voce di prode,

cortese con tutti, generoso nello spendere e rimeritare ogni

piii piccolo servigio, e per giunta che passava tutti i meriti,.

promesso sposo alia principessa di Moschia: di che ciascun

cittadino mazaceno si sentiva onorato. Al Re che Faccompa-

gno sino alia porta della citta, disse per ultimo saluto : Sia-

temi suocero e amico fedele; in me avrete un genero e amico

fedele. Ad Arumi, che faceva elogi dell'ardito contegno dei

cento cavalieri, rispose :
- Spero non avro bisogno di questa

scorta, appunto perche paurosa a vedere... e dentro ventiquat-

tr'ore altri cento verranno ad incontrarmi per la stessa via !

LIX.

IN BOGGA ALLA MORTE

Un popolo inflnito si accalcava nelle circostanze della porta

di Carchemisc, per godere lo spettacolo della partenza degli

Assiri. Tutti gli occhi cercavano il principe Naramsin. Ne meno-

attirava la curiosita de' Mazaceni lo squadrone di cavalleria

che, arrivato la notte, aveva gia riempito di sua fama ogni

piu remoto quartiere della metropoli. Naramsin lo fece atte-
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larsi in file serrate sulla piazza dinanzi alia porta, e con piu

evoluzioni passare e ripassare dinanzi al Re di Mazaca, e in-

chinarlo: poi fatto dare il segno lo incammino per la via di

Carchemisc in bella ordinanza, dietro loro le salmerie, ultimi

i carri da battaglia e il corteggio del Principe. Smonto un

tratto, strinse la mano al Re, e subito balzato in sella volo a

mettersi alia testa della sua gente, e disparve.

Finch6 si fu entro i confini della Moschia, e fu per piu

giorni, si cavalcava alia spensierata, spesso rinfrescandosi no-

mini e cavalli con far alto a' villaggi, e a' siti ombrosi. Non

v'era sospetto d' insidie
;
e tanto piu sicurezza, quanto che ogni

ventiquattr'ore, arrivava un novello rinforzo di cento cavalieri.

lAiltime due giornate, quando gia si era entrati in su quel di

Carchemisc, erano seicento cavalli in tutto punto di battaglia^

e la marciata si faceva con tutti gli avvisamenti di tattica mi-

litare, come in paese nemico. Ma nulla s'incontro ne di ostile r

ne di sospetto. Con tutto cio Naramsin, come si fu all'ultimo

alto, prima di calare sopra Carcbemisc, spaccio stracorridori

a visitare la sponda etea dell'Eufrate, e scoprire se vi fosse

abbastanza naviglio da tragittare la sua gente in poco d'ora.

II referto fu che al solito guado del flume era un formi-

colio di barche e zattere e lance d'ogni generazione, che mai

il somigliante non si era veduto :' segno evidente che il Re di

Carchemisc vi aveva pensato e provveduto : tra il barcherec-

cio minuto spiccava una barca maggiore, coperta di tendale,.

manifestamente tenuta in acconcio di accogliere il Gran Prin-

cipe e i suoi principali ministri. Naramsin e il suo ministro

ne furono lietissimi. Ma a schivar ogni pericolo non discesero

sino alia vista della citta, e per sentieri di sinistra guadagna-
rono la sponda dell' Eufrate, e lunghesso il flume furono al

passo designato.

Se non che la numerosa comitiva Assira non aveva potuto

celarsi cosi che la voce del suo approssimarsi non fosse giunta

al Re di Carchemisc, e al tristo principe reale Asbal che 1'aspet-

tava pei suoi cupi disegni : lo stesso deviare della strada mae-

stra era stato osservato dagli esploratori del traditore, e pre-
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murosamente riferito. Genti dalla reggia ed ordini erano corsi

tumultuosamente al porto, e Naramsin trovo le barche tutte

aH'ordine. Non restava che imbarcarsi e dare ne' remi. In

quella giungeva con grande sfarzo di accompagnamento un

primario ministro di Pisuris, re di Carchemisc, con mandato

di lagnarsi cortesemente perche il Gran Principe non venisse

a scavalcare alia reggia della vicina citta, a riposarvi un

tratto, e allietare di sua presenza il Re e il Principe reale,

ambiziosi di ospitarlo.

Naramsin, rispondeva in cuor suo : Fossi matto ! A
voce poi, si profondeva in iscuse volgari, in ringraziamenti

diplomatic! : intanto non si scostava da' suoi, e guardava alle

mani del ministro regio e de' suoi ufflciali e satelliti. Aveva

anzi, al primo apparire da lungi i messaggeri reali, dato con-

segna alle sue guardie del corpo di vegliare colla mano sul-

1' elsa della spada, e ad uno squadrone di cavalieri di avvilup-

pare, come prima giungesse, la comitiva etea, e stringerla in

un cerchio di ferro senza uscita. La quale mossa, che doveva

sembrare di onorevole accoglienza, fu cosi silenziosa e alia

militare, che il ministro eteo non pote non sospettare che il

Principe assiro non fosse piu chiaro col Re come al primo

passaggio per Carchemisc. Gli morirono in bocca i compli-

menti che s'era apparecchiato per le nozze impromesse alia

Principessa reale di Mazaca, e le profferte della nobile lancia

reale pel tragitto di Naramsin e de' suoi cortigiani; sembrava

guatarsi intorno irrequieto. Naramsin che lo studiava flsso, gli

fece consegnare il dispaccio che Ben Sale teneva pronto pel

re Pisuris, e con cortesi, ma fredde parole I'accommiato. Parve

riavere il fiato al povero ministro, quando vide dischiudersi

la cerchia soldatesca; si gitto esso e i .suoi sopra i carri e

disparve.

Era cio che piii desiderava Naramsin, al quale piacque ordi-

nare da solo 1'imbarco e a modo suo. Fece innanzi tutto appres-

sarsi le scafe, le chiatte, e le zattere e caricarvi su i suoi carri

da battaglia, e le salmerie, tutto con destrezza e precisione

militare. Vi fe' salire quel piu che si pote. di cavalli, e i ri-
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manenti fece accodare alia traina dietro le piu grosse scafe

e meglio reggenti ;
ma delle funi reggessero i capi i suoi sol-

dati assiri, e non i chiattaiuoli del Re. Mando pure sgombrare

di rematori etei la barca maggiore a lui riserbata, ed equi-

paggiarla de' suoi soldati pratici dell'arte. Yi trattenne solo

per governarla al timone il barchiere eteo, solito fare quel

tragitto e conosciuto sulla sponda assira. Sail a bordo coi prin-

cipal! ministri suoi, e scostatosi alquanto dal lido, si tenne

barcheggiando in su e in giu flno ad aver veduto che sul greto

non rimaneva piu ne un uomo ne una cassa. Allora fece dare

unitamente a tutta la flotta il segno della prima voga.

Da tutto il naviglio scoppiarono allora acclamazioni e ap-

plausi al Gran Principe, e poi allegre canzoni barcarole, o

soldatesche: molti rimpatriavano finalmente dopo un anno e

passa di viaggi lontani. Largo era il flume naturalmente, e

per giunta alquanto rigonflo dalle piogge bevute nelFArmenia:

ma il tragitto nulla dava a temere di pericoloso. Naramsin,

ritto sulla piazza del bel legno, in mezzo agli ufflciali del cor-

teggio, godeva del felice imbarco di tutte le loro genti, senza

smarrirsi ne un cavallo, ne un involto di fardelli. Un po' in

disparte con Ben Sale, gli sofflava negli orecchi : Asbal P ha

fatta bassa!

Come rimane becco e bastonato !... E Mutul!

Mutul si rode un'ala del polmone.
In queste parole, veggono il timoniere rimettere la barra

a un soldato che gli stava da presso, e rizzarsi dallo scagno,
e in aria di indifferente, scendere sotto coperta. Ben Sale, in

apparenza piu indifferente ancora, lo segue, e lo coglie car-

poni, che sforzavasi di ritirare un paletto, che fermava una

valvola di tavola larga bene tre palmi in quadro. Non s'era

addato il tristo che altri 1' aveva sopraggiunto da tergo, lavo-

rava di lena a sconficcare il paletto. Ben Sale capi a volo

Porrendo disegno, e in men che non si dice gli calo'un fen-

dente sulle braccia, si che una mano resto ferita, e Paltra

ricisa e confitta sul paletto. D'un calcio rovescio il ferito in

disparte riesamino il paletto coperto di sangue, lo fece rien-
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trare tutto negli anelli suoi, gridando: All'armi. In un

attimo la stiva fu plena d'Assiri, il pericolo corso di affogare

tutti in un baleno, gli esasperava si, che, se Ben Sale non di-

fendeva il povero monco insanguinato, lo spicinavano in cento

brandelli.

Naramsin, visto che la sotto era cessato ogni pericolo, sali

a spiare tutto intorno dal bordo della nave, se niun'altra no-

vita minacciasse nell' orizzonte. Tutto era quiete: le altre na-

vicelle sembravano tranquille e volte a remare di forza per

rompere la corrente che quivi nel mezzo spumeggiava impe-

tuosa. Mando fasciare e curare il timoniere fellone e serbarlo

all' interrogatorio e al meritato supplizio. Come si fu appro-

dati tutti, fece conflscare la nave reale, ed esaminarla dai

periti. Poca perizia ci voleva per osservare che la valvola era

un ingegno traditore, compicciato in gran fretta, e fltto nel

madiere piu basso con lavoro recente; e che, se avesse po-

tuto giocare, avrebbe in pochi istanti traboccato d'acqua il

corpo della nave, e profondatala ne' vortici della flumana prima
che niuno potesse avvisare il pericolo. II Principe sentiva la

necessita d' interrogare subito Tassassino prima di farlo por-

tare ad Haran, che era a mezza giornata di cammino, ma non

gli dava 1'animo.di pressare di question! severe, un uomo si

atrocemente piagato. II governatore di Haran che era venuto

ad incontrare il suo signore in gran pompa, prese sopra di s&

il crudele ufficio : Ben Sale si profferse per assessore. Naramsin

allora si arrese ad assistervi egli pure.

Ma prima ordino che la soldatesca si rifocillasse a grande

agio,'e poiche non restava piu tempo di giugnere ad Haran

prima di notte, fece sapere agli ufflciali che avessero a met-

ter campo, e per tutte le ore notturne tener buona guardia

come in tempo di guerra, e battere con ronde le ripe del

flume a monte e a valle, a scoprire qualunque movimento ap-

parisse sulla sponda etea. Dati questi ordini s
1

avvio al caso-

lare ove era stato trasportato il colpevole. Giaceva sullo strame

Finfelice, domo ed avvilito, e piuttosto s'aspettava il boia,

che i giudici. Rispondeva a stento, poche parole, e gemendo.
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Era conosciuto dal Governatore, che gli entro subito nel vivo

della questione, chiamandolo per nome: Itubal, not ci cono-

sciamo, parla, di' tutto, e 1'unico mezzo di scampare la forca,

che altrimenti domattina ti aspetta a gloria... Penderai tu e

le tue mani monche al palo a cui amarravi la nave dei pas-

seggeri...

E superfluo parlare.

Dai retta : che pretendevi di fare, frusciando a quel chia-

vistello ?

Inondare.

E annegare tutti, te pel primo?

Me, no : nel parapiglia spiccavo un salto, e due barche

di pescatori mi raccoglievano.

Naramsin, che era entrato allora, To', disse, le barche

le ho viste, e non ne feci caso... Mi volevi dunque annegare :

e perche?

Avevo ordini.

Dai Re di Carchemisc ?

No.

Da chi dunque ?

II reo si ostinava a tacere e gemere dolorosamente. E Ben

Sale a lui, con piglio corrucciato : Gia lo sappiamo : gli or-

dini gli avevi dai capipartito. Non ti avvolpacchiare a tuo

danno : Mutul ti aveva comprato, neh vero?

Pur troppo.

Che ti promise ?

Di farmi
'

prefetto dei dazii dell'Eufrate.

Ma cotesto non dipende da lui.

II Re e suo figlio confermavano tutto.

- C' importa sapere come, quando, dove ebbe luogo i!

trattato : di' tutto.

Itubal spiego che la notte innanzi Mutul e Asbal erano ve-

nuti alia barca ad impiantarvi la trappola fallita
;
e che prima

dell'alba Asbal era tomato a Carchemisc, Mutul aveva passato

il fiume colla sua gente.

Sulla sponda assira? domando subito Naramsin.
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Appunto.

A che farvi ? Erano molti ?

- Che ne so io?

Come non lo sai, se tutta la notte passasti con Asbal e

Mutul? se gli hai veduti partire, gli hai tragittati tu stesso...

Bada, che il premio del tuo silenzio, e la forca, della tua sin-

cerita, la vita.

II disgraziato settario, che tale era il regio timoniere, tra

per terrore della forca, e per la lusinga di salvarsi, non resse

al tormento delle promesse e delle minacce, per ultimo scampo

parlo senza dissimulazione : Non solo Mutul era penetrato nel

territorio assiro in faccia a Carchemisc, con dugento cavalli,

ma un'altra grossa masnada aveva pure passato il flume a

cinquecento stadii piu a monte, guidata da traditori assiri, a

dare la caccia al convoglio della reale fidanzata di Naramsin.

II disegno era di sorprenderla nelle deserte pianure sulla strada

tra P Eufrate e la citta di Haran; e senza il minimo sfregio

trasportarla a Carchemisc, in balia di Asbal, che di amore o

di forza la sposerebbe, prima di muovere guerra aperta al-

PAssiria. II giuoco prestabilito era che il soprammano giun-

gesse cosi repentino, che a Babilonia si venisse a sapere prima
la folgore che il baleno. Che se poi, come sperava Asbal, scat-

tava felicemente la macchina da annegare il Principe reale,

questo tremendo lutto avrebbe inflacchito il vecchio re Sargon,

imbaldanzito i cospiratori di Ninive, appianata la via ad Asbal

per farsi gridare Re di Assiria.

Come il principe Naramsin ebbe udita questa serie di trame

spaventose che minacciavano la fidanzata sua e P impero, si

arresto un tratto, pensoso ma non ismarrito
;
e poi disse al

Governatore di Haran :
- - Custoditemi Itubal in segreta fino

al giorno che si sapra se ha detto il vero o il falso. Niuno

fiati delle cose dette da questo cialtrone. Lasciate che il campo
militare riposi. Voi entro un'ora tornate da me per gli ordini

da eseguire questa notte medesima.
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i.

L'antica Scuola e la Fllosofia del Diritto del Prof. GIOVANNI

Bovio. Appunti critici di Antonio Fiocca. Roma, For-

zani, 8 gr. di pp. XV- 57,

Mai non s' appone chi dica che degli increduli de' giorni

nostri 99 su 100 sono increduli per troppa credulita. Chi si

faccia ad interrogare alcuno di coloro, che ascoltano le lezioni

del Prof. Bovio in Napoli, sulle dottrine del loro Maestro, le

quali essi mostrano d'abbracciare entusiasticamente, vi dovra

rispondere con non altro che con un inviluppo di parole, ri-

petute diresti macchinalmente. Peggio poi se tu insisti e cer-

chi di addentrarti un pocolino, desideroso di sapere le ragioni,

le prove di tanti e tanti enunciati, che giustamente ti paiono

paradossi. La tua insistenza sarebbe inutile, perche faccorge-

resti che lo scolare, poverino, di tanta dovizia di dottrine non

ha saputo portarsi a casa altro che la sola parola ; t'accorge-

resti che esso non ne ha capito nulla, e quindi nulla ti sa

dire. II che, a vero dire, fa onore allo scolare dappoiche nes-

sun uomo ragionevole puo capire, e molto meno puo spiegare,

F assurdo. Con tutto cio non si smettera di ripetere ad alta

voce che la scienza ha trovato il modo da far a meno di

Dio, di religione, di Chiesa e va dicendo. Come mai cio ? E
naturale effetto della somma credulita degli increduli; non

credono a Dio, ma credono a tutto quello che nega la sua

esistenza, la sua personalita, i suoi divini attributi
;
in una pa-

rola non credono alia verita, credono all'errore
; rigettano la

veritk perche contiene misteri, e abbracciano poi Ferrore che
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pur non veggono, sendo che F errore non e oggetto delF inj

telletto; non ammettono la testimonianza di Dio, e s'affidano

ciecamente a quella delF uomo. Ecco 1' irragionevole credu-

lita per la quale la maggior parte sono e si dicono increduli !

Da tutto questo che vogliamo dedurre ? Una verita che e

fatto deplorevole si, ma innegabile; vale a dire che lo scolare

se non prende dal Professore, che Fammaestra, la verita che pur
dovrebbe insegnargli, sa ben prendere pero Ferrore, che non

apisce; Ferrore ritiene, 1' errore praticamente professa, van-

tandosi perfino d'appartenere alia nobile schiera, che in realta

e, e in buon latino dicesi servum pecus. Da questo tristissirno

fatto commosso il ch. Antonio Fiocca, Procuratore Generale

Sostituto, val quanto dire de' phi distinti magistrati della Corte

di Gassazione in Roma, prende nel presente opuscolo ad esame

la Filosofia del Diritto del Bovio, e 1'esito dell'esame e quale

doveva essere: una ben intesa, ben condotta e solida confu-

tazione. Egli e convinto che della molta roba ammanita dal

Bovio nel suo libro, due cose la gioventu digerira facilmente

e ne fara suo sangue : F odio a Dio e F odio al principato, i

due istituti che dal Bovio sono predicati, si puo dire, in ogni

pagina del libro come inconciliabili con F umana liberta *.

II resto e confusione, enigma, paradosso. Riconosce nel Pro-

fessore Fonesta del costume, F ingegno e Fautorita ed un par-

lar sine ira et studio, e da cio si mostra, con ragione, di te-

mere maggiormente perche: Per maestri siffatti Finsegna-

mento e sacerdozio, e apostolato
2

.

II Bovio modestamente si professa disprezzatore di tutti e

di tutto cio che e antico
; pieta filiale di nuovo conio di questo

figlio d' Italia verso la sua Madre Patria, che per lo passato

ottenne in cio che e antico il primato ! II ch. Fiocca si dice

apertamente seguace delFantica scuola, e si presenta appunto

con animo di fare alcuni appunti critici, ovvero un raffronto

tra la dottrina delFantica scuola e quella del naluralismo ma-

tematico delF illustre Professore 3
. Si dice seguace delF an-

i p. 47. _ 2 ivi. _ 3 p. ix.
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tica scuola, perche questa ha il pregio di essere italiana,

mentre il naturalismo del Bovio dovra cercare la sua fede di

nascita in Francia ed in Germania. Seguace dell'antica scuola,

perche la nuova, per quanto faccia, non puo assegnare un

punto -solido su cui poggiarsi. Eppure.... senza Yubi consi-

stam d'Archimede non si muove una festuca.... II moto senza

F immobile e un assurdo 4
. Seguace dell'antica scuola, per-

che la nuova ti presenta confusione, affermazioni gratuite,

<contradizioni, assurdi. E questo va dimostrando nel suo egre-

gio lavoro il nostro Autore con uno stile stringato, vivace,

incalzante, condito qua e cola di sali, che mentre rallegrano

il lettore ti lasciano li nudo nudo a dar ridicolo spettacolo di

se il naturalismo boviano.

1. Primieramente I'errore del Bovio e cosa vecchia, & il

sistema di Cabanis rimesso a nuovo 2
. Gio fa poco onore al

Professore che, come del resto fanno tanti e tanti ciarlatani,

pur vorrebbe far credere come parto del suo ingegno quegli

errori, che sorsero e furono combattuti molti e molti secoli

prima di lui 3
. Gli fa poco onore, perche accade a lui quel che

a tanti altri, spargitori di tenebre nelFintelletto altrui, cioe che

mentre si dicono a parole progressisti, in realta sono retro-

gradi della peggiore specie, sendo che vogiion ricondurre il

mondo all' ignoranza di non pochi secoli fa. Con tutto cio per-

he Terrore del Bovio e cosa vecchia, non si avra forse da

confutare ? L' errore, sia vecchio sia nuovo, e sempre perni-

ioso, eppero devesi sempre confutare : la verita e prima del-

Ferrore
; Ferrore, per la stessa sua natura, porta scritto in

fronte il brutto nome d'apostasia, perche si stacca dalla ve-

rita, e per questo stesso si trova sempre dalla parte del torto.

Aggiungi non esser la prima volta che i vecchi, che non vo-

1 p. x. 2 p. XL
3 Chi tiene dietro a quanto si va stampando dai dottori cattolici in

libri di Teolog-ia e di Filosofia, o in periodici scientific!, o in libri apolog-e-

tici, conosce come il Clero anche og-gidi tien fronte ai nemici della Reli-

g-ione e della verita. Eppero il ch. Autore avrebbe fatto meglio lasciar nella-

penna alcune espressioni che si leg-gone a pag. XIV.
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gliono sapere di vecchiaia, con Taiuto dei cosmetici, del sarto,

del parrucchiere, del dentista e del figurino della moda.... 1

,

ti si presentano quasi fossero giovani. Or come vuolsi trattare

T impostore ? Smascherarlo senza pieta, senza tanti riguardi al

sarto, al parrucchiere, al dentista, sia egli un Bovio, sia un

Labriola, un Labanca, e simili compari.

2 <0 Metodo del Prof. Bovio. Ha proprio del curioso assai.

Egli prevede che non tutti sararmo si gonzi e dabbenuomini

da bere a chiusi occhi i velenosi errori che, profanando il

sacro nome di scienza, propina bellamente al lettore
; prevede

quindi che dovra sostenere una polemica. Forse che teme la

tenzone ? A parole no, in realta si
;

e dappoiche non sente

troppa fiducia nella virtu de' suoi cosmetici, ricorre ad un

mezzo, che appena lo perdoneresti alia ingenuita di un fan-

ciullo. Yuol combattere si, ma sta a lui determinarne il modo.

Sei teologo o filosofo ? Egli ti rigetta a priori, perche abborre

dalle astuzie- teologiche, dalle astrazioni metafisiche dei Soi-

tili, dei Serafici, degli Angelici, dei Magni e dei Mirifici ;
2

sono 'ingombri teologici e metafisici dell'antica scuola che op-

primono il cervello 3
. Bel metodo non e vero ? Sbarazzarsi dai

nemici con quattro parole di disprezzo, e poi cantar vittoria.

Oh la cara ingenuita ! Ma v' e di niii. II Bovio da esperto

parrucchiere rimette a nuovo errori vecchi, come abbiam detto.

II ch. Fiocca pero, considerando il metodo, trova due vere no-

vita nel suo naturalismo matematico. La prima e di avere

ricondotta la scienza ai bead tempi di Don Ferrante, quando

si fabbricava il mondo con le idee innate e con i nessi del

ragionamento.... perche egli prestabilisce a priori come pre-

messa innegabile.... la infinita della materia.... La seconda e

di avere escogitato un nuovo e comodo sistema di guerra,

tutto a vantaggio proprio (e fino Pamico !)
e a danno dell'av-

versario....
; perche.... si piglia anche la cura di prestabilire

come e con quali armi gli avversarii devono combattere per

atterrarlo (il naturalismo matematico), il tutto ben inteso a far

i P. XIII. 2 P. VIII. 3 P. XL
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salva dai colpi la innegabile premessa deWinfinita materia....

Affe di Dio che codesta 6 tattica e strategia di guerra affatto

singolare e curiosa davvero! La natura delle armi 6 presta-

bilita dalFavversario, e vada
;

11 numero del colpi anche da

lui, e sia
;
ma la direzione del colpi e i punti che si devono

colpire ? - - Oh questo si che a udir e cosa nuova ! Mirate a

tutto, dice il Bovio, colpite tutto, salvo la premessa innega-
bile deWinfinita della materia. Rompete tutto, separate tutto,

ma non separate Vinfinito dalla materia. Ma se appunto per

questa benedetta infinita della materia si combatte pro aris

et focis ; se per essa e la guerra santa !.... Con questa tattica

ogni fantaccino puo diventare Cesare e Napoleone, e potra

passare non che la Beresina, ma PAmazzoni, il Mississipi, il

Rio della Plata, e magari anche FOceano! * E poi andate a

negare che il Prof. Bovio abbia paura ! Poverino, il solo me-

todo da lui usato lo tradisce!

3. Affermazioni gratuite. E T arte degli scioli e canta-

storie ! II dommatismo del Bovio e messo molto bene in luce

dal nostro Autore. Affermazioni gratuite sono Vinfinita della

materia 2
, come abbiam visto, Yunita dell'evoluzione, che e il

secondo caposaldo del naturalismo matematico che fa il paio

col primo
3

. Affermazione gratuita sono la trasformazione

successiva della specie, il periodo trogloditico
4 e la gravita-

zione ideale 5
. Siamo sempre li, dice il ch. Autore, si dom-

matizza che la materia organizzandosi si fa pensiero, ma non

si dimostra mai 6
. E altrove : I positivisti ignorando il come

si forma il pensiero e d'onde proceda, conchiudono che sia

prodotto dalla organizzazione della materia. E la prova? Lo

dicono loro, e basta 7
.

4. TeofoUa del Bovio. Avendo costui premesso come po-

stulato e verita innegabile 1' infinita della Materia, ognuno puo

arguire di leggieri quali esecrande bestemmie egli abbia a

dire di Dio. Quel gran personaggio, egli scrive, che si ap-

1
Pp. 8 sg. Vedi eziandio pp. 10-12 ;

15
;
20-21 ecc. 2

Pp. 10-15. -
8 P. 15 sg., 24 sg.

~ 4 P. 24, nota. 5 P. 28. 6 P. 30 sg.
7 P. 51. Vedi

anche p. 68.
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piatta dietro ogni gran prete di ogni gente, e ogni povera ed

atterrita gente di ogni tempo e luogo... se ne e andato, ne verra

chi lo richiami, sia Robespierre, sia Pio VII, sia Mazzini l
.

II Fiocca gli risponde per le rime, e dimostra come il fatto

lo sbugiarda, e che tra la povera ed atterrita gente del Bovk>

vanno enumerati i piu grandi ingegni dell'Umanita : Socrate,

Platone, Cicerone, Dante, Galileo, Newton, Vico. Gli risponde

che la Teofobia del Bovio e di coloro che lo seguono e la

prova piu eloquente che quel tale gran personaggio sia vivo;

perche se fosse morto, non si arrovellerebbero tanto per di-

mostrare che non e vivo 2
. . Gontinua il Bovio : possiamo

intendere : Temi il Signore Iddio tuo\ non possiamo intendere:

Amalo 3
. A tale orribile bestemmia noi intendiamo che deve

esser senza cuore chi ha perduto il ben dell' intelletto, e che

non sa che sia amore chi non sa che sia verita ! Qui ci sov-

viene che il Bovio chiama gli uomini : belve umane 4
. Egli sel

sapra dal senso intimo
;
se e vero quel che dice, certamente

raffermare: non possiamo intendere: ama Dio ne e la prova

piu manifesta. II nostro Autore lo confuta qui trionfalmente 5
.

E quando il Bovio dice che i credent! in Dio sono malati

della malattia dello spiritualismo e che solo il naturalismo

matematico distrugge questo morbo*che miete molte vittime,

scuoia tanti infelici, e alimenta molti oziosi e ribaldi 6
.

Quando, ripetiamo, cosi insolentisce, il nostro Autore risponde:

a) che questa brutta malattia conta e si gloria di molte

illustri vittime
; b) che essa e malattia del genere umano.

E io, continua, visto e considerate che con tutta questa ma-

lattia in corpo si e vissuto per tanti secoli, e si vive ancora,

son contento a rimanere malato. Che poi codesta malattia ali-

menli molti oziosi e ribaldi i fatti e la statistics danno ra-

gione al Prof. Bovio; giacche dimostrano sino all' evidenza,

come i bassi fondi sociali si compongono in gran parte di

codesti malati. I petrolieri, i dinamitardi, i nichilisti e gli anar-

chic! di tutti i color! si reclutano fra i malati di spiritua-

lismo 7
!

1
Pag. 16.

2
p. 18 sg.

3
ivi.

*
p. 24 nota. 3

pp. 17 sg.
6
p. 19.

7
p. 20.
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5. Contraddizioni del Prof. Bovio. Lasciamo stare che la

Logica fa spesso difetto nei ragionamenti del povero teofobo *:

e questo un punto in cui Egli stesso si dichiara vinto, dando

piena ragione al ch. Magistrate che lo confuta 2
. II mancare

di logica ne' raziocinii suol esser segno, o d'alienazione men-

tale, o d' ignoranza, o d' illusione, o di cattiva volonta. Eppure
cio e detto dal Bovio : questo po' di nube! Passiamo dunque
sul difetto di logica, le contradizioni sono qualche cosa di peg-

gio assai. Un uomo che si contradice e nullo; e mentre il

mancar di logica muove a compassione, il contradirsi muove

a disprezzo, tanto piu ben meritato quanto maggiore e la si-

curezza con cui si fa. II ch. Fiocca convince il Bovio di attri-

buire agli avversarii i vizii proprii
3
provandogli la contra-

dizione nel cansarsi dal suo naturalismo matematico. Lo con-

vince di contradizione allorche predica due cose contrarie dello

stesso soggetto affermando che la' legge e rapporto, legame,

connessione, e che la connessione e prodotta dalla legge, la

quale per tal modo e causa
v

ed eifetto nello stesso tempo e

sotto lo stesso rispetto
4

. Lo convince di contradizione dap-

poiche, derivando coi positivisti tutto dalla materia, e costretto

a rinnegare il principio e la legge di causalita; quella legge

che il Bovio poneva a fondamento del suo sistema. E ne ap-

porta una ragione molto convincente ed e che questa legge

si oifende tanto da chi ammette effetti senza causa, quanto da

chi' li ammette di natura diversa e sproporzionata alia causa 5
.

Lo convince di contradizione e d'assurdo in questo curiosis-

simo logogrifo : La verita bisogna che si faccia nella mente

e facendosi fa la mente stessa, la quale facendo se, rifd la

natura e la storia. Ma in somma, interroga il ch. Autore,

quando la verita si fa nella mente questa esiste o no ? Esiste

perche in essa la verita si vien facendo. Non esiste, perche
la mente, essendo fatta dalla verita, deve venir dopo, se e vero

che Teffetto segue alia causa e il flglio vien dopo il Padre 6
.

Lo convince di contradizione in riguardo alia sentenza machia-

1
Pp. 12. 87. 2 Vedi la terza edizione L. Roux e C. Torino-Roma, p. 530.

- 3
Pag. 34. *

p. 44. 5
p. 50. 6

p. 70. sg.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1035. 21 28 luglit 1893.
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vellica : die dove si tratti dello stato ogni considerazione di

giusto e d'ingiusto vien meno *. E di questi gioielli se ne po-

trebbono enumerare non pochi altri!

6. Moralita delle dottrine del Bovio. Essa 6 pessima, come

vien qui dimostrato trionfalmente 2
, perch6 egli ammette che :

qualificatore degli atti liberi il fine, e non teme di fare

1'apologia dell'assurda, empia, perniciosissima dottrina del Ma-

chiavelli, che cio& il fine giustifica i mezzi 3
; giungendo a

dire che la finalitd del Machiavelli 6 la grandezza e la

forza di ogni ordine di cittadini nelFunita della nazione... 4

Che ne dici, lettor caro? Eppure tanti barbassori non finiscono

di dire che siffatta dottrina e dei Gesuiti? No, no, dice il Bovio:

cotesto 6 un errore che non ha piu ragione di durare presso

gFintelletti colti 5
. Dunque, secondo il Bovio, un intelletto

colto deve oramai ammettere che la infame teoria che il fine

giustifica i mezzi non e dei GesuM ma del Machiavelli. Grazie,

grazie Professore. Noi crediamo che questa sia Tunica verita

che esiste nel vostro libro, condotto nel resto con metodo pue-

rile, ricco di affermazioni gratuite e d'illogiche conclusion!;

impreziosito di non poche contradizioni, santificato colla piii

immorale delle teorie; cose tutte che ratio Magistrate, come

voi il chiamate, il Gav. Fiocca, ve le ha dimostrate chiare e

tonde in questo opuscolo, al quale voi dovete una risposta,

come gia prometteste. Mano alPopera Professore, ma per ca-

rita pensate a dimostrare, e non ad affermare 6
. Le pure af-

fermazioni, lo sapete, non hanno nessuna forza, specialmente

in chi si scaglia sempre contro il domma. Se volete rispon-

dere come si deve, voi dovete dimostrare che il metodo da

1
p. 81. 2 P. 78 segg.

3 P. 78. * P. 82. 5 Ivi.

6 II Bovio neirAutocrittca messa come appendice alia terza edizione,

ampliata, dice che gli appunti del ch. Fiocca sono fatica sciupata e poi in

nota (p. 529) scrive: Gli daro piu larga risposta nel mio libro Lo stato... .

Passi questo bell'esempio di coerenza con s6 stesso, il curioso 6 che anche

wlVAutocritica non smentisce se stesso: lo a/ermo risolutamente- le seguenti

cose... Cosi egli scrive (p. 530), e prosegue ponendo nientemeno che nove

aifermazioni risolute. Abbiamo o no ragione di raccomandargli che pensi

a dimostrare e non ad affermare?
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voi usato e degno d'uomo serio; che le affermazioni da voi

poste hanno veramente una prova ;
che le contraddizioni, in

cui cadete, non sono manifeste e brutte assai. Da bravo, Pro-

fessore, prometteste al Fiocca una largo, risposta; fatelapure,

ponendo pero bene attenzione che la troppa larghezza non vi

faccia deviare e batter la campagna, che suol essere Tunico

rifugio di chi nelle disquisizioni filosofiche usa metodo falso,

afferma gratuitamente, si contraddice !

Intanto noi ci rallegriamo colYalto Magistrate, e gli augu-

riamo lena, vigore e tempo per giovare alia causa della ve-

rita, calpestata e rinnegata da alcune teste nebulose e traviate,

con scritti simili al presente. E dappoiche il ch. Autore pro-

mette di continuare in questo lavoro di riscontro e di cri-

tica, e prendere ad esarne i libri della nuova scuola positiva...
d

,

noi siam sicuri che mantenendo la parola ci dara opere come

questa, ben condotte e molto utili a ricondurre sul retto sen-

tiero intelletti travolti nell'errore, come sappiamo essere gia

avvenuto di fatto con qualcuno, che letti gli Appunti critici

del Fiocca abbandono il Bovio e le sue teorie gratiiite, assurde,

perniciose.

II.

Collectio omnium conclusionum et resolulionum quae in causis

propositis apud S. Congregationem Cardinalium S. Con-

cilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius institutione

Anno MDLXIV ad annum MDCCCLX. distinctis titulis

alphabetico ordine per materias digesta , cura et studio

, SALVATORIS PALLOTTINI S. Theol. Doct. in Romana Curia

Advocati etc. Romae, ex Typ. Poligl. S. C. De Propaganda

Fide, MDCCCXGIII. Voll. 17 in 4. Prezzo compless., L. 324.

Siam lieti di poter annunziare ai nostri lettori il compi-
mento di un'opera colossale, intrapresa e condotta a termine dal

1
P. 11.
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benemerito Mons. Pallottini in trenf anni d' indefesso studio e

d'improbo lavoro. Trattasi della Gollezione di tutti i decreti,

risoluzioni e dichiarazioni della S. Gongregazione del Goncilio

di Trento, dal 1564, epoca della sua istituzione, flno al 1860, e

con riguardo continue alle cose phi importanti risolute negli

anni successivi fino al presente.

Gia fin da quando se ne die' alle stampe il primo fascicolo,

il nostro periodico ne parlo nel quaderno 418 del 5 agosto 1867

(ser. VI, vol. XI, p. 465) e vi ritorno sopra nel quaderno 433

del 28 marzo 1868 (ser. VII, vol. II, p. 96), rilevandone in po-

che parole, ma di molto peso, tutta Fimportanza e il pregio.

Parimente di mano in mano che 1'opera procedeva, se ne oc-

cupo la stampa cattolica, nazionale e straniera, mettendone in

chiaro 1'utilita ed il merito; ed ora che abbiamo innanzi gli

occhi Tintero e stupendo lavoro in ben diciassette grossi vo-

lumi, e nostro dovere rifarci sul medesimo e darne ai nostri

lettori piii ampia contezza.

I canoni e le decisioni del sacro Concilio di Trento sono

il compendio' di tutto il Diritto Ganonico dai tempi apostolici

fino a noi, e quindi il piu sublime Codice di Giurisprudenza

che sia mai uscito dalla mente umana, rischiarata dal raggio

della sapienza divina. Di qui faccia ognun ragione dell'impor-

tanza di una Gongregazione, composta di Cardinali, fior di sa-

pienza della Curia romana, e destinata ad interpretare i canoni

tridentini, ad applicarli ai casi particolari, e a risolvere ogni

sorta di dubbii, che nascer potessero nell'applicazione pratica

o esecuzione dei medesimi. Ne e capo lo stesso Sommo Pon-

tefice, a cui spetta per ultimo interpretare autorevolmente e

pronunciare la sentenza definitiva. E poi da notare che a

questa stessa Gongregazione del Concilio fu data piu tardi dal

Sommo Pontefice Sisto V la podesta di estirpare ex officio in

tutto 1'orbe cristiano qualunque abuso e prava consuetudine; la

qual cosa non fe' che aumentare maggiormente Foggetto dei

suoi studii.

In piu di tre secoli di lavoro sono quindi senza numero le
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conclusion!, le risoluzioni e i decreti, che uscirono da quel tri-

bunale, come inflnita e la varieta de'casi, che gli furono pre-

sentati. Quindi la copia e la mole de
1

volumi che li conteneva

era tanta, da sgomentare chiunque si fosse messo per entro

a quel gran laberinto di carte, senza indice di sorta alcuna e

solamente disposte per ordine di tempo 1' una accanto alPal-

tra, a fine di ripescarvi alcuna cosa che tornasse necessaria

alle consulte. Nel 1718, il celebre e dottissimo Lambertini,

poscia Benedetto XIV e allora Segretario della Congregazione,

per rimediare in qualche modo al bisogno (almeno pel tempo

avvenire), comincio con le stampe la pubblicazione del The-

saurus, che, come & noto, contiene per ordine cronologico,

non tutte, ma solamente le piu importanti decisioni che si vanno

prendendo lungo il corso dell'anno.

Senonch6 rimaneva tuttavia inedito e pressoch& sconosciuto

il manoscritto autentico delle decisioni tra il 1564 e il 1718,

piu quello delle altre non pubblicate nel Thesaurus dal 1718

fino a noi. II bisogno adunque di avere assolutamente ogni

cosa alia mano per gli studii della Gongregazione si faceva

sentire sempre piii grande, e il celebre giureconsulto romano

Ursaya, fin dal principio del 1770, scriveva che ove si fossero

potute riunire in un corpo solo le risoluzioni e dichiarazioni

intorno il Concilio di Trento, sarebbesi fatta la piu bella opera

giuridica del mondo. Ma aggiungeva che tal lavoro, per chi vi

si accingesse, sarebbe stato improbo addirittura: sed improbo
labore.

Or bene quasi due secoli dopo, durante i quali il cumulo

delle materie era cresciuto a dismisura, il Pallottini trovo in s&

medesimo il ferreo coraggio di mettersi da solo a quest'ercu-

lea fatica, ed ebbe trent'anni di pazienza e di costanza ma-

ravigliosa per ben condurla al suo termine.

Anzitutto egli prese a ricopiare con somma fedelta di pro-

pria mano il testo intero, senza ometterne parte alcuna; si

fe' quindi a dividerne le materie e a distribuirle per ordine

.alfabetico. Poscia, connettendone con logico filo le varie parti,



326 RIVISTA

onde ciascuna si compone, le riparti sotto titoli rispondenti al

loro soggetto, apponendo a tutte e a ciascuna quei comment!

e quelle dilucidazioni, che erano dalFargomento richieste. Nulla

dunque e sfuggito alia sua diligenza, e lo studioso puo ben

esser certo
,
che se alcuna questione non trovasi riferita a

luogo suo, questo e segno sicuro che presso la S. Congrega-

zione del Concilio non fu trattata mai.

E in tutto questo il ch. Autore non pure dimostra quel sin-

golare suo acume teologico e quella sua scienza giuridica, che

gli guadagnarono gia la stima presso ogni ordine di persone, ma
insieme dispiega una vastissima e svariata erudizione, citando

all'uopo Bolle di Pontefici, leggi del Codice romano e dei Codici

moderni, decreti di Concilii, decision! rotali, risoluzioni date

dalle Sacre Gongregazioni dei Vescovi e Regolari e dei Sacri

Riti, sentenze di Teologi, Canonisti ed anche di Giuristi laid, e

quant'altro in somma puo giovare a maggior conferma o a

piu chiara intelligenza della materia cha ha per le mani. Per

la qual cosa il suo lavoro non e quello di un semplice collet-

tore ed ordinatore di documenti, si bene di un illustre canonista,

il cui giudizio e la cui sentenza puo essere sempre citata come

autorita di gran peso.

Per farsi poi un'idea del metodo ch'egli tiene in ciascuna

materia, basta prendere per saggio una rubrica qualsivoglia-

Per esempio, sotto la rubrica Episcopus tu vedi compen-
diato in venti titoli quanto si puo dire intorno alia natura e

al fine della dignita episcopale, ai diritti e ai doveri che le

sono annessi, al ministero o alle funzioni episcopali, alia giu-

risdiziohe ordinaria e alia delegata, agli oneri e agli emolu-

menti, alia residenza e alPassenza, alia sacra Visita, e via

discorrendo.

E cosi ogni titolo contiene un trattato. Ad agevolar poi la

fatica a chiunque voglia consultar 1'intera opera, il ch. Autore

fa seguire a quesfultimo volume un'indice generale di tutte

le materie contenute negli altri, e anch'esso distribuito per or^

dine alfabetico.
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Niuno e che non vegga per se medesimo la gravita ed im-

portanza per gli studii giuridici di questa colossale pubblica-

zione. Ci place nondimeno rilevarne alcuni particolari vantaggi,

che spontaneamente si offrono agli studiosi.

E in primo luogo e oramai Ben facile lo scoprire gli er-

rori, in che- sono talora cadiiti valenti teologi e canonist! nel-

1'affermare o negare Tesistenza di questo o quel decreto, che

essi nella gran mole delle materie, trattate dalla S. Congre-

gazione, non poterono consultare. Come abbiamo gia osservato,

basta aprire i volumi del Pallottini e il dubbio e sciolto. Per

esempio il Lambertini, quand'era Secretario della S. Congre-

gazione, nel foglio officiale in una Atrien. 5 decembris 1772

riferi come genuina una risoluzione della S. Congregazione del

Concilio, che il ch. Autore nel Tom. V, pag. 153, dimostra non

esistente negli atti autentici, ma semplicemente inventata per
1

conto suo dal Garcia.

Inoltre non e difficile far da se stesso ragione del conto in

che si ban da tenere gli appunti fatti da alcuni scrittori alia

S. Gongregazione, tacciandola di essersi tal fiata nelle sue ri-

soluzioni contraddetta. Che cio avvenisse non puo far meravi-

glia alcuna, posta la grave difficolta che avevasi di studiare i

decreti e le risoluzioni e dichiarazioni della S. Congregazione

sopra gli stessi libri originali ed autentici. Ma oramai il Pal-

lottini mostra che tali appunti poggiano assolutamente sul falso,

e P opera sua e la prova splendida e meravigliosa della sa-

pienza della Congregazione, mentre nell' immensa varieta dei

casi, degli errori, delle difficolta e controversie, lungo gli anni

ed i secoli, si riscontra sempre la stessa, qual sole che tutto

con la medesima luce illumina e rischiara.

Un altro punto importantissimo in queste materie e che i

teologi moralisti potranno facilmente correggere quelle loro

opinioni, che si trovano difformi dalPautorita della Congre-

gazione del Concilio, e deflnire non poche sentenze, tenute fi-

nora solamente per piu o meno probabili, rendendosi cosi

sempre piu unisona in tutto 1'orbe cristkno la dottrina teore-
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tica e pratica della Chiesa Gattolica. Ad esempio e sentenza

comune del moralist!, che il sacerdote ricevendo 1'elemosina

della Messa, senza particolare determinazione del tempo in

cui celebrarla, possa differirne Tapplicazione fino a due mesi,

e secondo altri anche fino a tre. Ora Mons. Pallottini riferisce

decreti della Sacra Congregazione e una Bolla di Urbano VIII,

dove si prescrive che nel caso suddetto non possa protrarsi

T applicazione oltre un mese.

E pure da notare 1' importanza che ha quest'opera pe' Ve-

scovi e per gli Ordinarii de' luoghi, nelle question! ch' essi

muovono a Roma. Perocche infinite volte avviene che si ri-

proponga la medesima causa, gia risoluta o definita altre volte.

Invece adunque di sentirsi rispondere con un provisum, che

rimette asciuttamente i chiedenti alle decision! passate, si potra

prima di chiedere consultare da se, se la cosa, poniamo per

un cambiamento essenziale di circostanze, merit! veramente

d'essere di nuovo proposta.

Per ultimo non puo negarsi, che gli stessi Official! della

Curia romana se ne sentiranno avvantaggiati, avendo subito

alia mano quanto torna loro necessario ed utile nelle risolu-

zioni da emettere e nelle risposte da dare. Nel 1729, per ci-

tare un esempio, essendo sempre segretario il Lambertini, la

S. Congregazione in una Romana distributionum, attesa la

gravita della causa che agitavasi, pubblico il decreto : Dilata

et perquirantur Decrela. Ripropostasi la medesima causa nel-

Tanno seguente, officialmente si dichiarava: Requisitis regi-

stris secretariae, datum non fuit invenire aliquod decretum

faciens ad rem. Or qui Mons. Pallottini riferisce i decreti e

le dichiarazioni, per le quali tal causa era stata deflnita fin

dal 1625, sebbene per mancanza dell'indice non siano stati

potuti ritrovare dal Lambertini; nello stesso tempo il ch. Au-

tore dimostra il gran criterio giuridico e la sapienza della Con-

gregazione, che a tale proposito pronuncio una risoluzione

identica alle antiche ignorate.

Fin qui non abbiamo considerate quasi altro, che 1' imme-
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diata utilita di quest' opera per gli studiosi. Ma ben piu vi

sarebbe che scrivere, se altri s' argomentasse illustrare per

se medesimo codesto gran corpo di dottrina teoretica e pra-

tica, che in trecenf anni e piu di esistenza e di non .interrotto

lavoro la S. Congregazione del Concilio ando mettendo in-

sieme. Esso infatti per la natura delle materie giuridiche della

piu alta importanza, quivi trattate, si presenta agli occhi di

ognuno qual faro luminoso, che nel cammino della vita sociale,

domestica ed individuale apre ed addita sicuro e tranquillo,

fra tanti ostacoli, litigii e difficolta, il sentiero per giungere

felicemente al porto di salvezza
;
ovvero qual arbore secolare

o quercia annosa, che sorta semplicetta sulla cima di alto

monte col volger degli anni e dei secoli giganteggia con la

sua chioma in mille e svariate ramificazioni, maestosa, forte,

incrollabile all'infuriare dei venti e delle procelle.

Pietro e i suoi Successori, avendo la missione divina di

instaurare omnia in Christo, collocati di fronte alia Curia

degli Imperatori romani, li costrinsero a sanzionare, di mano

in mano che dilatavasi la luce del cristianesimo, i principii di

codesta restaurazione cristiana
;
e non solo quei grandi Giure-

consulti gentili, sebbene nemici del cristianesimo, si videro

costretti ad abrogare le leggi delle dodici tavole, ma come

prova ad evidenza lo stesso Mons. Pallottini nelP altra sua

rinomata opera Sacerdotium et Imperium cap. Ill, art. Ill,

Tom. I, il piu bello delle leggi romane non e altro che un

parto della luce riflessa del cristianesimo. Percio quella Curia

con i suoi Imperatori fu costretta a cedere il luogo ai Sommi

Pontefici, i quali con la loro Curia dopo il decreto di Graziano,

le Decretali di Gregorio IX e il Concilio di Trento innalzarono

cosi imperituro monumento di dottrina, quale ci e dato scor-

gere nell' opera presente.

Con ogni ragione adunque il Sommo Pontefice Leone XIII,

mentre deve volgere altrove le sue forze dirette, non ha mai

cessato in varie maniere d' incoraggiare Mons. Pallottini con

parole e fatti, creandolo suo Prelato domestico, Sottodecano
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del supremo tribunale della segnatura di giustizia papale, Giu-

dice per le cause riguardanti il Yaticano, Consultore nella re-

lazione del Yescovi ad limina, membro della consulta prela-

tizia per le cause della sullodata Congregazione del Goncilio.

Non ha molto poi, che Toculato Pontefice, avendo saputo dallo

stesso Mons. Pallottini che 1' opera era oramai terminata, con

singolare espansione d'animo, sclamo in presenza di molti illu-

stri personaggi : Avete fatto un gran lavoro e vi fara molto

onore; e quegli giustamente rispose: I'onore della Chiesa.

Noi pertanto, per parte nostra, porgiamo i piu sinceri e

vivi rallegramenti al benemerito e ch. Autore, e ci auguriamo
di vedere la sua opera nelle mani di tutti i professori di scienze

ecclesiastiche, e specialmente dei Yescovi e di quei che sono

posti al reggimento dei fedeli, non che in tutti i Capitoli delle

Chiese cattedrali, presso le Curie ecclesiastiche e in tutte le

biblioteche del mondo, a vantaggio e ad onore della Chiesa,.

della scienza e della stes"sa societa, al cui verace progressa

cotanto contribui 1'opera immortale del Concilio di Trento.
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ALBEETI M. (Beati). GK IACOB edit. Beati Albert! Mag-ni, Epi-

scopi Eatisbonensis
,
de Sacrosancto Corporis Domini Sacramento

sermones, iuxta manuscriptos codices nee non editiones antiquiores,

accurate recogniti per Greorgmm Jacob Theol. doctorem et canoni-

cum Eccl. Cath. Eatisbonensis. Ratisbonae, Pustet, 1893, 8 gr. di

pp. XIY-272 L. 4.

I sermoni del Beato Alberto Ma-

gno intorno all'Eucaristia furono un

tempo attribuiti a S. Bonaventura da

alcuni e specialmente da Benedetto

Bonelli. Ma falsamente, ed ora per-
fino gli egregi Editor! delle Opere
del Dottore Serafico in Quaracchi ri-

teng'ono per indubitato non potersi

detti discorsi attribuire a Lui come

ad Autore. Altri in maggior numero

li v

l ollero attribuire a S. Tommaso
d' Aquino, immortale discepolo del

B. Alberto. Ma anche questo con er-

rore, che al presente si riconosce dai

sani critici. Tl ch. Jacob mette fuor

d'ogni dubbio la cosa e dimostra che

siffatti discorsi non sono d'altri che

del grande maestro dell'Angelico Dot-

tore (p. VIII sg.). Quanto al pregio

grande dei medesimi non v'e bisogno

ARCFIIVIO (Nuovo) veneto. Pubblicazione periodica della E. De-

putazione veneta di Storia patria. Tomo Y. Parte I. Venezia, stab,

tip. frat. Yisentini editori, 1893, 8 di pp. 292. Prezzo di as-

sociazione per un anno; Yenezia L. 20; resto d' Italia L. 21; per

gli Stati dell'Unione Postale L. 24. Un fascicolo separate L. 7,00.

Ogni tre mesi si pubblica un fascicolo di circa 250 pagine.

AEDY P. LUIGrl. Per 1' indissolubilita delle nozze. Eapsodie e com-

menti. Chiavari, tip. Artigianelli, 1893, 16 di pp. 80.

Nell'introduzione di quest' opu- tinuo mutarsi delle leggi in Italia e

rscolo si dice meritamente che il con- anch'esso segno di decadenza; come

dime parola, basti solo il ricordare

che essi eran chiamati sermones plane
divini (Edit. Lugd. 1651), e che si

ritrovano riprodotti in un numero

stragrande di Codici manoscritti in

Germania, in Italia, in Francia, nella

Spagna. II ch. Editore ha posto ogni
cura ut textus Testituatur magis
conformis originali autographo, quod,

etsi calamitatibus temporum est ne-

scio quo ablatum ac fortasse perdi-

tum, tamen in copiis ab initio scriptis

et in editionibus vetustis pie collatum

videtur beneque servatum (p. X).

Lo stesso autografo del Beato Alberto

fu veduto e descritto dal domenicano

Pietro di Prussia, il quale nel 1486

ne scrisse e pubblico la vita, nel Con-

vento di Colonia de' PP. Predicatori.
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gia lo noto Dante contro la sua Fio-

renza. Tale e il caso dell'articolo 148

del codice civile che risguarda 1'in-

dissolubilita del matrimonio. Nessuna

ragione consiglia a cancellarlo dal

codice : non il progresso della scienza

morale e biologica, non 1'esperienza

statistica. Anzi molte ragioni deb-
bono muovere ogni uomo assennato a

ritenerlo, come a dire che 1'indisso-

lubilita delle nozze e fondata sulla

natura della societa maritale, sul pre-
cetto cristiano; che col divorzio la

donna ritorna alia turpe e abbietta

condizione dei tempi del gentilesimo.

Queste parti vengono qui posata-
mente discusse, inframezzatevi al-

cune riflessioni sopra il libello del

ripudio mosaico e il divorzio presso
i Romani, sopra le lotte sostenute

dalla Chiesa per mantenere salda la

indissolubilita del matrimonio e so-

pra 1'infelice stato di Germania e di

loro seno il veleno del divorzio. Alia

fine dell'opuscolo sono due appeiidici

utili assai ai lettori, 1'una e la sta-

tistica dei troppi casi di divorzio

presso tutti i popoli che 1'hanno ap-

plicato, 1'altra contiene la bibliogra-

fia ovvero la notizia di alcune pub-
blicazioni piu recenti che oppugnano
una si diabolica legge e si potreb-
bero consultare con profitto mas-
sime dai giovani.

Molte pagine di quest'opera ci

sono piaciute assai, come, ad esem-

pio, quelle che fanno risaltare il me-
rito delld santa Chiesa per avere di-

feso la famiglia, sulle. orme di Cri-

sto, dalla disgrcgazione e dall'im-

moraUta, minacciate dal.senso cor-

rotto ecc. p. 34 ss. Ci congratuliamo
col chiaro Autore e lo preghiamo di

voler continuare a regalare i lettori

di scritti consimili in difesa della

buona causa.

Inghilterra per avere ricevuto nel

ATTI dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei compilati dal Se-

gretario. Anno XLYI. Sessione I del 18 decenibre 1892. Sessione II

del 15 gennaio 1893. Sessione III del 19 febbraio 1893 dedicata

al Giubileo Episcopale di S. S. Leone XIII. Sessione IY del 19

marzo 1893. Roma, tip. delle Scienze matematiche e fisiche, 1893,

4 di pp. 1-108.

ATTI del secondo Congresso nazionale degli educatori dei sordo-muti

tenuto in (jenova dal 1 al 6 settembre 1892. Genova, tip. R. Isti-

tuto Sordomuti, 1893, 8 di pp. 156.

BALLERINI E. aw. I sepolcri. Dottrina giuridica controversa.

(Estratto dalla Grazzetta Diritto e Giurisprudenza, Anno VIII,

n. 27). Napoli, Corrado F. ed., 1893, 8 di pp. 30.

BELTRAME GIOVANNI missionario. In Nubia presso File, Siene,

Elefantina. l
a

edizione. Verona, D. Tedeschi e figlio, 1893, 16 di

pp. 354.

BIAGGI P. N. - - Le sette parole di Cristo sulla Croce. Genova, tip.

Arcivescovile, 1893, 16 di pp. 24. Si accetta un'offerta pel

busto da erigersi alia memoria del card. Alimonda.

Una dolce e tenera pieta ispirata muove soavemente una spontanea e

dal poeta aleggia sulla lira, donde cara armonia di rime e di affetti, che
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scendono al cuore. Alle sette parole gine addolorata e la seconda intito-

del morente Gesu, cantate in altret- lata il De Profundis al Dio delle mi-

tante odi italiane, il ch. Autore fa sericordie.

seguirne altre due, la prima alia Ver-

BIANCHETTI CARLO aw. L'antischiavismo alia fine del secolo XIX.

Torino, tip. Subalpina, 1893, 8 di pp. YIII-40S.

Di questa insigne e lodevolissima indugiare I'annunzio. Ne daremo tra

opera ci duole di aver dovuto troppo poco una breve rassegna.

BRETTES (ab.) II matrimonio
'

civile, tradotto da Giuseppe Simo-

nelli, rettore del Seminario di Aversa, con la Lettera di Leone XIII

all'Episcopato Yeneto sul disegno di legge del Matrimonio. Aversa,

stab. tip. Y. Torno, 1893, 32 di pp. 88. -- Cent. 30.

E un'opericciuola assai opportuna.

In poche pagine si vede esposto in

bel modo e con chiarezza, quale

fosse 1'opinione di tutti i popoli e di

tutti i tempi in questa materia, e

quali mali derivino dal matrimonio

puramente civile.

BRIGANTI ANTONIO mons. -- L'lmpero deU'uomo e 1'impero di

Dio. Considerazioni polemico-istoriche. Torino, tip. Salesiana, 1893,

8 di pp. YIII-448.

Mons. Arcivescovo, Antonio Bri-

ganti, si & proposto di celebrare in

quest'opera le glorie del venerando

ed amato pontefice Leone XIII ed in

lui quelle del papato, in occasione

del suo giubileo episcopale. A conse-

guire un si nobile intento, egli, dopo

una dotta prolusione, si fa a percor-

rere nella l a parte le vicende degli

imperi babilonese, assiro, medoper-

siano, greco colle sue division! nel

regno de' Tolomei e nel regno dei

Seleucidi, dell'impero romano, dei

regni longobardo e franco con tutta

Del chiaro traduttore, Autore della

bell'opera II Matrimonio Civile e il

Divorzio lodata nel nostro perio-

dico, ci son piaciute la versione e le

note. Raccomandiamo molto la dif-

fusione di si utile libriccino.

la serie dei Signori italiani di ori-

gine straniera, di repubbliche e si-

gnorie sino a Napoleone I inclusiva-

mente, per conchiudere di qual tem-

pra e natura sieno gl'imperi di questo

mondo, cio& imperi senza punto sta-

bilita, ricolmi d'ignominie in mezzo

a poche e fuggevoli glorie. E questo

1'impero deU'uomo. L'opposto dell'im-

pero deU'uomo e 1'impero di Dio nel

suo Cristo, in S. Pietro e nei suoi

successor!, impero divino, stabile e

perenne nei dugento sessanta sei

Papi, rappresentanti e vicarii di Gesu

Cristo, vescovi di Roma, come loro

propria sede. A cio dimostrare il

chiaro Autore, dato un cenno della

storia ebraica e dei fatti del Van-

gelo, mette in bella luce le verita

che vi si racchiudono, verita fonda-

mentali del credente die appalesano
ad evidenza le doti di un tale im-

pero e vie piii manifestano negli im-

peri tutti terreni 1' opera deU'uomo
manchevole e la vanita assoluta delie

cose umane. Leone XIII, successore

del primo vicario di 'G. C. S. Pietro,

pu6 dunque dirsi la prova parlante

in atto dellimpero di Dio, cio& della

sua Chiesa e del papato, in cui si

fa visibile ed e visibilmente gover-
nata dai suoi vicarii

; prova tanto piu
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potente, quanto piu solenne nell'os-

sequio e nell'affetto, che .quest'anno

stesso gli viene reso da tutto il mondo.

II chiaro Autore per non isfigurare

nella gara di figli aifettuosi ha trac-

ciato a rapidi tocchi la vita dei Leoni

nella seconda parte e quindi nella

terza parte minutamente la vita e le

opere di Leone XIII, tutte efficaci a

ristaurare la societa moderna nei

quattro ordini intellettuale, civile e

politico, morale e religioso. Da cio

appare come nel gran quadro dei

Somrni Pontefici la nobile figura di

Lui si manifesti in tutta la sua maesta

e splendore. In fine, a maniera di

corollario, viene svolta la bellissima

CALYANICO SAYEEIO. -- Storia miracolosa della Madonna greca

venerata nella basilica di Porto in Eavenna. Poemetto in ottava

rima,. dedicate al Sommo Pontefice Leone XIII nella fausta ricor-

renza del suo Giubileo episcopale. Siena, tip. S. Bernardino, 1893,

16 di pp. 36.

In questo poemetto di tre canti

alia nobilta del soggetto risponde la

dignita della forma, onde il ch. Au-

tore lo riveste. Egli narra la storia ve-

ramente miracolosa della sacra Ima-

gine con uno stile che in molte ot-

tave sollevasi all'latezza dell'epica

proposizione di San Francesco di Sa-

les: Cristo. la Chiesa, il Pontefice

sono tutt'uno, proposizione quanto
terribile per i liberali che la dividono,

altrettanto dolce e confortante per i

veri cattolici che la ritengono unita in

un soloamore: proposizione non solo

provata dalla ragione e dalla fede,

ma ben anche confermata dalla storia

per una non interrotta serie di fatti.

Ecco in breve il contenuto di si

pregevole. opera, in cui risplendono

erudizione, dottrina ed affetto cal-

dissimo al Papato, all'Impero di Dio,

centre e meta di tutti gli avveni-

menti prosperi e avversi.

poesia, ed e qua e la rifiorito di si-

militudini e di metafore leggiadra-

mente espresse. La narrazione corre

limpida, naturale, bene ordinata e con

un verseggiare sciolto ed armonioso

che alletta.

E un bel fiore di maggio offerto

sull'altare di Maria per mano del

Sommo Pontefice, Leone XIII, a cui

il Poeta lo dedica in memoria del suo

glorioso Giubileo Episcopale.

CANTEEA BIAGIO sac. Due document! Angioini. Napoli, tip.

della E. Accademia delle Scienze, 1892, 8 di pp. 8. L. 1. Di-

. rigersi in Napoli presso 1'Autore o all'Archivio di Stato o al Yico

Campanile ai Miracoli, 46.

II primo documento e un ordine

del re Roberto di consegnare un certo

numero di travi per la costruzione

del Duomo di Napoli. In esso il co-

minciamento del Duomo si ascrive a

Carlo II, e con cio resta esclusa 1'opi-

nione di coloro che lo attribuivano

a Carlo I. L'altro documento contiene

la permissione di portar armi data

da Roberto, regio vicario, ai fami-

gliari e dipendenti di Giacomo arci-

vescovo di Napoli (1302-1308). II Can-

tera vi aggiunge brevi note
;
le quali

pero bastano a mostrare il suo va-

lore storico, e come egli sia capace

di lavori di assai maggior mole.

CAPPI EECOLANO dott. Frammenti di medicina popolare. Mi-
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lano, libreria ed. Palma, 1893, via Lupetta n. 12: Napoli D. Pao-

loni (Purita a Foria) 17 - - L. 0, 15.

La Sezione-G-iovani del Comitato

diocesano milanese ha impreso da

parecchio tempo a divulgare volu-

metti .in 32 di pp. 64, per lo piu

ogni mese, affin di tener lontana dai

lettori, massimamente giovani, la pe-

ste di tante collezioni economiche,

di trattatelli scientific!, di manua-

letti di letteratura e di storia ecc.

quasi tutti riboccanti di oscenita o

di sfacciate menzogne, merce ben

nota della libreria Treves.^L' opera

dimandasi, Piccolo, Biblioteca scien-

tifico-letteraria. E naturale che, a

rendere piu diffuso e piu efficace il

rimedio, si e avuto cura che il prezzo

di ciascun opuscoletto sia oltremodo

tenue (15 cent, col ribasso per piu

copie) e 1'esposizione delle materie

vada commendata per chiarezza, so-

dezza di dottrina e, ove la materia

Ip comporti, per una maniera di scri-

vere si attraente, che nessuno ha bi-

sogno di ricorrere a fonti impure. Ci6

appare anche dalla fama degli au-

tori, i quali sono larghi dei loro

scritti alia Piccola Biblioteca.

La Redazione ha avuto anche ul-

timamente nel Congresso di Genova

lapromessa di prossima cooperazione

da parecchi egregi scrittori cattolici.

Noi intimamente persuasi della gran-

de necessita di tale opera e della buo-

na riuscita, invitiamo coloro che sono

solleciti della diffusione di idee sane

e cristiane fra il popolo ad aiutare

coi loro scritti la Piccola Biblioteca

scientifico-letteraria, che e Vunica,

cattolica di tale genere esistente ft-

nora in Italia, punto intenta al lu-

cro, anzi, paga solo del bene che

vien facendo e del plauso dei catto-

lici, sostiene non pochi e rilevanti

sacrificii economici. L'opera qui an-

nunziata appartiene alia seconda se-

rie, di cui fra breve usciranno alia

luce le monografie: La Cremazione,

L'evoluzione e I'origine dett'uomo, La

Rivoluzionefrancese ecc. Vi si danno

brevemente e chiaramente precetti

sull'igiene e sulle malattie piu co-

muni del tubo alimentare e del tubo

intestinale con acccenni a rimedii

assai pratici.

CARTAS de los PP. de la Compania de Jesus et la Mission de Fili-

pinas. Cuaderno IX. Manila, Perez, 1891, 8 di pp. 684.

CATHREIN YICTOR S. J. Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche

Darlegung der sittlichen, einschliesslich der rechtlichen Ordnung.

Zweite, vermehrte nnd verbesserte Auflage. Erster Band. Allge-

meine Moralphilosophie. Zweiter Band. Besondere Moralphilosophie.

Freiburg im Breisgau, Herder, 1893, 8 di pp. XX-538
;
XYI-662.

- M* 15,50. Rilegata M" 19,50.
Si veda \&.Rivista che della prima pubblicata nel quad. 986 (18 luglio

edizione di questa egregia opera fu 1891) a pag. 197.

CATTAKEO UBERTO sac. prof, nel Seminario Y. di Rovigo.
- - II

Tesoretto Mariano. Tratto da Commenti scritturali di Cornelio a

Lapide e Tommaso Le Blanc. Lendinara, Libr. edit. Luigi Buf-

fetti, 1893, 8 di pp. 538. Lire 3,50.

Degno del titolo che porta e que- sto libro, vero tesoro che in se com-
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pendia il fiore di quanto si disse o dando di ciascuno il vero significato,
si puo dire in lode della gran Madre cosa che sebbene non sia nuova, tut-
di Dio. II ch. Autore non solo ragione tavia e trattata qui con singolare
in esso del Nome, della Santita, della ampiezza ed erudizione.

Dignita, delle Glorie e dei privilegi Raccomandiamo questo buon li-

deH'Immacolata e sempre Vergin Ma- bro a tutti i nostri lettori, massime
dre di Dio, ma spiega sott'occhio al

ecclesiastic!, pe' quali il ch. Autore
lettore i tanti simboli sottp ai quali 1'ha specialmente scritto.

Ella vien figurata nelle sacre carte,

CHIEIOTTO FEANCESCO teol. can. Memorie storico-religiose su Pio-

besi (Torinese). Saluzzo, tip. San Yincenzo, 1892, 8 di pp. 88.

Nell'occasione che in Piobesi To- notato.

rinese s'inaugurava la nuova chiesa Questa chiesa, come si deduce

parrocchiale (aprile 1892) il sig. can. dalla sua primitiva struttura, appar-
Chiriotto faceva di pubblica ragione terrebbe al secolo IX e sarebbe una
il presente opuscolo, in cui egli di- delle piu antiche del Piemonte. Gli

ligentemente raccolse tutte le noti- affreschi che vi furono eseguiti verso

zie che gli venne fatto di rinvenire, il principio del secolo XV sono opera

riguardanti la storia del suo paesello di qualcuno dei varii eccellenti pit-

natio. II cap. V contiene uno studio tori, che in quel tempo fiorirono in

deH'ingegnere Carlo Nigra sopra una Piemonte, dei quali quanto ci son

chiesa di Piobesi intitolata a S. Gio- noti i lavori, altrettanto ci sono igno-
vanni Battista, che merita di essere te le azioni e talora finance il nome.

CINQUEMANI GIOYANNI can. prof. II Precetto Pasquale, ossia

quaranta motivi per indurre i fedeli alia osservanza del Precetto

Pasquale. Eepertorio di testi e di concetti ad uso del Clero. Mo-

de-na, tipografia dell' Immacolata Concezione, 1893, 8 di pp. 68.

Cent. 60.

Di questo importante opuscolo quaderno, numero 1034, sotto il titolo

parlammo di proposito nel passato llpiHt belfrutto del Griulileo del Papa.

CIEILLO (S.) Yescovo di Gerusalemme, Dottore della Chiesa. Ca-

thecheses mystagogicae Sancti Cyrilli hierosolimitani Episcopi et

. Ecclesiae doctoris. Salutiis, ex typ. Sancti Yincentii, 1893, 16 di

pp. 38. Cent. 20. Copie 20, L. 3. Eivolgersi alia tip. S. Yin-

cenzo, Saluzzo.

CODA COSTANTINO dott. Biblioteca clello studente, con aggiunte

per insegnanti ed istitutori, ossia Elenco d'opere letterarie, filo-

soficlie, storiche, scientifiche, educative e religiose, distinte per

categorie. Torino, tip. Artigianelli, 1893, 8 di pp. YIII-79.

Non e chi possa negare una sin- consideri che il ch. Autore, gia noto

cera approvazione e un plauso a chi per altre opere pregiate assai ed

si cimenta a compilare un' operetta utili, 1'ha condotta a termine con

di questa specie, specialmente se si uno scopo scientifico e morale
,
e
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cio che egli non dice, ma noi cre-

diamo, attesa la conoscenza che di

lui abbiamo, con iscopo altresi di op-

porla a simili libretti, pur troppo pub-

blicati con iscopo di diffondere libri

immorali e per cio stesso nocivi alia

gioventu ed anche alle buone lettere.

Con tutto cio siamo costretti di

fare alcuni appunti. A pagina 3, si

cita la storia della Letteratura del-

1' Emiliani-Giudici che e piena di

maldicenze, di falsita storiche, e di

giudizii punto giudiziosi, e che niun

savio educatore vorra porre nelle

mani d'uno studente. Ne crediamo

utile additare tra i classici latini,

S. Ambrogio de Officiis, che ha tutti

i meriti immaginabili, tranne il lin-

guaggio classico; ne in generale i

classici, annotati da Atto Vannucci,
le cui note non sono da raccoman-

dare; ne molto meno Lucrezio tra-

dotto da Alessandro Marchetti, tra-

duzione proibita dalla Chiesa con

decreto del 1718. Neppure vorremmo
vedere tra i libri degli studenti Ca-

tullo e Marziale e Anacreonte, n6 se-

condo I'originale non espurgato, ne

secondo le traduzioni intere.

Negli autori di filosofia ci pare di

vedere un miscuglio di sistemi, an-

che i piu screditati : ma almeno nulla

vi ha di assolutamente condannato;
dove che tra i moralisti troviamo il

Montesquieu, il cui Esprit des lois e

all' Indice. Tra gli storici, vorrebbesi

scancellare Francesco Bertolini, dal

quale nulla ha da imparare uno stu-

dente cattolico, e a piu forte ragione

il Gibbon, che e proibito dalla Chiesa,

e 1'Hallam, per lo stesso motive. Dai

libri di religione sarebbe da espun-

gere il Muratori, Della regolata di-

vozione: e un opuscolo d'idee sre-

golatissime, vera macchia alia fama

del famoso storico, che voile mettere

lit falce in una messe sconosciuta.

Noi siamo certi che questi e forse

alcuni altri pochi errori sono sfug-

giti al chiaro Autore per mancanza di

tempo a di riflessione, e contro il suo

intendimento di dare un elenco sano

e morale; ma ci e forza, dovendolo

annunziare, di notare siftatte mende,

affinche i lettori non credano che i

giudizii nostri sieno poggiati solo

sulla onesta delPAutore, e non sulla

obbiettiva natura dei libri.

DA YARIGISTANA ONOFRIO M. 0. Kif. -- I miei ricordi e le mie

preghiere. Y edizione. Bologna, tip. arcivescovile, 1893, 16 di

pp. 608. L. 1.

E un manuale di pieta.

DEFENSA de la aparicion de la Yirgen Maria en el Tepeyac, escrita

ppr un Sacerdote de la Compafiia de Jesus contra un libro im-

preso en Mexico el ano de 1891. Puebla, impr. del Colegio Pio de

Artes y officios, 1893, 16 di pp. YIII-342.

L'anno 1556 Pillmo sig. Alfonso

de Montufar, Domenicano e secondo

vescovo dei Messicani, istrui un pro-

cesso secondo ogni formalita, richie-

eta dal diritto, contro un predicatore
di altro Ordine, per aver questi ne-

gato pubblicamente in un discorso

la verita dell'apparizione della Ver-

Serie XV, vol. VII, fas*. 1035.

gine in Tepeyac, quivi onorata sotto

il titolo di Nostra Signora di Gua-

dalupa.

Di questo processo, rimasto celato

negli archivii della chiesa metropo-

litana sino a questi ultimi anni, s'im-

padronirono alcune persone di mala

volonta, e lo divulgarono per le stam-

22 28 luylio 1893.
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pe, con certe lor note e aggiunte,

credendo aver esse in mano una

prova evidente contro 1'apparizione

della Vergine in Tepeyac. Contra un

tal libello comincio 1'anno 1891 a

scrivere una serie di potenti articoli

il giornale El Amiga de la Verdad,

i quali articoli escon ora riuniti in

un bel libro. Di che vedasi il libro

Magisterio, qui appresso.

DE SANCTIS PAOLO can. rettore del Serninario di Eieti ora Yescovo

di Poggio Mirteto. Sulla Yocazione Divina a qualsivoglia stato

di vita, in particolare all'ecclesiastico. Seconda edizione. Roma,.

libreria Salesiana, 1893, 32 di pp. 232.

Si veda quanto fu detto di que- a pag. 605, allorche ne annunziammo

sto libro nel quad. 719 (5 giugno 1880) la prima edizione.

DESCAMPS EDUARD. Africa. Drame en cinq actes en vers, con-

ronne an Concours litteraire international. Paris, Louvain, Bruxel-

ks, Peters ed., 1893, 8 di pp. 134.

Nel suolo africano si vogliono ri-

conoscere tre mondi: il barbaro, il

musulmano ed il cristiano. La lotta

fra questi tre mondi si appalesa spa-

ventevole nella quistione della -tratta

degli schiavi.

II sig. Edoardo Descamps ci ha

ritratto vivamente tale lotta nel dram-

ma qui annunziato, il quale fra tren-

tacinque scritti riporto il premio di

dieci mila lire. I casi dell'Uganda,

degni in tutto dei primi cristiani,

narrati dal Primate d'Africa in una
lettera al sig. barone Lambermont,
19 marzo 1890, gli hanno fornito oc-

casione e materia grande allo svolgi-

mento del suo soggetto. La scena co-

mincia nel gotico castello di Reuilly,

ove il generoso Gerardo trionfa del-

1'amicizia d'Andrea Varmont e del-

1'affetto della madre, che non sanno

risolversi alia separazione d'un tanto

amico e figlio, anelante al soccorso

dei miseri Negri. E 1'idea del mondo
cristiano.

Nel secondo atto compaiono in

tutto il loro orrendo aspetto i turpi

rappresentanti del mondo musulma-

no, solo avidi di lucre e tutt'intesi

a vendere came umana a Zanzibar;
all'animo abbietto dei mercanti Arabi

fa contrasto ed incute terrore il de-

creto del Sultano di Zanzibar in fa-

vore della liberta dei suoi sudditi. II

terzo atto si svolge'sulla collina Ru-

baga, in riva ai Grandi Laghi. I mis-

sionarii, veri eroi, distruggono ogni

traccia di feticismo, proprio del men-
do barbaro, e celebrano la festa della

Liberta, alia quale interviene il So-

vrano del paese ; ma, nel meglio, ecco

gli Arabi che mettono ogni cosa a

ferro e fuoco e cacciano in esilio i

novelli cristiani ed il re. II quarto

atto ci presenta i neofiti barbari e

gli europei, arrivati in soccorso, aiu-

tarsi a vicenda, per riconquistare il

regno dell'Uganda. Nel quinto atto si

descrive il ritorno del Sovrano dei

cristiani, coronato dalla santa morte

del loro apostolo, Gerardo, il quale

dolcemente ripete quest'ultime pa-

role:, Africa... Europa... amore...pace

di Gresu... non m saranno piu schiavi!

Oltre i personaggi che abbiamo gia

menzionato, spiccano^in questo dram-

ma il capitano Riccardo di Villefran-

che, rappresentante degli arditi esplo-

ratori: Zelio, figlio del re, lietaspe-

ranza^della civilta Cristiana in Africa:

e per qualita opposte i due Arabi,

Hassan, cacciatore di uomini, astuto,
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crudele, simulatore d'immensa uma-

nita; Ruma mercatante di schiavi,

traditore ed abile nel cattivarsi la fi-

ducia del Negri principal!, per i suoi

biechi fini.

V'e grande varieta d'interessi e

di casi e bell'intreccio nell'azione.

La generosita d'animo e il sacrifizio

sono fatti risaltare nel massimo splen-

dore. Al contrario I'inumanita e la

sete dell'oro sono descritte con tinte

si vive, che ti nasce spontaneo il senso

d'abbominazione e di esecrazione.

Quanto e mai tenera la scena di

Germana di Reuilly, la madre di Ge

rardo, la quale sente straziarsi il cuo-

re nella partenza del caro figliuolo,

e vedendo andare a vuoto i suoi con-

trasti, anch'essa si da tutta alia con-

versione dei Negri, come ad opera,

in cui vede piu vicina 1'immagine
del suo Gerardo!

DI DIGIONE P. KLCCOLO. Discorsi per le Quarantore e pel car-

nevaletti intorno all'abuso dei SS. Sacrament! della penitenza e

dell'Eucaristia, tradotti dal francese. ISTuova edizione con aggiunte
e riforine. Napoli, tip. di A. e Salv. Festa, 1893, 16 di pp. 452. -

L. 3.

Annunziamo questi discorsi del

P. Niccolo di Digione, celebre predi-

oatore in Francia, morto nel 1694.

Sono scritti con santa intenzione e

zelo ardente per la salute delle ani-

me, ma non sempre con temperate

giudizio. Per verita non si incul-

chera mai abbastanza ai fedelf. la

grande premura che debbon porre

per accostarsi degnamente ai santi

Sacramenti della Confessione e Co-

munione; ma e pur certo clie biso-

gna guardarsi da tutto cio clie sa di

eccesso,che sempre e un vizio,e suole

riuscire pernicioso anzi che utile.

Specialmente per riguardo alle co-

scienze non v'e nulla di peggio del-

1'esagerazione. Quest? non dirige ma
fa deviare, non ammaestra ma in-

ganna, non rialza ma abbatte. E

pero annunziando detti discorsi non

vogliamo celare il nostro giudizio,

che cioe la loro lettura non sarebbe

se non per persone sagge e ben fon-

date negli studii teologici, le quali

sono al caso di saper distinguere il

vero dal falso, ovvero di sapere in-

terpretare in un giusto senso non

,poche espressioni, che gitterebbero

la costernazione nelle coscienze, spe-

cialmente se perplesse e scrupolose.

Per dire soltanto d'alcuni punti, tutto

il capo XIII della prima parte e fon-

dato sopra un falso supposto, e sa-

rebbe facile, prendendo le cose dette

cosi in generale, venire a conclusion!,

che non reggono alia sana logica e

che sarebbero contrarie crediamo,
alia mente che ebbe 1'Autore quando
10 scrisse. Cosi pure quanto dice

dei Confessori non puo esser preso
al rigor della lettera, cioe che egli

non puo far di meno di non incol-

parli della perdita di un numero in-

numerevole di anime (p. If2) ;
e

che il numero dei confessori buoni

e molto piccolo, mentre quello degli

indegni di tal ministero e grande

(ivi). Noi non dubitiamo di dire che,

preso qualunque tempo del Cristia-

nesimo, siffatta proposizione cosi ge-

nerale e falsa e per nulla onorifica

alClero, ai Vescovi, alia Chiesa stessa

Perche generalizzare cosi, e mancar

alia verita e alia riverenza dovuta

alia parte piu nobile della Chiesa,

11 Clero? Chi ammette la proporzione

dell'Autore cosi come e espressa,

quale risposta dara agl' ignoranti ,

che dicono la confessione essere cosa
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immorale? Quale agli empii che di-

cono il Clero una piaga della so-

cieta? Finalmente, per dare anche

un esempio delle arbitrarie neces-

sita qui imposte, la causa di tante

confession! sacrileghe, secondo 1'Au-

tore e, che quando si fa la prepara-

FELLI D. FKANCESCO. Guida alia Cappella Borghese in S. Maria

Maggiore. Eicordo del Giubileo Episcopale di S. S. Leone XIII.

Roma, tip. della pace, 1893, 16* di pp. 128.

zione alia confessione non si premette
all'esame di coscienza ecc. almeno

una meztfora di preghiera (p. 49). E
pure, a buona teologia, la cosa non &

mai strettamente necessaria, e spesso-

e impossibile in pratica.

E una guida storied, artistica e

morale della cappella Borghese, insi-

gne monumento innalzato da Paolo V
alia Vergine Maria. Rispetto alia par-

te storica il rev. D. Francesco Felli

ci fornisce con accuratezza cognizioni

e schiarimenti della vita dei Santi e

dei fatti prodigiosi, quivi ritratti;

quanto al lato artistico egli descri-

ve le sculture e i dipinti prege-

voli, dei quali la cappella e magnifi-
camente ornata, ne tralascia di dare

piena contezza della varieta dei mar-

mi e delle pietre preziose, dei diffe-

rent! ordini di architettura e dei va-

lenti artefici, che concorsero a for-

mare nel sontuoso tempio liberiano-

un gioiello di arte. Ma il punto me-

glio trattato in questo libro e la espo-

sizione delle glorie di Maria, cele-

brate nelle opere artistiche della cap-

pella. Sicche i devoti, gli artefici &

i dilettanti di arte debbon saper gra-

do al chiariss. Autore, per avere

agli uni apprestata materia di viep-

piu infervorarsi nell'amore alia loro>

Madre, agli altri poi somministrato

un mezzo di leggere piu addentro in

quelle meraviglie dell'ingegno ita-

liano e di non assistervi con in mano
certe guide di viaggiatori, spesso-

manchevoli, sempre infedeli.

FRA.NCESIA 10. B. Leo in Pontifex Maximus, actio dramatica.

S. Benigni in Salassis, ex off. Salesiana, 1893, 32 di pp. 133.

Ci e sempre giocondo annunciare

opere scritte nella maestosa e bella

lingua del Lazio, oggi cotanto ne-

gletta. In questa lingua e nello stile

di Plauto e di Terenzio 6 scritto il

presente dramma
;

il quale per la

nobilta ed importanza del soggetto
tratto dalla storia dei Papi, e pel

modo con cui viene in esso 1'azione

drammatica svolta e sceneggiata, ci

sembra degno di elogio. Non gli fa

poi difetto la varieta neH'unita del-

del fraseggiare proprio di siffatto ge-

nere di componimenti, ne la verita,

storica dell' azione principale e del

carattere de' personaggi. Sara per-

tanto letto con piacere e rappresen-

tato con plauso, massime ne' semi-

narii e in que' collegi, ne' quali colti-

vansi ancora le lettere latine e si

educano i giovani al rispetto e al-

1'amore di queH'Augusta Sede, che-

fu cotanto onorata dall'Eroe del dram-

ma Leone III.

T azione, ne la purezza ed eleganza

LEONE XIII (A) Pontefice Massimo nel suo giubileo Episcopale 1893,

Siena, tip. Editrice S. Bernardino, 4 gr. di pp. 314.

Nel frontespizio leggiamo essere za cattolica,. promosso dalla Com

questo un umile omaggio della scien- missione Centrale esecutiva pei fe
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steggiamenti del Giubileo episcopale

di S. S. il regnante Pontefice, ed

eseguito dal Circolo Romano di San

Sebastiano. Gli esimii scrittori che

vi concorsero, socii tutti attivi od ono-

rarii del detto Circolo, lasciati in dis-

parte gli argomenti encomiastici, in-

tesero di onorare la fausta ricorrenza

con un saggio degli studii coi quali

specialmente in Roma s'avanza e vi

si allarga oggi la coltura nostra
,

avendo soltanto la comune mira

d' illustrare e chiarire le relazioni

tra il cristianesimo e la civilta. Ci

bastera citare i nomi di quegli egregi

pubblicisti, perche ognuno argomen-
ti della bonta del tutto e delle parti.

II ch. filosofo Augusto Conti svol-

ge con la sua consueta acutezza il

tema che La rivelazione spiega i

piu profondi misteri dell'uomo. II

March. Filippo Crispolti e noto pel
suo stile facondo e vivace. II discorso

che egli ci da intorno alia piaga del

Duello e al modo di combatterla, me-
riterebbe di esser largamente. diffuse

nella classe colta della societa cri-

stiana. Iparlamenti detto Stato Pon-

tificio nel media evo danno argomento
di un erudito articolo storico al ch.

MAGISTERIO (El) de la Iglesia y la Yirgen del Tepeyac por un
Sacerdote de la Compania de Jesus. Queretaro, imp. de la Escuela

de Artes, 1892, 16' di pp. VIH-176.

Prof. Filippo Ermini, Presidente del

Circolo di S. Sebastiano. Altro studio

storico, condotto con arte e critica

rispondente ai nostri tempi e il la-

voro del ch. Francesco Faberi sopra

S. Pio V. II ch. Prof. E. Salvador!

ha scelto a soggetto II pensiero cri-

stiano nella civilta del media evo, ed

il ch. Enrico Santini, il Sacro Ro-

mano impero: argomenti ambedue

trattati con buona filosofia ed eru-

dizione. Interessantissimo & il lavoro

datoci dal dotto P. Savi barnabita

Sulla scoperta e sui progressi rea-

lizzati nelVantica letteratura cristia-

na durante Vultimo decennio. Segue
una bella monografia del ch. Carlo

Sica col titolo Silvestro II nella lecj-

genda, dove con accurata critica si

vagliano le leggende annesse al nome

di quel grande Pontefice: e per ul-

timo il ch. Taccone-Gallucci chiude

la serie con un ragionamento da pari

suo, intitolato La Cliiesa e le forme

politiche. A dir breve, egli e un

serto che ben poteva presentarsi al

Pontefice, ristoratore degli studii fi-

losofici, storici e scientific! in ge-

nere.

L'anno 1888 1'inquisizione con-
danno un tale, che avea scritto contro
la Vergine di Tepeyac. Questi si sot-

tomise lodevolmente al giudizio della

S. Sede, ed in tale occasione, avendo
MODS. Carrillo y Ancona, vescovo di

Yucatan, divulgato una lettera in

confermazione di quanto aveva de-
ciso Roma, un anonimo si accinse
alia stolta impresa di confutarla con

ragioni, ch'egli chiama frutto di stu-

dio teologico ed in realta non sono

altro che prove evidenti della sua

crassa ignoranza del magistero della

Santa Chiesa. II valoroso giornale

El Amiga de la verdad non si tenne

sulle mosse e voile anch'esso rive-

dere le bucce allo scandaloso scri-

bacchiatore, al signer Don Estudia,

con tredici dotti articoli, che sono

raccolti in un sol corpo nel libro,

che annunziamo. Vi si contengono
le principal! verita sul magistero del-

la Chiesa, come a dire, chi insegna
nella Chiesa; che cosa e come inse-

gna la Chiesa; ogni cosa, s'intende,
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in relazione alia Vergine di Tepeyac. racolo della Vergine tepeyacence,
Vi e poi la narrazione di Maria in avvenuto in Roma 1'anno 1796, rife-

Lourdes in forma di dialogo con ri- rito secondo il processo che quivi si

scontro a quella di Guadelupa o di istrui.

Tepeyac. In fine si racconta un mi-

MAGNANINI MARIANO. Discorso letto nelTAccademia tenuta in

onore di G-ioaccliino Rossini dai Soci del convegno dei buoni aniici

nel giorno 11 dicembre 1892. Pesaro, stab. Annesio Nobili, 1893,
8 di pp. 22. - - Cent. 40.

Questo discorso e scritto contro la un Dante Alighieri, un Cristoforo Co-

impudente incredulita, la quale og- lombo, un Gioacchino Rossini e cento

gidi cerca anche di farsi bella di cose altri. Di questo ultimo si discorre qui
non sue, delle piu belle glorie della di proposito, con bel modo e con prove
nostra cattolica religione, quali sono stringentissime.

MANUALS della Guardia d'onore al Sacro Cuore di Gesu, approvato

da S. E. Revma 1' Arcivescovo di Torino. Torino, libreria del

S. Cuore, 1893, 16 di pp. YIII-416. - - L. 2,50. In tela L. 3: e

L. 5, 6, 7 e 8, illustrate dalle 9 immagini della Guardia d'onore,

rilegato in tela, in pelle, in zigrino semplice e in zigrino elegante.

Si vende alia Libreria del S. Cuore di G. B. Berutti in Torino.

E unanovissima edizione che tor- molte Indulgenze, ond'6 dotata; la 3a

nera assai gradita ai divoti del Sa- e un complete manuale di pieta cri-

cro Cuore, poich& nillla si potrebbe stiana, poiche non solo comprende
desiderare di meglio tanto pel se- i pii esercizi della Guardia d'Onore,

sto, quanto per la correttezza tipo- ma e ricca di altre pregliiere, e

grafica e nitidezza di caratteri. contiene pure il modo d'accostarsi

II Manuale e diviso in tre parti, con frutto ai SS. Sacramenti, assi-

di cui la 1* e catechistica e spiega stere alia Messa, allaFz'0 Crucis,ecc.

con chiarezza Voggetto ed il fine della Lo raccomandiamo specialmente

Guardia d'Onore; nella 2a si da co- qual ricordo della Pasquale Comu-

me in un quadro 1' organizzazione nione e quale premio alle Scuole di

dell'Arciconfraternita e 1'elenco delle Religione.

MANUALE sacerdotale ad ecclesiastici Ordinis Pietatem fovendam ex

eruditioribus sacris scriptoribus excerptum et accoinmodatum. Sa-

lutiis, ex typ. S. Yincentii, 1893, 16 di pp. YIII-392. L. 1,25.

Per piu copie si concede il ribasso del 20
/

. Yendibile presso la

tipografia S. Yincenzo 'di Saluzzo.

MARGANI ORTISI ANTONIO aw. - - L' evoluzione del male e

Leone XIII. Conferenza tenuta in Roma nella sede della Societa

cattolica La Romanina pel Giubileo Episcopale di Sua Santita

dall'avv. Antonio Margani Ortisi, magistrate collegiale in ritiro,

professore di Filosofia e del Diritto e di Diritto Romano. Eoma,

tip. legale, 1893, 8 di pp. 34.

In questo discorso si tratta dei principali errori in cui son caduti gli
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atei e i materialist! e, in genere, i sommariamente e per accenni, come

nemici del soprannaturale ;
ai quali si poteva fare in una conferenza ac-

errorisi contrappongono le Encicli- cademica.

che di Leone XIII. II tema e svolto

MA88AJA GUGLIELMO card. capp.
-- I miei trentacinque anni di

missione nell'alta Etiopia. Volume decimo. Roma, tip. *poliglotta

di Propaganda Fide; Milano, tip. Pont. S. Giuseppe, 4 di pp. 21(>.

- L. 12.

PATEENO P. F. "Vita e miracoli di S. Giro. Napoli, Festa, 1893,

32 di pp. 136. Cent. 50.

PEEKELLA IAN. Theologiae generalis seu fundamentals compen-
dium tironibus accommodatum, auctore lanuario Perrella, in Ly-
ceo Archiep. Th. Dogm. professore etc. Tom. I. Neapoli, De Eu-

bertis, 1893, 8 gr. di pp. 347 L. 5.

Le intenzioni dell'Autore nel dare tieri sottoscriviamo. In quattro que-
alle stampe questo primo volume stioni discorre della possibilita, con-

erano limitate alia sola Teologia fon- venienza, necessita, cognizione ,
o

damentale, che Egli avrebbe com- come direbbesi con parola tecnica

pendiato in tre volumi. Se non che conoscibilita ed esistenza della Rive-

appena il presente volume vide la lazione soprannaturale di una Reli-

luce, molti pregarono il ch. Profes- gione. Molte e prolisse sono le note

sore di completare il corso di Teolo- aggiunte al testo, le quali con molta

gia, aggiungendo alia parte fonda- erudizione maggiormente dilucidano

mentale ancora i trattati speciali. Ep- e comprovano le conclusioni propo-

perotuttal'operaconstera di quattro ste. II ch. Autore ci ha fatto sapere

volumi
;

i due primi presenteranno la che affine di compendiare tutta la

Teologia fondamentale, gli altri due Teologia in quattro soli volumi sara

la speciale. Avvertiamo di cio il let- piu parco nelle note. II secondo vo-

tore, affmche non faccia le meraviglie lume che trattera de vera Christi

veggendo nella Prefazione (p. 9) ma- Ecclesia et de Romano Pontifice, b

nifestato lo scopo di esporre solamen- gia sotto i torchi. L'opera, commen-
te la Teologia generale. A cio il Per- devole sotto ogni riguardo, e vendi-

rella fu indotto anche dal consiglio bile al prezzo indicato presso PAu-

autorevolissimo deU'Emo Card. San- tore : Napoli, Marinella n. 27, e presso

felice, il quale nel permettere la il Sig. Alfonso Giuliano, Via del Duo-

stampa di questo primo volume ne mo n. 87 della medesima citta.

fa i meritati elogi, a' quali noi volen-

PLEEEUGUES ANT. DOM. -- Elenco dei Capitani e degli Uomini
di arme appartenenti agli Stati della Chiesa che militarono con

Malatesta Buglioni al servizio della Eepnbblica di Firenze nella,

guerra del 1529-1530, incorsi nelle pene sancite da Papa Cle-

mente VII e dal medesimo graziati in virtu dell'articolo X della

capitolazione di Firenze. Documento esistente nella Biblioteca co-

munale di Perugia, pubblicato per cura di A. D. Pierragues. Fi-

renze, G. Pellas, ed., 1893, 8 di pp. 24.
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PIGHI GIO. BATTA sac. Liturgia Sacramentormn ex praescripto

Kitualis Romani servanda. Auctore sac. lo. Baptista Pighi D. S.

Th. Editio altera in pluribus emendata et aucta. Veronae, edidit

F. Cinquetti, MDCCCXCIII, 16 di pp. 196.

Vedi quanto fu detto della prima edizione nel quad. 943 (5 ottobre 1889)

a pag. 92t

EEPUBBLICA (La) DELL'EQUATORE. Monogratia politico-sta-

tistico-economica, compilata a cnra del Consolato deU'Equatore in

Geneva e corredata di una pianta topografica appositamente dise-

gnata dall' Istituto Cartografico Italiano. Ricordo delle Feste Co-

lombiane. Firenze, Stabilimento di Giuseppe Pellas, 1892, 8 gr.

di pp. 103.

II Consolato dell' Equatore in Ge-

nova, cio6 1'egregio console Comm.

G. Balduino, che sotto quel nome im-

personale ha cercato invano per sua

modestia nascondersi, offriva in que-

sta elegante monografia un Ricordo

veramente ben inteso e percio dura-

turo delle Feste Colombiane. Non e

un serto di fiori letterarii, e una no-

tizia succinta ma compiuta di quella

interessante Repubblica Americana,

che il ch. Comm. rappresenta nella

patria di Colombo. Non vi manca
nulla. Si da in prima un cenno sto-

rico intorno a quella regione dove la

conquista spagnuola trov6 in Quito

la capitale dell' impero del Peru. Vi

si passano in rassegna la topografia,

il clima, la fauna e la flora, la divi-

sione politico-amministrativa e stati-

stica della popolazione, le citta prin-

cipali, la costituzione e il governo,
la parte finanziaria, le ricchezze ve-

getali e minerali, le vie di comuni-

cazione, le Missioni, e infine le rela-

zioni deU'Equatore coll'Italia. II qua-

dro e compiuto ; ma, cio che piu

monta, esso e lavorato con somma
accuratezza e fedelta, tenendo conto

di una copiosa letteratura, il cui ca-

talogo, aggiunto in calce, comprende
non meno di 82 nomi d' autori di

varie nazioni. Col valore scientifico

poi va del pari la limpidezza del det-

tato che ne rende la lettura amena e

piacevole. Una bella carta topogra-

fica appositamente disegnata viene

in sussidio al lettore nuovo della ma-

teria, e fa onore all' Istituto dond' e

uscita. Ripetiamo: E un ricordo delle

Feste Colombiane che ogni biblioteca

si pregera di avere e di conservare.

ROSSI FRANCESCO prof. sac. -- Santo Ampelio, i suoi tempi e la

palma colla loro coltivazione in Bordighera. Bordighera, libr. eel.

P. GibeUi, 1892, 16 di pp. 90.

Premesse poche parole sulla po-
stura e civilta dell'Egitto, in cui S.

Ampelio passo gran parte della sua

gioventu, ed esposta 1'origine e il

progresso del monachisino in Oriente,

si viene a parlare di S. Ampelio, ve-

nerato anche in Bordighera, il quale,

stando ad una testimonianza di San

Petronio, vescovo di Bologna, visse

verso il 410. II Santo mori il 5 ot-

tobre dell'anno 428 nel promontorio

di Bordighera, ove, gia chiaro per

virtu e miracoli, ebbe onori e dimo-

strazioni di affetto singolarissimo sino

all' anno 1140, quando si dovette ce-

dere la sua salma ai Sanremesi. Ora il

corpo del Santo e nella chiesadiS. Ste-

fano in Genova, trasferitovi nel 1258.
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3-2 da lodare la solerzia dello scrit- rebbe migliore assai, se si fossero

tore, il quale coi suoi scritti si stu- sceverate con maggiore discernimento

dia di eccitare nei lettori sentimenti le partico'larita leggendarie dalle sto-

di divozione e di pieta. L' opera sa- riche.

SANFELICE GAETANO mons. Discorsi e Panegirici di Mons. Gae-

tano M. a
Sanfelice del Duchi di Bagnoli Canonioo Lateranense,

prelate tesoriere del Tesoro di S. Gennaro. Napoli, Festa, 1893,

8 di pp. 652. L. 6.

Si leggeranno con piacere e con novenarii in onore della SSma Ver-

profitto questi discorsi del ch. Ora- gine e de' Santi. Non mancan qua
tore. In essi si scorge abbondanza, e cola alcuni tratti apologetici della

vita, dottrina. Venti sono i Panegi- nostra Santa Fede, della Chiesa, del

rici, il resto sono discorsi intorno a Romano Pontefice del Clero contro

dommi e sacramenti della nostra san- i moderni Massoni o massoneggianti.

ta Religione, con alcuni ottavarii e

SIMONELLI. - - Yedi BRETTES.

SOMMAIRE de la doctrine catholique en tableaux synoptiques pour
servir aux instructions paroissiales et aux catechismes de perse-

verance par 1'Auteur des Paillettes d
3

Or. Premiere partie. Les Com-

manclementes de Dieu et de 1'Eglise. II. Les Conseils Evangeliques.

III. La Conscience. IV. La Peche. Neuvieme edition. Avignon,

Aubanel freres ed., 16 di pp. 224.

Questa bell'opera, di cui facemmo Breve diretto all'editore Aubanel, le

menzione nella bibliografia del qua- cui pubblicazioni fanno un gran bene

derno 969 (1 nov. 1890) p. 350 e stata nel mondo cristiano.

onorata dal S. Padre Leone XIII d'un

STATISTICA della Emigrazione italiana, avvenuta neU'anno 1891 e

appunti di statistica comparata dell'emigrazione dall'Europa e del-

1' immigrazione in America e in Australia. Roma, stab. tip. del-

1' Opinions, 1892, 8 di pp. XX-68.

TADDEO P. G. di S. G. Battista, carrnelitano scalzo milanese. Me-

ditazioni per tutti i giorni della settirnana, feste del Signore, della

Madonna e dei Santi, domeniche dell' anno e ferie quaresimali.
Terza edizione. Viterbo, tip. Agnesotti, 1892-93, voll. 4 in 16 di

pp. 382, 404, 432, 448. Prezzo dei quattro volumi, che non si

vendono separatamente, L. 10,00. Franchi di posta. Sono vendi-

bili presso il E. P. Alessandro di S. Teresa, Priore dei Carm.

Scalzi di Caprarola (Roma); presso la Procura Generale dell'Or-

dine dei Carm. Scalzi. Roma, Panetteria 45, e presso il P. Fer-

dinando di S. Maria. Roma, S. Maria della Scala in Trastevere.

TONGIORGI SALYATORE S. I. -- Institutiones philosophiae mo-
ralis Salvatoris Tongiorgi e Soc. lesu ab eodem in compendium
redactae. Editio tertia. Senis, ex officina Archiep. S. Bernardini,

1891, 12 di pp. 162.



CRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 1-15 luglio 1893.

I.

COSE ROMANE

1. Dono della citta di Treviri al Papa. 2. II disegno di un'esposizione na-

zionale a Roma svanito. 3. Alcuni frutti della laicizzazione degli

ospedali e delle scuole a Roma.

1. La diocesi di Treviri lia fatto dono al Papa d'un grande e bel

quadro, rappresentante a volo d' uccello il colle vaticano col palazzo

pontificio, i giardini, la basilica, la piazza del Bernini e tutto quel
-che e compreso tra il palazzo del S. Uffizio fino alle novelle case di

Porta Angelica ai Prati, non escluse, all'orizonte, le colline del set-

tentrione e del levante. Una cornice monumentale di noce inciso

da risalto al quadro, in cima alia quale si -leggono le parole : Leoni

XIII Jubilaeum sacerdotale celebranti Dioecesis trevirensis grain-

labunda. Sotto evvi lo stemma della citta di Treviri. II quadro, lungo
ben quattro metri ed alto un metro e mezzo, e stato eseguito ad a-

oquarello dal valente ingegnere prussiano, ilsig. Weeser Krell, che ha

un' arte tutta propria in ritrarre le prospettive. Chi 1' ha veduto dice

-che e nn miracolo di precisione e di esattezza. Esso e frutto di pa-

recchi anni di lavoro e doveva offerirsi al Papa gia fin dal 1888 al

tempo del giubileo sacerdotale, come dice la scritta indicata
;
ma non

pote condursi, se non ora, a compimento. Dietro richiesta, fatta-ne al

S. Padre, 1'autore pero ebbe la ventura di poterlo mettere in mostra

in varie citta di Germania, come a Treviri, Berlino, Diisseldorf e

Yienna, dove 1'opera artistica fu conosciuta ed universalmente en-

-comiata. Essa venne finalmente consegnata al S. Padre, il giorno 5

di luglio. Esposta in una delle anticamere pontificie, il S. Padre

stesso venne a vederla, esprimendo la sua soddisfazione ed aggiun-

gendo volere lui stesso designare il posto in Yaticano, dove il quadro
deve esser collocato. L' artista, il sig. Weeser Krelle, la sua signora
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present! alia visita del Papa, s'ebbero dal medesimo cortesissime pa-

role di lode e, da eccellenti cattolici che sono, dovettero riportarne

nna carissima memoria. L' artista fu fregiato anche della croce di

commendatore dell' Ordine di S. Gregorio.

2. La mostra nazionale da farsi in Eoma nel 1895, per celebrare,

come dicevano, le nozze d'argento della citta de' Papi colla nuova

Italia, tanto caldeggiata dal gia leak suddito pontificio, il depntato

Guido Baccelli, e sfumata quasi improvvisamente. Tanto che lo stesso

on. deputato ebbe a cader dalle nuvole, quando nella famosa tornata

del giorno 8 alia Camera, dopo tre anni di aspettativa, udi che il

Governo- era contrario ed ingenuamente esclamo : Posso dichiarare

con sicura coscienza che di questa deliberazione, a me, fino a un

quarto d'ora fa, non fu tenuta parola ! Ingenuo il Baccelli! Avrebbe

voluto saperlo un quarto d'ora innanzi ! Narriamo questo avveni-

mento.

Qual fosse il fine politico della mostra e stato gia indicate
;

il so-

lito ritornello : Roma e noslra, a Roma siamo e ci resteremo. L'espo-

sizione, disse il suo promotore, il Baccelli, doveva essere un mezzo

per commemorare degnamente il 25 anniversario di Eoma italiana.

Un vasto clisegno era nella mia mente : fare una grande esposizione

d' arte retrospettiva, da intitolarsi L' arte nei secoli. E dove impian-
tare una mostra simile meglio che in quella grande platea, tutta cir-

condata da meravigliosi ricordi d'arte e di gloria antica ? L' esposi-

zione osteggiata dai preti per fini politici, e per invidia dalla nobilta

non ancora spiantata, diverra una cosa meschina, ove si faccia in

qualunque altro Itiogo che non sia la platea archeologica. A incar-

nare questa idea, giudicata da tutti ruinosa per Eoma (eccetto che

nella fantasia gloriosa del Baccelli e nella mente di pochi, avidi di

guadagnare sull' altrui grullaggine) si aspettava 1' ultima parola del

Governo. E il tempo era omai giunto, al discutersi che facevasi la

legge per 1'esecuzione delle opere pubbliche edilizie in Eoma, cioe

il compimento del policlinico, del palazzo di giustizia, della via Ca-

vour, de' ponti sul Tevere, eccetera. A questa prima legge, o parte
di legge da studiarsi, se ne aggiunsero due altre, riguardanti la mo-

stra e sono : 1. il concorso indiretto dello Stato alia mostra stessa,

permettendo alia commissione esecutiva una lotteria di 10 milioni e

concedendole il superfluo della tassa sul dazio consumo in tutto il

tempo della mostra; 2. 1'assetto e risanamento della cosi d.ett& platea

archeologica, spazio immense tra il Celio, 1'Aventino e le terme, per
cui sarebbero d'uopo parecchi milioni. II Baccelli s'era cullato nella

speranza che tutto cid fosse cosi I facile a farsi, come a concepirsi.

Ma non la pensavano cosi i Ministri, i quali si palleggiavano ame-

namente Ton. Guido : Intendetevela con Grimaldi, gli diceva il Gio-
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litti. E Grimaldi : Parlatene con Genala. Quest! : Sentito Lacava.

Lacava a sua volta : Tutto dipende da Martini. E il Baccelli, un

quarto d' ora prima della tornata dell' 8 luglio, non aveva capito il

giuoco! Si venne diinque alia discussione. Questa fu tenuta dopo la

burrascosa votazione per la legge delle banche, di cui parliamo nelle

Cose Italiam. Erano le 6 i

! 2J
i deputati stanchi e, per giunta, assente

il Griolitti, il quale era andato ad accompagnare alia stazione il Ee
che partiva dopo le 8. E da notarsi ancora come dei deputati, pre-

senti alia votazione per le banche, ed erano 357, se ne ecclissarono

di presente un 120. Quando si venne al punto, dopo votati i 40 mi-

lioni da spendersi in 17 anni, per il proseguimento delle opere edi-

lizie; 1'aggiunta del risanamento della platea archeologica fu sempli-
cemente respinta, e della lotteria e del dazio consumo non se ne disse

neppur parola. II Genala, ministro de' lavori pubblici, dichiaro che

la deliberazione di non ispender milioni per la platea archeologica

era stata presa ad unanimita nel consiglio de' Ministri. Dopo cio la

commissione della mostra e venuta sciogliendosi come sale in acqua.

Un deputato, 1' ebreo Barzilai, cosi scrive al Baccelli. On. Presi-

dente! La prego a voler fare accettare le mie dimissioni da membro

del Comitato esecutivo per 1' esposizione di Eoma. lo non credo mi
sia lecito di contribuire piu oltre ad alimentare nella cittadinanza il-

lusioni che durano da tre anni, e che disgraziatamente perdono ogni

giorno piu probabilita di incontrarsi coi fatti.

3. Tanto le effemeridi liberali quanto le cattoliche, e le prime piu

delle seconde, hanno svelato, in questi giorni, gravissimi fatti acca-

duti negli ospedali laicizzati di Roma e in qualche istituto scolastico,

parimente in mano di laici. Tali fatti servono ad illustrare la tesi

generale che in opera di educazione e di beneficenza, il laitismo (in-

tendiamo quello che si contrappone agi'insegnamenti della Chiesa) fa

e fara sempre cattivissima prova. Quanto agli ospedali, il Fanfulla

dell'll luglio svela queste infamie di quello di Santo Spirito, donde

furono cacciati i Concettini. Mercoledi scorso, verso le dieci e mezzo

di sera, un povero malato, certo Attilio Capri, che occupava il letto

n. 4. fu assalito da febbre al cervello; gli infermieri, per mettergli

la camicia di forza, lo presero per il collo, per le orecchie e per la

gola e gli posero le ginocchia contro la schiena. II povero diavolo

gridava come un ossesso : Mi volete far morire, che modi sono que-

sti? Lo legarono e lo trasportarono in altra corsia. II disgraziato

mori il giorno appresso. Un malato che occupava il letto n. 7, per

aver preso le difese del sofferente, fa battuto anche esso dagli infer-

mieri ed al mattino seguente cacciato dall'ospedale. Sere sono, verso

le 11, un ammalato che giaceva nel letto n. 21 cadde in terra. II

disgraziato fu raccolto agonizzante soltanto verso le quattro del mat-
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tino. Poco dopo mori ! A quest! fatti gravissimi, che dimostrerebbero

la crudelta degli infermieri verso i malati, si aggiungono altri che

reclamerebbero un pronto provvedimento da parte del regie commis-

sario. Grli infermieri, che nelle ore di servizio sono spesso lontani

dall'ospedale, provano una certa volutta a mandare a nimori ecc. gli

ammalati che chiedono le medicine. Ai reclami degli infermi non si

da ascolto. La settimana scorsa ad un infermo, cui i medici avevano

prescritto quattro uovi, le snore ne davano nno solo! Ad un amma-

lato che chiese un bicchiere d'acqua, un infermiere rispose inurba-

namente : Se hai sete, va a bere alia fontana ! E I'ammalato non ebbe

il bicchiere domandato ! Nella minestra si trovano spesso .... delle

cicche! E potrei aggiungere qualche altra cosa, ma per oggi faccio

punto. Cosi il Fanfulla. II Messaggero a sua volta cosi discorre :

Sono deplorevolissimi (i confLitti tra malati e infermieri), ma di-

sgraziatamente inevitabili
;
tanto piu che la maggior parte di quel

personale e salariato e reclutato alia meglio ; poiche non e possibile

pretendere che il fior fiore delle persone pazienti e caritatevoli si

adattino a fare 1' infermiere e con quello stipendio... Sarebbe tempo,
in verita, che una mano ferrea spazzasse tutto il PUTRIDTJME da quei

ricoveri e li rinnovasse dalle fondamenta, in omaggio a quella pieta

ideale, alta, sublime, che dovrebbe aleggiare su di essi, benefica e

immutabile. E da aggiungere, a compimento del vero, che il r. com-

missario degli ospedali ha gia ordinata un' inchiesta su tali fatti.

Quanto alia morale nelle scuole, abbiamo la confessione della Ca-

pitale che, parlando d' istituto laico, cui non vogliam- nominare, dice

che e d'uopo chiuderlo, perche e (sono sue parole) un vero porcile .

Quindi aggiunge : E poi c' e bisogno anche di altre spaxxature, se

non si desidera che i genitori si inducano essi a togliere i loro figliuoli

per rinchiuderli, magari nei collegi clericali? Non vogliamo dir di

piu. Cosi il detto giornale* E pensare che i liberali stronibazzavano

che venivano in Koma a rimettervi Tordine morale !

II.

COSE ITALIANS.
1. La legge sulle banche approvata dalla Camera. 2. La discussione

sulla riscontrata. 3. II Bovio minaccia di scoprire i deputati rei
;

tumulto che ne seg-ue. 4. Soprusi e violenze anticlerical! a Milano
ed a Calvairate. 5. II processo di Viterbo e il malandrinag-gio in Italia.

- 6. Mancanza deg-li spiccioli d'arg-ento. 7. Morte del ministro g-uar-

dasigilli L. Eula, a cui succede il Santamaria. 8. Soluzione della

questione sociale in pratica.

1. La legge sulTordmamento delle banche italiane (per cui, datosi

il colpo mortale alia banca romana e alle banche toscane, restano in
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piecli soltanto i due banclii di Napoli e Sicilia accanto alia nuova

banco, d
}

Italia) e arrivata finalmente a termine nella Camera del de-

putati. La votazione a scrutinio secreto nella tornata dell'8 luglio,

con 222 voti contra 135, decise la grossa faccenda, intorno a cui ag-

giravasi da parecchi mesi la vita politica interna de' legislator! ita-

liani. Ne' varii accidenti, sorti durante la discussione di quella legge

e nelle lotte parziali sopra 1'uno o 1'altro articolo, il Ministero, che

aveva proposta la legge, rimase sempre vincitore. II Giolitti, presi-

.dente del Consiglio, ha avuto sempre per se ligia una buona mag-

gioranza di deputati, que' medesimi ch'egli con grande accortezza si

era trascelti nelle elezioni dello scorso anno, i quali con grande do-

cilita davano il voto al loro temuto signore. La banca d'Italia s'aprira

al nuovo anno 1894 e avra la saa sede nel superbo palazzo costruito,

non ha molto, in Via Nazionale. Nell'ultimo quaderno narrammo gia

come il Ministero superasse il primo gravissinio intoppo che tendeva

ad impedire la stessa discussione della legge. Ora e da narrare un paio

di scaramucce, dovute sostenere dallo stesso, prima della vittoria
;
il

tutto utilissimo per conoscere tempi e cose.

2. La prima guerricciuola si potrebbe chiamare : della riscontrati.

Ma, innanzi tutto, a quale specie mai, nel mar degli esseri, appar-

tiene la riscontrata? I lessici tarderanno ancor di molto a registrarla,

benche tutti abbian diritto a sapere che cosa sia, e, piu degli altri,

i deputati, i quali per tale ignoranza si battagliarono oltre il dovere.

La riscontrata non e altro che-il baratto della moneta di carta, che

si soleva fare ogni dieci giorni tra le varie banche : cioe, dopo quel
dato termine ogni banca raccoglieva dalle altre i suoi biglietti, resti-

tuendo alle singole i loro e compensando con moneta sonante o bi-

glietti di Stato le differenze, non potute appianare col semplice scam-

bio de' proprii biglietti. Questo sindacato, come ognun vede, e, tut-

toche incommodo, assai utile per impedir soprusi e in ispecie affinche

non giri per 1' Italia piu carta, comechessia arabescata, di quella per-

messa, e che questa sia proporzionata alia moneta vera e sonante.

Cid premesso, nella tornata del 5 luglio, si venne all 'articolo 5 della

nuova legge. II Giolitti, nel regolare la riscontrata fra i due banchi,

disse che, sembrandogli troppo severe le norme stabilite nel disegno

di legge, essa sarebbe regolata per ora con un decreto reale, da con-

vertirsi quindi in legge nel nuovo anno 1894. A questa proposta ac-

cadde nella Camera un tumulto indescrivibile, si grido alia violenza,

si chiamo il decreto un' insidia ai banchi di Napoli e di Sicilia. Al-

lora il Giolitti, scattando, intimo il Quos ego di Nettuno e disse :

Non capisco come si possa parlare di minacce ai banchi meridio-

nali in un progetto che per venti anni ne assicura le sorti. Non ac-

eetto che si cambi neppure una virgola al nuovo emendamento, altri-
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menti do le dimissioni. E continuando le grida soggiunse : Non

capisco come si possa accusare il Ministero di violenza. Esso sente la

sua responsabilita : ha detto fin dove crede di potere arrivare. La Ca-

mera crede andare oltre
; venga altri al suo posto ad assumere la re-

sponsabilita. Dopo tali parole, crescendo ancora il tumulto e la con-

fusione, si dovette sospendere la tornata, che fu ripresa dopo una

mezz'ora. Fattasi un po' di tranquillita e persuasi i meridional! die

con la proposta del GKolitti non si menomava Tautorita dei banchi

napoletani e cli' ella non tendeva a far sorgere la banca unica, si

venne ai voti e 1'articolo modificato in quel modo dal Governo passo

con 203 voti contro 102.

3. L'altro pauroso incontro che ebbe il Governo nella campagna

intrapresa per 1'affrettato riordinamento delle banche fu di nuovo lo

spettro (presentatosi gia fin dal principio e poi magicamente sva-

nito) delle ladrerie e turpitudini bancarie che si affaccio minaccioso

un'altra volta. L' on. Bovio ne fu 1' attore. Ecco come. Sull' avvici-

narsi della fine dell'anno parlamentare il noto comitato dei Sette di-

resse una lettera al presidente della Camera, di cui il Zanardelli

die' pubblicamente lettura. Dicevano in essa gli eptarchi come qual-

mente il loro lavoro, non ostante le 127 sedute, non era finito; che a

finirlo doveva aspettarsi 1' istruttoria della banca romana; che il loro

compito estendevasi solo a sindacare i deputati, non gia i senatori;

che essi non potevano ancor parlare e che, se c' eraiio abusi in al-

cuni, non eran tali da contaminare la vita pubblica italiana
;
che era

lor desiderio vivissimo presentare la relazione prima della fine del-

1'anno, ma che non sempre alia volonta migliore arride immedia-

tamente 1'ordine delle cose
, eccetera, eccetera

;
e finiva : Tra le

oneste impazienze dell'universale che vuole la luce intera e le im-

pazienze ambigue di chi speri in una sentenza opposta alia ricerca,

la commissione precede verso la sua meta con la coscienza che la

relazione, anche alquanto indugiata, giungera monito non lento contro

qualunque fiducia di impunita. Questa e la sostanza della lettera

della commissione, lettera che dice e non dice. Or, il giorno appresso,
1'8 luglio, 1' on. Bovio, uno de' Sette, dimando di parlare sull' atto

verbale della tornata precedente. Si voile pero aspettare il Giolitti,

ma indarno
;
talche il Zanardelli da facolta al Bovio di aprire il pi-

spino : Onorevole Bovio, mi pare che potrebbe... E questi : Sono al-

1'ordine della Camera. - - Qui si fa vivissima attenzione da tutti i

banchi; e il Bovio: Dopo la lettera del comitato d'inchiesta, letta

ieri, sento il bisogno di aggiungere qualche dichiarazione... Quel do-

cumento diceva due cose gravi : una che delle responsabilita pur
troppo vi sono, 1'altra indicava il metodo di accertaiie. La Camera
e il paese hanno diritto di sapere... > Qui scoppiano vivissimi rumori.
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L'on. Diligent! che strepitava piii di tutti, esce per non udire. E il

Bovio continuando : Statemi a sentire
;

cosi potrete essere utili al-

1'opera comune. Non fui provocatore di scandali mai
; ma, chiamato

a giudicarli, devo compiere il mio dovere. lo dunque mi ostino a

credere che i responsabili debbono essere nominati tutti, deputati o

senatori, ministri o dipendenti : tutti, perche il paese non da diritto

di asilo a nessuno: tutti, perche nella comune giustizia vivono le li-

berta pubbliche. Se poi il Senato eleggera un comitato inquirente

per conto suo, togliera a me la ragione d' ingerirmene. Si dice che

la relazione arrivera alquanto tardi. Non e colpa nostra. Pero non

credo mai tarda la giustizia, e credo che gl' indugi suoi siano talvolta

destinati ad esplosioni meno prevedibili. Se si vuole il redde rationem

per i piii forti o piii astuti, bisogna darci i documenti piu cospicui,

specialmente il processo penale. Se no, saremo persecutori di deboli e

d'ingenui. Yolgo, intanto, una esortazione al Governo, un'altra ai colle-

ghi. Al Groverno dico : Affrettate il processo. II paese dubita che Tan-

longo,vecchio coni'e, arrivi apaiiare (Rumori prolungati). Dateci facolta

d' interrogare e di guardare in faccia quest'uomo. Considerando la sua

eta e i suoi patimenti, le ore cominciano ad essere contate. (Int&rru-

%ioni, rumori prohmgatissimi) . Dico ai colleghi : Ci sono alcuni che

sentono di dover fare i conti col comitato d' inchiesta. Imitino il de-

putato Narducci e si allontanino dalla Camera, ma prima del voto.

(Intende parlare del voto per la legge bancaria. Qui scoppio un altro tu-

multo indescrivibile) . A quali termini vogliono spingermi... La tolle-

ranza ha un confine, ed io, vedendoli alle urne, potrei o uscirmene

o prorompere. Mentre io paiio e sotto gli occhi del comitato inqui-

rente qualcuno continua ancora affari loschi a danno del patrimonio

della Banca Romana, e di cid daro avviso a chi tocca. Dopo que-

ste parole, non fu piii possibile continuar la seduta, che, interrotta,

fu ripresa piu tardi alia presenza del Griolitti. In quello spazio di

tempo pero accadde un magico mutamento
;

il Zanardelli s'abbocco

col Bovio, e al riprendersi della tornata, tutto si cambio come per

iricanto. II Bovio divento mansueto come una pecorella, ne piii zitti.

Grli si disse che egli non aveva diritto di parlar separatamente dai

suoi colleghi, i noti eptarchi; che trattavasi dell'onore della Camera,
e contro 1'onore delle persone, non s'agisce con precipitazione

sentenzio il Giolitti. Questo fu detto pubblicamente ; quel che era av-

venuto in privato, non e noto ai profani. II fatto e che, dopo la pro-

posta giolittiana, di starsi zitti e non dir nulla per ora, fu approvata

dalla solita maggioranza. Cosi anche questa volta il fantasma dello

scoprimento degli altarini fu dissipato ;
i deputati sono andati in va-

canze, e per il nuovo anno qualche Santo provvedera. Tra le altre
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. cose si dice anche che, chiudendosi la session e, la conmiissione dei

Sette perderebbe il suo mandate. La storia nan-era quel che accadra.

4. Uscendo dall'aula di Montecitorio e gittando un'occhiata all'Ita-

lia reale, per prima cosa ci si danno dinanzi i torbidi di Milano e di

Calvairate (paesello poco distante) cagionati da una turba di anticle-

ricali contro i cattolici; il tutto eseguito in nome della liberta, quella,

s' intende per proprio uso e consumo, od in nome della eivilta, come

hanno scritto in Eoma certi noti Ebrei. Ecco di che si tratta. A
un giovinetto i medici decretarono di far un'operazione al ginoc-

chio che lo avrebbe reso storpio. La mamma del giovanetto, addolo-

rata, come pud immaginarsi, rivolse la sua preghiera a Maria Santis-

sima, avendo innanzi alia mente e al cuore un'effigie della Madonna

esposta nella nostra cattedrale. Dopo nove giorni il figlio suo fu di-

chiarato dai rnedici in buone condizioni e 1'operazione non ebbe luogo.

La buona madre fu riconoscente della grazia ricevuta, e con lei gran
numero di popolo va a prostrarsi innanzi alia effigie. Cosi 1' Osserva-

tore cattolico di Milano nel n. del 5-6 luglio. E il fatto piu semplice

di questo mondo, intendiamo del mondo cristiano. Ma i liberali, e con

loro gli Ebrei, pe' quali il cristianesirno vero e come fumo agli occhi,

sotto il mantello della liberta e della eivilta, si misero a gridare alia

superstizione e all'ignoranza, travisando naturalmente prima il fatto,

perche il bersaglio fosse piu visibile e passando da cio ad ogni sorta

di soprusi e di scandali, gridando Morte ai preti e Viva Giordano

Bruno. A testimonianza del detto citiamo la Perseveranza, effemeride

liberale. Anche ieri, martedi, hanno rinnovato le scenate disgustose,

e sulla gradinata del Duomo, e nell' interno del tempio, contro i di-

voti che accorrono a pregare innanzi la Madonna, posta nella seconda

navata, a sinistra, sebbene sia ora nascosta da un alto tavolato. Un

gruppo di giovani appartenenti alia lega anticlericale, o da questa

eccitati, staziona a bella posta, ogni giorno, nel duomo o vicino agli

ingressi, e deride con parole sconvenienti i divoti; vecchi e popolani,
fanciulle e signore ricevono 1'eguale trattamento. II tempio e ora tra-

mutato in un campo aperto alle intolleranze e alle provocazibni di

quei giovani, i quali si mettono a vociare, a insultare chi la pensa
diversamente da loro, e gridano loro in faccia : Viva Giordano Bruno!

Alcuni stranieri, che ieri si erano recati in duomo per visitarlo, ne

uscirono immediatamente, maravigliandosi come nel recinto di un

tempio, che e anche monumento d'arte, possano succedere siffatte

scenate. Noi non possiamo che deplorare vivamente i fatti spiacevoli

e indecorosi, a cui la cittadinanza deve assistere ogni giorno per le

intolleranze e le provocazioni degli anticlerical!
;
ed eccitiamo le au-

torita a far il debito loro rigorosamente, perche sia mantenuto, col-

XV, vol. VII, fasc. 1035. 23 29 luglio 189S.
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1'ordine, il rispetto alia liberta e al nostro inaggior tempio. Or, que-
ste scenate appunto ed altre che per brevita tralasciamo (tra cui vio-

lenze anche manesche) un ebraico giornale di Koma coonesta col bel

nome di dviltd ed esorta le autorita ad impedire, non gia le violenze

degli anticlericali, nia bensi le preghiere de' credenti, chiamandole

casi che solo fra 1'ignoranza delle plebi e dei piccoli villaggi si so-

gliono verificare.

II simigliante avvenne per un pellegrinaggio cattolico di ripara-

zione alia chiesa parrocchiale del paese di Calvairate, ove, alcun

tempo fa, alcuni ladri rapirono la pisside, disperdendo le sacre par-
ticole. Ben due mila persone, il 9 luglio, dalla piazza di S. Pietro in

Oessate movevano dunque a Calvairate
; quando si rinnovarono le ge-

ste liberalesche fatte al duomo di Milano. Tanto di questo fatto,

quanto del primo la stessa questura milanese die tutto il torto agli

anticlericali, comunicando ai giornali quanto segue: Da alcun tempo
alcuni component! un Circolo anticlericale, a capo dei quali evvi tal

Francisci Annibale, andavano commettendo atti d'intolleranza in odio

ai credenti cattolici. II 9 corrente tentarono impedire una processione

religiosa a Calvairate. Nello stesso giorno in Milano ruppero vetri alia

sede del giornale la Lega Lombarda. Da parecehi giorni poi costoro

si recavano in duomo a disturbare e provocare i credenti... arrecando

vere molestie ai devoti. La Questura mostro molta longanimita e cerco

anche col consiglio di far cessare questa intolleranza, eccetera. Narra

quindi degli arresti fatti. I fogli nailanesi poi pubblicano, per tale oc-

casione, un manifesto, tutto anticristiano, d'una cotale Nuova Lega

anticlericale, la quale si propone, tra le altre belle cose, di abolire la

legge delle guarentige col dogma religioso. Yi si sente il puzzo rnas-

sonico mille miglia da lungi. Or, sappiamo che i disturbatori della

quiete furono puniti dal tribunale di Milano, con grande scandalo del-

1'ebraica Tribuna, la quale, svestendo per poco la giornea officiosa,

e" giunta perfino a dar lezioni ai Ministri e a qualche altro personag-

gio piu in su, perche mostrarono qualche favore pel santuario di Pom-

pei e pel culto cattolico.

5. Agli 11 di luglio fu pronunziata nel tribunale di Yiterbo sen-

ienza di condanna contro parecehi, cosi detti, favoreggiatori de' ma-

landrini, i famigerati e terribili Tiburzi, Ansuini, Fioravanti e com-

pagni, i quali, vivi, liberi, vegeti e sani co'ntinuano, oramai da venti

anni, a regnare impavidi nelle macchie del Lamone e di Castro nel

Yiterbese
;
ed a loro alcuni proprietarii pagano ancor tasse per essere

risparmiati ne' loro beni. Degli accusati a quel tribunale, alcuni sono

stati dichiarati rei di associazione, altri di solo favoreggiamento. Tra

costoro evvi pure Pietro Castiglione, sindaco di Farnese, condannato



GONTEMPORANEA 355

a sei mesi di carcere. Uno de' modi di favorir que' banditi, a giu-

dizio di que' giudici, era il ricattarsi che facevano i proprietari del

Yiterbese dalle violenze de' malandrini, mediante una specie di tassa

che essi loro pagavano. Talche quegl' infelici, teste condannati dal

tribunale, oltre le solite imposte pagate al Governo, affinche questi

provvegga alia loro tranquillita co' suoi carabinieri e co' soldati ai

cenni della polizia, dovevano con quella tassa di nuovo genere pen-

sare da loro stessi alia sicurezza della loro vita e delle loro famiglie.

La gravita di questi fatti, per cui crediamo doverli inserire in

questa cronistoria, non e gia nella semplice e pura sentenza emanata

dal tribunale viterbese, ma in cio che con quella e connesso; vo-

gliam dire nella piaga del rnalandrinaggio in Italia fin quasi alle

porte di Eoma. La prima cosa che ferisce gli occhi e il fatto, che in

sul finire del'secolo XIX, dopo 23 anni dalla presa di Roma, dopo
avere i liberali denigrato tanto i passati Governi e aver promesso
mari e monti, siamo di nuovo come ai tempi del Piccolomini e di

Gasparone. E si che questo era uno de' loro pretesti in voler distrutto

il Governo pontificio: 1'impotenza, dicevano, in che era di far cessare

il malandrinaggio. Ma, a quel che pare, i fratelli non ci sono riusciti

meglio e piu degli altri. Le province siciliane
,

sarde e romane ne

fanno fede. Adesso v'ha pero una differenza notevole; ed e che a quelli

del bosco si sono aggiunti altri in guanti gialli e cravatta bianca e,

se piu si vuole, col titolo di cornmendatore ed anche colla nomina

di senatore bell'e pronta. La seconda cosa da osservare e che, mentre

si condannano i manutengoli (se pure in verita debbon dirsi tali) dei

malandrini, questi sono risparmiati per 1'impotenza della polizia ;
ve-

rificandosi anche qui il noto adagio che i grandi ladri si lascian cor-

rere, i piccoli s'imprigionano. La terza osservazione e fatta dalla Cor-

rispondenza Verde e riguarda il fondamento della condanna. < Yoi,
cosi gli accusati ai legislator!, riscuotete ogni anno le somme che vi

paghiamo a tal uopo (pel mantenimento della sicurezza) e poi, invece

di consacrarle agli scopi per i quali le esigete, le sperperate in altri

usi, le andate a profondere sulle sabbie africane, le destinate al man-
tenimento di una politica fastosa e rnisteriosa, ad ingrassare i bur-

gravi deH'amministrazfone, ad impinguare i titolari di sinecure, e,

nel frattempo, se vogliamo aver salva la vita, dobbiamo scendere a

patti coi malviventi, se vogliamo condurre a salvamento i raccolti,
aiamo costretti a pagare al Tiburzi ed ai suoi accoliti una tassa di

assicurazione. E non e colpa nostra se, dal confronto, la dignita del

Governo ne pud scapitare ;
ma il fatto e che il Tiburzi difencte vali-

damente le vite e le sostanze che s'impegna a proteggere, mediante

pagamento, mentre il Governo riscuote tasse, percepisce imposte, per
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salvaguardare 1'esistenza e gli averi del contribuenti i quali, vice-

versa, devono difendersi da se, per modo ehe, agli occhi di certa

gente, Tiburzi pud parere piii galantuomo del Governo . Cosi la Cor-

j'ispondenza Verde.

6. Grand! lament! muovonsi da tutti per la mancanza degli spic-

cioli d'argento in Italia, i quali vanno fuori. L'ultima causa e il

discredito e il rinvilio della nostra carta che non si puo dare senza

1'aggio proporzionato. Quindi, chi ha da pagare all'estero, lo fa col-

1'argento, e noi ne rimaniam senza. E un gravissimo fatto questo,

degno di esser notato. A mettere sotto gli occhi la verita di esso,

registriamo quel che narra di se il corrispondente dell'Ito/m reale nel

n. 5-6 di luglio. E una graziosa miniatura. Nella sala della stampa
al telegrafo ci sono tre sportelli : il primo chiude alle 10 e poi riapre

il giorno dopo, alle 8, collo stesso impiegato. Presento a questo spor-

tello il mio primo dispaccio e do un biglietto da 50 lire : Non ho da

cambiare, mi risponde 1'impiegato ; paghera domattina. Sta bene

e grazie. Continue il servizjo e dopo avuta la Tribuna, che usci iersera

dopo le 10, presento un altro dispaccio al secondo sportello. L'im-

piegato mi dice: Scusi, ha spiccioli? No, rispondo io
;
ho un biglietto

da 50 ]ire. Allora non posso accettare il dispaccio, perche non ho

da cambiare. Ma come faccio che non ho altra moneta con me?
Yada un po' all'ufficio pubblico. Yado all'ufficio pubblico e 1'im-

piegato mi dice: Senta, mi rincresce, ma io non posso accettare

il suo telegramma, perche non ho da darle il resto. Ma come faccio

(aggiunsi io) se non ho altro, e 1'ora e gia tarda? Yeda un po' (mi

rispose) se pud cambiare in qualche caffe vicino. Yado ad un vicino

caffe, prendo una birra, e... Non c'e da cambiare, mi risponde il ca-

meriere. Paghera domani. Tento caffe, tabaccai, trattorie... niente!

Allora disperato torno al telegrafo ed ottengo per la gentilezza del-

1'impiegato di servizio di poter telegrafare a credenza . Intende ognimo

quanto sia indecoroso per uno Stato questa mancanza di piccole mo-

nete d'argento, e quanto sia incomodo per tutti. A questo dovrebbero

por mente i nostri legislatori prima che alle alpi giulie, all'Africa,

al divorzio o ad altre grandi fantasticherie. Altrimenti ritorneremo ai

bei tempi antichi, in cui invece della pecunia, dovrem dare una pe-

cora o simili. E gia a Brescia ed altrove i tabaccai si son fatti co-

niare delle patacche d'ottone a loro nome. che distribuiscono per man-

canza di spiccioli d'argento, da cambiarsi quandochessia ,
a tempi

migliori.

7. Quando, poche settimane or sono, per la caduta del Bonacci,

fa oiferto a Lorenzo Eula, gia oltre i 73 anni e malaticcio, il porta-

fogli di grazia e giustizia, ei disse: Sono con un piede nella fossa;
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lio un cancro ad un piede ;
il portafogli di grazia e giustizia piu

volte mi e stato offerto, non 1' ho mai accettato
;

se adesso credete

che possano la mia opera e il mio nome essere utili all' interesse del

Ee e della patria, eccomi a vostra disposizione per dedicare gli ul-

timi giorni della mia vita, poiche mi attendera la sorte del ministro

Ellena. E cosi e accaduto. Egli e morto nell'albergo Eldorado in

Resina (golfo di Napoli) il 6 luglio. Poco prima di morire, riavutosi

alquanto, disse : Bisogna partire ;
non voglio morir qui. Ma che

pud 1'uomo, fosse pure il piu potente, contro la legge della morte?

E verso le 6 di sera Lorenzo Eula era cadavere. Trasportato in Eoma,

gli furon resi gli ultimi onori a spese dello Stato e la salma fu cre-

mata a Campo Yerano, secondo che 1'Eula stesso aveva ordinato nel

testamento. Or di questo Ministro, che veniva preparando una legge

contro la legge divina, come vedemmo, 1'anima e in man di Dio e il

corpo poca cenere. Qualche giorno prima che morisse, narra la Tri-

buna, 1'on. Eula, per cui la scienza nulla piu poteva, aveva chie-

sto un prete; ma non si voile allarmarlo maggiormente. Ecco come

costoro, che predicano la liberta di coscienza, la mettono in pratica !

Prima che 1'Eula spirasse pero giunse il parroco, il quale, certo, avra

fatto tutto quel che si puo in que' momenti ; parlano anche di asso-

luzione e di estrema unzione, ma con quale esito e noto solo a Dio.

Lorenzo Eula era nato a Yillanova di Mondovi nel 1820. Entrato

iiella carriera della magistratura, vi percorse tutti i gradi fino ad

esser nominato primo presidente della Corte di cassazione a Roma.

Pu uomo a cui non manco ne 1' ingegno, ne la dottrina, ne 1' espe-

rienza, ne una certa rettitudine d'animo. Avrebbe voluto servir due

padroni : farsela in modo co' preti da non disgustare i liberali. Ma,
com' e chiaro, tal condotta non e da cattolico, e 1' Eula piu d' una

volta fe' atto di aperta guerra al Cristianesimo cattolico. Oltre la cre-

mazione, voluta da lui nel testamento, oltre 1' aver fatto parte della

rivoluzione in Eoma contro i diritti del Papa e oltre la legge che

preparava, contraria al matrimonio, e da ricordare specialmente quel
che narra di lui VltaMa Reale, nel n. 11-12 luglio, il discorso che

cgli fece quando nel 1889 a Torino gli amici offrirono al Bottero, di-

rettore della Ga%%etta del Popolo, una statua di bronzo, statua di donna

nuda, schiacciante co' piedi il cappello del Glesuita. Yoi vedete qui,
diceva 1'Eula, rappresentato il genio della libera stampa Esso (il

detto cappello) designa coloro che, sotto il manto di difendere la reli-

gione, la quale in nessun paese e libera quanto lo e in Italia e da

nessuno e piu rispettata che da noi (lo diceva I"Eula e bastava ; non
ostante che il Papa .affermasse il contrario), vorrebbero ricondurci ai

tempi del privilegio e delle immunita, nei quali era ad essi lecito di
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tutto osare, e tutto potevano a vergogna ed abbrnttimento del popolo,

che, col pretesto di agevolarci 1'acquisto della patria celeste, vorreb-

bero intanto far a brani la bella nostra patria terrena (Mentre I'Eula

e compagni prendcvano stanza ne' palazxi de' Ee fugati e ne' monasteri'

de' frati espulsi) E poiche costoro, anziche essere osservatori del

Yangelo, ne sono Vempia negaxione, io, invitandovi a proseguire nella,

crociata che avete bandita contro di essi, ben posso con tutta esat-

tezza far mie ed indirizzare a voi quelle parole che fanno 1'epigrafe

d'un giornale torinese : Perge in instituta contra impietatem pugna !

Queste parole, adoperate in senso blasfemo dall' Eula contro i Gesuiti
7

furono dallo stesso Pio IX scritte al teologo Margotti, affinche conti-

nuasse la guerra contro il liberalismo settario, combattuto e dai Ge-

suiti e da quanti son cattolici col Papa. Talche il Papa, maestro della

fede, & in opposizione coll'Eula senatore. Di qui il gindizio che deve

. farsi di costui e di quanti pensano e parlano come lui.

Al posto dell'Eula e successo il Santamaria, senatore e presidente

della Corte di cassazione di Yenezia. Ha oltrepassati i 70. Dicono

non abbia colore politico. Ma, entrato a Montecitorio, ne avra certo

nno, e tntti possono profetar sicuramente qual sia per essere.

8. I dis'sensi che passano tra padroni ed operai, le sevizie da una

parte e 1'astuzia dall'altra, e tutto quel che viene sotto il magno nome

di questiom sociale sarebbe presto appianato se si osservassero i prin-

cipii del Yangelo. Ecco un fatto che lo prova, raccontato da tutti i

giornali. A Paladina nel Bergamasco il Sig. Merati tiene una filanda,

in cui lavorano un centinaio di donne per 15 ore al giorno. Or que-

ste operaie stavano per mettersi in isciopero per disapprovals la lun-

ghezza del lavoro. Se ne accorse il parroco, don Ofottardo Teani, il

quale, senza indugio, chiamate a se coloro che tra esse avevano piii

autorita, le ammoni con bei modi di non commettere atti sconve-

nienti e di non iscioperare, consigliandole di presentarsi direttamente

al padrone, il quale le avrebbe bene accolte, e, udite le loro ragioni,

i loro giusti desiderii, le avrebbe, per quanto fosse stato possibile,

esaudite. Quelle operaie capirono tosto la ragionevojezza del consiglio

del parroco, anzi, pregarono lo stesso di andare in loro nome dal si-

gner Merati, per chiedere una diminuzione nelle ore di lavoro. II

parroco accetto il mandate, e, con delega/ione scritta, and o dal signer

Merati, il quale, sentite le giuste ragioni messe innanzi dal parroco,

sia di ordine religioso, sia di ordine igrenico, di buon grado accon-

discese a ridurre Porario giornaliero a 12 ore. E cosi, senza sciopero

ne tumulti, venne evitato ogni attrito fra padrone ed operaie, con

reciproca soddisfazione. E pensare che gli statisti impallidiscono sui

libri a sciogliere, dicono, la questione sociale ! Non v'ha altra solu-



CONTEMPORANEA 359

:zione che quella insegnata da Cristo: della benignita e carita ne' pa-

droni e di quella paziente ragionevolezza negli operai che rifugge

4alla violenza.

III.

COSE STRANIERE

&SRMANIA (Nostra Corrispondenza, ritardata). 1. La Russia e la triplice

alleanza. 2. Lo scioglimento del Reichstag e le nuove elezioni; parole

dell'Imperatore. 3. Politica anticattolica all'interno; g-rintrig-hi del

bismarckisti. 4. Faccende protestanticlie. 5. Mission! cattoliche;

morte di mons. Hefele.

1. Secondo le dichiarazioni del conte Kalnoky alia Delegazione un-

gherese, la fiducia nella durevolezza della pace non ha fatto che cre-

scere da per tutto. Tuttavolta non e possibile pensare ad un disarmo,

visto il sistema di arruolamento generale ora introdotto in tutti gli

Stati. II fermarsi negli armamenti sarebbe gia grandissimo progresso.

Le relazioni colla Kussia ed il suo Imperatore erano le piu amiche-

voli; la fiducia nelle loro pacifiche intenzioni si e rassodata da per

tutto. Le quistioni oriental! sono chete. Queste assicurazioni tranquil-

lizzanti, tanto diverse dalle paurose dichiarazioni del conte di Caprivi,

hanno dispiaciuto sommamente a Berlino. I diarii officiosi, la Kreuz-

xeitung conservatrice, e la Nationalzeitung nazionale-liberale ed atea,

se la son presa col Cancelliere austriaco, il quale cosi viene a smen-

tire la necessita di nuovi armamenti. II conte Kalnoky e stato solle-

cito di dare spicco inaggiore alle sue dichiarazioni alia Delegazione

austriaca, coirafi^ermare che i trattati con la Germania e 1'Italia sono

onservati perfettamente integri ed immutati, e che le buone relazioni

colla Eussia non escludono nienomamente la solidita della triplice

alleanza. Nella riunione poi delle due Delegazioni lo stesso Kalnoky
ha ripetuto le sue dichiarazioni, asserendo che 1'Austria-Ungheria non

imprendera mai una politica aggressiva ;
lo Czar e il suo Governo

erano ottimamente disposti verso 1'Austria-Ungheria, dal che defive-

ranno prosperi effetti. L' esistenza di quistioni particolari insolute

non impedisce in verun modo che i due Groverni siano fra loro in

ottime relazioni.

2. Dopo queste reiterate proteste, i parteggiatori della legge mi-

litare persistono vieppiu nei loro assalti contro il Centro, seguendo

1'esempio del signor di Caprivi nella penultima tornata del Reichstag,
in cui il Cancelliere rimprovero il sig. Lieber di venir meno al pa-
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triottismo. Addi 6 maggio il Reichstag rigetto la legge militare con

210 voti contro 162. Incontanente il conte di Caprivi lesse il decreto

di scioglimento. Gia egli aveva dichiarato che il campo del Groverno

per le nuove elezioni era il progetto emendato, discusso col sig. von

Huene, uno dei capitani del Centre, e che riduce 1'aumento dell'eser-

cito a 63,000 soldati, invece di 70,000. Con grande stupore dei cat-

tolici tedeschi, dodici membri del Oentro, fra i quali il conte di Bal-

lestrem presidente, i signori von Huene e Porsch membri dell'ufficio,

votarono in favore del Governo. Com'e ben naturale, mandarono la

loro rinunzia, e la maggior parte di essi ha rinunziato a presentarsi

di bel nuovo a candidati. II conte di Ballestrem ha rinunziato pur
anche al suo mandate al Landtag, ov'egli rappresentava la circoscri-

zione di Meppen dopo la morte dell'illustre "Windthorst. II Centro ha

ricostituito il proprio ufficio, nominando a presidente il conte di

Hompasch.
Essendo state fissate le elezioni al 15 giugno, 1'agitazione legale

non ebbe quasi tempo di svoJgersi. Peraltro vi fu qualche spiacevole

incidente. II sig. di Schoerlemer-Alst, uno dei dodici, domando in

un'adunanza dei comitati del Centro a Munster, che almeno quattro

candidature della Westfalia fossero riserbate ad agricoltori. Gli fu ri-

sposto che 1'agricoltura era stata sempre rappresentata ampiamente

per cura del Centro, il quale spiccava fra tutti i partiti pel BUG af-

fettuoso rispetto agl'interessi agricoli, siccome agli interessi di tutte

le classi sociali. Allora il signor di Schoerlemer-Alst dichiaro che si

ritirava a fare da se, per costituire un novello partito. Egli riusci a

trovare chi firmasse il suo appello agli elettori
;
ma i suoi candidati

sono rimasti per le terre, non avendo ottenuto che i voti di alcuni

cattolici e quelli dei protestanti e liberali. In Slesia il sig. de Huene

si fece proporre nella circoscrizione o distretto di Neumarkt, ma vi

si arrenava a fronte di un conservatore, e cosi facea perdere al Centro

un seggio. Dei dodici separatisti due soltanto, cioe il sig. Londer ed

il principe' d'Arenberg, furono rieletti nelle loro antiche circoscrizioni
y

ove il Centro non ha mezzi da organizzare la proposta di altre can-

didature.

Cio che specialmente ha dato sprone a questa campagna eletto-

rale>, si e 1'odio e 1'accanimento, onde tutti i partiti e tutti i Gk>-

verni tedeschi hanno combattuto i candidati del Centro. Per odio al

cattolicismo, i conservatori e liberali d'ogni specie hanno sostenuto

i candidati socialisti, ripeto socialist!, a Monaco, "Wurzburgo, Friburgo

di Brisgovia, Multhouse, Strasburgo, e certamente anche altrove. Sta

loro maggiormente a cuore la distruzione del Centro che la legge mi-

litare e la lotta contro i socialisti. II Centro ha perduto dieci seggi
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per opera di questa lega accanita, ma nondimeno ha progredito col

far entrare in ballottaggio i suoi candidati in otto circoscrizioni no-

velle, e guadagnando 1' importantissima circoscrizione di Bochum, ove

appena meta della popolazione cattolica. Nessuna delle nostre grandi
citta cattoliche e caduta in balia de' socialisti. Questi invece guada-

gnarono tre nuovi seggi a Berlino, i cui deputati, tranne quasi una
sola eccezione, sono adesso tutti socialisti. Monaco e Magonza furono,

da molti anni, date in balia de' socialisti per opera dei partiti anti-

cattolici e dei Governi.

In Baviera, i partiti collegati ed il Governo hanno creato e sor-

retto 1'agitazione agraria, ossia il Bauerribund, per far onta al Centro.

Essi bensi riescirono quest'anno a rapirgli due seggi, ma i due nuovi

eletti hanno dovuto prendere I'impegno di votare col centro nelle

quistioni religiose. Inoltre il gia troppo celebre Sigl, redattore del

Vaterland di Monaco, nemico sfidatissimo del Centro, insultatore del

Papa e dei Yescovi, pur tuttavia dicendosi cattolico (nil sub sole no-

vumf) e sostenuto ancora da alcuni ecclesiastici, e stato eletto a Ket-

heim. In queste infelici elezioni, convien riconoscere anche 1'effetto

del grave malessere suscitato da parecchi provvedimenti governativi,

soprattutto la legge tanto vessatoria, e di si scarsa utilita, sulla assi-

stenza degli invalidi al lavoro.

Altro grave sintomo e la sconfitta de' progressisti, che a stento con-

servano trentasei de' loro seggi. Codesto partito era il partito berli-

nese per eccellenza. Esso rappresentava la borghesia agiata, le idee

spinte (come la separazione della Chiesa e dello Stato), ed era infeu-

dato agli ebrei, de' quali avea sposato le idee e gl'interessi. Meta di

codesto partito, guidato dal signor Richter, dava il voto per la li-

berta religiosa, e cosi spesse volte fu un ausiliare del Centro. II par-

tito progressista si e sommerso perche era sterile, ma soprattutto perche

rappresentava il capitalismo e 1'ebraismo. Parte iella borghesia e pas-

sata nel campo dei capitalisti, parte in quello de' socialisti. All'in-

contro, il partito antisemita da dieci seggi e passato ad averne di-

ciassette, con istupor grandissimo di coloro che non capiscono i segni

de' tempi. Gli antisemiti hanno guadagnato le circoscrizioni rurali

delTAssia; la loro vittoria e una gagliarda protesta contro il capita-

lismo sfruttatore, contro le azioni disoneste dei negozianti e indu-

strianti ebrei ed ebreizzanti.

I socialisti, benche proponessero candidature loro in 393 distretti

sopra 397, guadagnarono soltanto nove seggi, talche sono giunti ad

essere 45 nel nuovo Reichstag. Ma essi guadagnarono un numero di

voti enorme nelle circoscrizioni protestanti. Ne hanno perduti nelle

campagne cattoliche e fin anche nelle citta.
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L'esito degli ultimi ballottaggi non potra essere conosciuto che di

qui a qualche giorno; e cosi torna impossibile dare un esatto rag-

guaglio della situazione. Ma e cosa fuori d'ogni dubbio, che sopra i

7,400,000 voti dati al prime scrutinio
r
circa 4 milioni si sono chia-

riti contrarii alia legge militare. In Baviera ci sono stati 155,000 voti

favorevoli
;
ma poi 608,000 contrarii. Cosi pure soltanto dopo 1'aper-

tura del Reichstag, ai 4 di luglio prossimo, si sapra se s'
-

abbia una

maggioranza favorevole ovvero contra ria alia legge militare. Ad ogni
modo questa maggioranza non sara notevolissima, ma molto ibrida e

diversa. Non potrebbe il Governo far molto assegnamento sopra di

essa. Dopo 1'approvazione del progetto militare, sara difficile provve-
dere ai 60 o 100 milioni di spese y

che si trarra dietro. Nessun par-

tito ha troppo voglia di regalare nuove tasse a
y
suoi aderenti. II Centro

co
}
suoi 96 voti, come pure coi Polacchi

T Alsaziani-Lorenesi, Guelfi ecc.,

potra sempre spostare la maggioranza e costringere il Governo a venir

a patti con esso .

L'approvazione del progetto militare dipendera dai piccoli gruppi.

I conservatori, i liberi-conservatori, i nazionali liberali e FUnione li-

berale, non forniscono tutt'insieme che 160 voti, ai quali si potra ag-

giungere una dozzina di altri. Ce ne vorra ancora circa trenta per

giungere ai 199 voti, assolutamente necessarii. I Polacchi che guada-

gnarono tre seggi, e adesso sono diciannove, saranno costretti a vo-

tar contro la detta legge, perche i piu dei loro furono eletti a patto

che votassero contrariamente. I diciassette antisemiti voteranno in fa-

vore, soltanto a condizione che si faccia sopportare il relative au-

mento di spese ai capitalisti ed ai borsieri, in una parola all'ebrai-

smo. I parteggiatori del Groverno non ne vogliono sapere di tale con-

dizione. Una parte degli antisemiti e anzi impegnata senza condizioni

contro la legge. Se il Governo riesce a far passare la legge, non sa-

ranno meno gravi per questo i suoi imbarazzi; il Centro e gli altri

partiti indipendenti potranno far sempre mandare a monte le novelle

imposizioni. II Centro non ha piu ragione di usar riguardi al Governo,

che si e messo in una posizione delle piu ostili contro di esso ed al-

tresi contro il popolo cattolico.

La Kreuzzeitung ha gia minacciato un altro scioglimento, se il

nuovo Reichstag non approvi la legge militare. Se non che, qualora

torni la stessa maggioranza di prima, la situazione del Governo sa-

rebbe tanto menomata, che si avrebbe a sperare salutevoli riflessioni

dal canto suo. Yero e che 1'Imperatore si e messo in una posizione-

1 Ora si sa il successor il Corrispondente aveva preveduto giusto. Not

della Redazione.
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chiara. II di 8 maggio, dopo la rassegna delle niilizie a Tampelhofer-

fud, 1' Imperatore disse ai general! ed ufficiali : lo avevo sperato dal

patriottismo del Reichstag 1'approvazione senza discorsi della legge

militare. Per mala sorte mi sono ingannato. Una minoranza di pa-

triotti nulla ha potuto fare contro la maggioranza, e vi fu uno scam-

bio di parole appassionate che non si addice a uoinini dabbene. Mi

fu forza sciogliere il Reichstag, e spero che il nuovo approvera la

legge militare. Altramente, io sono deliberate di valermi di ogni spe-

diente che ho in mia mano, perche sono piii che persuaso della ne-

cessita di codesta legge, perche la pace si mantenga. Non credo che

il popolo tedesco si lasciera smuovere da persone prive di mandato.

So di essere unito coi Principi, col popolo e coll'esercito per risguardo

a questa legge. >

Peraitro, Gruglielmo II s' impegno gia nella stessa -maniera per la

legge scolastica, a pro. della quale era assicurata la maggioranza del

Parlamento : ma cid non impedi all' Imperatore di volgere in ritirata

& fronte di una minoranza di strilloni senz'alcun mandato. E fuor di

dubbio che Guglielmo biasima il Cancelliere nella sua allocuzione,

poiche il signer di Caprivi fu il primo a pronunciar parole appassio-

nate assalendo in modo indegno il signor Lieber.

3. In un'adunanza elettorale a Berlino il signor Stoecker, gia pre-

dicatore di Corte, disse cosi: L' Imperatore si lascia infhienzare da

due uoniini nefasti, nemici della causa conservatrice e religiosa, il

signor Lucames ed il conte Douglas, che manderanno in rovina 1'Im-

pero anziche rinunciare ai loro funesti disegni ;
essi ci traggono al-

1'abisso dei partiti mezzani e irreligiosi. Se il nostro giovane Impe-
ratore volesse mettersi a capo del movimento religioso, vincerebbe la

causa della fede. II signor Lucames fu gia il braccio destro dell' in-

fausto ministro dei culti, che guido il Kulturkampf; e fu Bismarck,
che regalo questo triste personaggio a (juglielmo II, qual capo di Ga-

binetto. II conte Douglas ^ deputato, in grande intimita coll' Impe-

ratore, e si e sempre distinto qual nemico della Chiesa e del prote-

stantesimo ortodosso. Deve attribuirsi all' influenza di questi due per-

.sonaggi il cambiamento totale dell' Imperatore per risguardo alia legge

scolastica, 1'esclusione dei cattolici dai pubblici impieghi, 1'ostilita

del Groverno contro gli Ordini religiosi, e via dicendo.

Alia loro influenza si deve attribuire un recente voltafaccia del

Governo, che e stato un vero tradimento. Coll' esplicito consenso del

Ooverno, fu concordato fra il Centro ed i conservator! (nella seconda

Camera del Landtag prussiano), che la riforma del riparto della irn-

posizione sul reddito ecc. e la riforma dell' elettorato municipale si

.sarebbero condotte di pail passo, si sarebbero collegate insieme i'ndis-
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solubilmente. Ma, dopo alcuni giorni i conservator! ecc. fecero eadere,

d'intesa col Ministero, la riforma elettorale, unicamente in odio ai

cattolici, come dichiararono chiaro e tondo i loro oratori. Nelle eitta

1' elettorato municipale e subordinate al pagamento di una tassa di-

retta di 18 marchi, che doveva essere ridotta a 9. Inoltre, il riparto

degli elettori, secondo la somma delle imposte loro, in tre classi, do-

veva essere modificato in guisa da ristabilire un tal quale equilibria

fra le maggiori, le medie e le piccole imposizioni. Secondo la legge

odierna, tenuto fermo il rigetto della riforma, la totalita delle im-

poste va divisa in tre parti eguali. Nella prima classe degli elettori

si trovano tanti dei tassati maggiormente, quanti ne occorrono per

giungere al terzo della somma totale delle imposte ;
e similmente si

fa con gli altri tassati per costituire la seconda classe
;

il rimanente

costituisce la terza. Coll'odierno accumularsi dei capitali, avviene che

p. es. ad Essen, citta di 70,000 anime, il signor Krupp paga sol esso

piu del terzo delle tasse, e forma da se solo la classe prima. La se-

conda va composta di qualche dozzina di milionarii e di persone
d'alto aifare. Ciascuna classe nomina un terzo dei consiglieri muni-

cipali ;
onde consegue che due terzi del Consiglio municipale di una

citta di 70,000 anime vengono eletti da una trentina di elettori o

poco piu. A Diiven, citta di 25,000 abitanti, le due prime classi con-

tano in totale 14 elettori, ed eleggono 24 consiglieri municipali. La
riforma consisteva soprattutto in questo, che non si tenesse piu conto

di una imposta che passasse al di la dei 2000 marchi per un contri-

buente. Ora si capisce, che siffatto sistema elettorale scontenta al

sommo le popolazioni, e le dispone malamente contro i ricchi, con

grande soddisfazione de' socialisti. Dunque il ripudio della proposta

riforma e grave errore per ogni capo ;
ma essa aveva il torto agli

occhi dei conservator! e del Oroverno, di procacciare la maggioranza
ai cattolici in parecchie citta, attribuendo ad essi la maggioranza an-

cora nella seconda e nella prima classe d/egli elettori. Perche, come

accade da per tutto, qui da noi, i milionarii e i ricchi sono nella

maggior parte liberal!, ebrei e protestanti.

D' altronde, i Govern! tedeschi continuano a mostrare un' atroce

paura de' socialisti. Parlasi di un segreto comando ai capi delle mi-

lizie, di badar bene di escludere rigorosamente i socialisti dal corpo

dei sott'ufficiali. Nella Baviera, a Landau, si sta processando un uf-

ficiale, il signor Hoffmeister, a cui si rimprovera di avere idee socia-

listiche ! Un processo di opinione, una persecuzione contro la liberta

del pensare ! Dopo questo, forse si avra riguardo a non assalire la

Chiesa, poiche proscrive certe dottrine ! A qual pro aumentare 1'eser-

cito, mentre bisogna adoperare provvedimenti straordinarii a salvarlo,
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nella condizione presents, dalla cancrena socialista? E, di quest! ul-

timi giorni, 1' Imperatore ha detto, a Danzica, che 1'esercito e 1' ar-

mata erano le colonne di base dello Stato !

La grande disgrazia, la cagione di tutti questi imbarazzi, si e die

1' Imperatore si trova in balia de' Bismarckisti arrabbiati, che sono

piu malvagi del vecchio Cancelliere. II principe Bismarck era al po-

stutto un uomo d'alto ingegno, che intendeva gli avvenimenti, le ne-

cessita di una data situazione
;
ma i suoi parteggiatori, che formano

la corte di Gruglielmo, e che sono investiti di quasi tutti gli alti im-

pieghi pubblici, sono generalmente privi di senno politico ;
sono am-

biziosi volgari, uomini sforniti di serie convinzioni, che cercano sol-

tanto di spadroneggiare e di far sazie le loro passioni. Laonde non e

a far gli stupori che costoro prendano il loro motto d' intesa a Frie-

derichsruhe, e che persistano negli sforzi perche il principe di Bis-

marck ritorni al potere, ed imporre di cotal guisa an' ammenda oiio-

revole all' Imperatore.

II di 9 maggio, il principe Alberto di Prussia reggente del Brun-

swick scrisse una lettera, diretta probabilmente al generale Winter-

feld, la quale ha potuto pubblicarsi il 13 maggio dal Vorwaerts, il

giornale socialista di Berlino, in grazia di una indiscrezione rimasta

inesplicabile. Scrive quel principe, che per adesso fa d' uopo aver

pazienza ;
non essere momento propizio per adpperarsi alia riconcilia-

zione, e ricondurre al potere il principe Bismarck.

4. II Concistoro di Berlino ha disotterrato un bando del 1573 che

obbliga la citta a prowedere alia costruzione di chiese e case par-

rocchiali protestanti di Berlino. In forza di codesta legge, da secoli

dimenticata, il Concistoro ha chiesto ed ottenuto qui di corto, dopo
un processo gia si capisce, delle sovvenzioni per le sue fabbriche.

Ora poi sta chiedendo tre sussidii, di 108,500 marchi, di 30,000 e

di 99,000, oltre una garanzia d' interessi di 2400 marchi all' anno.

II Municipio die' sempre sussidii alle parrocchie protestanti, ma ri-

cusa di riconoscervi un obbligo. Esso e deliberate ad esaurire tutti i

gradi di giurisdizione per ogni caso, come ancora di rivolgersi alle

Camere per ottenere che quel bando antiquato venga abolito. La

stampa e la pubblica opinione sono quasi unanimi nel sostenerlo, fa-

cendo valere la ragione che oggidi la situazione e del tutto diversa,

perche Berlino contiene una forte minoranza cattolica ed ebrea, alia

quale non si puo imporre nessun obbligo di contribuire a pro delle

chiese protestanti. Ma i pastori di queste sono di tutt' altro parere.

All'adunanza plenaria del Sinodo di Berlino, il signor Evers paleso
che finora i membri delle altre comunioni religiose avevano fruito

gratuitamente dei frutti dovuti alle benedizioni della chiesa evan-
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gelica. Non era affatto contrario alia dignita della popolazione pro-

testante il costringere le altre a questo contribute in favore della sua

cliiesa. II signer Schoenberger asseriva che 1'alterezza protestante

risorgerebbe, qualora gli altri culti fossero costretti con quelle con-

tiibuzioni a riconoscere che in questo paese signoreggia la cliiesa

protestante.

II Goncistoro del Wiirtemberg ha fatto un'ammonizione al pastore

Schrempf, che nega la divinita di Gesu Cristo, la Redenzione e gli

altri domnii cristiani. II Concistoro stesso si guarda bene dal risol-

vere la quistione ;
e si sta pago a manifestare che esso non pud re-

care offesa ai diritti del libero esame, ma dichiara che il signor

Schrempf come pastore, quando compie ai proprii ufficii, farebbe me-

glio a tenersi coerente alle tradizioni della Riforma.

A Stettino un giovane pastore si tolse la vita perche, essendo ra-

zionalista e incredulo, il Concistoro lo aveva riprovato all'esame finale,

che doveva assicurargli una prebenda.
Alia conferenza dei pastori di Berlino il signor Stoecker, gia pa-

store di Corte come dissi, e andato sulle furie contro 1'abuso del sa-

grificio della Messa e della idea del sagrificio nella cliiesa
;
ma rac-

comandava ad un tempo forternente lo spirito di sagrifizio che per

mala ventura manca alia chiesa evangelica. Egli mostra come il sa-

grifizio sia antico quanto il genere umano : poscia svolge il concetto

fondarnentale del sagrifizio in un senso del tutto cattolico, probabil-

mente senza pur saperlo. Continui pure a far sue ad una ad una le

dottrine della Chiesa Cattolica, Dio gliene terra conto : noi gli per-

doneremo fin d' ora quanto disee e dira forse anche in appresso in

odio alia nostra S. Chiesa ed ai cattolici.

5. La Confraternita della Parola divina aveva adesso 25 sacerdoti

6 260 alunni a Steyl (Olanda), ma a due passi dal confine tedesco,

essendo interdetto il territorio dell
'

Impero a questa Confraternita

interamente tedesca, fondata ai tempi del Kulturkampf. Essa ha gia

inviato 24 missionarii nella provincia Sud Chantung della Cina, il

Yescovo della quale e stato promosso pur dianzi al grado di Manda-

rino di terza classe dello Imperatore della Cina : ha gia mandato 7

sacerdoti all'Argentina, per prender cura dei coloni di lingua tedesca:

ha fondato teste due Stazioni nel Togoland, possedimento tedesco

della Costa degli Schiavi, le quali promettono grande riuscimento ai

missionarii.

Merce gli sforzi dei cattolici, il censo dell'elettorato e stato dimi-

nuito da 30 a 15 franchi d' imposta nel Granducato di Lussemburgo;

e, col favore di questo emendamento della legge elettorale, 1'ultima

rinnovazione ha recato una maggioranza di 20 cattolici contro 10 libe-

rali nella Camera del Granducato stesso.
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Mons. Hefele, nato nel 1809, Yescovo di Eottenburgo fin dal 1869,

e morto santamente addi 4 giugno. II mondo tutto conosce i lavori

storici dell' illustre defunto, soprattutto la sua Storia del Concilii.

Ne' suoi primi tempi Mons. Hefele aveva trasandato alquanto le qui-

stioni dommatiche, come la maggior parte del professor! della facolta

di Tubinga. Ma piu innanzi, e soprattutto dopo il Concilio Yaticano,

nella parte dottrinale de' suoi lavori si ebbe a notare profonda ana-

lisi e sodezza. II sig. Saswey, ministro dei culti nel Wurtemberg,
molto clero, tutta 1'aristocrazia del paese, fra cui quattro principi, e

piu di 20,000 persone accorse d'ogni lato della dioeesi, hanno assi-

stito a 3 suoi funerali. Mons. Reiser, die era il suo coadiutore, ha

preso quindi possesso della dioeesi.

Sui 49,428,470 abitanti della Germania ve ne ha 518,500 che

nacquero all'estero. II numero dei figli di questi stranieri, ma nati

in Grermania, tocca i 200,000. Da cid risulta che la Germania conta nel

suo seno 700,000 stranieri, e tiene il posto inimediataniente dopo quello

della Francia, che ha 1,200,000 stranieri, un terzo dei quali nacque
nel territorio francese. Occorrerebbero alia Francia 8 milioni di abi-

tanti, piu di. quelli che ha, per raggiungere la densita di popolazione

che ha la Grermania. Dopo 1'ultimo censimento, cioe nel 1890, la popo-

lazione della Germania si e accresciuta di un altro milione
;
la Fran-

cia invece e rimasta cosi com' era. Essa non arriva ai 39 milioni di

abitanti
;
la Germania si avvicina ai 51 milioni : traetene voi la con-

seguenza. Con tutti i suoi immensi vantaggi, ed altri ancora, come

il valore de' suoi abitanti, la Francia dunque non potra prendere la

rivincita contro la Germania e i tedeschi, finche la sua popolazione

rimarra stazionaria. Alia Francia non rimane altro spediente a rigua-

dagnarsi il grado che perdette, ed e di farsi interamente e sincera-

mente cattolica, affidandosi del tutto al S. Padre, che sapra guarirla

da tutti i suoi mali.

INDIA ORIENTALS (Nostra Corrispondenza). 1. Conferenza decennale dei

Missionarii protestanti; moltiplicita di sette cristiane in India, e loro ade-

renti; 1'unita di fede e di communione naufragata nel congresso; di-

scussioni poco dignitose ;
una risoluzione rivocata. 2. VIII Congresso

Indiano
; sue dimande

;
il jury nel Bengala. 3. La conferenza di lella-

labad andata a monte
; aspirazioni dell

1

Inghilterra neH'Afgamstan, e po-
litica di Abdur Rhaman Khan. 4. Le fortificazioni e 1'esercito del-

1' India secondo lord Roberts. 5. Guerriglie al Nord e all'Est. 6. De-

posizione del Khan di Khelat. 7. Stato critico delle finanze indiane ;

disagio di molti ufficiali governativi.- 8. L'Arciduca Ferdinando d'Au-
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stria-Este in India; la caccia della tigre, e morte del sig. Dormes,
commandante in capo delle milizie della Presidenza di Madras. 9. II

Giubileo episcopale del Santo Padre, e fondazione del Seminario centrals

per 1' India.

1. Nell' ultimo quinquennio 1' India e stata feconda di conference

e di congressi. Ne abbiamo avuti due verso il principio dell' anno:

1'ottavo congresso Indiano ad Allahabad, ed il terzo Congresso De-

cennale de' missionarii protestanti d'ogni denominazione a Bombay.
A quest'ultimo convennero da tutta la grande penisola un settecento

delegate rappresentanti non meno di sessanta diverse sette che in

mezzo secolo invasero 1' India. Oltre la Chiesa Stabilita d' Inghilterra,

vi si trova infatti al presente la Chiesa Stabilita e Libera di Scozia
;

vi si trovano i Presbiteriani uniti e riformati, i Battisti, i Metodisti

divisi in Wesleyani, Primitivi ed Episcopali ;
i Luterani di Germania

o di Svizzera, di Svezia e di Olanda
;

i Zwingliani, i Moravi, gli

Evangelici, la chiesa Evangelista e 1'Unione Evangelica, e poi i Con-

gressionalisti, gl' Indipendenti, gli Unitarii, i Nonconformist!, i Dis-

sidenti, i Puritani, i Calvinisti
;
ne mancano gli Swedenborgiani, gli

Anabattisti, i Quaccheri ecc., ecc. Nell'ultimo censimento trovansi

specificate non meno di cinquanta di queste sette, ma oltre ad esse

ve ne sono altre non specificate che furono registrate confusamente in

un solo gruppo.

La Chiesa Stabilita d' Inghilterra, che e la piu vasta associazione

cristiano-acattolica in India, conta 208,024 aderenti, de' quali pero

solo 55,818 sono comunicanti, o, come altri direbbe, praticanti. Tutti

gli altri corpi protestanti sommano a 449,429 aderenti tra europei e in-

digeni, con soli 161,152 comunicanti, divisi in 3,235 chiese o con-

gregazioni. In questo numero sono naturalmente computati gli operai,

ossia i missionarii e le missionarie protestanti d'ogni fatta. Essi nel 1890

ascendevano a 9252, de'quali 975 erano missionarii stranieri (europei

ed americani), e 711 missionarie straniere e per lo piu mogli dei

primi. Al Congresso di Bombay le missionarie, benche non avessero

voce attiva, convennero in buon numero: la meta forse de' congres-

sisti erano arnici de' missionarii e donne che accompagnavano i loro

mariti. II D. r Mackichan che presiedette il primo giorno alia confe-

renza, rivolgendo la parola a' Padri e alle Madri del concilio, disse

che erano la per mostrare a loro stessi e al mondo intiero cio che

e la grande unita della fede cristiana. I fatti pero non corrisposero

alle parole e all'aspettazione del Presidente. Uno de' padri del Con-

cilio, il S. r
Chamberlain, forse con tutta la buona intenzione di at-

tuare il programma del Presidente, propose la fondazione d'una Chiesa

puramente indigena. Yi fu chi ebbe il buon senso di osservare, che
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coll' aggiungere un'altra communita alle giea esistenti 1' unita della

fede e della comunione tra loro non guadagnerebbe punto.

II Sig. Lazarus della missione Danese aggiunse che 1'avere una

sola Chiesa in tutta 1'India era stato il sogno di tutta la sua vita,

ma che cid era impossibile ad ottenersi. Peccato non esprimesse la

ragione per cui cid e impossibile e che egli, se e savio, deve certa-

niente avere ricercata. Si osserva che presentemente uno de' mag-

giori ostacoli alia conversione degl' Indiani al Cristianesimo e la mol-

tiplicita delle sette cristiane
; moltiplicita che essi all'uopo sanno

rimproverare a' missionarii protestanti. Com'e possibile che non so-

spettino false tante sette, e tanto tra loro diverse? La verita e una:

1'errore, molteplice : esso porta necessariamente con se la disunione

e la discordia. Ecco perche tra' protestanti I'linita della Chiesa sara

sempre un' Utopia, ed ecco una delle ragioni per cui il protestante-

simo cresce piu per propagazione naturale, che per via di conversioni.

Fossero almeno riusciti i membri del Congresso a gettare un po' di

polvere negli occhi al popolino, unendosi fraternamente in un servizio

religioso, o funzione di pubblico culto; ma anche in questo fallirono;

perche proposta la cosa fu tosto respinta da taluno, che osservo come

la diversita delle credenze non avrebbe permesso a tutti assistere in

commune ad un servigio religioso. E cosi mostraroiio a se stessi e al

mondo qual e 1' unita cristiana tra' protestanti.

Per essere piu coerenti a se stessi, mutarono presidente ad ogni

sessione. Parlarono molto, e non mancarono le solite invettive contro

il Romanismo ed i Gesuiti. Un certo Diez, addetto alia missione, o

piuttosto alia mercatura di Basilea in Mangalore, lesse una invettiva

sul movimento gesuitico , seguita da una lunga discussione, dove

uno de' padri del Concilio chiamo i Gesuiti emissarii del diavolo e

predicatori del male . Affermo che il paganesimo e da preferirsi al

gesuitismo, perche questo ha tutti i malacci di quello, e ne aggiunge
un altro tutto suo proprio, che e di degradare il nome di Cristo .

Con cio i Congressisti di Bombay tributarono le migliori lodi alia

Compagnia di Gesu, e non s'accorsero i poveretti che co' loro impro-

perii a' Gesuiti avveravano una volta di piu quelle parole del Signore:

Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt, quanta magis domesticos ems.

Lunghe discussioni furono fatte sul lavoro de' missionarii tra le

classi alte e basse, sull' educazione impartita da loro ne' collegi ;

sul
'

qual soggetto, avendo uno de' membri osservato che i missio-

narii ne' loro collegi intendono a formare piuttosto de' graduati che

de' cristiani, nacquero scene poco degne d'un congresso di missionarii;

e infine taluno si lamento che essendo gli oratori stati manipolati
secondo le viste di alcuni, non tutti ebbero la liberta di manifestare

8trie XV, vol. VII, fasc. 1035. 24 29 luglio 1893.
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e cli difendere le proprie opinion!. Memorabile e il principals, se non

1'unico, atto deliberative emesso e poi ritirato dal Gongresso. Eras!

passato un voto di disapprovazione della disonesta, da chiunque inco-

raggiata, foss'anehe dagli agenti del G-overno. Un tale osservo che il

voto era passato senza la debita discussione, e dopo qualche sforzo

da parte del presidente per manteneiio, la risoluzione fa ritirata : di

che si mend gran rumore in India e fuori. Per difendere 1'onoratezza

del Congresso e togliere il sospetto, che qualche suo rappresentante
fosse stato interessato a ritirare quella risoluzione, si confesso piu
tardi pubblicamente che il Congresso era privo di valore deliberative,

stanteche la meta circa de' suoi membri erano donne o amici de' mis-

sionarii, che non avendo avuto alcun mandate dalle societa a cui ap-

partenevano, non rappresentavano che se stessi. Ammettendo questa
scusa e pud aggiungersi, questa preziosa confessione, perche fu messaai

voti quella risoluzione ? Non conosceva la conferenza se stessa ? E non

fu alcuno che sapesse dirigerla? Odasi in fine il Sig. Dyer, DirettOre

del Bombay Guardian, che ebbe molta parte nella conferenza. In un
articolo intitolato : Decadenxa di costumi ne' Missionarii, dice fra le

altre cose che il Congresso di Bombay restera famoso tanto per quello

che fece, come per quello che non fece
;
che certo in un punto il

Congresso mostro di non essere dalla parte di Dio, e che percio i

suoi atti formeranno una pagina deplorevole nella storia de' mis-

sionarii.

2. L'altro congresso si ebbe ad Allahabad da' democratic! libe-

rali, ed e gia 1'ottavo congresso che tengono in India. Scopo di tutti

questi congressi si e d'ottenere, corn'essi s'esprimono, quelle fran-

chigie e quelle facilitazioni di vita nazionale che esistono in Inghil-

terra . Fra le altre cose nell'ultima assemblea domandavano al Go-

verno: a] L'ammissione a certi impieghi civili piu important! per

esami di concorrenza da aprirsi simultaneamente in Inghilterra ed in

India, senz' essere obbligati gl' Indian! a dare gli esami in Inghil-

terra per servire nella loro patria; b) II diritto di nominare i proprii

rappresentanti a' consigli legislativi; c) Eiduzione delle spese militari;

d) Separazione assoluta del potere giudiziale dall'esecutivo; e) Esten-

sione del jury a tutte quelle parti del Bengala, dove non e ancora

vigente. Se i Congressisti tengono un linguaggio generalmente rispet-

toso verso i loro dominatori, ne mai eccedono i limiti d'una moderata

protesta, si appalesano perd poco discreti nel richiedere certe conces-

sion! che le circostanze de' luoghi e delle persone hanno mostrato per

lo meno premature. Tal e la giudicatura per giuria, che introdotta

nel 1862 in alcuni distretti del Bengala, non diede finora prove sod-

disfacenti. Uomini veramente educati ed imparziali non si possona
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facilmente trovare per giurati; e quelli che si possono avere, sono as-

sai disposti ad essere confusi dalla difesa. Quando un importante pro-

cesso dura piu d'un giorno (cid che avviene spesso), i giurati sono

facilmente tentati a lasciare il loro posto, e a portarsi a discutere piu

tranquillamente il caso co' loro vicini, o co' bottegai del bazar. I loro

verdetti sono spesso fondati su' pregiudizii di casta, sulla simpatia del-

1'accusato ecc. Per tali ragioni il Groverno nel 1891 propose di esclu-

dere certe classi di delitti fino allora giudicabili per giuria, e nel

febbraio di quest' anno (1893) una Commissione a posta e stata isti-

tuita per istudiare questa questione.

Quantunque la Commissione sia d'avviso di mantenere il sistema

del jury ne' distretti dov'e gia stato introdotto, e di correggerne i di-

fetti con qualche modificazione di legge, non e sperabile pero che la

-giuria sia estesa agli altri distretti del Bengala, finche il terreno non

sia sufficientemente preparato, e finche essa non dia prove migliori

ne' luoghi dov'e gia in vigore.

3. II. generale supremo delle milizie indiane, lord Eoberts, che era

stato clesignato dal Groverno, come suo delegate per la conferenza di

lellalabad, dopo la piu splendida camera militare, ha dato 1'ultimo

addio all' India per recarsi in patria a riposare su' meritati allori.

La conferenza di lellalabad non si e tenuta per la sola ragione che'

I'Emiro dell'Afganistan ,
Abdur Ehaman Khan, il quale s'era riser-

vato di fissare il tempo per la conferenza, non s'e ancora fatto vivo

:su tal proposito , quantunque nel mese di marzo u. s. spedisse al

Yicere il solito annuo corriere con un suo autografo. Egli non rifiuta

-1'amicizia del Yicere, ma senza dirlo espressamente, lascia intendere

die non vuole essere disturbato ne' suoi Stati nemmeno da' suoi amici.

Le aspirazioni dell'Inghilterra nell'Afganistan trapelano per 1'organo

della stampa, e non possono essere un segreto neppure per 1'Emiro.

Sarebbe desiderio dell'Inghilterra: a) d'avere un ministro a Kabul ed

un agente a Kandahar ed Herad
; b) d'estendere la ferrovia fino a

Kandahar, e di stabilire communicazioni telegrafiche fra Kabul, He-

rad e 1' India. AU'Emiro queste cose non garbano; ne meglio che a

lui vanno a sangue alia Eussia, che pe' Pamir s'e affacciata a guar-
dare anch'essa cupidamente sull'Afganistan. Per questo fa duopo che

il Consiglio del Yicere non precipiti gli eventi, tanto piu che la Eus-

sia non consente di trattare la questione de' Pamir coll'Inghilterra

insieme coll'Afganistan e colla Cina, ma vuole assestare i suoi conti

con ciascuno separatamente.
4. Lord Eoberts, in un banchetto dato in suo onore a Bombay,

-annunzio che non solo le fortificazioni de' porti di Bombay, Aden,

Karachi, Calcutta e Eangoon, ma anche quelle de' confini verso 1'Af-
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ganistan sono quasi compiute. Gia per lo innanzi, parlando dell'avan-

zamento della Eussia, aveva detto, die qualunque sia la causa die

spinge quella potenza verso 1'India, sarebbe venuto il tempo in cui

il Q-overno IndorBritannico le avrebbe imposto di fermarsi, e che al-

lora le parole avrebbero tanta efficacia, quanto valesse 1'esercito. Nella

sucldetta occasione poi egli tributa le piu alte lodi alle truppe europee,
e nota un grande progresso anche nell'esercito indigeno, che, secondo

lui, non fu mai cosi pronto come al presente a fare il suo dorere.

La Civil and Military Gazette pero osserva che una gran parte del-

Pufficialita lascia non poco a desiderare per la mancanza in India di

sistema nell'educazione degli ufficiali; talche molti di essi non hanno

avuto alcuna speciale educazione. Fedelta e valore personale possono

operar prodigi ;
ma se le milizie indiane dovessero sostenere 1'urto di

qualche esercito regolare europeo, il difetto di scuola militare in tanta

parte dell'umcialita non potrebbe non sentirsi.

5. Spesso e da piu luoghi venne al Governo il benevolo avviso

d'amicarsi le tribu poste alle frontiere, e di fame cosi il piu forte

baluardo contro le invasioni nemiche; ma, qualunque ne sia la ca-

gione, 1'avviso non fu seguito. Nell'ultima corrispondenza fu notato

come subito dopo la prima comparsa de' Eussi ne' Pamir, il Governo

'dell'India spedi al Nord del Cascemir soldatesche ad occupare alcune

posizioni piu importanti, e come questo fatto eccito i popoli del-

PHanza-Nagar ad una ostinata resistenza che costo la vita di molti

da ambedue le parti belligeranti. Qualche mese fa con un colpo di

mano si occupo anche Chilas che da qualche giornale inglese e rap-

presentato come un covo di ladroni destinati finalmente a scompa-

rire davanti alia luce della civilta. Questi ladroni pero si credettero

in diritto di volgere le armi contro i loro assalitori, e non potenclo

espugnare il forte di Chilas, si trincerarono non lungi da esso in una

buona posizione, d'onde non si ritrassero se non dopo d'avere inflitto

gravissime perdite agli assalitori, fra cui si conta il capitano mag-

giore Daniell. Non basta; il loro caso desto la gelosia d'altre tribu

della valle dell'Indo, nominatamente de' Kohistani, talche la guarni-

gione di Chilas teme sempre qualche nuovo assalto. DalPaltra parte,

in Birmania, le nuove esplorazioni e fortificazioni fatte nell'ultima

stagione meno calda tra' Kachin nel distretto di Bhamo, sollevarono

in diversi luoghi quelle tribu montane, che cagionarono alle truppe in-

glesi la perdita di oltre a cento solclati con quattro ufficiali morti e

due feriti. Le truppe di quel distretto, decimate quasi due volte, ri-

masero tristamente commosse; ma cid che desto maggiore apprensione,

e che certo dara luogo ad azione diplomatica col Governo Cinese, e

che tra' Kachin morti a Palap furono trovati parecchi cinesi, fra' quali

un personaggio d'alto grado. Cosi Pambizione di dominio e la poli-
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tica dell'interesse, che spinge il Governo a stendere dovunque pud la

sua influenza, porta con se de' bei rompicapi. Si dice e si stampa

che 1'amore dell'umanita e della civilta sprona il Governo a portare

la sua bandiera nelle piu barbare terre e tra gli uomini piu sel-

vaggi. In mancanza di altre ragioni pud essere compatibile chi . ne

produce quest'una; ma nessuno crede oggimai che si prenda p. es.

Chilas e si ponga ogni anno al macello tanta gente per puro amore

dell'umanita e della civilta.

6. II fatto seguente mostra 1' influenza che esercita il Governo An-

glo-Indiano negli Stati tributarii, e come all'occasione si studia di raf-

fermarla. Non e molto che il Khan di Khelat, uno degli Stati tribu-

tarii dell' India nel Belucistan, uccise, per non so quale offesa, il suo

primo ministro, e poi il figlio ed il padre di lui. II Presidente poli-

tico del Governo dell' India a Khelat, da buon giudice, impose al

Khan di pagare rupie 40,000 in favore de' parenti degli uccisi, e mi-

naccio, in caso di rifiuto, <T indurvelo colla forza armata. Di fatto,

non volendo umiliarsi il Principe a pagare quella multa, da Quetta,

sede delPAgente del Governatore generale, si annunzid che due co-

lonne erano pronte a marciare verso Khelat. II Khan tituba, poi sod-

disfa in parte alle condizioni impostegli, e finalmente, a richiesta del-

1'Agente suddetto, viene a Quetta co' suoi due figli e si mette alia

discrezione del suo dominatore. Intanto si annunziava che a Khelat

il tesoro del Khan era in pericolo. Una colonna militare parti tosto

per mantenere 1' ordine e proteggere il tesoro del Principe, mentre

questi sottomesso ad una specie di processo per le esecuzioni suddette,

fti deposto, e suo figlio maggiore, Mahmud Khan, e stato designate
a succedergli sul trono. Dicesi che il Khan deposto sara internato

nell' India.

Da Allahabad il 12 maggio si telegrafava che per precauzione la

maggior parte del tesoro del Khan sara trasferito a Quetta.

7. Colla politica adottata a' confini per la difesa dell' Impero e

impossibile, nonche restringere, prevedere le spese militari : esse

dipendono in parte dalla volonta e dalla fierezza delle tribu sdegnose
di sottomettersi. Eppure nello stato in cui trovansi le finanze per
causa dell'abbassamento della rupia, qualche maggiore economia nelle

spese militari sarebbe richiesta. II bilancio dell' anno corrente mostra

un deficit di rupie 10,819,000; e quello per 1'anno venture una de-

ficienza di rupie- 15,951,000; e sara molto maggiore se il valore del-

1' argento continuera a diminuire, ed il Governo degli Stati Uniti

d'America sospendera la solita compra d' argento. Benche le entrate

ordinarie dell' Impero crescano rapidamente, la situazione e critica,

ed il Ministero delle Finanze n' e scoraggiato. Ne meno scoraggiati

si mostrano gli ufficiali civili e militari che devono spedir denaro in
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Inghilterra per 1'educazione de' loro figii e per il mantenimento delle

loro famigiie. II loro onorario ricevuto in rupie e cambiato in ster-

line si riduce oramai a soli due terzi, o giu di li. Molti che liap.no

.-diritto ad un congedo, rinunziano d' andare in Inghilterra benche

malandati in salute : altri richiamano in India le loro famigiie. Tutti

vedono la necessita di prendere qualche pronto eel efficace provvedi-
mento

;
ma ciascuno aspetta il rimedio da altri, e nessuno sa che

farsi. II Governo locale si rivolse al segretariato di Stato: questo si

rimise allo studio di una commissione presieduta da lord Hershell,

.il cui giudizio si fa gia da lunga pezza aspettare, perche i membri di

essa sembrano di diverse parere. Intanto il male s'aggrava, ed il ri-

medio si rende sempre piu difficile.

8. In gennaio arrivo in India S. A. I. 1'Arciduca Ferdinanclo

d'Austria-Este. Nel corso di circa due mesi e mezzo che si trattenne

nell' India propria, visito Colombo e le tre Presidenze di Bombay,
Calcutta e Madras, ricevuto da per tutto e trattato dalle autorita cogli

stessi onori che
'

tre anni fa furono decretati allo Czarevitch delle

Kussie. Cid che piu torna ad onore deH'Arciduca non sono gia gli

applausi qua e la riscossi al suo apparire, ma le lodi che tutti ge-

neralmente gli tributarono per la sua affabilita e per le sue cortesi

maniere. Piacevole assai gli deve essere tornata la visita ad Hyde-

rabad, come pure 1'escursione a Darjeeling, ad Agra, a Delhi ecc.

Ultimamente si trattenne nel Nepal alia caccia della tigre e del

leopardo, e piu d' una di queste belve feroci fu da lui prostesa e

morta. Considerati i gravissimi pericoli della caccia alia tigre Indiana,

dalla cui ferocia, quando sia ferita nelle parti meno vitali, non v'ha

destrezza che valga ad assicurare il cacciatore, S. A. I. ben pud rin-

graziare 1'Onnipotente che nulla di sinistro gli sia intervenuto. Troppo

frequenti SOLO i casi di cacciatori vittinie della tigre da essi perse-

guitata. Ai primi di maggio lo stesso Comandante in capo delle

truppe stanziate nella Presidenza di Madras, il sig. I. Dornies, glo-

rioso per le sue geste a Sebastopoli, in Egitto, a Pekino, e special-

mente nella grande insurrezione indiana del 1858, vi perdette mise-

ramente la vita. Pochi giorni innanzi uscito con due ufficiali alia

caccia nelle vicinanze di Ootacamund su' Nulgiris, s'avvenne in. una

tigre che tosto feri, ma non mortalmente
;

e troppo ficlato di se, ne

segui- la traccia del sangue tra le macchie. Essa, non appena lo vide

vicino, gli fu sopra, e, benche ferita un'altra volta dal bravo dene-

rale, gli maciullo miseramente il piede destro. Sopraggiunto il capi-

tano Cavaye la uccise; ma cid nulla valse a salvare il Crenerale che

in pochi giorni soccombette per le ferite. Buon per lui che essendo

non meno buon cattolico che bravo soldato, ricevette i sacramenti

*e mori coi conforti della nostra santa religione.
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8. II Giubileo episcopale del Santo Padre Leone XIII e stato ce-

lebrato anche in queste lontane region! con solennita, nominatamente

in Quilon e in Kandy. La sua memoria restera imperitura, stanteche

colle sue feste si connette un nuovo monumento del paterno amore

di questo Sommo Pontefice verso 1' India, vo' dire il Seminario Cen-

trale di Kandy. Ecco la traduzione della circolare latina, con cui il

Delegate Apostolico, M. r
Zalesky, ne annunzia ai vescovi 1'istituzione:

La Santita di Nostro Signore Leone XIII, volendo dare un pe-

gno della sua paterna benevolenza alle missioni dell' India, nel

giorno del suo Griubileo episcopale ordino che quanto prima s'aprisse

nella citta di Kandy un Seminario Centrale, amnche le solennita

giubilari avessero connessione con quell' Istituto che tante volte si

gnifico stargli grandemente a cuore.

Ottemperando alia volonta del Beatissimo Padre, ho preso a pi-

gione in questa citta di Kandy una casa, dove, intantoche si co-

struisca un edifizio proprio, si instituira il Seminario
;
e tostoche

Y. E. e gli altri Ordinarii dell'India avranno inviato un numero

sufficiente di alunni, si dara principio alle scuole.

II corso degli studii comprendera :

1. Un anno preparatorio per lo studio della lingua latina o della

rettorica. Agli alunni di quelle diocesi che fossero eventualmente

destituite de' mezzi necessarii a preparare i loro candidati, si con-

cederanno due anni di rettorica.

2. Tre anni di Filosofia.

3. Quattro anni di Teologia.

Intanto, non potendosi in questo primo anno ricevere se non

pochi alunni, ci parve bene limitare le condizioni d'ammissione nel

modo seguente:

a) Gli alunni sieno mandati al seminario dal proprio Ordi-

nario. Chi per altra via chiedesse d' esservi ammesso, non sara ae-

cettato.

b) Non abbiano piu di vent'anni, ne meno di quindici.

c) Sieno sani e di buona indole, e sufficientemente atti aglr

studii.

d) Tale, finalmente, sia il loro profitto negli studii che dopo
uno o due anni possano dar mano alia Filosofia.

Confido che Y. E. favorira in modo speciale questo Istituto tanto-

< caro al Santissimo Padre.

Con ogni osservanza ecc.

Kandy, 7 marzo 1893.

Firmato :
-j-
LADISLAO MICHELE, Arciv.

Delegate Apostolico.
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LA STAZIONE DI NlJLATO.

ESCTJRSIONE DEL P. KAGARTJ A NuKLUKAYET.

Un altra stazione che ci sta molto a cuore pel gran bene che vi

si e fatto e vi si continua a fare e quella di Nulato al nord della

missione. Pin sopra (n. YI) ne ho gia descritti i principii nel primo
inverno del 1887-1888, che cola passai. Ma non potenclo pin ritor-

narvi stabilmente a cagione dell' improvviso arrivo delle suore e della

necessita che vi era ch' io attendessi alia nuova stazione di Holy

Cross, vi mandai nel settembre 1888 il P. Eagaru, dandogli per com-

pagno il P. Genna, di fresco arrivato da S. Francisco.

A dir vero mi doleva di abbandonare il villaggio importante di

Nuklukayet, ch'era stato assegnato 1'anno innanzi al medesimo P. Ea-

garu. Ma le ragioni da lui recate erano forti assai; poco di buono

si poteva sperare da un paese oramai corrotto da' minatori, mentre

1 Del R. P. Pasquale Tosi, Superiore della Missione. Vedi i precedent!

nostri quaderni 1024, 1025, 1028, 1030, 1032. Con queste pagine ha termine

questa bella Memoria, della quale speriamo di poter dare tra breve una

nuova edizione, piu ampia, con la sua carta geografica, e se ci venga fatto,

con alcune belle illustrazioni in zincotipia; tutto poi a profitto della Mis-

sione.

Alcune pie persone, mosse da questi pietosi racconti intorno le cose

dell'Alaska, ci hanno gia inviato caritatevoli sussidii in danaro per la Mis-

sione, e noi ben volentieri li faremo giungere al P. Tosi, ringraziando in-

tanto in suo nome i generosi oblatori. Altri ci chiesero la soprascritta per

le lettere che vanno in Alaska. Essa e la seguente: N. N. Alaska, Comm.

Co., Sansone Str., San Francisco Cal. U. 8. of America. Ma con-

vien ricordare che le lettere e le spedizioni postali per 1'Alaska non par-

tono da San Francisco che una sola volta all'anno, alia fine di maggio o ai

primi di giugno.
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s' apriva d'ogni parte un vasto campo di azione in pro de' selvaggi

non guasti ;
inoltre il provvedimento preso dal Padre di fissare la sta-

zione a Tosikaka, alquanto piu nell' interne del paese verso il Ta-

nana (n. YI), non poteva mantenersi, sia pel difetto dei missionarii,

sia per la soverchia distanza dal centro della missione, che oramai

la Provvidenza aveva disposto si fermasse a Kosyrevsky. Ad ogni modo

i pochi cristiani di Nuklukayet non si abbandonavano del tutto, per-

che il P. Kagaru, da Nulato, avrebbe potato visitarli di tanto in

tanto, insieme con le altre tribii delle regioni intorno.

Anzi egli voile quell'anno medesimo 1888 cominciare le sue escur-

sioni apostoliche con una prima visita a Nuklukayet. Quindi appena
ebbe dato avviamento alia scuola, affidandola al P. Grenna e al fr.

Giordano, parti sulle slitte sul cominciare del novembre.

Era questo il suo primo viaggio d' inverno e n' ebbe ben dura

esperienza ;
tante furono le difficolta del cammino e le sofferenze in-

credibili per la crudezza del freddo. La strada era in buona parte il

letto agghiacciato del fiume Yukon
;
ma niuno lo immagini terso e

levigato come cristallo. Non e mai tale, e particolarmente in certi

passi piu verso il nord la corrente piu impetuosa delle acque, a ca-

gione delle isolette sparse pel fiume, accresce il contrasto al mo-

mento del gelo : i lastroni di ghiaccio s'accavallano 1'un sopra 1'altro

saldandosi insieme, e i massi cosi galleggianti, urtando tra loro con

orribile cozzo, levano alti sprazzi d'acqua, che si riversano sul masso,

n' empiono le cavita e congelandosi immantinente ne accrescono il vo-

lume e peggio ancora lo vestono di asperita aguzze e taglienti. Frat-

tanto i massi s' arrestano alle sinuosita del fiume e delle isolette e

serrano sempre meglio il passaggio, finche tutta la superficie di mano

in mano s' ingombra e diviene un corpo solo di ghiaccio.

Tali passi oltremodo difficili si stendono talora per due e piu chi-

lometri e conviene guadagnarli a forza di erculea fatica. La slitta e

i cani sono un ingombro ;
ad ogni passo si rovescia ogni cosa

;
le

bestie vanno 1'una sopra 1'altra, s'impegnano malamente le barda-

ture e bisogna fermarsi a districarle
; spesso per avanzare e neces-

sario gittarsi carpone e lavorare di mani e di piedi aggrappandosi
alle punte del ghiaccio, e quando proprio non si possa altrimenti,

conviene adoperare 1' accetta e il piccone per ispianare in qual-

che modo la strada. Piu volte riflettei rneco medesimo alia custo-

dia de' nostri buoni Angeli, piu che mai visibile; giacche il dilo-

garsi un piede, il ferirsi gravemente, il dare stramazzoni a terra e

battere il capo in qualche guglia tagliente, sono pericoli d' ogni
istante. Nondimeno, bonta di Dio, non abbiamo a narrare disgrazie

di qualche rilievo, mentre pure si pud dire, che la nostra vita nei



378 LA MISSIONS DELL'ALASKA

.rnesi d'inverno altro non e che un continue correre sui ghiacci in

cerca di selvaggi per visitarli ed istruirli.

I primi giorni di viaggio furono pel Padre di questa specie ; pure

pote egli ogni sera far capo ad una qualche stazione d' indiani e pas-

sare la notte al coperto. Solo una volta dovette fermarsi a ciel sereno

<con una temperatura intensa di 35 gradi sotto zero, tremando dal freddo

-e pero senza chiudere palpebra. Ma anche nel ricovero delle capanne,
sebbene vi giungesse stanco morto dalla fatica, non poteva pensare

subito al riposo, dovendosi prima trattenere coi selvaggi, insegnare
loro gli elementi della fede e le preghiere, e, se vi fossero amma-

lati, curarli con ogni carita. D'ordinario pero le poche ore di riposo,

che in questi casi ci rimangono, sono turbate dalla moltitudine degli

insetti, che si gittano sopra di noi con una voracita spaventosa, forse

.perche il nostro sangue civile torna loro piu ghiotto, che non e il san-

gue indiano.

Dal 12 novembre in poi il P. Eagaru trovo la strada migliore;

ma sorsero altre gravi dimcolta. Fioccava dirottamente, e sulla neve

.fresca e niolle non e piu possibile scivolare con le racchette : con-

viene allora ad ogni passo levare di peso la racchetta, sprofondatasi

-alcuni centimetri nella neve, e questo reca tanta stanchezza a' mu-
scoli delle coscie, che non e possibile durarla a lungo. Pure il buon

Padre sostenne cosi per sei ore intere di viaggio, non facendo che

un dieci o dodici chilometri. La dimane fu peggio ancora; perche
.sulle prime ore del giorno, soffiando un po' di scilocco, invece di neve

veniva giu una pioggerella fine fine, che impacciucavasi con la neve

-fresca, fioccata durante la notte, rendendo ogni cosa come uno strato

di belletta morbida e scorrevole. Le racchette non solo scendevano giu

ad ogni passo, ma si ricoprivano di quella broda, ed era necessario

ogni volta sollevare con la racchetta dai sette ai dodici chilogrammi
-di peso, quindi vuotarla e cosi procedere innanzi. Sette ore di viaggio

faticosissimo col solo guadagno di circa otto chilometri di strada ! II

giorno seguente, abbassatosi il termometro, tutto era gelato, la neve

apparve soda come il ghiaccio e si correva bene
;
ma eccoti improv-

visamente un turbine furioso di neve con folate di vento si veementi,

che non era possibile mantenersi in piedi ; per giunta non si vedeva

nulla pel fitto del nevischio, che battendo d'ogni parte sulle persone

toglieva ogni riparo e peggio ancora il respiro. Fu giupcoforza fer-

marsi in una barabora abbandonata, tanto che desse giu la tempesta,

-e dovettero pazientare il resto della giornata e la notte. La dimane

si rimisero in cammino; la tempesta di neve era cessata, ma conti-

nuava il vento fortissimo, e il P. Eagaru piu di dieci volte fu stra-

mazzato al suolo. Grli ultimi due o tre giorni furono alquanto migliori e

.ai 21 novembre, festa di S. Cecilia, la comitiva giunse a Nuklukayet.
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II P. Ragaru fu accolto con molta cordialita dagli indiani, gia

conosciuti ed istrniti 1'anno innanzi
; pero non volendo fermarsi nel

villaggio, si diresse subito ad un' isoletta, posta in mezzo al Yukon ad

Tin chilometro di distanza, dove abitavano alcuni minatori 4i sua co-

noscenza e dove sperava di trovare un ricovero alquanto piu comodo.

Cammin facendo, un minatore che faceva la medesima strada, si uni

con lui sedendosi sulla slitta. Quando ecco improvvisamente si spacca

il ghiaccio di sotto e tutti vanno immersi nell'acqua fin sotto il gi-

nocchio. Fortuna voile che sotto a quel primo strato di ghiaccio piu

debole, ne avesse un altro piu sodo e spesso; che altrimenti sareb-

bero stati ingoiati dalla corrente e trasportati dalle acque sotto le

lastre del ghiaccio. Cosi nell'acqua dovettero fare un quaranta metri

e ne uscirono bagnati per bene, ringraziando Iddio che tutto fosse

finito con questo solo. Senonche, appena fuori del pericolo^il freddo

intenso dell'atmosfera agghiaccio loro immantinente i calzari e parte

degli abiti per modo, che si sentirono le gambe come strette in una

rigida e pesante armatura di ferro. Pensi ognuno con quale immensa

difficolta dovettero fare quei pochi metri, che li dividevano dall' isola

e dalla capanna. Pure vi giunsero sani e salvi, con questo solo che

il P. Ragaru sentiva al piede sinistro, fin dal momenta della caduta

nell'acqua, un cotal dolore. Accostatosi al fuoco e sciolto il ghiaccio

e levatisi i calzari, trovo che a quel posto aveva una larga scortica-

tura e che il piede era gia gonfio ; tanto, che per mala giunta alia

derrata, dovette mettersi a letto e durarvi quattro giorni con non

poco spasimo, finche la piaga fu chiusa.

Quivi ebbe visita da parecchi indiani e dagli altri minatori, tutti

vecchie conoscenze, che insistevano con ogni premura -perche il Padre

non gli abbandonasse ed aprisse di nuovo la sua casa e la sua scuola

in mezzo a loro. Ma le cose di Nuklukayet andavano di male in peg-

gio. Dopo la partenza del Padre nell'anno precedente, venne a fis-

survisi un ministro protestante con la sua mogliera, aprendo scuola

per fanciulli e fanciulle
;

i quali pero approfittavano assai piu dei

.mali esempii dei minatori, che non delle esortazioni del ministro, e

faceva pena il sentirli discorrere apertamente di laidezze e bestem-

miare ed imprecare con parolacce infami. Di piu i minatori, per me-

glio passare le lunghe ore del verno, avevano fabbricato una vasta

sala da ballo nel cuore del paese, e la radunavansi due o tre volte

la settimana gli indiani
, ragazzi e ragazze ,

a ballare alia maniera

dell'Europa corrotta, e a trattenersi in altri divertimenti con infinito

scapito del buon costume.

Non ci voile altro; e il P. Ragaru si confermo vie meglio nella

sua risoluzione di abbandonare aifatto quella stazione, poiche non ave-

vamo persone sufficient] per mantenerla. E cosi fermatosi cola una
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settimana, die' volta indietro e in altri undici giorni di viaggio, al-

quanto piu felice che non fu quello dell'andata, si ricondusse alia

casa di Nnlato, giungendovi il 9 decembre.

Or quivi 1'attendeva un'afflizione domestica assai grave. Perocche

il P. Genna a poco a poco si rese inabile ad ogni officio per un in-

debolimento delle forze mentali, malattia molto frequente in Alaska,

forse a cagione del freddo intense e delle gravi privazioni di ogni

comodita della vita
;
ma piu aneora a cagione di quella profonda im-

pressione, che possono fare su certe costituzioni alquanto sensibili, la

lontananza di ogni cosa piu cara e la melanconia di un lungo inverno,

per qualche mese senza raggio di sole e rischiarato unicamente da

un po' di luce crepuscolare.

Per la nostra missione non chiediamo sanita di ferro. Piu d'uno

de' nostri^Padri e anzi di debole complessione, la quale pero ,
come

ci dirnostra 1'esperienza, si rafforza mirabilmente tra le privazioni e

tra le durezze del clima. Ma oltre la soda virtu e la disposizione ferma

deH'animo di soffrire ogni cosa per amore di Dio e per bene de' nostri

poveri esquimosi, abbandonati in capo al mondo, quello che chiediamo

assolutamente e la giovialita, che e dote bensi morale, ma cosi stret-

tamente congiunta con le doti fisiche
,
che pur troppo qualsivoglia

sforzo di pura virtu non basta ad averla ed a mantenerla per lungo

tempo, se gia la natura non la possiede per sua.

Al postutto tale grave disgrazia pud succedere a tutti, e il P. (ren-

na, non ostante le sue ottime qualita sotto ogni rispetto, dovette soffe-

rirla. Ma fu cosa quieta, tanto che nel luglio seguente 1889 si trovo

in tale stato di salute, che pote fare il viaggio di ritorno a S. Fran-

cisco e ristorare in un nostro Collegio di California le forze perdute,

riguadagnando per intero la sanita.

Intanto il P. Eagaru rimaneva solo nella sua stazione, ne mi fu

possibile dargli un compagno per tutto quell'anno 89-90. Appena tor-

nato ad Holy Cross dal Capo Vancouver, dov'erasi aperta la nuova

residenza, volevo rimettermi in viaggio per Nulato. Ma caddi sul

ghiaccio e mi ruppi un fianco; sicche in mia vece dovetti man- .

dare cola il P. Robaut. II suo viaggio fu assai difficile per la

crudezza straordinaria della stagione ,
e per la disgrazia ch'ebbe a

mezza strada, cioe d'essersi malamente lasciato gelare un piede; tanto

che dovette riparare in una capanna e rimanervi parecchi giorni am-

malato, privo naturalmente di tutto.

Piu tardi nel settembre mi recai a Nulato col medesimo P. Eobaut

per dare 1'ultima mano alle nuove costruzioni di quella residenza,

che volemmo consecrata a S. Pietro Claver. Essa e posta sulla sponda
diritta del Yukon sopra una pianura che gira intorno a ferro di ca-

vallo. La casa per 1' abitazione de' Padri e per la scuola e a due
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piani, coine quelle di Holy Cross
;

alia distanza di pochi metri s'erge

la piccola chiesa e dietro alle fabbriche si estende 1'orto. La scuola e

bene avviata; ma 1'opera della nostra missione non otterra frutto sodo

e duraturo, se non quando potremo anche a Nulato aprire un convitto

ed avere le suore per 1'istruzione ed educazione delle fanciulle.

Mentre scrivo la nostra Missione di Alaska non conta che otto

Padri, cinque fratelli e sei suore. I PP. Muset, Robaut e Barnum e i

fratelli Giordano e Negro sono addetti alia scuola di Holy Cross, dove

io tenni finora la mia residenza in quel poco tempo che i viaggi pres-

soche continui mi lasciano libero. Quivi sono pure tutte le suore. A
Nulato il P. Ragaru ebbe per compagni il P. Judge e il fr. Rosati,

e al Capo Vancouver continua il P. Treca coi fratelli Cunningham
e Power, ai quali si aggiunse il P. Luigi Parodi, giunto in Alaska

dalle montagne Rocciose nel luglio dell'anno scorso 1892.

Pero il P. Treca e il fr. Cunningham lasciarono per qualche tempo
la loro stazione di Vancouver, a fine di stabilirne un'altra a Kaniilik

sal braccio destro del Yukon, luogo assai opportune per le scorrerie

apostoliche sopra un territorio di ben 200 miglia quadrate, e suffi-

cientemente abitato dagli indiani. Io stesso mi vi recai nel giugno

per incominciare i lavori della casa prima di muovere per 1'Europa;

ma trattandosi di semplici principii e dacche sono lontano dell'Alaska

non avendone piu noiizia, nulla posso dime in particolare.

XHI.

CONCLUSIONS.

E oramai necessario di metter fine a questa memoria, non gia

perche manchi la materia a narrare, ma perche tanto basta, come

credo, all'intento di far conoscere la natura speciale e Io stato di

questa nuova missione, le grandi sofferenze che accompagnano la vita

e le opere del missionario e sovratutto il gran bene che speriamo ot-

tenerne con 1'aiuto di Dio, fino a rendere alia Chiesa, se ci sia pos-

sibile, tutta intera questa nazione, abbandonata e in gran parte an-

cora sconosciuta.

Oh come sentiamo la verita di quelle parole del Santo Vangelo :

Messis quidem multa op&rcLrii autem pauci! Che sono mai otto o dieci

padri per una regione cosi estesa come FAlaska, e posta la necessita

di doverne evangelizzare gli abitanti alia spicciolata e visitandoli nelle

loro capanne, sparse a grandi distanze? Finora non lavoriamo che in

una zona relativamente ristrettissima, nella parte centrale dell'Ala-

ska. Ma gl'immensi territorii del settentrione chi gli ha mai esplo-
rati? E tutto 1'oriente lungo i confini del Canada? E le coste del sud,
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alquanto piu popolate, dove per qualche maggiore comoclita clie of-

frono le relazioni del commercio ne' mesi d' estate, si stabilirono di

preferenza i protestanti d'ogni sorta e colore? E poi 1'interno delle

montagne e le isole della costa e la vicina Siberia e lungo lo stretto

di Behring, dove vivono in buon numero i poveri Esquimosi, pesca-

tori delle balene? Chi puo contare le migliaia e migliaia d'aniine, di-

sperse in tutte queste regioni? II Groverno degli Stati Uniti non ha

fatto il censo che delle sole coste e delle riviere navigabili, contando

un numero di 32,000 abitanti; ma questo calcolo e un nulla, rispetto

alle immense regioni, ancora inesplorate, dove, come ho gia detto,

tutto ci fa conchiudere che siano abitate presso a poco come le parti,

che noi pe' primi avemmo occasione di visitare. Grli esploratori del

Polo, per mera curiosita geografica e per farsi un nome, hanno speso

nelle loro spedizioni somme ingenti di denaro, esponendo la loro vita

a disagi e pericoli inauditi. Ma non si sa che un sacerdote cattolico

abbia avuto finora il coraggio di passare lo stretto di Behring e pe-

netrare nelle coste settentrionali dell'Alaska e della Siberia orientale.

Quanti minatori da^ circa ott'anni sono penetrati ne' luoghi piu sil-

vestri dell'Alaska in cerca dell'oro, con istento infinite e soffrendo

disagi d'ogni ragione. Gia sei o sette di loro perirono miseramente-

o sprofondati nei precipizii, o sperduti nella via, o divorati dalle fiere,

o morti di puri patimenti per 1'asprezza della regione e del clima e

per la mancanza delle cose piu necessarie alia vita. Ma quanti servi

di Dio sono periti in questi anni in cerca de' poveri selvaggi per

annunziare loro la fede?

I nostri piccoli Esquimosi levano ogni giorno le loro rnani inno-

centi al padrone della messe, chiedendo con ardore che mittat ope-

rarios in messem suam. E noi speriamo di andarne esauditi. Certo,

il solo nome di Alaska spaventa la povera natura, e per quanto la

carita de' superiori, avvalorata da piu anni di dura esperienza, abbia

cercato di raddolcire la condizione della nostra vita lassu, nondimeno

troppo ancora resta a patire. Senonche le consolazioni del Signore ci

confortano visibilmente e ci spronano gli esempii dei nostri fratelli e

piu in particolare delle Suore di Sant'Anna, tanto piu fiacche di noi

per debolezza di natura e per delicatezza di educazione.

Oltre al bisogno de'missionarii vi e anche quello de' mezzi di sus-

sistenza. La missione di Alaska e poverissima, e perche venne ultima

nel novero delle missioni e anche 1'ultima in quello della pubblica

carita. Finche vissero gli amici piu intimi del priino martire di Ala-

ska, Mons. Arcivescovo Seghers, non mancavano le limosine ed erano

in qualche modo sufficient! a que' bisogni e ai modesti comincia-

menti delle nostre opere apostoliche. Ma in seguito le limosine veft-

ero assottigliate, mentre pure s'accresceva il numero de' missionarii
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-e si apriva la scuola di Holy Cross. Piu di cencinquanta ,
tra fan-

ciulli e fanciulle, stanno quivi a spese della Missione, e sono prov-

veduti di vitto e di vestito; e noi ne vorremmo raddoppiato il nu-

mero, anzi vorremmo fondare simili scuole e convitti nelle altre nostre

stazioni, se la Provvidenza ci venisse in soccorso con qualche straor-

dinaria carita.

Abbiamo riposta la nostra fiducia in S. Giuseppe, Protettore della

missione
,
e speriamo che il gran Santo tocchera il cuore de' buoni

<?attolici d'Europa e di America e che questi, tra le tante opere di

gloria di Dio che promuovono generosamente, non dimenticheranno i

poveri Esquimosi, loro fratelli in Gesu Cristo, che vivono sepolti fra

i ghiacci all'ultimo confine della terra.

Gla da qualche tempo io andava meditando di venire in persona

in Europa e a Eoma per far conoscere alquanto meglio lo stato della

missione ai Superiori ecclesiastici, cercare nuovi aiuti di missionarii e

raccogliere qualche limosina in soccorso delle nostre strettezze. In par-

ticolare, quanto piu si procedeva innanzi con la missione, tanto piu

si faceva sentire il bisogno di poteri spirituali piu ampli in bene delle

anime. L'Alaska dipende 'ecclesiasticamente dalla diocesi di Vancou-

ver nel Canada. Ora tale e la distanza de' luoghi e tanta la difficolta

delle comunicazioni
,
che non e possibile procedere con sicurezza di

coscienza ne' casi difficili ed impreveduti che ci possono occorrere,

senza una giurisdizione propria di Prefettura apostolica. Per ultimo,

essendo nostra ferma intenzione di visitare le coste della Siberia orien-

tale
,

e non potendo metterci in relazione col vescovo cattolico di

Mosca nella Russia europea, da cui quelle regioni dipendono, era pur
necessario il chiedere direttamente tal facolta alia Santa Sede.

Mi determinai dunque di partire per San Francisco ai primi di

luglio dell'anno scorso, cogliendo 1'occasione di trovarmi poi a Roma
durante le feste giubilari di Sua Santita. In quei giorni ci giunse pure
con la posta annuale la dolorosa notizia della morte del M. R. P. Ge-

nerale Anderledy, avvenuta sei mesi prima, il 18 gennaio. E questo

mi confermo maggiormente nella presa'risoluzione, a fine di conoscere

di persona il nuovo superiore che Iddio ci avrebbe dato e informarlo

ampiamente ed a voce di tutte le cose nostre.

A Roma trovai la massima benevolenza presso 1'Emo Cardinale

Prefetto di Propaganda, il quale s'adopero perche mi fossero accor-

date tutte le grazie e i particolari poteri di giurisdizione che avevo

richiesto, ed avvio le pratiche per rendere indipendente la Missione

col titolo di Prefettura Apostolica. Anche il nuovo nostro P. Gene-

rale, Lodovico Martin, si mostro sollecito di tutte le cose nostre, pro-
mettendo di cogliere tutte le buone occasioni, a fine di aiutarci effi-

X3acemente. Ma che diro del S. Padre Leone XIII? Mi accolse a' suoi
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piedi con bonta ed amorevolezza da Padre
;
ricordo Mons. Arcivescovo

Seghers e quelVAndate solenne, col quale per ima particolare ispi-

razione di Dio, credette opportune di confidargli secondo i suoi de-

siderii la difficile nostra missione
;

s' informo di tutto cid che ci ri-

guarda fino alle cose piu minute de' nostri selvaggi; ebbe parole di

sommo incoraggiamento per tutti i missionarii e per le suore di San-

t'Anna, lodando il loro zelo e 1'esporsi che fanno a tanti disagi della

vita per la conversione de' poveri esquimosi ;
mando infine a tutti

1'Apostolica Benedizione con un grazioso ricordo a ciascuno de' No-

stri e alle singole Suore.

II 19 febbraio ebbi anch'io la somma ventura di trovarmi in San

Pietro alia messa giubilare di Sua Santita Leone XIII. Per una grazia

particolarissima potei assistere alia funzione in cotta tra il clero della

Basilica e mi trovai quindi a' lati della Confessione dove il Pontefice

celebrava. In quei solenni momenti il mio pensiero era tra i miei

poveri selvaggi ;
li sentivo anzi vicini a me sopra la tomba del Prin-

cipe degli Apostoli e a' piedi del Suo grande Successore Leone XDI.

Come la luce viva della fede da questo centro illumina il mondo in-

tero, fino alle piu lontane e inospiti regioni, cosi in questo medesimo

centro la stessa fede ci ricongiunge, benche lontani, in una sola

grande famiglia, dove non v'ha piu ne Barbaro ne Scita, ma soli

fratelli di Gfesu Cristo, redenti nel suo Sangue Prezioso, nudriti con

la grazia santificante, e pero figliuoli della Santa Cliiesa, cattolica,

apostolica e romana.

Roma, nel febbraio 1893.

ERRATA CORRIGE

A pag. 325, lin. 21 il 1770 .... 1700

327, 12 1772 .... 1722



IL FALLIMENTO DEL LIBERALISM*)

I.

Coll'entrare dell' anno 1893, la cosi detta causa della nuova

liberta si e veduta, nell' Italia specialmente, entrare pure in

uno stato, che molto si rassomiglia a quello che in linguag-

gio di commercio suol chiamarsi far punto, ed 6 il prodrome

piu immediato del fallimento. Con altri termini, questo, nella

sua sostanza, erasi prenunziato, sul cadere dell' antecedente

decembre, dalla Correspondenta verde di Roma : la quale, il-

lustrando gli efFetti salutari che la recente Lettera del Papa
Leone XIII contro la massoneria stava producendo fra gP Ita-

liani, soggiungeva: Si sente d'intorno a noi lo stridere sordo

che precede la tempesta *. E di fatto indi a poco scoppio

romorosa la tempesta dei magni latrocinii, denominati per ta-

pinosi scandali bancarii, la quale ha finite di soqquadrare

tutto il credito politico, morale ed economico che il liberali-

smo nel corpo della nazione si era usurpato.

Le missioni che, nei mesi precedenti, il gran maestro della

massoneria aveva predicate nei fraterni banchetti di Livorno,

di Milano, di Geneva, di Bologna, di Firenze e di Palermo,

bandendo guerra aperta e feroce al cattolicismo, ed insinuando

al Gbverno di statuire nuove leggi contro il matrimonio, 1'in-

segnamento ed il culto cristiano, avevano gia predisposti gli

animi a disistima suprema di un ordinamento politico, che ap-

pariva soggetto in ogni cosa ad una camorra, la quale con

tanta impudenza si vantava di spadroneggiare nella Penisola.

1 Num. del 19 decembre 1892.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1036. 25 7 agosto 1893.
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E cio molto piu, che il suo capo, si petulantemente loquace,

mostrava sempre in fronte il marchio di sensale del Governo

in materia di tabacchi, colla macchia indelebile de' suoi ce-

lebri loschi affari, che si compendiavano in una bagatella di

due milioni guadagnati sull' erario, e 1' ombra del sospetto

di quella marachella marsigliese, che mai non si era curato

di rimuovere dalla sua tre volte venerabile persona; e pure
e ombfa che basterebbe ad offuscare un sole di onesta.

E peggio fu allora che, sopravvenute le elezioni pel Par-

lamento, si ebbe sott'occhio lo spettacolo d'intrighi, di cor-

ruttelet di raggiri e di barerie non piu viste; e si lesse nei

giornali massonici, che ben oltre due terzi dei deputati da

eleggere erano assicurati all'obbedienza del gran maestro dai

loschi affari.

Dunque, si udiva ripetere da per tutto, noi siamo nelle

mani di una masnada di avventurieri, che, appropriandosi il

nome e i diritti dell' Italia, dietro la cortina del Potere legi-

slative ed esecutivo, fa e disfa a capriccio, comanda a bac-

chetta e regola come meglio le torna conto le pubbliche fac-

cende? Dunque dell'albero di liberta, piantatoci da piu di tren-

f anni in casa, noi Italiani non gusteremo altro frutto, se non

T amarissimo d' una turpe servitu ad una banda di gente, che

non conosce patria fuor di se stessa, che ha la coscienza nel

ventre e Dio nel bene altrui?

II.

Ma quando le immani ladrerie delle banche vennero a

galla, e si conobbe o si sospetto che i grandi patrioti e gli

alti papaveri della nuova Italia tutti, qual piii qual meno, ne

avessero lorde le mani, e si vide quindi che la patria re-

denta dei liberali si riduceva ad una grande ladronaia sven-

tolante la bandiera della liberta, la nausea, la sfiducia ed il

disprezzo del sistema liberalesco diventarono universali. Di

fatto ecco piu di sette mesi da che non si ragiona e non si

scrive ne' giornali d' altro, se non del fango, del padule, del



DEL LIBERALISMO 387

pantano, dell' immondezza nel cui fondo P Italia legale e pre-

cipitata.

II grosso della nazione, non esclusi i piii spensierati ed i

piu entusiasti, e stato costretto dai pubblici clamori a rien-

trare un poco piu in se stesso, ed a paragonare le promesse

della liberta co'suoi fatti, i principii suoi colle sue conseguenze,

gli odii e gli amori de' suoi paladini colla realta delle istitu-

zioni e col merito delle cose odiate od amate : ne puo negarsi

che, .chi per un verso e chi per un altro, la generality ha

dedotto che il liberalismo, dopo piu' di trent' anni di esperi-

mento, non pure non ha fruttato un solo dei beni che dava a

sperare ;
ma nelP atto pratico e riuscito all' empieta in punto

di religione, alia tirannide in punto di civilta, alia divorazione

del patrimonio nazionale in punto di economia. Irreligiosita,

dispotismo, saccheggio, cui corrispondono nel- paese, corru-

zione, avvilimento, miseria: ecco i palpabili effetti della libe-

ralesca redenzione d' Italia. Questa conclusione si ode espressa

con forme varie, quando piu vive, quando piu mitigate, ma
si ode da per tutto e da nessuno si ardisce combatterla.

III.

Ne cio si dica effetto di una strana confusione del libera-

lismo colla massoneria, per la quale si ascrivono all' uno le

malefatte dell'altra. No, confusione non c' e. II liberalismo, in

quanto costituisce un sistema teorico, s' immedesima in tutti

i suoi gradi colla massoneria, come i teoremi della matematica

variamente s'immedesimano colla meccanica. Si concede per

verissimo, che non ogni liberate e massone: ma deve ammet-

tersi eziandio che ogni massone e liberale, e che dovunque pre-

vale il liberalismo, ivi regna sovrana la massoneria.

II primo principio del liberalismo, che e la tolleranza dot-

trinale o dommatica d'ogni culto, e ancora il primo articolo

del simbolo massonico. Molti liberali non sono registrati ma-

terialmente nei ruoli della setta, ne hanno accesso alle sue

logge: ma tutti in diversa misura ne partecipano, cogli er-
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rori e colle tendenze, lo spirito malefico. E questo appunto,

negli odierni svergognamenti della massoneria, ha recato mi

esizial colpo al liberalismo : la comunanza, cioe, del principii,

e la necessaria servilita, colla quale chi si professa liberale,

deve soggiacere agl' influssi ed all'occulto impero del masso-

nismo.

Sia pure che una schiera ancor numerosa di vecchi e gio-

vani liberal!, arrossendo di essere accomunata coi massoni,

siasi unita ai galantuomini, ai cattolici e persino a Leone XIII,

nelT esecrare la.rea e ladra setta. Non pochi di essi forse si

sono accorti di aver parteggiato pel sistema massonico, in-

dottivi dai pregiudizii, dalF ignoranza, dalla moda, dal rispetto

umano, dal vile timore di passare per clericali. Altri per av-

ventura hanno riconosciuto, alia luce deirassassinamento del-

Tltalia, che eglino si sono ingannati; e 1'onore e la coscienza

richiedono, che di tanto si accostino al Papa ed alia verita

ch'egli insegna, di quanto conviene che si scostino dalle im-

posture massoniche.

Noi non contrastiamo il fatto, che e evidente, anche per

le proteste che alcuni liberali hanno fatte colla stampa, di non

appartenere alia vituperosa congrega; e molto meno contra-

stiamo le ragioni del fatto, che ci paiono chiare. Ma n6 il

fatto, ne le sue ragioni infermano il nostro asserto, che libe-

ralismo e massonismo sono teoricamente una sola cosa, e non

e possibile detestare le ribalderie di questo, senza rinnegare

le idee di quello.

Anzi tanto noi riteniamo per sicuro il fallimento del libe-

ralismo, quanto si fa manifesto quello del massonismo, il cui

ultimo cadimento nella pubblica estimazione, come in Francia

e stato determinate dai latrocinii per 1' impresa delFistmo di

Panama, cosi in Italia ha ricevuto 1'impulso dalle ruberie d'o-

gni gen ere, compiute negFimbrogli delle banche.

Per cio che riguarda F Italia, fra gli altri argomenti, e

notabile quello deirabbandonamento delle urne, nelle elezioni

amministrative delle sue maggiori citta. In Milano piii di tren-

tamila elettori le lasciarono deserte; in Roma altrettanti. In
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Torino, in Venezia, in Genova, quelli che si astennero furono

11 triplo o il quadruple degli altri che vi concorsero. I catto-

lici si cliedero piu moto; e percio in queste citta, come in

altre, riportarono vantaggi, che superarono 1' aspettazione. E
da pensare che fra gli astenutisi primeggiassero i liberal! di

vario colore. Sapevano questi che i cattolici si sforzavano di

soprafFare i liberali massoni. Ebbene noi crediamo, che tanti

e tanti, fra i liberali, appunto si sono astenuti, perche non in-

tendevano portare in alto i massoni e preferivano, indiretta-

mente almeno
,
favorire i cattolici. Perduta ogni flducia nel

sistema gia da essi idolatrato, si sono riflutati di farsene fau-

tori; e piu tosto hanno rivolte le mire e le speranze verso dove

la setta bugiardamente non ha mostrato flnora se non Postilita

e la ruina.

IV.

E si osservi, che non e questa un'opinione nostra arbi-

traria, od un ludibrio della fantasia nostra. I piii ardenti scrit-

tori di giornali massonici cosi hanno intesa la lezione e cosi

1'hanno commentata, manifestandone ira e sgomento.

Uno di costoro, rammentando che il Papa ha qualificato

col nome collettivo di massoneria tutto cio che ha cooperate

al risorgimento della patria ;
che e dire al trionfo dei sa-

crileghi e dei ladri in Italia, dimandava : Qual era il compito

dei liberali (nelle elezioni) presa la parola nel senso largo della

italianita, abbracciante tutti i partiti, uniti dalla fede comune

nell'idea nazionale ? Lo scriba non ha risposto ;
ma ha sot-

tinteso che il compito dei liberali era di chiamarsi tutti mas-

soni, di spalleggiare i massoni, e di provare a luce di mezzo-

giorno che Vitallanita significa massoneria.

Invece che e egli accaduto ? Un numero considerevole di

codesti liberali, i moderati in gran parte, e in parte pure i

radicali, hanno accettato dal labbro dr Leone XIII la formola

sintetica delle loro lotte : Abbasso la massoneria f Suonano le

campane vaticanesche : abbasso la massoneria! cioe abbasso
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iuita TItalia nuova!\ e (i suddetti liberal!) rispondono dal-

Faltra in felice concerto, con la medesima voce, con le stesse

parole dei faziosi ubbriachi che pretendono, gli uni aver avuto

per maestri Cavour, Ricasoli, Sella, gli altri Garibaldi e Maz-

zini. Eccoli questi liberali, che ripudiano la massoneria, trat-

tati dai massoni peggio che i clericali, e bollati nientemeno

che per faziosi ubbriachi: ed ecco al tempo stesso promul-

gate, che YItalia nuova, capolavoro del liberalismo, e tutta

opera della massoneria
;
e che quindi il liberalismo va in isfa-

celo, se non e sostentato dal massonismo, come un corpo se-

parato daH'anima. Di che Farticolista conchiudeva colla muta

profezia del fallimento cosi : Un bel giorno il liberalismo, a

furia di discordie, sara vinto; e questa sara fra non molto

storia *.

Y.

Ne meno tristamente, a proposito delle elezioni medesime,

si sfogava uno dei piu poderosi giornali della sinagoga e della

loggia, la Riforma. Dopo Torino, Roma: dopo Tantica ca-

pitale, Teterna. II Vaticano puo essere soddisfatto; Tltalia cam-

mina a ritroso, e il Papato si fa innanzi all'interno, come al-

1'estero. E questo e il grande, il perpetuo rovello del mas-

sonismo in Roma e nelFItalia: il toccare con mano, che piu

si arrabbatta per atterrare il Papato, e piu questo si fortiflca

e s'innalza e dentro Roma e Tltalia, e fuori pel mondo.

Ma d'onde questo camminare dell'Italia a ritroso? Le cause

sono da cercare, segue il giudeo scrittore, nel discredito

delle istituzioni, provocato da una politica che peggiore non

potrebbe essere, (la politica dei ladri) che da un lato asso-

pisce la fede nei Mberali e li fa indifferent! ed inerti in tutte

le espressioni della vita pubblica; dalFaltro fa volgere gPin-

certi, gli egoisti, gPinteressati, verso i nostri nemici (il catto-

licismo, il Papa). E come potrebbe avvenire diversamente?

1
II FolcJietto di Roma, num. del 21 giugno 1893.
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Di fronte ad una politica, che .e la negazione del buon governo

e che semina il disprezzo, lo scetticismo e si basa suirintrigo

e sull' arbitrio, abbiamo un nemico abile, attivo, vigilante;

pronto a valersi di tutti gli errori italiani (massonici) ed a

volgere a suo pro la corrente. (Questo nemico & la verila, la

giustizia, la carita predicata dal Papa; & lo zelo dell'Epi-

scopato e del clero; e Voperosita del cattolici militanii, sotto

la guida del vero Padre della patria, il Romano Poniefice,

Leone XIII). Che valore, che efflcacia puo avere la propa-

ganda nazionale (la menzogna massonica) contro di esso,

quando non parla piii dall'alto da chi governa in nome de-

gPideali (verbigrazia la senseria di tabacchi, le cambiali in

sofferenza, i peculati, i biglietli falsi di banca e simili) e iu-

sieme offende e non cura i piu vitali interessi ? Confessione

preclara e codesta, la quale giustifica la ritirata di molti li-

berali dalle famigliarita colla massoneria, ed ancora il rinsa-

vimento di coloro che fra essi si ravvedono. Qui la Riforma
asserisce che adunque i nemici e i corruttori dell'Italia sono

propriamente, non il Papa e i clericali, ma i liberali masso-

nici, nelle cui mani e il mestolo politico; che da costoro si

governa senza coscienza, senza criterio, senza onesta : che tutto

il patriottismo dei fratelli si riduce a mangiar Tltalia ed a

mangiarsi fraternamente tra di loro. Or come puo un galan-

tuomo mettersi o restare in una galera di questa sorta?

Nessuna meraviglia quindi se, prosegue il giornalista, i

piu si appartano irritati e sconfortati
;

altri incominciano a

pensare ai casi proprii, ed a chiedere se piu non sarebbe pru-

dente riavvicinarsi agli antichi padroni. Giacche, in un modo
od in un altro, sotto un'autorita bisogna vivere, certo sarebbe

prudente cosa scegliere , quella che rispetta il decalogo, ed an-

teporla all'altra che strazia, disonora e dissangua.

E la Riforma altresi conclude, come il fratello minore,

colla melanconica previsione del fallimento. Un po' che la

durasse con tale meraviglioso sistema, ed a forza di tappe a

ritroso, arriveremmo a questo grande risultato : una Confede-
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razione italiana presieduta dal Papa, e posta sotto Palto pro-

tettorato delle grand! Potenze l
.

Per sapere se questo risultato fosse quel flnimondo che i

massoni fingono di dar a vedere, noi suggeriremmo che se

ne facesse legalmente la proposta per via di plebiscite. Pen-

sano i liberali della Riforma, che dal voto di essa si aster-

rebbero i popoli, come dal voto per le elezioni politiche ed am-

ministrative ? Pensano che pochi sarebbero i liberali non mas-

sonici, che darebbero voto contrario? E pensano davvero che

le grand! Potenze esiterebbero a riconoscere il fallimento del-

1'Italia nuova, ed a sancire il plebiscite della Confederazione ?

Sembreranno indiscrete queste dimande, ma la curiosita ra-

gionevole ne scusa la indiscretezza.

VI.

In un altro giornale di Napoli, che e carne della carne e

sangue del sangue della Riforma, uno scrittore e andato piii

innanzi e del liberalismo italico ha aperto a dirittura il falli-

mento.

Yolete che vi dica una cosa vecchia? ha preso a dire. L'lta-

lia si sfascia. Siete contenti cosi? Sicuro, si sfascia, fatalmente,

miserabilmente si sfascia. II popolo ha perduto la fiducia nei

suoi governanti, nelle istituzioni, le quali tristamente decadono,

e, decadendo, lasciano campo aperto ai nemici della idea libe-

rale (agli onesli, ai cattolici, al Papa). Adesso, lo giuro, non

ischerzo punto, e non rido
; questo tramonto di tutte le idea-

lita e triste
; questo sfasciarsi di una compagine, alia cui for-

mazione concorsero le vite dei padri nostri, (i settarii pin ma-

tricolati) e doloroso e schianta il cuore. Le genti si affldano

nelle mani dei nemici d' Italia
, (ciob dei cattolici) perch6

questa Italia non le rassicura, perche nessuno puo dire quale

sara la fine, dolorosa o lieta, del momento tristissimo che at-

traversiamo: e F Italia, classicamente bella, romanamente forte,.

1 Num. dei 20 Giugno 1893.
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quale i suoi grand! la concepirono, da Dante (povero Dante

con chi lo accoppiano!) a Mazzini, Pltalia ghibellina, (che ha

da fare colla massoneria come I'aquila colla serpe) maestra

di civilta, restauratrice delle scienze, madre delle arti, questa

Italia, che fu il sogno di parecchie generazioni, e 1' illusione

nostra, e diventata una grande, una brutta macchia nera, una

flatulenta pozzanghera di fango
J

.

A leggere queste descrizioni che di se e della fine delFo-

pera loro pubblicano i liberali piu sbracati, par proprio di

trasognare. Quei grandi nemici dell' Italia nuova che si dicon

^ssere i clericali, nel dipingerne le malvagita, le vigliacche-

rie e le corruttele, usano ritegno maggiore. Non vi stampe-

ranno, per esempio, sotf occhio che la Camera odierna e un

pantano dentro cui gracidano e calunniano i ranocchi , cioe

i rappresentanti legali della nazione : 'ma ve 1' ha stampato a

lettere di scatola la radicale Patria di Roma 2
. Giammai i cle-

ricali non ardiranno spiattellare, in faccia al pubblico ed al

comune, che le presenti istituzioni liberalesche sono istitu-

zioni insanabili, le quali naufragheranno nella cloaca : ma lo

ha teste spiattellato la liberalissima Epoca di Genova 3
.

I clericali andranno anche a rilento, prima di scrivere nei

loro fogli, che la corruzione e la fracidezza sono nel Go-

verno e nelle istituzioni
;
e gl' Italiani liberali che si acco-

stano alle urne politiche hanno la spinite . E nondimeno

questo ha scritto poco fa la moderata Gazzeila di Parma /1

.

Finalmente i clericali si sarebbero guardati dall' intonare a

tutto intero il corpo legislative e goyernante 1'antifona, che esso

e e sara suddito di un nuovo potente ; Vaffarismo, signore as-

soluto della nuova Italia. Eppure Fha intonata il Bovio alia Ca-

mera, nella seduta del 1 lugiio decorso.

A questo dunque siamo giunti, che, a screditare e vilipen-

1 Num. 168 del Giug-no 1893.
2 Num. del 29 Giug-no 1893.
3 Num. del 27-28 Giug-no 1893.
4 Num. del 29 g-iugno 1893.
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dere le cose ed i fatti del liberalismo in Italia, son oggi piu

fervidi ed eloquent! i liberali, che i clericali.

VII.

L'anno 1877 ha un certo cotale riscontro con questo cor-

rente 1893. Anche in quelPanno si celebrarono solenni feste

e si ebbero grandiose manifestazioni in Roma e nel mondo

cattolico, pel giubileo episcopale del Papa Pio IX, come in

questo per quello del Papa Leone XIII: ed in quell' anno al-

tresi si ebbe frequenza insolita alle urne, e buon successo di

onesti e cristiani cittadini nelle elezioni amministrative, come
nel presente. In quell'anno pure per cio, come in questo, il

campo massonico divampo di un' ira e di un furore che mai

il simile. Ma allora il torrente delle contumelie, delle maledi-

zioni, delle minacce e de' ruggiti, fu tutto contro Yoltrecotanza

clericale: si dissero e si scrissero cose da manicomio, se pure
non erano anzi da serraglio di belve inferocite. Lo stesso

grande oriente della massoneria, che siedeva come oggi in

Roma, e governava come ora i governanti d' Italia, si senti

preso da tali paure pel risveglio della reazione clericale,

che giudico doversi indirizzare a tutta la massoneria del globo

e chiederle soccorso !
.

Quesfanno 1893 in quel cambio abbiamo si, pei capi me-

desimi, commovimento singolare nel campo stesso, ma la rab-

bia e il livore, in vece d'essere contro i clericali, e contro i

liberali tra se, e contro la nazione, con 1'accompagnamento di

una disperazione del futuro, che e affatto nuova e inusitata..

Da che precede questa dissomiglianza di effetti, fra tanta

somiglianza di cagioni? Dal tempo di sedici anni, che e tra-

scorso. Si e sempre detto che il tempo e galantuomo; e noi

clericali non ci siamo stancati mai di ridire, che il tempo in

Italia giovava al Papa e nuoceva alia rivoluzione. Dopo que-

1 II documento curiosissimo, che portava la data del 20 maggic, fu

pubblicato dalla Voce della Verita di Roma dei 13 luglio 1877 e riferito da

molti g-iornali.
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sti sedici anni di savio, laborioso, paziente Pontificate di

Leone XIII, e dopo il cumulo di stoltezze, d'ignominie e di

nequizie ammassate dal liberalismo, siamo riusciti a tale che,

secondo la Riforma, il Papato avanza e la rivoluzione da in-

dietro. Sedici anni di esperienza sono serviti a sciogliere gli

incantesimi, a dissipare i fascini, a levare i popoli italiani dal-

Finganno in cui erano tenuti.

La liberta e la redenzione si vede finalmente a che hanno

mirato : ad affamare tatti e ad impinguare pochi. Si e fatto

il conto che, in trentadue anni, dal 1860 al 1892, la liberta

ha spremuti dalle vene degli Italiani, sotto il titolo di tasse

governative, provincial! e comunali, la bella cifra di centodi-

ciannove mila milioni, senza computare i ventidue mila mi-

lioni circa di mutui ipotecarii, onde ha fatto aggravare i patri-

monii privati. Or di tanto sangue, quanto e passato ad ingras-

sare parassiti patriottici, arpie giudaiche e lupe massoniche;

e quanto e stato rubato, coll'arte con cui si sono rubati i mi-

lioni delle banche?

II 28 dell'andato giugno, uno dei deputati, Luzzatti, chiu-

dendo nella Camera il suo discorso intorno alia legge banca-

ria, invocava per tutti il perdono del paese perche tutti, egli

diceva, abbiamo errato.

Commentando quesfatto di contrizione, il Fanfulla sog-

giungeva : Mai appello alia clemenza fu piii opportunamente
fatto e con maggior ragione, perocche, dal 1874 ad oggi, non

v'ha in Italia uomo di Governo che abbia avuto mano nella

politica bancaria, sulle spalle del quale non pesino responsa-

bilita gravissime.

E quella politica, non ispirata mai ad alcun concetto ra-

zionale e deciso, lasciata in balia di ogni evento parlamentare,

.alia merce di interessi di ogni natura e sotto Fegida ora di

caratteri flacchi, ora di coscienze facili, ci ha portati nelle con-

dizioni in cui siamo l
.

Si accetti per sincere il pentimento. Ma chi puo fare a fi-

1 Num. del 29 g-iugno 1893.
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danza col proposito? Nessuno. E per questo il liberalismo 6

moralmente fallito nell'opinione comune, dal lato economico,

Non vi ha forza di eloquenza, la quale possa oggimai persua-

dere le nostre popolazioni, che fra i termini di liberalismo e

di ladreria non corre parita. E quello che e accaduto per la

parte dei materiali interessi, e accaduto per quella della liberta

civile e religiosa. II liberalismo ha praticata di fatto la piu cru-

dele ed empia tirannide che F Italia da che ha memoria di se r

abbia sostenuta. Dopo violati i natural! diritti di proprieta, col

piu odioso dei fiscalismi, dopo ghermiti i beni della Ghiesa,

dopo calpestata la piu sacra liberta della coscienza, dopo in-

sidiato alia santita del coniugio, dopo perseguitata la religione

del paese, si e messo sotto dei piedi persino il diritto dei pa-

drifamiglia d'educare i flgliuoli, secondo che se ne sanno ob-

bligati. Per bocca del Martini, suo ministro delF istruziorie pub-

blica, e arrivato a confessare che lo Stato non da veruna edu-

cazione religiosa, ed e inetto a darla morale; solo puo darla

fisica ed igienica. Ma. cio non ostante ha in mille modi im-

pedito ed impedisce tuttora, con draconiani decreti, che la gio-

ventii per altra via sia cristianamente allevata: e cosi si e ve-

nuto al punto, che ogni anno ben centomila minorermi, dalle

scuole liberalesche passano nelle prigioni, per poi meglio ad-

destrarsi ai delitti, che li conflneranno negli ergastoli, o nelle

galere. Col mero diritto della forza pretende brutalmente for-

mare dei giovani italiani, non gia probi cittadini, ma igno-

bili servi di pena.

VIII.

Se non che il processo dei maleflzii commessi, con ma-

schera di liberta, dal liberalismo in Italia, riuscirebbe lungo

quanto la storia della sua dominazione. Recato in compendio,

esso e nella mente di tutti. Ma svolgerlo e sminuzzarlo e adat-

tarlo alia capacita del volgo, colla stampa, coi ragionamenti

domestici, colle popolari conferenze tocca ai cattolici, i quali

di tante oppression! e sevizie non solo sono innocenti, ma piii
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che gli altri hanno patiti i gravami ed i danni. II fallimento

pratico del liberalismo, ed il suo riducimento ad empieta, a

tirannia ed a ladroneccio, vanno illustrati segnatamente da

quella parte della nazione, che dal liberalismo e stata piu mal-

trattata e additata al popolo quale nemica della patria : da

quella, che si e caricata di obbrobrii o di scherni, perche ha

nobilmente ricusato insozzarsi ne' pantani, ne' fanghi, nelle poz-

zanghere della rivoluzione. Le mani dei cattolici sono nette

del sangue e delle lagrime, di cui grondano quelle di tanti li-

berali. Essi possono fulminare le ribalderie liberalesche e set-

tarie a fronte alta e con petto fermo; giaccche ne vergogna

d' infamie, ne rimorso di assassinio nazionale puo tinger loro

le guance, o lacerare di dentro il cuore.

Or questo smascheramento del liberalismo e porzione po-

tissima dell'apostolato dei cattolici, tra il popolo italiano. Lo

dimanda la salute della patria, lo richiede il bene della reli-

gione. Bisogna sempre e con veridica efficacia mettere sotto

gli occhi della gente i misfatti, le menzogne, le ipocrisie, le

iniquita di chi ha osato finora chiamar vizio la virtu, male il

bene, nemico 1'amico, morte la vita, Satana dio. Non odio a

persone, ma guerra alPerrore, non amore di parti, ma zelo

di patria, non cupidigia d'interesse, ma brama della comune

salvezza ha da muovere i cattolici a valersi delPodierno ac-

casciamento del liberalismo, per disingannare le plebi, e ri-

condurle sempre piu vicino alia Chiesa ed al Papato, che il

mendace liberalismo ha proclamati nemici dell' Italia sua, ap-

punto perche unica ancora di salvezza all' Italia vera e reale.
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1. Lista degli ogg-etti prestati da Sua Santita per essere esposti nel Con-

vento della Rabida. 2. La vita monastica ed il fasto del nostro odierno

progresso. 3. Le piccolezze e le grandezze dell'Esposizione Colom-

biana. 4. Una capatina nel retroscena.

i. Siami consentito, in primo luogo, di enumerare par-

titamente gli oggetti spediti da Sua Santita ad abbellire la

Worlds Fair di Chicago. La Guida segnata nel frontespizio

colle parole: Le reliquie di Colombo; Ricordo della Rabida,

intitola la sezione Q, della quale vi feci qualche cenno nelFul-

tima corrispondenza: La Mostra del Vaticano.

Chi ordino le diverse collezioni nel Convento, ed assegno

la Cappella ai tesori del Vaticano, fu il signor William E. Cur-

tis, Direttore dell' Ufficio delle Repubbliche Americane a

Washington, e capo della Sezione Latino-Americana del-

F Esposizione. Egli medesimo, al relative Capitolo del Cata-

logo, premise la seguente Nota : Pregevoli document! sto-

rici e oggetti d'arte, dagli Archivii del Yaticano, prestati da

Sua Santita Leone XIII, compiacendo ad un voto del Con-

gresso degli Stati Uniti.

Pr^sso Tentrata della Cappella, vi e una vetrina con pie-

destallo, di forma quadrata e dell'altezza di circa sei piedi, la

quale, digradata in quattro ordini o piani, offre alia vista i

seguenti oggetti, muniti d'altronde di cartellini dilucidatorii ed

illustrati nel Catalogo con appositi paragrafi descrittivi. Cito

testualmente, per dare saggio della riverenza ond' e circondato

quanto si riferisce al Vaticano:

990. Lettera di Sua Santita il Ponteflce Nicolo V.
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991. Bolla di Sua Santita Alessandro VI, ai Sovrani di

Spagna, Ferdinando ed Isabella, datata da Roma, 3 mag-

gio 1493.

992. Bolla (supplementare) di Sua Santita il Pontefice

Alessandro VI a Ferdinando ed Isabella, Roma, 4 maggio 1493.

995. Bolla del Papa Alessandro VI a Ferdinando ed Isa-

bella, ov'egli encomia le scoperte di Colombo e traccia una

linea di separazione fra i dominii della Spagna e del Porto-

gallo, Roma, 4 maggio 1493.

996. Bolla del Papa Alessandro VI, datata da Roma 25

giugno 1493, nella quale conferma la nomina del Padre Boyl,

primo prete missionario di America, che accompagno Colombo

nel suo secondo viaggio, e gli conferisce ampia autoritk di

governare la nascente Chiesa del Nuovo Hondo.

997. Lettera del Papa Giulio II a don Ferdinando, Re di

Aragona e di Sicilia, datata da Roma 10 aprile 1507, per rac-

comandargli Bartolomeo e Diego, rispettivamente fratello e

flglio di Colombo.

998. Lettera del Papa Clemente VII, da Roma 7 giu-

gno 1526, a Fr. Francisco de los Angeles ecc.

999. AlPimperatore Carlo V, il Papa Clemente VII, da

Roma 19 ottobre 1532.

1008. Album contenente i fac-simile di famosi documenti

relativi a Colombo esistenti negli Archivii del Vaticano. In-

viato da Sua Santita il Pontefice Leone XIII. (A quanto mi

viene riferito, questo Album fu usato per le pratiche ufficiali

e per la maggiore sicurezza del trasporto agli Stati Uniti dei

documenti ora esposti).

1017. Specimina Palaeographica Regestorum Romano-

rum Pontiflcum, ab Innocentio III ad Urbanum V (grande for-

mato di Album).
1019. Marcelleano, Codex Prophetarum (fototipia dall'ori-

ginale).

1022. Volume commemorativo del Giubileo Papale : omag-

gio offerto a Sua Santitk il Ponteflce Leone XIII dagli scrit-
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tori della Biblioteca Yaticana con pregevoli pitture (grande

formato di Album).

1023. Omaggio della Biblioteca Vaticana per il Giubileo

Episcopale di Sua Santita il Ponteflce Leone XIII (piccolo for-

mato di Album).

In secondo luogo, rinchiusi in una lunga cassetta piatta,

coperta di vetro ed appoggiata alia parete meridionale della

Gappella, trovansi i seguenti oggetti:

1018. Fac-simile in fototipia del Yet. Test, juxta LXX,
4 secolo 5 volumi con atlante. Codex Graec. Yat. 2125,

Prophetarum.
1020. Dieci volumi di Cataloghi stampati dall' inizio delle

pubblicazioni d'Indici descrittivi della Biblioteca Yaticana.

1021. Fac-simile di un grande papiro egizio. Biblio-

teca Yaticana.

In terzo luogo, nel Santuario, aifatto disadorno, ignudo

e privo d' altare, chiuso ai visitatori mediante un cordone

tratto alFingresso, vedesi quanto il Gatalogo indica coi ter-

mini seguenti : 1009. Ritratto di Sua Santita il Pontefice

Leone XIII, dipinto dal Ghatrau. La collezione di piccoli qua-

dri ad olio, die ornano il Santuario della Cappella, fu som-

ministrata a tale uopo dal Pontefice, dimostrando la premu"

rosa parte presa da Sua Santita nella riproduzione del Con-

vento della Rabida all'Esposizione Mondiale Golombiana.

lo ne ho contati 52 di tali quadrucci ad olio, principal-

mente Madonne, appesi di qua e di la alle pareti. Nel centro,

ove potrebbe sorgere 1'altare, scorgesi:

1016. Alessandro YI, assorto nella preghiera e rivolto

verso Gerusalernme. E questa un' immagine assai solenne e

tale da ferire profondamente 1'animo del riguardante, cosi per

se stessa, come per una certa impressione di, magniflca sem-

plicita del luogo in cui fu posta. Ciascun visitatore ne domanda

invariabilmente qualche ragguaglio, non potendosi dal limitare

discernere i caratteri del cartellino dilucidatorio. II Pontefice

e genuflesso, colla tiara sul capo ed avvolto in sontuosissimo

piviale. II quadro, non si sa perche, si appoggia ad una Croce
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di legno, accanto alia quale spiegasi il gonfalone di Spagna,

colle iniziali F. f Y.

In quarto luogo, devonsi menzionare gli stupendi mosaic!:

1003. Lavoro in mosaico tagliato. San Pietro pian-

gente.

1004. Id. id. - - II profeta Isaia.

1005. Lavoro in mosaico filato. II Foro Romano.

1006. Id. id. Teologia.

1008. Id. id. Copia di un quadro .originate dal vero,

rappresentante la facciata ed 11 colonnato di San Pietro, non-

die il Palazzo del Yaticano, mentre il Papa dalla Loggia be-

nedice il popolo.

Di tali mosaici puo dirsi francamente, nulla di simile es-

sersi mai veduto prima d'ora in queste contrade; che tutti i

nostri pensieri, tutti i nostri metodi di lavoro e di vita sono

.agli antipodi dei requisiti indispensabili per la produzione di

siffatte opere d'arte e per Facquisto d'una si paziente e raf-

flnata maestria.

In quinto luogo, veggonsi appese negii atrii:

1000. La mappa di Ribero. Carta geografica della terza

decade del XVI secolo.

1001. Grande mappa in vello. Risale ai principii del XVI
secolo.

1002. La Carta Borgiana dell'America, di Diego Ribero,

geografo di Sua Maesta; Siviglia 1529.

Nei lunghi paragrafl illustrativi della guida, tutte e tre

queste Carte vengono dette di pertinenza della Sacra Con-

gregazione di Propaganda.
Ritti tra piedistalli alle due estremita dell'atrio superiore,

si elevano:

993. II busto del Papa Alessandro VI.

994. II busto del Papa Nicolo.

Sui rispettivi cartellini non leggonsi le solite parole : pre-

stato dal Vaticano
;
ma nel Catalogo fanno parte del Vatican

Exhibit.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1036. 26 7 agosto 1893.
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2. Colla matita in una mano e col taccuino nell'altra, io

me ne stava dinanzi alia vetrina racchiudente i principali do-

cument! Vatican!, di cui 1'Esposizione va si giustamente su-

perba. Vi fee! piu lunghe soste e vi ritornai piu fiate che non

richiedesse strettamente il mio primitivo disegno, per il diletto

di udire [sussurrar cose che mi dichiaravano le varie dispo-

sizioni d'animo dei visitatori. Una voce disse accanto a me:

I cattolici non si lagneranno di essere lasciati in un canto:

occupano il posto d'onore!

Una signora piu attempata domandava ad altra piu gio-

vane : Che cosa 6 questo ? La Mostra del Vaticano.

Davvero? esclamo la vecchia signora, piena di meraviglia e

di curiosita. Gli occhialini uscirono dagli astucci, ed ambedue

le donne si rizzarono a poco a poco fin sulla punta dei piedi,

per decifrare Fiscrizione stampata sulla ricca legatura del-

YAlbum.

Un gruppo di persone si fermo a pochi passi da me, e,

presa cognizione della Raccolta dai cartellini e dai rispettivi

numeri dei loro cataloghi, una di esse vivamente osservo: Ma

qui abbiamo quanto mai si puo desiderare!

Un signore colto e gioviale, alia testa della sua famigliar

mi rivolse alcune domande su certe pitture, com'egli le chia-

mava. Quando gli risposi essere quelli mosaici, e non dipinti,

spiegahdogli in breve come fossero composti, ne fu cosi gra-

devolmente sorpreso, non avendo mai veduto alcun che di si-

mile, che ricondusse la piccola tribii sui proprii passi, per esa-

minare da capo tutta la serie.

Andai di su, di giu, a dritta e a manca dei piccoli atrii,

incontrandomi da per tutto con sciami e sciami di visitatori, i

quali, ne sono certo, non avevano mai veduto 1'interno d'un

chiostro, non essendo tra noi cosa rara, n& strana che gli stessi

cattolici, per mancanza di personali esperienze, conoscano

molto imperfettamente le chiese di altre contrade e la vita

cattolica dei passati secoli. Non dimentichero mai Finteres.-

sante spettacolo da me veduto, pochi anni or sono, quando a
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Nuova-York (cinta esterna) fu consacrato un vero Gonvento di

Suore Domenicane da quell' insigne Metropolitano, il quale,

alcun tempo innanzi, tenendo la sede vescovile di Newark,

aveva introdotto lo stesso Ordine monastico a Neiv-Jersey. Se

la vista di quel massiccio colosso architettonico, costrutto sui

piii lodati modelli medioevali, ispirava riverenza e faceva bene

al cuore, non rallegravano meno lo stupore e I'edificazione del

fedeli, ammessi in folia, dietro il seguito dell'Arcivescovo e

poco prima che venisse pronunziata la clausura, a percorrere

gli atrii, a fare capolino nelle piccole celle, ammirandone la

nudita e poverta e dando sfogo ai sentimenti di lieta sorpresa

e di pieta florenti nei loro cuori. Ne troppo dissimile e pre-

sentemente il contegno dei frequentatori dell'Esposizione di

Chicago, pieni di rispetto per quanto cade loro sott'occhio in

quest.a pregiata imitazione del Gonvento della Rabida.

M' imbattei, or qua or la, in alcuni cattolici
;
ma non po-

teva aspettarmi di vederli rappresentati in una qualsiasi forma

collettiva, poiche le condizioni della vita in queste regioni non

permettono, in di feriale, alia generalita dei fedeli di sospen-

dere le abituali occupazioni, per abbandonarsi alle delizie di

una World's Fair.

Rimirando Fedifizio dalla parte esterna, io non dubito punto
-che quelle due Groci di ferro librate sopra il campanile e

sulla torre del santuario non dovessero comparire abbastanza

eccelse, la sui nativi dirupi, presso i lidi spagnuoli ;
ed iyi forse,

rilevato dal diverse contorno, il Gonvento avra veramente

quella religiosa maesta di cui Tanima pia tanto si compiace.
Ma qui, stretto in due lati da un gomito del Canale che lam-

bisce il promontorio, alPombra del pomposo Casino in cui ter-

mina un'ala del Peristilio, oppresso dalla ambiziosa facciata

del Palazzo dell'Agricoltura, quel placido asilo di virtu e di

vita religiosa apparisce cosa umile, incolta e dappoco. A ren-

dere piii rilevato il contrasto, sui terzo lato della Rabida,

scorgesi a brevissima distanza il Castello medioevale del si-

gnor Krupp, tutto ammantato di colori gai e seducenti, adorno
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cToro, di bronzi, colla laconica, ma espressiva iscrizione scin-

tillante sotto la cornice: KRUPP . Al paragone vi sembra

im'atroce ironia questo dono del nostro incivilimento, colle sue

torri e vedette, colle sue bocche ignivome cupamente lampeg-

gianti al sole, coi monti di palle, che proiettano il loro ne-

reggiante luccichio, come un sorriso di scherno, sul ricinto

e sul giardinetto dell' umile Betlemme di altre eta chia-

mate oscure!

Quando io entrai nell'Arsenale del sig. Krupp e salii sul-

Talta galleria che gira sopra il riparto del cannone da 120

tonnellate, il quale appunto allora, insieme ai suoi due com-

pagni a destra e sinistra, veniva dalla turba de
1

suoi schiavi

servito ed acconciato, udii una voce pietosa esclamare: Quantl

tesori spesi per accumulare morti e rovine, e quanto meglio

sarebbero impiegati a profitto delle scuole!

3. Ed invero dove tutto era studiato per destare 1' impres-

sione dello splendore e della bellezza, tutto poteva simulta-

neamente infondere sentimenti affatto contrarii. Tutti quei co-

lossi come vi sembrano nani, quando vi cade un certo velo

dagli occhi ! La smagliante White City, la sognata Antiochia od

Alessandria non e che tavolato e gesso: io medesimo la vidi sor-

gere da un pantano. La poverta della sua origine e attestata

dal fatto che neppure un albero Fadorna, eccetto la scarsa

boscaglia della cosiddetta Wooded Island (isola boscosa) nella

laguna. Cio che vi sembra marmo, in quelle grand i costru-

zioni, non e che staff: una composizione di gesso, di allumi-

nib, di glicerina e di destrina, inventata in tempo per servire

all' Esposizione di Parigi. Quei flnti miracoli di architettura

sono condannati a scomparire dal Jackson Park, entro sei

mesi dalla chiusura deir Esposizione, tutti, tranne il Palazzo

delle Belle Arti, solo destinato a rimanere, solo costruito di

solidi materiali, cioe di mattoni che nascondono Pasbesto sotto

la vernice del marmo. Concentrate nei meccanismi, o serpeg-

gianti nascostamente su pei tetti od entro le pareti, vi sono

forze di vapore, di elettricita, di polvere pirica e di dinamite,
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capaci di far dileguare come un sogno la magica citta in meno

di un'ora.

Ma dall'altro canto, chi potrebbe revocare in dubbio la

magnificenza dell' opera, o I'inesauribile ingegno degli uomini

che poterono compierla in si breve tempo? Yeggo muovere,

come fossero nani, uomini sulla terrazza, che, a 250 piedi di

altezza, incorona la sommita del Palazzo delle Belle Arti. Sba-

lordisce il pensare come quei piccoli insetti umani abbiano

potato, in 24 mesi, innalzare una tanta mole, la quale in lun-

ghezza soltanto copre un terzo di miglio quadrate, e poggia

sopra traverse d'acciaio di cui ciascuna misura 380 piedi in

estensione e si leva di 200 piedi sopra il suolo, coll' aggiunta

poi d'una dozzina d'altri palazzi un po' men giganteschi e di

parecchie centinaia di minor! edifizii. II creare, poi, .non ba-

sta : bisogna conservare
;
ed ora cbe le costruzioni sono quasi

compiute, si spendono giornalmente per il semplice governo

e maneggio dell' impresa non meno di 35,000 dollari in emo-

lument! agli impiegati ed altre spese correnti. Nel mese di

maggio, poi, fervendo viepiu gli apparecchi, si ebbero a di-

stribuire ben 900,000 dollari in soli salarii, prescindendo affatto

da tutte le altre spese.

Ma Fidea della grandezza, ond'e subito invasa e soggiogata

la vostra mente, non v' abbandona piu, presentandovi sotto

mille aspetti una quasi monotona immanita. Se "opera titanica

e tale trasformazione della faccia del suolo e del sottosuolo,

tale concentramento di tutte le forze della terra, dell' aria e

del cielo nella Bianca Citta Colombiana di Chicago, duopo sara

che il mondo esterno ed il concorso dei visitatori corrispon-

dano in giusta proporzione al grande ardire, al vigore inde-

fesso, al multiforme ingegno degli uomini che 1' hanno man-

data ad effetto. Corrisponderanno in fatto ? Dietro il Palazzo

delPAmministrazione vedo giganteggiare un altro sontuoso edi-

fizio : una colossale stazione, ove vanno ad allacciarsi, nel

cuore stesso del Jackson Park, ben 35 binari, capaci di rac-

cogliere da tutti i grandi tronchi ferroviarii dell' Unione, per
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deporli tutti d'un tratto nella White Cily, non meno di 43,000

passeggeri. Per bilanciare le uscite quotidiane e risarcirsi

del 30 milioni di dollar! che saranno stati seminati nel giorno

della chiusura della Mostra, e mestieri che ciascun giorno,

sino alia fine, 300,000 visitatori paganti rechino il loro tributo

di mezzo dollaro alle porte della World's Fair. Tutto, dun-

que e vasto, enorme, paurosamente grande !

4. Le mie impressioni, troppo naturali nel contemplare una

mole cosi ingente di umano lavoro, erano si vivaci ed impe-

riose, ch'io sentiva di giorno in giorno phi forte la bramosia

di udire, di spiare i giudizii altrui, per compiere, correggere,

o ravvalorare i miei.

Un giorno, esaminando 1'esposizione della Machinery Rail,

giunsi proprio in fondo air ampio viale di mezzo, ov' erano

state gia le rotaie della ferrovia, che aveva portati ai rispet-

tivi posti quei laboriosi mostri d'acciaio. Delle rotaie non ri-

maneva phi traccia che in quella estremita, e su esse riposa-

vano due carrozzoni, uno dei quali carico ancora di uaa

pesante macchina, gia aggrappata mediante le catene della

sovrastante gru. Poiche io ebbi rasentato uno dei carri, i miei

occhi furono attratti in un cantuccio della Mostra da un qua-

dro inghirlandato, contenente il ritratto in grandezza naturale

d'un uomo attempato, di aspetto molto espressivo, e si ferma-

rono anzi ostinatamente sopra un motto scrittovi dall'un dei

lati in lettere assai cospicue. Mi strappo un sorriso, e mi fece

-correre involontariamente la destra armata di matita al tac-

cuino, per trascriverlo. Era firmato Enrico Bornstein, certo

I'uomo stesso del quadro, e diceva in facili versi :

The pen is mightier than the sword;

The dollar is mightier than the pen!

(La penna e piii potente della spada II dollaro 6 phi potente

della penna!) Io non avevo peranco finito il secondo verso,

quando una voce mi fece levare il capo.

Signore, eccovi allora una cosa, che vi fark piacere.

Un vecchio mi porgeva un cartoncino, nel quale riconobbi
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subito lo stesso ritratto, collo stesso motto, ma aumentato di

un terzo verso:

The brain is mightier than pen, sword and dollar!

(II cervello e piu potente della penna, della spada e del dol-

laro!). Ecco un filosofo che sputa tondo! pensai sorridendo

tra me e me
; e, dopo ringraziatolo, siccome egli mi fissava

bonariamente per allacciare un piccolo colloquio, io, pronto

del resto a confessare la mia ignoranza della vita e delle opere

di Enrico Bornstein, fosse pure un inventore, un uomo di Stato

un generate, un viaggiatore, o quel che vogliasi, dissi vaga-

mente :

- Grandiosa Esposizione questa!...

-
Si, signore, la piu grandiosa e la peggiore ch'io abbia

mai veduta, e si che io fui presente a tutte le Esposizioni in-

ternazionali flno a questa di Chicago!

Osservai che il suo petto era fregiato di molte medaglie.

II volto aveva le piu spiccate caratteristiche della razza ebraica;

e d'altra parte, nel rimirarlo, io mi persuadeva sempre piu

delPidentitk del mio interlocutore con Enrico Bornstein. II suo

sguardo fulminava di tratto in tratto i due carrozzoni della

ferrovia, ingombro dannoso al suo cantuccio, quasi volesse

incenerirli. Si lagno degli Americani, o piuttosto dei direttori

della Mostra, i quali avevano fatto sfregio alia fama di cro-

nometrica precisione degli Americani in ogni cosa. Nessuna

altra nazione della terra avrebbe assunto una simile impresa

senza cinque anni almeno di preparazione. E Chicago ha pre-

sunto di poter fare in un biennio cio che per gli altri richiede

un quinquennio? Ma quale vastita! Nel Jackson Park potreb-

bero capire tutte le Esposizioni fatte dal 1852 sino a quella

del 1889 di Parigi. E pure vero che la sola Machinery Hall

racchiude il valore di 500 milioni di dollari; ne si trova una

stessa invenzione esposta due volte nel Jackson Park. Con

tutto cio, a detta del Bornstein, gli espositori stranieri sono
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cosi malcontent!, che stimerebbonsi fortunati di poter dire

addio a Chicago con tutti i loro bagagli.

Raccolsi gli sfoghi del degno Bprnstein e ve li partecipo,

come non privi di fondamento ed atti a servirmi quasi di om-

bra nel quadro che feci da principio della White Columbian

City. Ne gli volgeremo ingratamente le spalle senza notare

che il parto del cervello tanto prezioso di Enrico Bornstein,

esposto nella Machinery Hall, consiste in una spilla di si-

curezza con altri piccoli congegni ;
n6 dunque, a torto egli

lagnasi di chi tiene si a lungo due carri di ferrovia dinnanzi

alle sue spille.

, Un giovane e vivace signore francese che ha il suo riparto

nel Palazzo delFAgricoltura, non voleva ammettere alcun pa-

ragone fra F ultima inostra di Parigi e quella di Chicago. Non

negava lo splendore esterno della Citta Colombiana; ma para-

gonava T interno dei Palazzi e delle Gallerie ai deposit! di

merci delle comuni stazioni ferroviarie.

Nel Palazzo delle Art! Belle, mi abboccai con un altro Fran-

cese, piu attempato del primo e addetto al Cercle de la Li-

brairie Francaise, in una sottosezione della Eepubliqne Fran-

$aise; sottosezione della quale puo dirsi in poche parole che,

se offre allo sguardo deirammiratore la massima vaghezza e

raffinatezza di lavoro industriale, risalta altresi fra i consi

mil! prodotti di tutte le altre nazioni, come risalta in gene-

rale ogni cosa mandata a Chicago dalla Francia, per la non-

curanza della modestia e della decenza
;
di guisa che neppure

un manico di coltello o di ombrellino sembra potere smggire

al lercio contagio. Or dunque, neanche il mio secondo inter-

locutore Francese poteva scoprire il minimo termine di con-

fronto fra il suo proprio padiglione cosi lindo e gaio, senza

parlare del resto, e cio che aveva veduto in ogni angolo della

sua belle France.

Inflne, il giudizio di un ragguardevole Americano versa-

tissimo neirargomento. Seduto nella mia stanza dirimpetto ad

un cortese visitatore un signore di Chicago, che tenne per
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varii anni il secondo posto nelPamministrazione municipale della

citta io lo richiesi del suo parere intorno a quella gigan-

tesca intrapresa, a quel dispendio quasi illimitato, il cui esito

finale, a detta di molti uomini esperti e prudenti, sara di ne-

cessita una iattura finanziaria non ispregevole. Mi rispose :

La vastita della Mostra era una condizione essenziale per

Chicago, la quale non ne avrebbe mai accettata la maternita

se non a patto che superasse in grandezza quanto si vide fin

qui sotto il sole. Ma pure a tal uopo dieci milioni di dollar!

sarebbero stati appieno sufficient!. Tale appunto era la somma
chiesta dal Congresso della nostra citta come deposito e cau-

zione; e quella ci piovve subito in grembo, avendone sommi-

nistrata una meta il municipio e versata un'altra meta gli azio-

nisti: rimanevano, anzi, per sovrabbondanza di ricchezza, i

due milioni e mezzo donati alPuopo dal Gongresso. Quando,

pero, si venne ad esaminare disegni e ventilare proposte, chi

bttenne un'aggiunta, chi un'altra, mentre alle spese sopperi-

vasi coll'emettere obbligazioni, o Bonds, si che da ultimo Pam-

montare del costo si raddoppio, salendo a 20 milioni di dol-

lar!
;

ai quali unendb le spese dell'esercizio per tutti i sei mesi

della Mostra, si raggiungeranno certo i 30 milioni o poco
meno.

Ora, il contribute del municipio e un'elargizione, che non

si restituisce. Gli azionisti, da canto loro, hanno accettato de-

liberatamente un risico, e, quali negozianti della citta, lucre-

ranno phi dalPaccresciuto rigoglio del commercio che non pos-

sano scapitare nella partecipazione loro all'impresa. Restano

i possessor! delle obbligazioni, venuti piu tardi, i quali de-

vono essere rimborsati per primi col prodotto dell'esercizio,

e bisognera vedere fino a qual punto il debito e P entrata si

bilanceranno.

Havvi bensi una classe numerosissima di persone che non

potra mai ricuperare il proprio danaro, ed e la gran folia dei

costruttori di alberghi, trattorie, caffe ecc. spuntati come fun-

ghi nel Sud di Chicago per comodo dei viaggiatori . Non
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verranno mai viaggiatori bastanti ad approfittare delle como-

dita loro preparate; e d'altra parte i suddetti albergatori, trat-

tori e caffettieri si sono fatti fuggire sin dalle prime per Fesor-

bitanza dei prezzi domandati. Ora finalmente, avvedutisi del

proprio errore, hanno temperate di molto le loro esigenze.

Nel perimetro della World's Fair, poi, e stato messo ritegno

alle estorsioni dalle stesse autorita. Ma di simili miserie non

abbiamo contezza, diro cosi, che in colloquii confidenziali e

come di cosa accessoria. La totalita del pubblico & servita con

sua perfetta soddisfazione. Mezzo dollaro per Tentrata ed una

modica spesa per il lunch, sono la scorta sufficiente di cia-

scun giorno dedicate a goder lo straordinario spettacolo di

questo ammasso d' inestimabili tesori ed a leggere dilettevol-

mente nelle mille pagine aperte di questo grande libro di na-

tura e d'arte.

Nella prossima lettera mi propongo di trattare le materie

scolastiche, educative, sotto 1'aspetto messo in rilievo dalla se-

zione che occupano nella Mostra di Chicago.
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'

I.

Strofette greco-ebraiche,

appartenenti al primo secolo della Chiesa cristiana.

L'Apostolo, nelle sue lettere ai Corintii, agli Efesini, ai Co-

lossesi, parla del carmi compost! e cantati dai fedeli nelle loro

adunanze
;

le voci da lui adoperate sono : ^aXjao^, psalmus;

Ojivog, hymnus; w6y], ode. Questo costume duro nella Chiesa, come

sappiamo dalla trita citazione della lettera di Plinio iuniore, X,

97, dove si narra, che nelle aduiianze in giorno determinato

cantavano i Cristiani un carme a Gesii Signor nostro, carmen-

que Christo, quasi Deo, dicere secum invicem. L'istesso sappia-

mo dalle autorita antichissime, citate da Eusebio, H. E. Y, 28;

VII, 24, 30, e da Tertulliano, contr. Marcionem, V, 8; Apo-

log. XXXIX, e da altri antichi scrittori. Ma non di quest! carmi

qui si tratta, si bene di quel genere di Strofette, usate anche

ai giorni nostri nelPistituzione cristiana dei fanciulli, le quali

contengono sentenze pel governo della vita; in esse si danno

ammonimenti, si riprendono i vizii, si lodano le virtu, si mo-

strano gli effetti tristi di quelli ed i buoni di queste. Siffatto

genere di poesia, che noi diremo gnomica, dagli Ebrei era

detta Maschal, e basta citare il libro dei Proverbii, per inten-

dere e qual sorta di poesia fosse e quanto utilmente in essa

gli Ebrei si siano dilettati.
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Or non solo i Giudei, ma anche i Gristiani fecero uso di

tal specie di poesia, perch6 i nuovi credenti piu agevolrnente

apprendessero e ritenessero a memoria i precetti del Signore,

quelli specialmente che loro si davano' prima di essere battez-

zati. Di queste Strofette e pervenuto sino a noi un saggio rica-

vato dall'autore dell'ed. romana del celebre monumento, detto

Dottrina degli Apostoli.
1

Adunque, dopo aver trascritte sette

di queste Strofe, tralasciando le altre indicate nella citata edi-

zione, dimostreremo che esse veramente appartengono al primo
secolo della Ghiesa, n& devono reputarsi piu antiche.

L'andamento ebraico della forma delle Strofe conviene bene

alForigine della nostra fede, la quale, come sappiamo dagli Atti

Apostolici, XI, 19, per un certo numero di anni fu bandita dai

Discepoli del Signore solo tra i Giudei. II principe degli Apo-

stoli, ammonito in visione, primo tra tutti Tannunzio ai Gen-

tili. E molte furono le Sinagoghe, nelle quali si professo la

vera fede, coesistendo in esse col Sabato giudaico la Domenica

dei Cristiani. Particolare molto rilevante, dal citato autore po-

sto in piena luce, esponendo un facilissimo tratto della Dottrina,

da tutti gli altri scrittori stimato difficilissimo a dichiararsi. 2

Avvertiamo ancora, come la prosa, in cui si leggono le

Strofe, contiene la dottrina delle due Vie, Tuna della vita e 1'altra

della morte, dichiarata dopo la massima cristiana : Quae tibi

fieri non vis alteri ne feceris. Di queste due Vie parlo ancora il

Signore nel suo sermone sulla montagna, dopo avere proposta

la massima qui citata in forma non negativa, ma affermativa.

Delia prima dice, ^ oboe, fj arcayouaa efe T/JV draoXstav
; dell'altra,

^ ffibc, ^ dTTayouaa etg T/JV ^v, ed i precetti del Signore, detti

nella Dottrina, 'evioXal Kupfou, da Tertulliano parlando dei Ca-

tecumeni, praecepta dominica, sono una esposizione di questa

1 Molti autori hanho toccato del parallelismo frequentemente usato in

questo monumento; per tutti si vegga il ch. prof. Schaff, ed. 1889, p. 96.

Nell'ed. romana solamente osserviamo parlarsi di Strofe, si vegga il proemio,

p. XII, sgg. e il commentario, cap. XXIV e XXVII. Questa ed. citiamo in

questo scritto, perche da piu correttamente delle altre il testo, ed e in essa

piii diligentemente e minutamente studiato.

2 Vedi proemio, p. XLVI sg. e pag. 251 sgg.
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sentenza. L'andamento del discorso e la maniera di proporre

precetti e consigli; breve, piana, sentenziosa, propria degii

Ebrei; senza pretensione di fare un bene ordinato discorso, con

argomenti artificiosamente disposti, maniera propria di un re-

tore greco. II sermone sulla montagna e pieno di proverbii,

il Signore parla in modo interrotto, propone una sentenza, e

poi, questa piu o meno dichiarata o solamente accennata, viene

ad un'altra ben diversa della precedente. La medesima maniera

si osserva nella lettera di S. Giacomo, in cui 1'Apostolo, pieno

dello spirito del Signore, da ora uno ora un altro ammoni-

mento, secondo che lo stato della Cristianita a cui parla gli

porge la materia, ma non intende, come altri pretese, com-

porre un ben ordinato lavoro.

Nel sermone sulla montagna abbiamo ancora un insigne

esempio della maniera di parlare con una certa cadenza e as-

sonanza, detta poesia gnomica; e Torazione domenicale, in

esso contenuta, consta di due Strofette
;

la prima di cinque,

la seconda di sei versi, Mt. VI, 9-13. Similmente nel comin-

ciamento del sermone, Mt. V, 3-10, ciascuna sentenza, che rende

1'uomo felice, e proposta in due versi, tutti dell' istessa cadenza

ed assonanza, ed altri luoghi ancora in se ritraggono il me-

desimo carattere. i Tuttavia nell'antico e nel nuovo Testamento

non abbiamo mai osservato un tipo di Strofe come nella Dot-

trina, le quali qui trascriviamo :

ajuo rcavi&s rcovyjpoO xal dbro rcavc&s 6{ioiou afrroO.

Tsxvov {JLou, {Jtrj ycvou 6py^o?,

yap fj 6py>] 7ip6<; i6v cpovov

[{JLYjSe IpiaiLxog]

ex yap TOUTWV aTtaviwv cpovoi

1 Tre Strofette, composte ciascuna di quattro frasi sirametriche, si leg-

gono in S. Marco, IX, pronunciate dal Signore, dove si tratta della mano,
v. 42, 43; del piede, v. 44, 45; dell'occhio, v. 46, 47. Nel quarto verso di

ciascuna Strofa si legge questo ritornello: Ubi vermis eorum non moritur et igtiis

non exstinguitur. Vi sono due altre edizioni di queste Strofe in S. Matteo,

V, 29, 30; XVIII, 8, 9, si vegga il testo gr.
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Texvov pioo, |AYJ YL'VOU iiuik)[ry)Trj,

yap ^ imftujjua 7ip& TTJV rcopveiav

EX yap TO'Jitov

Texvov
{JLOU, PLYJ YLVOU

^TceiOT] 67]yT eEg TYJV ei

yevvajviat.

auia

yap TOUTW

Tlxvov {xou, {JLT] Y L

'

VOU ^e'J

16

Lat yevvwviat.

yap Touia)v aTiaviwv xXoTWtl yvvwviat.

TEXVOV JAOU, [A)] yfvou yiyyuaog,

yap TOUTWV aTiavKOV ysvvwviai.

aou

ou xoy]"iaT:ac j

*UX aou

dXXa [Xia Stxatav xal xaTiEtv

Oux aTToaTpa^aifl TOV Iv66[jtvov,

auyxoLvo)v^aLc rcavia TW dSeX^cj) aou*

[xal o5x ipzic,
l'5ia elvat,]

eE yap v iw a^avaTto xotvwvot ai,

[JiaXXov Iv

Fuggi da ogni male e da ogni ombra di male.

Figliuol mio, non sii tu iracondo,

Che I'ira mena all'omicidio :

ne emulalore [ne rissoso] ne violenlo,

che tutte queste cose generano omicidii.

Figliuol mio, non sii tu concupiscente,

che la concupiscenza mena alia fornicazione :

ne parlare osceno ne levar gli occhi,

che tutte queste cose generano adulterii.
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Al primo verso notiamo, che nel monumento e scritto cosi:

Tsxvov {Jtou, cpeOys dick Tiavib; 7iovY]poO xai drco rcavibc; opioioi) auioO.

MYJ YLVOU 6pY&o$, e nelF ed. Romana si dice nella nota a

questo luogo, che la frase, cpeOye.... auiou, o e stata inserita

nel testo, ovvero deve riordinarsi a questo modo : (Dsuys dmb

rcovYjpou xal omb Tiavcos 6[iotou auiou. Texvov p,ou, [IT] yivou

&o. La sentenza, posta prima delle Strofe, si legge nella

I Thess, V, 22, in questi termini: duo Tiavio? el'Soug Tiovrjpou

aTulx2^2 - Quantunque la frase dell'Apostolo appaia simile alia

precedente, tuttavia non reputiamo che dica la medesima cosa,

perche ei6og qui significa non specie od apparenza, ma genere,

sorta, in guisa che il passo citato dice : vi guardale da ogni

sorta di male, ma non gia come e nella Dottrina, vi guar-

Figliuol mio, non sii tu augure,

perche mena all'idolatria :

ne incantalore [ne astrologo] ne far luslrazioni,

[ne voler do vedere,]

che tutle quesle cose generano idolatrie.

Figliuol mio, non sii tu mensognero,

perche la mensogna mena al furto :

ne cupido del denaro ne vanaglorioso,

che tutte queste cose generano furti.

Figliuol mio, non sii tu brontolatore,

perche mena a la bestemmia :

ne baldanzoso ne maligno,

che tutte quesle cose generano beslemmie.

Segue nel monuraento : Sii in vece mansueto, perche i mansueti eredite-

ranno la terra: sii longanime e misericordioso e innocente e tranquillo e buono,
e nel timore \serbd\ sempre le parole [di Dio] che ascoltasli. Poi tosto ripiglia,

con nuovo tipo di Strofa, cosi :

Non esalterai te stesso,

ne darai a I'anima tua baldanza :

non si attacchera I'anima tua ai superbi,

ma cot giusti converserai e cogli umili.

Nel capo IV leggiamo:

Non ischiverai I' indigenle,

ma col tuo fratello communicherai in ogni cosa:

[e propria essere non dirai,]

perche se nel bene eterno siele consorli,

quanta piu nei beni caduchi.
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date da ogni apparenza di male, ovvero da cib die al male

somiglia.
1 Col capo Y, 22 della lettera ai Tessalonicesi piu>

confrontarsi, IV, 3 sgg. della medesima lettera, cominciando da

queste parole: &KiytG$&i 6[xac; d^o
TTJ<; rcopveiac, xiX. dove si

tratta del vizii, dai quali bisogna guardarsi. Nella Dottrina si

dice : Fuggi da ogni male e da ogni ombra (somiglianza) di

male, conforme e dichiarato nelle Strofe che seguono. Gli ag-

gettivi sono usati nel genere neutro con valore di sostantivi,

TO Tcovrjpov, TO 5{jtoLov ;
e quest' ultimo e costruito col genitivo,

laddove nel nuovo Testamento la costruzione piu frequente 6

col dativo. Delle due congetture, proposte nell' ed. citata, la

seconda a noi sembra piu probabile della prima, cioe d'eve

riconoscersi inversione di frase, fatta dagli amanuensi, i quali,

non ravvisando i versi seguenti ne scorgendo nelle Strofe la

esposizione della sentenza generale precedente, vollero com-

prenderla, come parte integrante, in quel che seguiva, spo-

stando piu avanti la voce, TEXVOV
(JLOU.

Al v. 12, fu corretto dal p. Minasi un errore manifesto nel

ms. Costantinopolitano, il quale ha, e^coXoXaTpia yevvaiat, i Ca-

noni Ecclesiastici hanno il plurale, come piu sopra e scritto, ed

e confermato dalle altre Strofe, 1-5, nelle quali si ha sempre il

plurale. Nella prima, cp6vot yevvSvTac; nella seconda, ILOI^IXI y.;

nella quarta, xXoruai y. ';
nella quinta, pXaa^Tjjitat y. Percio nella

Strofa terza, verso ultimo, non puo stare il singolare del ms.

e volendo manifestamente lo scrittore signiflcare atti di Ido-

latria, come al paragrafo Y, 2 della Dottrina, anche per que-

sto reputiamo giusta la correzione. Inoltre, nella medesima

Strofa terza abbiamo chiuso una frase, posta dopo il terzo

verso, in parentesi quadrata, perche la guasta; il confronto

colle altre mostra anche giusta questa seconda correzione, e

siffatta aggiunta puo reputarsi un glossema marginale, inse-

rito poi nel testo. L'istesso dicasi della settima Strofa, dove,

dopo il secondo verso, vi e una frase, chiusa similmente in

1 S. Giov. Crisostomo cosi espone la voce, sISoc, della lettera di S. Paolo:

Non da questo o da quel vizio, ma da ogni genere di vizii vi guardaie.
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parentesi quadrata, e potrebbe essere im glossema esegetico,

tolto dagli Atti Apostolici.

Aiutati dagP indici dell' ed. Romana, crediamo potere so-

spettare, che sia stata inserita una voce al terzo verso della

Strofa terza; in prima, perche le altre sempre due peccati

enumerano, ed aggiungendorie un terzo il verso diventa troppo

lungo ;
dovendo adunque togliere un vocabolo

, reputiamo

quasi certo che sia il secondo del verso citato. I Canoni

Eccl . X, li ritengono tutti e tre, ma le Const. Apost. VII.

. 6
, tolgono il secondo , [JiaibjjiaTixos ,

ed hanno invece,

ouSe {Jta^ar] [laO-^ptaia Ttovrjpx, VII, 6. Nota il p. Minasi negli

Indici, come questa voce non si legge nel greco delFantico e

del nuovo Testamento; e nelle note, facendo osservare quale

sia il vocabolo ebraico usato nella Scrittura per dinotare la

stessa cosa, cita Isaia, XLVII, 13, dove la Vulgata ha, au-

gures coeli, i quali, come dice il testo, osservano gli astri, ut

annuntiarent ventura; nel greco questi augures coeli, sono

chiamati, d aaipoX6yoi io5 odpavoO. Delle due voci ebraiche del

testo originale la prima e questa, *OH> (*OD)
La stessa vo-

ce, nei versi 9 e 12 del luogo citato d'Isaia e nel Deutero-

nomio, XVIII, 11, e tradotta, iKOLoiSoc,. II verbo ebraico nel senso

proprio significa, ligare, nell'estensivo significa, paaxaivetv, e m
adoperato per dinotare diverse specie di magia. Quella specie

significata dal vocabolo, jJtaxh]|jiaTix6, era notissima agli Ebrei,

ma il vocabolo non e si antico, come IrcaoiSos, e non fu ado-

perato in questo senso dai Greci antichi. I Greci moderni lo

tolsero dai Romani, tra i quali prevalse il vocabolo, Mathe-

maticus, che i Caldei, come narra Sesto Empirico, si attribui-

rono, perche cosi Tarte loro fosse nobilitata. Per la qual cosa,

nel v. 11, se conviene .escludere un vocabolo, e certo, Ma^yj-

[jiaTLxo?. L'arte di conoscere la genitura, come dissero i Ro-

mani (Vedi Svetonio in Aug. 92,) e tutta la vita di un uomo,
osservata la stella sotto la quale era nato, e piu antica del

vocabolo, il quale, usato col valore qui esposto, appartiene
all'eta imperiale.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1036. 27 9 ayosto 1893.
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Da quanto abbiamo detto del v. 3 Strofa terza nasce il so-

spetto, che similmente al verso 3 Strofa prima si ha da chiu-

dere in parentesi quadrata uno dei tre vocaboli, ed abbiamo

scelto, iptaTtx6$, perche non solo non si legge nel nuovo Te-

stamento, ma ancora nel greco degli Alessandrini abbiamo,
come ci avverte il Lessico delPed. Romana, le due forme spe-

friapoc, ed pe{hanfe, come anche epsO-c^o), ma non ptaitx6s. In

Aquila, Simmaco e Teodozione si legge, eptai%, Ezech. XLIV, 6.

Pertanto, la ragione principale e il tipo della Strofa, cbe deve

essere il medesimo in tutte; e se si ha da togliere un voca-

bolo, probabilmente e quello di mezzo, tra il primo ed il terzo,

nei due versi citati i
.

Prima di andare piii avanti osserviamo nella frase della

Strofa sesta, ofy 6<|>oxjei asauiov, un particolarte, e si legge nel

nostro monumento anche al cap. XI, 9 ed altrove. I Greci usano

la negativa ou col futuro dell'indicativo nella proposizione diret-

ta, e la frase allora e interrogativa, e significa, nonne exaltabis

te tipsum ? Ma quando vogliono dire quel che il nostro monu-
mento dice, usano la proibitiva, prh coll'aoristo del congiun-

tivo, ovvero col presente dell' imperativo, se 1' azione signi-

ficata si pensa permanente e constante, come il p)5e $i\z

della strofa III. La frase qui citata si direbbe in greco, JJLTJ

6'j)u)a7] aeaoToVj noli extollere te ipsum. La ragione dello scam-

bio tra 1'uno e Taltro modo nella significazione del medesimo

pensiero proviene, a parer nostro, dalla particella ebraica ^^,
la quale ha valore negative* e proibitivo con qualsiasi dei due

tempi ebraici, passato e futuro; similmente, S^, significa ^
ed anche ou; percio leggiamo spesso nella Dottrina e nel

nuovo Testamento la particella ou colla seconda persona del

futuro indicative con valore proibitivo. Basta citare il Deca-

1

Queste Strofette si leggono anche nelle Constit. SS. Apost., lib. VII, 5

sqq. e nei Canones Eccl. VII, sqq.; ma sono tutte guaste, ed i versi inter-

rotti da commentarii piii o meno lunghi. Quanto alia lezione,' diversa in molti

luoghi, diciamo, che non vi e nulla da scegliere e preporre al testo della

Dottrina, tranne la sola variante notata, la quale puo seguirsi in vece del

ms. Gostantinopolitano, in questo luogo errato.
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logo, in cui si ha, ou cpoveuaetg, x-cX. nell' Esodo, XX, 13, nel

Deuteronomio V, 17, in S. Matteo, V, 11; XIX, 18, nella Dot-

trina, II, 2, Cf. XI, 9; in S. Paolo ai Romani, XIII, 9. Ma si

legge, p} cpovsucr/]?,
%iX. in S. Marco, X, 19, in S. Luca, XVIII,

20, ed anche in S. Giacomo II, 11, avvegnache in quest'ultimo

libro non concordino i manoscritti. La prima e maniera ebrai-

ca, la seconda e maniera greca. Ma di questo ebraismo occor-

rera anche di parlare in un altro articolo.

II.

Origine del testo,

in cui si leggono le Strofette.

Fatte queste osservazioni, si domanda, se le Strofe, qui so-

pra notate, appartengano al primo secolo dell' era nostra e

sieno composizione cristiana, ovvero sieno phi antiche e com-

posizione meramente ebraica. La ragione di questa domanda

deriva da una esposizione della Dottrina degli Apostoli, nella

quale il monumento e diviso in due parti, la prima, contenente

i praecepta dominica, IvioXal Kupfou, IV, 15, che puo dirsi Ca-

techetica, (F appellazione piu giusta e la precedente, tolta dal

monumento,) composta da un Autore, diverse da colui che scrisse

la seconda parte Liturgica, VII-XV. Secondo questa esposi-

zione, i due Autori vissero Tuno un secolo prima dell'era no-

stra, stimato un Giudeo alessandrino, a cui sono attribuiti i

paragrafl I-VI, piu il paragrafo ultimo, XVI; Faltro in Antio-

chia o nella Frigia o altrove verso la fine del primo secolo

di G. C. e scrisse i paragrafl VII-XV, inserendoli tra il sesto ed

il decimosesto paragrafo. A questo modo si ebbe' un compo-
nimento acconcio ai Cristiani. Or come nella prima parte vi e

una pericope manifestamente cristiana, I, 3-II, 1, ed una frase,

III, 7, la quale si legge nel primo Evangelo, amendue furono

tolte. Quanto a quest'ultima diciamo, che inutile pena e to-

glierla, perche non si legge solamente in S. Matteo, ma ancora

nel salmo XXXVII, 11, (ed. quinta del Tischendorf,) et 8e
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xXrjpovojjL^aouai yyjv, e percio poteva essere scritta un secolo

prima dell'era nostra da un Giudeo alessandrino.

Questa esposizione del testo della Dottrina si comincio a

proporre prima che il prof. Harnack le desse una nuova forma,

e poi a mano a mano si ando diifondendo tra i dotti, ed in

fine il R. P. Savi, Barnabita, la espose in una erudita dis-

sertazione, stampata nei quaderni di Storia e Dirilto, a. XIII,

1892. L'estratto dell'a. 1893, ricevuto da noi nello scorso Apri-

le, porta questo titolo: La Dottrina degli Apostoli. Ricerche

critiche suU'origine del testo con una nota intorno all'Euca-

ristia. Chi volesse rendersi conto di questo sistema, ovvero di

questa congettura suU'origine del testo della Dottrina, trovera

copiosamente esposto quanto desidera nella citata Dissertazione

del R. P. Savi.

Pertanto, se giusto questa che abbiamo qui indicate fosse

I'origine del celebre testo, conseguiterebbe di necessita, che le

Strofe, qui sopra notate, non apparterrebbero alia letteratura

cristiana, si bene alia letteratura ebraica, e con tutto il re-

stante del Gatechismo sarebbero state appropriate all'istruzione

dei Credenti in Gesu Cristo, colla inserzione in alcuni luoghi di

qualche frase cristiana. E quanto a queste interpolazioni, il

prof. Harnack, oltre le due gia citate, delle quali la seconda

inutilmente si dice interpolazione per la ragione gia data, to-

glie una frase, II, 4, ma coll'opera adempito; al paragrafo IV, 1,

ne aggiunge un'altra, ed al v. 9 fa due cangiamenti ;
al v. 16

del paragrafo IV citato toglie la parola, Iv IxxXrjake; al para-

grafo VI toglie il secondo verso. A questa guisa il testo, spo-

glio di ogni elemento straniero e cristiano, appare nella sua

composizione originale, appartenente alia letteratura ebraica.

Osserviamo, in prima, come, affermandosi la parte Cateche-

tica e
la^ parte Liturgica essere due componimenti diversi, ap-

partenenti ad eta diverse, ad Autori diversi ed a contrade di-

verse, dovrebbe tutto questo prima provarsi con buoni e solidi

argomenti e poi venire al procedimento adottato, percorrendo
la parte Catechetica, e la, dove si leggessero frasi cristiane

meritamente potrebbero togliersi, ed ottenere in questa guisa
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II testo originale giudaico. Ma ove la cosa chiaramente non

consti, 11 metodo non e buono; perche la, dove 1'uno afferma,

gli altri negano. Del resto, e impossibile provare in modo certo

quanto, fatta Fipotesi gia esposta, deve di necessita dimo-

strarsi. Quello di cui consta con qualche probabilitd che sia

stato inserito nel ms. dell'a. 1056 sono quei glossemi, i quali,

grazie al distaccamento delle Strofe fatto dal p. Minasi, pote-

rono essere osservati. Pertanto, quel poco che noi possiamo

con qualche probabilitd escludere, dagli altri fu lasciato.

Or noi diciamo, che il testo, come ce lo danno gli Autori

citati, spoglio degli element! estranei alia composizione ori-

ginale, basta per noi, ne e .necessario che sia accettato tale,

quale e nel ms. Costantinopolitano, per dimostrare, che appar-

tiene alia prima ed originale letteratura cristiana; donde si

ricava che anche a questa debbano attribuirsi le Strofe in esso

contenute. Anzi in questo nostro scritto abbiamo anche noi

molto aiutato gli Autori della congettura proposta, perche se

non avessimo posto la parentesi quadrata al vocabolo, [mfty]-

jxa-utx6$, questo solo basterebbe per annientare 1'ipotesi; essendo

cosa certa che gli Alessandrini di tale eta non hanno mai usato

questo vocabolo secondo il valore, che ha nella Dottrina e come

lo ha in Tacito, in Svetonio ed in altri scrittori latini. Ma ve-

diamo se ci e per avventura qualche altro vocabolo e qualche

altra frase che non possa escludersi. e che non permetta di

accettare la congettura.

Nel .. Ill, 16 si legge: m oujipaivovdc aoc, Ivspyr^ata foe, dyafra

TipoaS^Yj, ecSw? ou aisp sou ouSev yt'vsTat, le operazioni [di Dio]

che in te avvengono come doni riceverai, sapendo che niente

si fa senza Dio. La voce, evepyrjpLa, due volte e usata nel nuovo

Testamento, e signiflca operazione di Dio soprannaturale,
I Cor. XII, 6, 10; e di Dio, operante negli uomini cosi fatte ope-

razioni, si dice : 6 Ivspywv xa Tiavia [Ivepyr^aTa] iv Tiaacv. Nel-

Tedizione romana dei LXX, a. 1587, nella nota al capo XVI
di Sirach, si legge: In quibusdam libris haec sequunlur: Kuptos

saxXVjpuvs <l>apaw [JITJ
siSlvac aui^v, OTTW; dcv yva)aO-(j ivepy^jAaTa auiou

. dove la voce Ivspyr^aia signijfica miracoli; e le stessse opere
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sono tradotte, ta -dpaia, dai LXX, Deut. XI, 3
;
e nel nuovo Te-

stamento, anche ia spya, sono chiamate le opere straordinarie

di Dio. Gertamente il valore di Ivspyy^aia significante, opera-

zioni di Dio nei fedeli, non 6 rcad-v^aia. Si osservi che la voce,.

ayafta, con valore di beneficii, doni, e spesso usata nel greco^

degli Alessandrini e nel nuovo Testamento; in guisa che il

luo'go citato parla delle operazioni del divino Spirito, si fre-

quenti nella Ghiesa nascente in tutti i neofiti.

Nelle Gostituzioni Apostoliche, lib. VII, cap. 8, la voce, Ivep-

Y^pLaia, & cangiata in iraO-yj, sofferenze, e in questo e nel re-

stante la sentenza della Dottrina & mutata; 1'istesso dicasi di

Origene, De principiis, II, 7. Quest! cangiamenti provano il

valore che noi diamo al luogo della Dottrina, perch& le ope-

razioni straordinarie di Dio, comuni a tutti i fedeli, furono

proprie dei cominciamenti della fede. Non possiamo chiu-

dere la voce in parentesi quadrata, come abbiamo fatto

per 1'altra, p.a{bj[JiaTtx6, e cosi salvare anche per questo capo

la congettura del testo originale ebraico, perch6 nel primo

luogo solamente, non qui, ci aiuta il tipo della Strofa a ve-

dere nel testo un vocabolo soverchio. Di piu, la lettera detta

di Barnaba, XIX, 6, 7, mantiene il vocabolo citato, e lo stesso

dicasi dei Canoni dei SS. Apostoli, XI, 3-6. Da ultimo, il luogo

precedente esorta fortemente alFumilta: Non esalterai te stesso,

ne darai all'anima tua baldanza : non si attaccherd Vanima

tua ai superbi 9 ma col giusti converserai e cogli umili. E piu

acconcio al luogo parlare in quel che segue degli Ivepy^aTa,

di cui quanto si .esaltassero i primi credenti, lo conosciamo

da S. Paolo, specialmente nella sua prima lettera ai Corintii.

Adunque, doveva ancora escludersi questo vocabolo dal monu-

mento, perch^ potesse precedere 1' era volgare, piuttosto che,

sv iK&rpfa, nell' adunanza, il quale non dava nessuna mole-

stia, e molto meno la frase, mites possidebunt terram, per la

quale non si correva alcun pericolo, leggendosi negli stessi

termini e in S. Matteo e nel salmo gia citato.

Al paragrafo II, 7, si legge : oO [ita-^ae

o'j; [Jisv IXsy^ag, Tcepl 6s; a>v TTpojeu^r;, ou? 6e
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v aou, niuno odierai, ma or questo riprendi ed or per

quello prega ed altrui ama piu die la tua stessa vita. Se il

monumento in origine non era monumento cristiano, deve an-

che escludersi il testo qui citato. In prima, la frase, ou [uo-^aets

^dcvia, non solo e ebraica per la voce, ou . . . . Tiavia, posta in

vece di buSsva, ma ancora perche la negativa, ou, e adoperata

col medesimo valore della proibitiva, ^ per la ragione gia

data. Di piu, si osservi il modo ebraico di usare la voce,

<2v9-pooTOg, con valore di pronome distributivo e di pronome

indefinite, come ad ogni
; tratto puo vedersi nel nuovo Testa-

inento e nel greco degli Alessandrini. Un Greco adunque ma-

nifesta in altro modo il medesimo concetto, dicendo, [r/psva

pica^aT^, ovvero (j/y]5lva [u'aet, secondo che la cosa si pensa, o

.come un mero atto, o come un' azione stabile e permanente.

Ma la frase sotto ogni aspetto ebraica non contiene un con-

cetto ebraico, secondo 1'autorita di Gesii Signor Tio$tro,audistis

quia dictum est, diliges proximum tuum, el odio habebis ini-

micum tuum, Mt. Y, 43; nel Levitico, XIX, 18, non si legge

11 secondo inciso, nullameno era legge tra gli Ebrei, apud
eos fides obstinata, misericordia in promptu; sed adversus

,omnes alios hostile odium, come scrisse Tacito, Hist. V, 5
;
ne

occorre citare 1'insegnamento rabbinico, in cui si prescrive

di non avere pei Gentili ne pieta ne misericordia; e se la

macerie cade addosso ad un Giudeo in giorno di Sabato un

Giudeo viandante puo toglierla, ma se cade sopra un Gentile

deve lasciarlo morire sotto il peso. Audistis, dice anche il Si-

gnore, Mt. 1. c. 38, quia dictum est, oculam pro oculo et den-

tem pro dente, dove si attenda cio che a questa pena legale

soggiunge il Redentore.

II luogo qui sopra citato e una apposizione, detta dai Gram-

inatici partitiva, nella quale, come nel caso nostro, si propone
un tutto, che poi si considera sotto differenti lati ed aspetti. Ora

tra i diversi modi, coi quali la partizione va fatta, vi e quello

col relativo, come nel testo citato, ou; {JLEV...
TOO! os wv... ou; 8e...

frequentissima in S. Matteo, XIII, 8 etc. II nostro testo si ha

da intendere cosi: Or Vuna or I'altra delle cose qui toccate,
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ed or con gli uni ed or con gli altri, secondo che si offre Voc-

casione, si ha da esercitare. Per la qual cosa, 1'ultimo inciso,,

dove si tratta della carita cristiana, detta da Gesu, Mandatum

novum, non si ha da intendere in modo che sia ristretto ad

una sola classe, esclusi gli altri, perche nella nostra espo-

sizione 1' opposizione tra le different! parti sussiste. Di piu r

1'esclusione darebbe questo senso falso: Alcuni conviene ri-

prendere e per questi non si dovrebbe pregare; per altri

convien pregare, e questi non dovrebbero riprendersi, ove

mancassero. Adunque, prescrive il documento, che questi uffi-

cii si esercitino con tutti, secondo che occorre. Dal detto con-

seguita, che della frase, ou$ 6e dya^ae^ uicep TYJV tyuyfy aou, non

pud dirsi: Auctor igitur non vult, ut Christianus omnes ho-

mines plus diligat quam animam suam, sed partem tanium,

scilicet fratres pios ac probos. Supra, I, 2, ubi de amore pro-
odmi in universum locutus est, verbis S. Scripturae usus est>

come scrive il Dott. Funk, il quale del resto e del nostro avviso

nel tema che abbiamo tra mano.

Or certamente diranno tutti, che per avere il testo origi-

nale, scritto prima dell' era nostra, bisogna. prima escludere

anche questo luogo. Gesu e il Creatore di questa dottrinar

insegnata da lui colle parole e colPesempio.

Avendo notato nelle parole citate il precetto di amare il

prossimo, proposto nei libri dell'antico e del nuovo Testamento,

osserviamo che nella Dottrina e notato, come nel secondo, ed

anche coll'omissione del precetto di onorare il Padre e la Ma-

dre, non tralasciato nel nuovo Testamento. Cosa indubitata e

che la formola solenne, contenente il precetto fondamentale

della legge ebraica, non sarebbe stata alterata e monca, ove

Tautore dello scritto fosse stato un Giudeo, vissuto un secolo

prima dell'era nostra
; specialmente se si attenda che lo scritto

e un Catechismo, uno scritto cioe diretto all' istruzione religiosa

del popolo. Ma mette conto citare qui questo precetto, come si

legge nella Dottrina, perche intimamente legato con la sen-

tenza gia esposta.
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Al . I, 2, leggiamo: ^ {JLSV
o5v 656? TYJS <o?j

tai:v

dyaTCYJas^ TOV Osov i6v rcotrjaavca as- Seuispov, TGV

aou (I)? aeauTov Tcavia 5e oaa sav S-eXVJaifls [AYJ yiveaftat aot, xal ab

<xXX(p {JIT; Twist, Za t?ia, adunque, delta vita questa: Prima,
amerai il Dio che ti ha creato ; secondo, il prossimo tuo, come

te stesso: e qualunque cosa non vorresti che si facesse a te,

e tu ad altri non fare. Nel Deuteronomio, VI, 5, abbiamo

il precetto in questi termini: Diliges Dominum Deum tuum

ex toto corde tuo, el ex tola anima tua, et ex iota fortitu-

dine tua. Nel Levitico, XIX, 18, abbiamo Taltra parte del pre-

cetto cosi proposta : Diliges amicum tuum sicut teipsum. Nella

dottrina la voce, i5v TcXyjaiov aoi>, e tolta in senso universale,

in quanto abbraccia tutti gli uomini, perche ha inserito nel pre-

cetto la frase, TOV TCot^aavri as, dichiarando quale sia il mo-

tivo della dilezione, cioe lo stesso per tutti gli uomini, Dio,

Creatore di tutti. Si legge la detta frase inserita nel Decalogo

cristiano, citato da S. Giustino, Apol. I, 26. La voce, prossimo,

tra i Giudei ha spesso valore ristretto al popolo giudaico ; spe-

cialmente tra gli Ebrei dei tempi del Redentore, e prima e

dopo la sua venuta, i quali aveano alterata la legge dicendo :

diliges proximum tuum el odio habebis inimicum tuum; ond'e

che la voce, proximus, bisogna sempre attentamente osser-

varla nel testo, in cui e adoperata, per determinarne il giu-

sto valore. Quanto aU'esclusione degli altri popoli dal loro con-

sorzio, i Giudei delFeta del Redentore andavano piu avanti, che

i Gentili col loro ius civitatis.

La massima cristiana : e qualunque cosa non vorresti che a

te si facesse, e tu ad altri non fare, e notata in S. Matteo, VII, 2,

XXI, 37-40, ed anche in S. Luca, VI, 31; il modo, col quale e pro-

posta nella Dottrina, si accosta piu a S. Matteo, che a S. Luca; nei

due Evangelisti la forma e affermativa
;
nella Dottrina e negativa

o meglio proibitiva. Questo particolare abbiamo qui notato, per-

che vogliamo richiamare alia memoria due glossemi del capo
XV degli Atti, i quali si leggono al v. 20 ed al v. 29 nelFed. del

nuovo Testamento di Roberto Stefano (a. 1568, diversae lee-
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Hones) e sono inseriti a questo modo nel decreto degli Apo-

stoli, adunati in concilio nella citta di Gerusalemme : Ut ab-

stineant se a contaminationibus simulacrorum, et fornica-

tione, et suffocatis, et sanguine, %al oaa av ^ -O-gXaxjiv saoTorc;

yLVcaftat, i^ipoic, (JLYJ
Tcoietv. Nel secondo luogo: Ut abstineatis vos

ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffbcato, et for-

nicatione, xai 8aa
ptyj

-OiXsTe iauiol<; ytveafrai, lispo:? p^j rcoteTv. Al-

cuni scrittori antichi citano il luogo degli Atti a questo modo,,

cioe inserendo la massima cristiana, proposta, come qui, in

forma negativa. Citiamo solamente Teofllo Antiocheno, ad-

Autolycum, II, 34, il quale, dopo avere enumerati i vizii del

secolo proscritti dagli inviati del Signore, aggiunge in fine :

%al Tiavra oaa av
[JLYJ po'jXrjTac avftpcoTuo; iauiw yivea^ac, \ifpk otk\u>

TioiYj, formola quasi identica a quella della Dottrina.

Certamente le parole non appartengono al decreto del con-

cilio di Gerusalemme, nel quale gli Apostoli intesero prescri-

vere qualche particolare precetto a quei credenti che venivano

dal Gentilesimo, non proporre una massima, che in se com-

prende tutto cio che non bisogna fare al prossimo. Del resto,

i migliori manoscritti rigettano il glossema. Ma donde T ha

mai tolto il glossatore, e perche lo ha attribuito al decreto

dei SS. Apostoli? Altra congettura phi probabile non appare,

tranne quella che stima la Dottrina essere stata la sorgente

del Glossema, il quale certamente non e tolto dai luoghi di

S. Matteo e di S. Luca gia citati, nei quali la massima e pro-

posta in modo affermativo, e in questa guisa le da un senso

diverse.

Ricordiamo in questo luogo, come S. Innocenzo I, pontefice

romano, scrivendo ad un Vescovo di Antiochia parla di tre

privilegi di questa Chiesa, dei quali uno e un Concilio degli

Apostoli, adunato in Antiochia, detto da lui conventus celeber-

rimus l
. Questa notizia e confermata da un frammento attri-

buito a S. Ireneo
;
in esso leggiamo : d xal? Ssuiepat; uov 'ATioaio-

Xwv Scaia^saL 7iap7]7,oXoi)8-7jx6i? ; segue dopo la cltazione della

Spist. XXIV.
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profezia di Malachia, I, 11, in cui si tratta delF istituzione del

sacriflcio della nuova legge, come si legge nel . XIV della Dot-

trina. Quei che citano questo frammento, per provare che in esso

vi e una citazione della Dottrina, suppongono, che il frammento

appartenga in effetto a S. Ireneo, ma noi di questo non siamo

solleciti, e solamente diciamo, che chiunque ne sia 1'autore, la

fr'ase, oti 8s6iepat TO>V 'ArcoaioXtov Sea-cadets, le seconde disposizioni

degli Apostoli, suppone una adunanza degli Apostoli, distinta

dalla prima, tenuta in Gerusalemme.

II particolare qui notato ed il'glossema gia trascritto sono

monument! preziosissimi pel nostro tema. Opporre contro 1'af-

fermazione di S. Innocenzo, che altri scrittori non hanno par-

lato di questo concilio, 6 argomento negative, che non puo reg-

gere. Gerto nel quarto secolo la Chiesa Antiochena e la Ro-

mana lo affermavano; e molte sono le cose che sappiamo da

un solo autore, moltissime quelle, che in origine dipendono
dalFaffermazione di un solo.

Al . IV, 12, si 'legge: ou yap ep^e-cac xaia TCpoacoitov xaXe-

aai, dXXa
ecp' Q'JC, TO uveDjia ^totpwtaev, imperocchk non venne a

chiamare secondo la persona, ma verso quelli \venne] che

lo spirilo avea preparalo
!

. Ecco un'altra frase che bisogna

togliere, perche il testo possa appartenere ad una etk piii

rimota dei cominciamenti della fede. In questo luogo si danno

ammonimenti al padrone, perch6 tratti benignamente i servi e

non con asprezza; il motivo che si apporta 6 Puniversalita

della vocazione, tutti, servi e padroni, Dio chiama, senza di-

stinzione di persona.

E regola di ermeneutica sacra inconcussa, la quale stabi-

lisce che la voce, Deus, si suppone per la persona, non per la

natura divina, la, dove si accenna una proprieta personale,

come in questo luogo, non venne a chiamare secondo la per-

sona (vedi Eph. VI, 9,) cio6 i padroni e non i servi, ma gli

uni e gli altri, servi e padroni. Or non si tratta qui delFin-

1
II presente, spxsxat, con valore di aoristo, detto dai Grammatici pre-

^p.nle slorico, richiede che 1'aoristo, ^xo[jtaoev, della proposizione relativa di-

^endeote sia tradotto col piuccheperfetto.
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carnazione del Figliuolo di Dio e della sua chiamata alia fede?

E come per avventura potrebbero altrimenti intendersi le voci y

pX TaL - KaXlaat? E segue a dire, ma verso quelli \venne\ che

lo spirito avea preparato, dottrina schiettamente cristiana,

proposta da Gesu stesso : Nemo potesl venire ad me, nisi Pa-

ter, qui misit me, traxerit eum, Jo. VI, 44. E dunque neces-

sario, perche si ottenga un testo naeramente giudaico senza

mistura di cristianesimo, togliere ancora quesf altra sentenza.

Potra altri, entrando nel cammino in cui ci siamo messi,

continuando ed attendendo al testo, mostrare anche altri passi

del monumento di stampa cristiana, perche noi non siamo

giunti al termine: ma puo bastare al nostro scopo il fin qui

detto.

Rivolgendoci ora alle Strofe, citate in principio, chiuse in

un testo manifestamente giudaico -cristiano, non abbiamo alcun

motivo di escluderle ed attribuirle ad una eta piu antica, pre-

cedente Torigine della nostra fede. Attendendo alle prime cin-

que, tuttoche di stile e maniera giudaica debbano stimarsi, non

somigliano pero a nessun tipo di Strofe dei libri delFantica

Testamento. Ne noi, cercando e ricercando, ne il P. Minasi nel

suo lavoro su questo tema * ha potuto trovare altro piu so-

migliante di quel che si legge nei Proverbii, VII, 1-4.

Fili mi, custodi sermones meos,

et praecepta mea reconde tibi :

\Fili^\
serva mandata mea et vives,

et legem meam quasi pupillam oculi tui :

liga earn in digitis tuis,

scribe illam in tabulis cordis tui:

die sapientiae, soror mea es
}

et prudentiam voca amicam tuam.

Cosi il testo dice nell'ebraico e nella Vulgata ;
in questa

e solo aggiunta, v. 3, la voce, Fill. Nel testo greco, ed. quinta

del Tischendorf, tra il secondo ed il terzo verso sono inseriti

questi altri due:

1
Dotlrina, ed. Rom. pag. 239 sgg. e p. 260-269.
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TOV xup'.ov xal toy;j(

5s auToO
[JLTJ cpo^ou aXXov.

.FV7/, honora Dominum et praevalebis,

et praeter eum ne timeas aliuin.

II tipo di quest! versi, che piu degli altri al tipo del versi

della Dottrina si accosta, e ben diverse
;
ne sogliono le Strofe

procedere nelFebraico come nella Dottrina, per aggiustamento

di causa e di effetto si misurato e determinate; ne il verso

si rompe nella Dottrina e piglia altra cadenza ed assonanza,

ne le Strofe si confondono Tuna nell'altra, in modo da formare

una serie di versi ed un solo corpo, come nel luogo citato dei

Proverbii. Delle prime cinque Strofe della Dottrina ciascuna fa

corpo da se, e il TSXVGV [iou e il yewftviai si ripete in principio

ed in fine di ciascuna. Piu facile e trovare nell'ebraico qual-

che Strofa somigliante alia sesta; ma e difficile, come per le

prime cinque, trovarne somiglianti alia settima, nella quale

dobbiamo qui notare un particolare di molta importanza.

Le frasi, che costituiscono questa Strofa, contengono sen-

tenze cristiane, non giudaiche. Senza dubbio il precetto dell'ele-

mosina era giudaico, e fu poi anche piu cristiano che giudaico;

ma qui si tratta di qualche cosa di piu. La frase inserita puo

stimarsi un glossema dichiarativo, tolto dagli Atti Apostolici,

II, 44
; IV, 32, dove si dice : xal ouoe zlc, u TWV uTiap^ovcwv auico

eXsysv IStov eivat, aXX' ^v aOiotg a^avia xocva, e nel primo luogo

qui citato : xal fy v ^avca xotva. Or prima di ogni altra cosa

notiamo, come quegli scrittori, i quali pretendono che in origine

non sia stata la nostra una composizione cristiana, ammettono,

come parte integrante del testo originale, la frase, xal oOx ipets

T6:a elva:, la quale mostra a tutti Fopinione loro essere contro

Tautorita del testo, che si vuole dichiarare.

Ma avvegnache abbiamo chiuso in parentesi quadrata la

detta frase, non per questo abbiamo liberati gli altri dalla fal-

sita che indi se ne trae per la loro esposizione; stante che

sempre resta come glossa antichissima della frase precedente,

a cui da valore cristiano, non meramente giudaico. La frase,
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c^ 6e Tiavia TCO
dtSsX^pa) aou a. 6. iv Tiaaiv T. a. a. la

seconda costruzione e di S. Paolo, 6ra/. VI, 6, ed il semplice,

xowoveo), da lui usato, ha il medesimo valore del composto;
colFaccusativo di relazione, Tiavia (dyafta,) la prima frase e piu

greca che la seconda, e traducendo alia lettera sarebbe, in

quolibet bono, avendo quivi Ttavia valore distributivo. Nella se-

conda parte della Strofa, dO-avdcKp dcpO-apia), come I Tim. I, 17,

il ms. D. ha il prirno non il secondo vocabolo, ed e detto

di Dio, e percio traduciamo : Imperocche, se nel bene eterno

siete consorti, quanta piu nei beni caduchi. Un cosi fatto

concetto ed una tal formola sono piu di un Gristiano, che di

un Giudeo
; specialmente di un Giudeo dei tempi vicini alPera

nostra, in cui lo spirito della Legge e dei Profeti era cosi de-

caduto, da confondersi, salvo le forme esterne e la tenacita

nelle proprie istituzioni, collo spirito gentilesco, ed anche peg-

gio. E poiche abbiamo toccato questo punto, aggiungeremo,
che tutto il monumento, le Strofe e la prosa in cui sono chiuse,

e di una tal finezza di spirito e di concetti, da mostrare ad

ogni tratto che impossibile impresa e voler negare, che abbia

avuta origine tra i primi credenti. Nella supposizione contra-

ria sarebbe Fopera non di un pio Israelita, ma di un Cate-

chista giudeo, cosi descritto dal Signore: Vae vobis Scribae

et Pharisaei hypocritae : quia circuitis mare et aridam, ut

faciatis unum Proselytum: et cum fuerit factus, facitis eum

filium gehennae duplo quam vos, Mt. XXIII, 15, cf. v. 13 e 14

E cio vale e per la Palestina e per FEgitto.

Ma anche per un altro capo apparisce a noi falsa Topi-

nione di coloro, i quali reputano la parte Catechetica, (prae-

cepta dominica, IvioXal Kupiou, IV, 15,) coiiiposizione giudaica,

in quanto cioe uniscono ad essa il capo ultimo, XVI, saltando

i capi di mezzo, VII-XV. Dove si deve fare questo congiun-

gimento? dopo il capo quinto o dopo il capo sesto ? dopo
il secondo o dopo il terzo verso del capo sesto? Non concor-

dano tra loro gli espositori di cosi fatta congettura. A noi

sembra che, oltre un tale impaccio, due altri ve ne sono piii

gravi anzi gravissimi. II primo e che il capo XVI deve pro-
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varsi scrittura giudaica senza mistura di Cristianismo, im-

presa impossibile, come appare a tutti, confrontando il capo

citato con S. Matteo, la, dove questo evangelista tratta della

seconda venuta del Signore. L' altro impaccio e questo : nel-

Tipotesi di un Catechismo giudaico contenuto nei capi I-VI,

deve seguire Tesposizione del lavacro, che si amministrava ai

Proseliti, come il capo VII contiene Fesposizione del battesimo

cristiano. Si deve dunque dimostrare che in efFetto il compi-

latore cristiano abbia tolto dalla composizione giudaica origi-

nale quanto apparteneva al Battesimo ed alFammissione del

Proselito nell'ovile giudaico, e partecipare cosi alle speranze

del venturo Messia, di cui non vi e la minima allusione in

tutta la composizione. Cosa impossible a dimostrare contro

quei che, fondati in indizii certi, affermano la composizione

essere stata sin dalla sua origine cristiana.

II R. P. Savi viene poi, nella sua dotta clissertazione, alia

seconda parte del monumento e ad una nota intorno alPEu-

caristia. L'una e Taltra quistioneTspecialmente la seconda, di

una importanza che mai la maggiore ; percio conviene che noi

aggiungiamo al detto qualche altra parola, ma, come ognun

vede, non possiamo farlo nel presente quaderno.



AL DOMANI DEL DILUVIO
RACCONTO PREISTORICO

LX.

LA SGORRERIA ETEA

Si ritiro Naramsin alia tenda che i suoi gli avevano eretta

in mezzo al campo, dicendo a Ben Sale : lo dormiro, quando
avro sicurata la madre e la figlia dalle unghie di quelle ti-

gri: prima, no.

E il piii urgente, disse Ben Sale : che il resto non mi

da gran pensiero. Gia, neanche la Regina e la principessa

non corrono, secondo me, pericolo veruno, se il Governatore

ha obbedito agli ordini che voi gli spediste da Mazaca.

Si, ha mandata la scorta. Cosi mi assicuro appena mi

comparve dinanzi. Gia, e uomo di proposito. L'ha affidata a

un ufficiale de' piu sperti e valorosi... ma che gustaccio pazzo

ci avrei a incontrarmi io con Mutul e co' suoi scherani!... Basta,

mi ci provero.
- che pensate di andarvi di persona?

Come no? Si tratta del mio onore e del mio amore:

vuoi tu ch'io ci maiidi un luogotenente ?

- Tocca a voi, Gran Principe: ne convengo.

Ora ecco che faremo in quest' ora, mentre aspettiamo

il Governatore; tu scrivi la consegna per lui, in tavoletta

breve e precisa, che metta Haran in assetto di difesa, come

se fossero alle porte ventimila Etei.

Gia lo scriveste voi al Governatore.

Sta bene, ma ora e da ribadire con altra forza. Faccia

custodire il guado delF Eufrate, sopra tutto se il flume accen-

nasse a dar giu, e facilitasse il tragitto della cavalleria.

Ci pensavo anch' io :

'

questa gente, piu che ad una fa-

zione campale, riesce pericolosa in un soprammano.
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Gli & precisamente il disegno di Mutul... Mira a piombare
sulla mia Sarai, e portarsela via come un avoltoio ! Ma, spe-

ro, ci saro anch'io. Dei cavalieri che mi trovo avere qui

al campo, facciamo due punte : una che insegua Mutul. Bastano

dugento uomini, lo raggiungano, e me lo portino ad Haran

incatenato, con quel piu che potranno di prigionieri. II Gover-

natore che conosce il paese a menadito, dice che non possono

tenere altro che due vie, Tuna che costeggia il flume, 1'altra

la strada regia che taglia direttamente da Haran all'Alto Eu-

frate per mezzo la pianura e va ad incontrare un grosso vil-

laggio, Semisat (Samosata dei Greci), proprio di rincontro ai

poderi vastissimi di Arumi, dove, a parer mio, dovrebbe es-

sere ora giunta la comitiva della mia Sarai. Questa strada la

battero io, partendo dimani da Haran, e forse arrivo ancora

in tempo a proteggere il passaggio della Regina e della mia

fidanzata sull'Eufrate, se gia non Fhanno varcato sotto la pro-

tezione dei dugento uomini a cio spediti dal Governatore.

Egregiamente! disse Ben Sale.

E impossibile, secondo me, che Mutul non ci caschi

nelle mani... perch6 o lungo il fiume, o sulla grande strada,

se vuol tentar qualche cosa, deve passare... massime se 6 tanto

bocco da non capire che ad Haran abbiamo avuto vento della

sua scorribanda ladra... Ecco la parte mia. Ora alia tua. Tu

ti fermerai in Haran, per ragguagliare di la il Re mio padre.

II mio avviso sarebbe, che la ribellione etea non deve passare

impunita: 6 troppo vasta, 6 troppo pubblica, e troppo infame.

Dunque una guerra?..

Ci pensera mio padre, sopra le nostre informazioni. Per

me, una subita e fulminante percossa a Carchemisc, basterebbe.

Ma non fare verun risentimento del confine violato e violato

a scopo cosi ingiurioso per la Corona assira, e assolutamente

insopportabile... Io, dopo acchiappato, se mi riesce, quell'ar-

fasatto di Mutul, aspettero gli ordini in Haran.

E se il Re vostro padre, per risposta vi mandasse due-

mila carri e cinquemila cavalli, e 1' ordine della guerra contro

gli Etei e... magari la tiara imperiale...

8eri* XV, vol. VII, fuc. 1036. 28 9 agosto 1893.
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Guardati, amico, di mettere questa pulce nell'orecchio

a mio padre. Fara come gli place: si capisce. Ma io non ci

ho 11 mio gusto. Queste cose si fanno meglio a Babilonia, in

presenza sua... I volghi sono tanto sciocchi! non mancherebbe

oggi o dimani chi direbbe che ho preso la tiara da me, gri-

dato re dai soldati... E poi, vedi, ho una debolezza... di bat-

termi un po' a modo mio, un po' da fantaccino, piu che da

Re... Costoro 1'hanno fatta sudicia all'Assiria, e vero, ma piii

di tutti a me: e gli vo' pagare io del mio... mi prudono le

mani.

Allora, disse Ben Sale, un po' tra il serio e il buffo : voi

dovreste prepararvi alle nespole di domani, con ischiacciare

sta notte un sonno di gusto: e la prima arme di ogni buona

battaglia...

Che che? rispose Naramsin: lasciamo riposare i nostri

uomini che di qui a qualche ora cavalcheranno ad Haran, e

dimani da capo, e forse in giornata faranno alle sciabolate...

Io avro agio di russare come un ghiro sul carro: e tu mi

canterai la ninna nanna. se non dormirai anche te.

E il Principe e il suo ministro si fecero una risata. In

questa giungeva il Governatore. Non era solo. Si affaccio alia

tenda, con una strana compagnia, di due uomini a piedi, e

un cavallo sul quale era un omaccio coricato a traverso, e me-

nava spuma e bava dalla bocca.

Vengo, Gran Principe, disse il Governatore a prendere

i vostri ordini.

Sta bene rispose Naramsin: ma cotesto negozio che e?.'

- E una presura importante delle nostre ronde delFEufrate.

Mi pare ferito...

- E briaco, briaco fradicio.

- E allora ?

Gi fara buon giuoco, colle sue novelle.

II fatto era che le valorose pattuglie assire, battendo fltto

fitto le rive dell'Eufrate, e ammusandosi eziandio ai casolari

lunghesso le s trade, s'erano abbattute ad una bettola, ove loro>

cadde nelle mani un cotale, che loro parve alia capellatura e-
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ai borzacchini ricurvi un soldato eteo: e non era un grega-

rio, si bene, al dire delPostiere, un ipparca, che capitanava la

brigata di scherani etei, mandata a percorrere la riva del-

PEufrate. II capo ronda non voile saperne altro: lego come

un sacco sopra un cavallo il disgraziato ipparca, lego Postiere,

e li mando legati al Governatore cbe sapevasi al campo di

Naramsin. L'ostiere, assiro, raccontava senza farsi pregare,

come e qualmente una masnada di manigoldi etei era piom-

bata all'improvviso sopra la sua casa, e con prepotenza gli

aveva imposto di provvedere foraggi alle bestie, e agli uomini

pane, carne, birra a profusione; e tutto avevano diluviato a

ufo, e con manieracce, minacciatolo per giunta d'impiccarlo

alPuscio delPosteria, se piu zittiva...

Interruppe la storia Naramsin con impazienza: E non

sai altro di quei manigoldi ?

II resto P ho da costui (e additava P uomo legato sul

cavallo). Egli era il capo di quella banda assassina; ma dopo

gozzovigliato un'ora e piu, egli era zuppo di vino...

Che vino di' tu ?

Un po' di quel buono che tengo pei clienti che pagano,
e costui lo scovo nella canova, e ci si azzuffo con tanta furia

che al tocco del buttasella, non ci fu piu verso di metterlo a

cavalcioni della sua bestia. I suoi uomini per rabbia di non

lo lasciare la solo, a rischio di cadere prigione, lo volevano

legare sul cavallo come un sacco, altri lo volevano a dirittura

scagliare nel flume. lo m'intromisi, me lo feci lasciare nel-

Posteria col suo cavallo, promettendo che quando fosse diseb-

briato lo avrei tragittato alia riva etea...

Bravo, Pamico ! facevi un bel servigio alia patria, osservo

Naramsin.

Si capisce, Gran Principe, dicevo cosi per dire, io fa-

cevo conto di rifarmi dei danni vendendo il cavallo, e di lui

poi mi costava poco a disfarmi, rimettendolo ai nostri posti

militari...

Insomma che novita ci porta costui ? dimando Naramsin,
con impazienza crescente, al Governatore.
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Questa sola, che vale qualcosa. Che la gente che passa

11 flume la notte scorsa, a monte del guado di Carchemisc r

era poco piu di dugento uomini, male in armi e peggio di

cavalcature, e doveva seguire il flume evitando di far fazione,

eccetto che incontrassero tra via il convoglio della Regina di

Moschia...

Non sa altro ?

- Borbottava anche, vaneggiando pel vino, che il principe

Naramsin era fatto here nell' Eufrate, e le Regine mangiate
dai leoni... ma chi capiva che s' intrugliasse ?

Bene, risolvette Naramsin, 1'ostiere rimandatelo alia sua

osteria, ed abbia in dono il cavallo confiscate : costui poi la-

sciatelo li legato com' e sul cavallo, e mi sia mandato in Ha-

ran, dove a suon di nerbate si fara cantare. Ora andate, Go-

vernatore, fate sonare la diana nel campo. Tre squadroni, par-

tano tosto a costeggiare 1'Eufrate fino a fare la loro congiun-

zione coi tre squadroni che condurro io per la grande via da

Haran air Eufrate superiore : s' intende uomini ed ufficiali r

com' e 'scritto nella tavoletta di consegna. Yoi mi seguirete in

Haran, che e il vostro posto, piu che mai in questi giorni di

trepidazione : io parto coi miei tre squadroni entro una mez-

z' ora.

II pover uomo che intanto era sempre legato a traverso

il cavallo aveva udito 1'antifona delle nerbate, che punto non

gli sorrideva. II cavalcare a quel modo gli aveva dato agio

di rovesciare il mal bevuto vino, e il fresco della notte ave-

v.alo fatto risentire, e riacquistare un poco il comprendonior

grido: Grazia, Gran Principe, grazia... fatemi sciogliere,.

ch' io muoio di disagio...

Ti faro sciogliere ad Haran, dove potrai ricevere a tuo

grande agio cento nerbate... per un primo acconto... Che ve-

nivi a fare qua co' tuoi manigoldi ?

Nulla contro di voi, che vi credevo affogato nel flume...

Chi te 1'aveva detto?

E senz'aspettare la risposta, Naramsin accenno che I'uomo

fosse prosciolto. E vide dalle divise, dal piglio, dalla parlata r

che costui non era punto un fantaccino, ma certo un capo co-
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mandante, e pero insistette: Animo, ipparca, di' come sai

ch' io dovevo perire nel flume ?

Me 1'aveva detto il mio Re.

Chi t'ha mandate di qua dall'Eufrate? che ufficio avevi?

quali ordini?... Parla, di' tutto, chiaro, subito:... perche ho furia

di partire, ma ho anoora tempo di farti impiccare.

II prigione confesso che era egli il capo della scorreria

etea, scagliata su quel di Haran, a sorprendere il convoglio

reale mosso da Mazaca...

Ci hai 1'ordine scritto ?

L'avevo di viva voce^dal Re e dal Principe reale.

E portava...

Che non si torcesse un capello alle donne, ma si por-

tassero velate e imbavagliate a Carchemisc col maggior se-

creto possibile.

Che e quel bisticcio di leoni e non leoni, che mugo-
lavi ier sera?

Chi si ricorda?... vaneggiamenti di chi e preso dal vino.

No, no, ci e qualcosa sotto, e non mi far perdere tempo :

spacciati, se no, un laccio, e buona notte.

L' ipparca, esterrefatto, confesso che 1'ordine, escogitato da

Mutul e approvato dal Re, era di spargere voce per tutto,

che Naramsin erasi annegato per una falla apertasi casual-

mente nella barca, e che le Regine erano state preda di un

branco di leoni nelle steppe tra 1'Eufrate e la citta di Haran.

Si volevano dunque ammazzare le donne?

No: la Principessa doveva essere subito sposata ad

Asbal...

Basta per ora, disse Naramsin: il resto udiro ad Haran.

Se ti trovo veritiero, avrai la vita in grazia; se mentitore, il

piu vicino albero ti servirk di forca... e Thai meritata cosi

died come una volta.

LXI.

ALLO SGAMPO DELLA FIDANZATA

Mezz'ora dopo questi discorsi, il campo era levato. Dugento
uomini a cavallo partivano per 1'ampia strada che costeggiava
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PEufrate, divisi in bande e drappelli, preceduti dai loro scor-

ridori, piu che si pote alia sordina. L'ordine avuto da Na-

ramsin portava che dovessero battere il paese a monte del

flume, fino al punto di Semisat, ove il convoglio reale aveva

da passare il flume dalla sponda mosca all'assira. Dove incon-

trassero il nemico entrato furtivamente nel territorio assiro,

badassero piu a prendere prigionieri, che a metterlo a morte.

Non incontrandolo, prendessero voce dai paesani, cautamente,

per iscoprirlo, se per caso si fosse tolto giu dalla grande
strada. Per se, il Principe reale aveva serbato il fiore dei

combattenti, alia fazione principale e quasi inevitabile, secondo

che egli argomentava, dalle mosse di Mutul, riferite dalle spie.

Sali sul suo carro giubilando di speranza, e contento che

i suoi trecento cavalieri avessero riposato sei grosse ore.

Larga, agiata, come tutte le vie militari d'Assiria, correva la

strada dai guado di Carchemisc ad Haran. Per giunta un

corno di luna purissima, illuminava la strada e le campagne

intorno; e la frescura notturna invitava a studiare il passo.

Si parti cantando, e la dimane si videro le alte mura di Haran.

II Governatore della provincia e il Prefetto della citta offeri-

vano al loro signore intere compagnie di arcieri e di picchieri

coi loro ufficiali, pronti di entrare in campagna, e un grosso

di carri da battaglia, che benissimo avrebbe potuto per la

qualita del terreno manovrare felicemente. Naramsin non voile

la sua piccola brigata ingrossare di forze che gli rallentassero

le mosse. La condusse a far alto fuori le mura, e rinfrescarsi

per qualche ora sulla strada che tra poco dovevano percor-

rere : egli intanto si trattenne coi principal! uomini di governo

e guerra della piazza, a dare i suoi ordini; e prima del mez-

zodi fece sonare la marciata.

Non erano ben tre ore lontani da Haran, che ecco gli esplo-

ratori annunziavano comparire in lontananza un nugolo di

gente a. pie e a cavallo, e numeroso carreggio, occupare la

strada, e venire di rincontro. Naramsin non ebbe neppure ne-

cessita di cambiare Tordine della sua gente: si marciava in

battaglia, come se imminente fosse lo scontro. Solo spicco due
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punte di cavalli, che dovessero prendere il largo sui flanchi,

e occultarsi, per piombare inaspettati sui fianchi del nemico,

quando si venisse alle mani. Ma fa ordine inutile. Nuovi esplo-

ratori osservavano che nulla appariva di ostile, i cavalli si

avanzavano senz'ordinanza militare, e i carri non erano ar-

mati. In breve fu chiaro che quella era la comitiva delle Re-

gine di Moschia, condotta da Arumi, e pacificamente scortata

da alcuni squadroni di cavalleria assira aggiuntasi al convo-

glio dei cavalieri moschi. Un acclamazione di gioia sorse nelle

due brigate poichS si furono riconosciute. Naramsin fece inol-

trarsi il corteggio reale tra le milizie, partite in due ale plau-

denti, e invito la Regina a fermarsi a breve sosta ove la strada

era ombreggiata da grandi piante. Disse alia fidanzata e alia

madre di lei le piu gentili e amorose parole del cuore, che

piu dolci sonavano in terra assira, e francheggiata da tanta

forza militare in loro difesa. Commendo molto le signore, che

avessero seguito il suo consiglio di accelerare la partenza, e

Arumi che giunte al suo podere, le aveva fatte imbarcare e tra-

gittare il flume, senza perdere un istante, appena seppe giunta

sulla sponda opposta la scorta assira inviata cola dal Gover-

natore della provincia.
- Di tutto cotesto, rispose la Regina Judita, andiam debi-

trici a voi, Gran Principe, che avete ordinato e preveduto

ogni cosa.

- Iddio ci ha guidati tutti per mano
,
disse il Principe,

sia lode a lui. Tu, Saraina, devi ringraziarlo di molto. Tua
zio ti dira ad Haran, di quanti impicci siamo stati divinamente

preservati, tu ed io e tutti...

che c'e stato? dimando Sarai: tu hai corso pericolo?

E come ! Basta, ne discorreremo domani o diman Fal-

tro. Ora non ci & tempo.
E tu non vieni con noi ?

- Io? io faro qui un po' di merenda con voi, se nostra

Madre (e si volse con amorevole atto alia Regina), ce la fa

servire, bero a vostra salute... e col cuore consolato di sapervi

arrivate felicemente entro le mura di Haran, vo' a dare la

caccia a certi animalacci, che, dicono, si aggirano qua intorno..
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Le quali parole dettero alia principessa un flero rimescolo :

perche sapeva il paese infestato dai leoni: che vai al

leone ?

E Naramsin, sorridendo : Nol sai che il leone fugge

dinanzi alle grosse bande d'armati? Non temere. Ben Sale

ti spieghera tutto, quando sarai in Haran.

Trattanto la Regina in poco d'ora fece comparire un lauto

rinfresco: che Arumi, nel par tire da Mazaca, aveva ordinate

le provvigioni alia reale. Si mangio e si bevve in famiglia.

La real donna che sapeva vicina la meta del viaggio voile

che ai soldati si distribuisse quanto era rimaso di vivanda e

di birra mosca ne' cassoni de
1

viveri. Cio che mise il colmo

alia comune letizia. Ma Naramsin non si era tanto abbando.

nato alle famigliari dolcezze, che dimenticasse le severita della

militare disciplina. Non permise che la gente si sbandasse a

sdraio sulFerb.osa campagna, appena consent! che i cavalier i

mettessero piede in terra presso il proprio cavallo. Tenne in

tutta quell'ora 1'ordine di tattica stabilito; e ciascuno fu ser-

vito stando al posto. Molto meno intramise la stretta vigilanza

contro le insidie nemiche : sentinelle
.
stavano sui poggi circo-

stanti, e otto scorridori in quattro mute battevano innanzi e

indietro la via in avanti. E non era superflua questa diligenza

di vigile comandante, perche il nemico era piii vicino che non

si pensava.

Accommiatato il convoglio reale con tutte le dimostrazioni

di onore e di atfetto che si conveniva, 'Naramsin chiamo a

consiglio i primarii ufficiali
;
e volgendosi a quelli che come

di guarnigione in Haran, conoscevano meglio la provincia,

disse loro :
- - II piu e il meglio della nostra impresa e for-

nito felicemente : le Regine sono in salvo, e ne sia benedetto

il Signore del cielo. Non resta che a dare sulle unghie degli

assassini che le insidiavano. Dove abbiamo da cercarli ?

Tutti convennero ad una voce che Mutul e i suoi cagnotti

non potevano avere abbandonato le grandi strade maestre,

perche queste e non altre erano le vie possibili al convoglio

reale cui volevano predare.
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Ma se fosse stato avvisato che noi siamo in cerca di lui?

Da chi avvisato? disse un pentacontarca. lo penso, Gran

Principe, che niuno puo averlo raggiunto per la via lungo

1'Eufrate, che e battuta dalle nostre genti, meno ancora dalla

via che teniamo noi. L' unica novella ch' egli ha ricevuto di

certo, si e che la Regina e la vostra Principessa sono passate

dal confine mosco nel nostro territorio, e quindi a lui non ri-

manevano altro che due partiti possibili : o rincorrerle per la

via di Haran, o salvare se stesso rivalicando in fretta 1'Eufrate.

Ne Tun ne 1'altro riuscira a quel vile, disse Naramsin :

io conosco 1' uomo. Noi restiamo qui in attesa per tre ore, per

sicurare alle spalle il nostro convoglio fin che siamo certi che

si e chiuso dentro Haran : io ho avvertito Arumi, che studii il

passo, e non stia ad uccellare per via. Dopo tre ore, se Mutul

non e venuto da se a cercare noi, noi andremo a cercare lui,

lungo 1'Eufrate, dove forza e che passi per rintanarsi nel suo

paese.

E se avesse fatto la sua congiunzione colle milizie spedite

lungo il flume, e forte di quattrocento o cinquecento cavalli,

si desse alia campagna, per sostenere poi il passaggio delle

milizie etee al rompere della guerra?

E Naramsin : Voi, bravo ufficiale, supponete che Mutul

sia un uomo di guerra, come voi : e lui, credetelo a me, non

e un capitano d' armi
;
e un povero pontefice spertissimo di gui-

dare le femminacce orse nelle orgie sacre, ora traviato dalla

rabbia settaria a fare da condottiere. Per me, se non ha ai

fianchi una mala bietta che lo consigli da militare, egli non

sapendo che noi veniamo in traccia di lui, fara la bravazzata

di rincorrere il convoglio sfuggitogli al passo dell' Eufrate, e

verra diritto con pochi o con molti masnadieri a farsi macel-

lare dalle nostre spade.

E cosi sia ! dissero tutti.

Disponete adunque che, senza disfare gli ordini di bat-

taglia, ogni uomo riposi, e si tenga pronto di partire di qui

a tre ore.
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LXII.

LA VOLPE ALLA TAGLIUOLA

Non aveva ben finite il Principe di dare questi ordini,

che si ode un subito urlio, lungo tutta 1'ampia strada ove si

campeggiava. Non era stato d'uopo di avvisi di stracorridori,

si era vista una grossa macchia nera muovere al fondo della

strada, e si giudico essere lontana meno d'una mezz'ora. Na-

rarnsin aveva scelto il sito del riposo, a bello studio la onde

si scopriva immenso tratto di via e la pianura
'

circostante.

Mutul era giunto a Semisat, per vie traverse e scorciatoie.

Saputp il passaggio della comitiva reale, cieco di dispetto e

di furore, senza dar riposo alle sue genti, aveva ordinato si

inseguissero le Regine. Non attese neppure il rinforzo che gli

veniva per la via fiancheggiante 1'Eufrate. Non gli passo per

la mente pure un sospetto che potessero venire da Haran

forze nemiche a combatterlo. Scelse cento uomini che nella

mischia dovessero assalire i carri delle donne, tagliare le bri-

glie, impadronirsi delle principesse ; gli altri intanto uniti ai

cavalieri moschi, i cui comandanti erano stati comprati fin da

Mazaca, e pagati per tradire, dessero addosso alia scorta as-

sira e a chiunque opponesse resistenza.

II feroce pontefice d'Anaitis veniva sopra un carro da viag-

gio dietro alle sue genti, e cosi sicuro del fatto suo, che ve-

duta da lontano la moltitudine ingombrante la strada, non

penso ad altro, che a slanciarsi a gran carriera al conquisto

delle reali donne. E trovo uomini. Naramsin aveva posto alia

vanguardia un fiore di valorosi, armati di arco, di picca e

tiel paloscio assiro, arma terribile negli scontri a petto a petto.

I cento valorosi che si partivano dai fianchi, per investire il

supposto corteggio della Regina, si trovarono fronteggiati dai

cento cavalieri assiri che si erano un momento allontanati per

ritornare ed involgere il nemico eteo : e la milizia assira era

piu forte in cavalli e in armi, e riposata un tratto e cibata.

Mentre essa travaglia e rigetta gli etei, Naramsin teneva il
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mezzo della strada ritto sul carro colla mano sulla spada, e

cogli occhi per tutto. Come vide rotto il primo urto impe-

tuoso, smaschero i suoi carri da guerra (erano quei pochi che

1'avevano seguito in Egitto e nel viaggio), e si lancio fiera-

mente in mezzo alia cavalleria nemica, gia sgomenta delFavere

incontrato un flore di guerrieri e niuna traccia di convoglio

femminile. Seguivanlo venti o trenta cavalieri sbarattando uo-

mini e cavalli, con forza di piccbe e di spade. Naramsin era

giunto fin sopra Mutul, che dal suo carro agiato, come poco
valente in arme, mal destro a gittarsi fuori del carro, rimase

impetrato al subito comparire del fiero Principe, che egli cre-

deva aver sepolto nei flutti, e invece vivo e irato il minac-

ciava della sua spada fulminante. Non ardi opporre difesa, si

arrese, chiedendo salva la vita e sul carro stesso accoccolan-

dosi fece Tatto di abbracciare le ginocchia del vincitore.

Naramsin non lo degno d'una parola, ma arresto il braccio.

In quella udi la sua brigata gridare vittoria e vide tutto intorno

gli etei dileguarsi a briglia sciolta inseguiti qui e cola da grossi

nodi di assiri. Richiamo i suoi dalla rischiosa caccia,. raccolse

i suoi pochi feriti e de' nemici in buon numero prigionieri e

prima di tutto fece legare Mutul strettamente. Lui, il suo carro,

le sue robe, Pargento consegno in custodia a quattro soldati.

Mosse incontanente il campo di ritorno verso Haran, e dopo
una mezz'ora di cammino, trovato luogo acconcio, diede ri-

poso alia sua gente, e lodi e premii ai valorosi, mentre tutto

il campo lo salutava vincitore. Suggeriva qualche ufficiale,

che fosse da portare la guerra sulla sponda dell' Eufrate, e

purgare al tutto la provincia dagli scorridori etei. Naramsin

rispose: A quest'ora o son presi dai nostri, o cercano di

riparare nel loro confine: non vo' perdere il tempo.

Ben gPirnportava di fiscaleggiare Mutul, e sotto il primo
terrore del supplizio meritato udire dalla sua bocca quanto
cavare se ne potesse di utili rivelazioni. Se lo fece portare

innanzi, e frugare minutamente in tutte le vesti, e cosi quanto
aveva seco nel carro. Yi trovo scritture gelosissime ;

alcune

difficili a deciferare fece spiegare da Mutul stesso, che, com'e
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proprio de' vigliacchi colti colla mano nel sacco, non ardi col

silenzio peggiorare la sua sorte. Recava seco lettere del suo

Re di Patinu, accord! presi col Re di Carchemisc e col prin-

cipe reale, Asbal, elenchi de' capi congiurati etei; sulle quali

memorie egli doveva trattare coi congiurati di Ninive, e pur
di questi teneva i nomi e gli uffici, con altri appunti di so-

vrana importanza.

Com'ebbe ogni cosa rovistato e letto, Naramsin fece i

papiri e le tavolette riporre nel proprio carro da viaggio, in

presenza di Mutul, che piu morto che vivo teneva gli occhi

fitti in terra, e aspettava la sentenza di morte.

Vecchiardo mal vissuto, gli disse alia fine Naramsin,

parlando alto nel consesso dei primi ufficiali delle sue schiere,

la giustizia di Dio t'ha raggiunto... Senza una- ragione al

mondo, tu hai suscitato la ribellione de' tuoi compatriotti, con-

tro 1'Assiria, che li trattava con mitezza, secondo i trattati li-

beramente convenuti e giurati. E in che modo intendevi tu di

guerreggiare ? Non al modo de' principi offesi, che colla forza

vendicano le ingiurie, ma al modo dei settarii, .che coll'in-

ganno tramano 1'assassinio. Vile, tentasti di sommergere nelle

acque dell'Eufrate, me, un Principe reale di Assiria, che non

ti aveva menomamente offeso; piu vile ancora, guidavi una

banda di scherani contro due donne innocenti, una Regina e

una giovine principessa, promessa sposa, anima innocente che

volevi di violenza unire ad uno sposo esecrato... Ed ecco che

Iddio percuote la tua malvagita... e teco prepara al capestro

i tuoi complici... tu stesso gli accusi, colle tue note di cospi-

razione... e li trascini teco al supplizio... Potrei farti espiare i

tuoi misfatti: sei un assassino colto sul fatto, un pubblico tradi-

tore dell'Assiria, una belva selvaggia, cui chiunque 'incontra

nel bosco, deve accoppare per bene delPumanita... Ma, no: io

rispetto i tuoi capelli bianchi, e ti rimetto alia giustizia del-

Tlmpero: dal Gran Re avrai la mercede de' tuoi delitti mo-

struosi, e mentre 1'aspetti, avrai tutto 1'agio di ripensare quanto

e giusto giudicio di Dio che paghi col sangue le sue scelle-

ratezze colui che per vilissima ambizione ha cercato di anne-

gare nel sangue la sua patria e 1'altrui.
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Mutul non ardi rispondere parola ; gli era come se gia si

sentisse il laccio alia gola: tanto lo vedeva meritato e inevi-

tabile. Naramsin lo fece gettare incatenato sopra un carro, e

guardare a vista, piu strettamente che gli altri prigionieri. A

questi fece per contrario somministrare vitto militare, e parte

distribute legati sui carri, parte caricare a traverso sui loro

proprii cavalli. In poche ore fu di ritorno a Haran. Un mes-

saggere a gran carriera F aveva gia preceduto, con un dispac-

cio per Ben Sale ,
di due parole : Di' a Sarai che Mutul e

preso, gli assassini che la insidiavano, prigioni o fuggiaschi.

A momenti sono di ritorno. Ben Sale communico il dispaccio

non solo alia Begina e alia reale fidanzata, rna ancora al Go-

vernatore e al Prefetto della citta. Si sparse la novella. Na-

ramsin fu accolto dal popolo e dai magistral!, come in trionfo:

Sarai che ne fu spettatrice, toccava il cielo col dito.

Ma il fiocco della festa fu per Naramsin, la novella che

giunse da Babilonia quasi al tempo stesso ch'egli rientrava

in Haran. Be Sargon, dal fondo de' suoi palagi di Babilonia,

aveva seguito ogni orma del caro flgliuolo ed erede e collega

designate; e fin dalle ultime novelle di lui dall'Egitto e dalle

piu pressanti spedite da Carchemisc e da Mazaca, aveva ca-

pito chiaramente, che le confederazioni etee preparavano una

tremenda riscossa. II vecchio leone non
'

aveva punto perduto

la terribile unghia, ed era risolutissimo d' entrare egli stesso

in campagna, e con fiera percossa d'armi raumiliare il ne-

mico. Secondo lui la guerra doveva riuscire breve, ma tre-

menda
;
e Naramsin tenervi le parti di luogotenente generale

di suo padre.
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i.

BIANGHETTI CARLO, avv. UantiscMavismo alia fine del se-

colo XIX. Torino, tip. Subalpina, 1893, 8 di pp. VIII-408.

II solo titolo di quest'opera invita a leggerla; e quando se

n'e incominciata la lettura, non si depone piu il libro dalle

mani, tanto esso e attraente per Fimportanza del soggetto,

la vivacita dello stile, la verita storica e commovente delle

scene ivi rappresentate, e quel sentimento cristiano che da

ogni pagina ne traspira. II ch. Autore esordisce con un bel-

lissimo quadro, a'brevi ma gagliardi tocchi tratteggiato, delle

intraprese, de' viaggi e delle scoperte fatte dai forieri della

civilta cristiana nelle vaste e non bene esplorate regioni del

gran continente africano, ricordando alia gratitudine della

posterita i nomi de' piii illustri esploratori dei tempi nostri.

Quindi, entrando nel suo argomento, ha parole di fuoco con-

tro la tratta e luminose pagine sulla liberta dell' individuo,.

della famiglia e della patria. Dipinge a vivi colori la bruta-

lita e gli orrori della schiavitu antica e moderna, e mette in

rilievo 1' opera civilizzatrice della Chiesa
;
la quale in ogni

tempo studiossi di rammarginare questa schifosa e ributtante

piaga sociale. E qui egli ti mette sott'occhio tutta una schiera

di generosi campioni della liberta umana e della cristiana ci-

vilta, incominciando da antichi Papi e Goncilii che condanna-

rono la schiavitu, fino a Leone XIII f. r. che ne incoraggio

1'abolizione
;
dalle crociate contro 1' Islamismo, protettor nato

della schiavitu, fino agli ordini religiosi istituiti per la reden-

zione degli schiavi
;
da S. Vincenzo de' Paoli, che tanti schiavi

rese alia liberta dopo d'aver portato anch'egli la catena del
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.servaggio, fino a S. Pietro Glaver apostolo del negri, alPOli-

vieri apostolo delle Morette, al Card. Massaia apostolo del

Galla, al Card. Lavigerie il grande apostolo dell'antischiavismo

e alia gloriosa falange del Missionarii istituiti dal medesimo

per FAfrica e dei tanti spediti dalla S. Sede fin nel cuore

del nero continente, e che appartengono a varii Ordini reli-

giosi. Non dimentica il ch. Autore neppure .i Fratelli armati

contro la schiavitu e le stazioni erette dal Joubert e da altri

a difesa delle popolazioni africane, ognor minacciate dai mer-

canti di carne umana.

All'opera di civilta caldeggiata dalla Chiesa il ch. Autore

fa seguire quella dei Governi europei; i quali, sia con trattati

internazionali, sia con le armi per terra e per mare hanno

gia dato un gran colpo alia maledetta tratta: e tutto fa spe-

rare che questa debba finalmente scomparire aifatto dalla fac-

cia della terra.

Da quanto abbiamo fin qui accennato torna manifesta Fim-

portanza di quest'opera, in cui una cosa sola ci sembra poco

conforme alia verita e ai sentimenti cattolici dell' Autore, ed

e Paver messo quasi del pari Fazione veraraente civilizzatrice

dei Missionarii cattolici con quella dei Ministri protestanti ;
i

quali, a detta degli stessi scrittori della lor setta, non hanno ne

Fefficacia, ne lo zelo, ne lo spirito di sacrifizio che distingue

i membri del clero cattolico. Grediamo inoltre di far cosa

grata al ch. Autore indicandogli una inesattezza storica, ch'egli

potra emendare in una 2a edizione. II Golosseo mentovato tre

volte, se non c' inganniamo, e attribuito da lui ad Adriano, e

invece opera di Vespasiano che lo comincio e di Tito che lo

condusse a termine. La mole Adriana e Castel S. Angelo, e

non gia PAnfiteatro Flavio o il Golosseo. Cotesti piccoli nei

per nulla offuscano lo splendore di un' opera, ch'ebbe Pinvi-

diato onore di essere premiata nel concorso di Parigi, e che

riscosse il plauso universale. Essa finora primeggia tra quante

opere furono a' di nostri scritte intorno alia schiavitu, come

quella che racchiude sotto una forma leggiadrissima e piena
di vita un succo di teoria e principii cristiani e una dovizia
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di ben ordinate memorie di fatti e personaggi che nulla lascia

a desiderare. Senonche Tistesso pregio singolar dell' opera
richiedendo che ne ragionassimo pin a lungo e con piii plena
conoscenza fu cagione che ne ritardassimo alquanto la rivista,

Ci giova sperare pero che il ch. Autore ci menera buona la

scusa, e gradire vorra i sinceri rallegramenti che noi gli pre-
sentiamo per uno scritto che cotanto onora 1'umanita, la Ghiesa

e il cattolico Piemonte, il quale in lui riconosce uno de' piii

strenui e valorosi difensori de' suoi religiosi interessi.

II.

LEON GREGOIRE. Le Pape, les catholiques et la question so-

ciale. Paris, librairie academique Didier, Perrin, et Comp.
libraires-editeurs. Un vol. in 16 pagg. 264.

II volume, qui su enunciate, tratta della questione sociale,

che valenti scrittori cattolici sotto il lume degli insegnamenti

pontificii si sono messi alPopera difficile di sciogliere, merce

un equo componimento di pace tra i padroni e gli operai e

far quindi cessare quella trepidazione, che si e messa in tutti

i paesi di Europa a cagione del venir su e crescere il moto

socialista popolare. L'argomento, come si vede, non puo es-

sere piu importante. considerate in se stesso, ne piii utile

a conoscersi, essendo cosa, che tocca la societa. II ch. Au-

tore, di fatto, in un quadro storico ci descrive gFinizii, il

proseguimento ed il punto, a cui e giunto lo scioglimento

della questione suddetta. Ne ci da la semplice storia, ma ezian-

dio v'innesta osservazioni ed argomenti pro e contro alle di-

verse opinioni, in che si sono divisi e dividonsi ancora i suoi

promovitori, benche tutti intendano a quel felice esito di so-

luzione che e richiesto dalla giustizia.

Tutto il lavoro del ch. Autore e diviso in tre parti. Nella

prima si espone la genesi della Enciclica Rerum novarum,

montando in su fino ai primi inizii del movimento sociale in
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favore degli operai e scendendo giu a passo a passo fino al

comparire di quella importantissima Enciclica pontificia, che

snebbio dalle menti molti pregiudizii e die' animo e forza a

coloro che avevano promossa coi loro studii 1'opera di una so-

luzione del grave problema. E siccome nel citato documento si

pone il punto capitale, a cui dee tendere il lavorio degli scrit-

tori cattolici, che e la ristorazione della giustizia in pro degli

operai, manomessi in generale per avidita di guadagno dai

loro padroni; cosi nella seconda si espone la dottrina catto-

lica per cio che spetta alia questione in particolare. Nella terza

si additano i rimedii, che si reputano conducenti alia conce-

pita ristorazione. Tanto nelFuna, quanto nelFaltra di queste

due parti il filo dell' argomento e tolto dalla Enciclica. Vi e

pure una speciale conclusione dell'opera, della quale diremo

alcun che dopo avere esposto lo svolgimento del libro, offer-

toci dal ch. Autore.

Scorriamo la prima parte. II primo degli scrittori cattolici,

che nelle varie nazioni si misero allo studio della questione

sociale e ne fecero pubblico argomento, fu Mons. Ketteler.

Non peno egli molto a conoscere le miserie degli operai e co-

nobbe pure, che esse davano buona presa ai capi del moto so-

cialista: si levo quindi in favore degli operai manomessi e

contro i principii dei socialisti. Le sue conferenze, il suo libro:

La questione operaia ed il suo programma, che doveano se-

guire i deputati cattolici nel parlamento deH'impero germa-

nico, accesero nel clero e nel laicato un ardore tutto partico-

lare per la soluzione del problema sociale. In Francia sorse

il De Mun, il quale costitui circoli di operai e nel Gonsiglio ad

essi preposto si studiava pure seriamente la quistione. In Au-

stria si ebbe un forte nodo di uomini illustri per ingegno e

per dignita, che intendevano al medesimo scopo. La Svizzera

si mosse piu tardi; ma Toperare energico del De Curtins fe

accelerare il moto di guisa, che prevenne altre nazioni nel

migliorare le condizioni degli operai con qualche savio ordi-

namento.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1036. 29 10 agosto 1893.
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Tutti cotesti valorosi cattolici lavoravano divisi in pro del

loro paese ritraendo dal carattere nazionale il colorito, che

davano alia forma del loro scritti, ai loro argomenti ed ai

mezzi, che proponevano pel suo scioglimento. Ma ben presto

la comunanza dello scopo gli uni in corpo: indi i congressi

di Friburgo. Dopo di avere nelle loro adunanze discussa profon-

clamente la questione, si rivolsero con un documento a quella

potente autorita morale, che e il Papa, affine di avere Pap-

poggio necessario air effettuazione dei loro disegni. In esso,

secondo il ch. Autore
,

si valsero di due argomenti che die-

dero loro vinta la causa, i quali erano: 1 fondar eglino la con-

cepita impresa sulla dottrina di S. Tommaso, donde come da

pura fonte attingevano quei principii di giustizia e di carita,

che ricoinpongono gli animi alia pace ed unione
;
2 e da que-

sti necessariamente, quando avessero fatto presa nelle menti,

conseguirsi Fannientamento dei falsi principii, che avvelenano

il diritto moderno. Papa Leone XIII flno dal tempo, in cui era

Cardinale e Vescovo di Perugia, in una sua pastorale intitolata:

La Civilta e la Religione, come avea mostrato di conoscere

assai bene la iniqua condizione degli operai; cosi querelavasi

altamente del reo modo di procedere usato con essi dai pa-

droni. Non era quindi mestieri di grandi argomenti per ot-

tenere il validissimo appoggio della sua autorita. Esso venne

e gagliardo nella Enciclica, Rerum novarum. Si derisero,

prima che ella uscisse, i pellegrinaggi degli operai al Vati-

cano, e non manco chi mettesse in beffa Taccogiimento fatto

loro dal medesimo. Ma comparso cotale documento, la deri-

sione e la beffa si mutarono in applausi ed universale ammi-

razione.

II ch. Autore soggiunge qui il movimento sociale cattolico

non essere altro in sentenza, che una forte reazione contro il

diritto romano e contro il diritto moderno
;
in quanto che 1'uno

e Taltro considera 1'uomo nel suo essere individuo in astratto,

senza il menomo riguardo al suo essere sociale in concreto.

Indi consegue non darsi alcun legame tra gFindividui, benche
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uniti in forma di corpo, e percio dominare 1' individualismo

con una liberta sconfinata. La quale alia fine porta seco il

diritto assoluto su le cose: di qui il ius abutendi delle mede-

sime e il diritto del piu forte sul debole. Sentenza verissima

quanto al diritto moderno. Senza venire ai particolari basta

dare uno sguardo alFordinamento politico, quale si presenta

ai nostri di. Scaturito dal patto sociale pone la somma auto-

rita nella maggioranza del numero; ed eccovi la societa di-

visa in due parti : 1' una delle quali signoreggia dispoticamente,

e Paltra e oppressa. II legame, che Unisce, non e un princi-

pio morale, ma Tinteresse, a cui tutto si sacrifica dal partito.

Sieno le leggi giuste o dannose al benessere delle nazioni,

Pocchio nel comporle e sempre volto all'interesse della parte

dominante. Esempii nostrali ed esterni lo confermano ad evi-

denza. Non crediamo che vi sia mentita piu formale alia tri-

logia della rivoluzione : liberta, eguaglianza, fraternita, quanto

questa, che esce, quale conseguenza, dal principio delFindivi-

dualismo notato dal ch. Autore.

Contro Faccusa poi d'individualismo, fatta al diritto romano

non intendiamo qui di pigiiar le difese, ne contro le altre ag-

giunte piu sotto, che esso, cioe, si guardi con occhio sospettoso

dalla Chiesa, quale arsenale, da cui i legisti traggono argo-

menti contro di lei e che suggerisca ai ricchi gli elementi di

una legislazione, nella quale viene escluso lo spirito cristiano,

stante il noto ius abutendi, dall'antica formola concesso al pos-

sessore. Gi giova solamente considerare, che in tutte le Univer-

sitk fondate o promosse dalla Chiesa esso vi tenne sempre ono-

ratissime cattedre, che i grandi giuristi non solo del laicato,

ma ancora delPordine ecclesiastico Febbero in alta stima e

che il Papa Leone XIII nella sua Enciclica, Aeterni Patris, con-

danno bensi allo sfratto il diritto moderno, ma non disse verbo

contro il diritto romano. Per cio che spetta al ius abutendi,

nel senso datogli non si e considerata la distinzione essenziale

fra il diritto ed il suo uso. II diritto di proprieta sta immoto

ed e assoluto, se volete cosi chiamarlo. Di fatto chi fura al
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possessore tutta, o in parte, o danneggia la cosa posseduta, deve

restituirgliela ,
o rifarlo del danno recatogli. Ma se il diritto

non si pud menomamente offendere, e sta assolutamente in

balia del suo possessore, non cosi sta in sua assoluta balia

Fuso di esso circa la cosa posseduta. Come e soggetta a legge

morale Fintangibilita del diritto; cosi e non altrimenti e sog-

getto a norma di moralita il suo uso. Ondeche colui, il quale

realmente abusa della cosa, su cui ha pieno diritto, dovra ren-

der conto strettissimo, se non altro, al sommo legislatore, che

e Dio, vindice supremo delle sue leggi morali. Abbiamo cre-

duto di dare cotesto schiarimento per cio che si contiene nella

seconda parte qui sotto, in cui si svolge il domma della Chiesa

intorno alia proprieta.

II diritto di proprieta privata e dottrina professata e so-

stenuta in ogni tempo, qual diritto naturale. Tale e pure as-

serito nella Enciclica Rerum novarum. Ma come si asserisce,

che esso e originate dalla natura, cosi e pur dottrina della

Chiesa, che quanto all'esercizio del medesimo vi hanno regole

e norme entro le cui cerchia deve contenersi. Ed eccovi la

distinzione tra il diritto e Fuso qui su chiarita ed ammessa

anche dal ch. Autore. Indi si fa egli a svolgere in succinto le

ragioni su cui S. Tommaso Fappoggia, giovandosi del mira-

bile commento, che ne fe' in un suo discorso Mons. Ketteler.

Dal che si traggono due conseguenze: la prima, che il pos-

sessore di beni deve far parte ai poverelli del superfluo, nella

distribuzione dei frutti che ne coglie, e questo non per di-

ritto di giustizia, ma per ispirito di carita cristiana; la se-

conda, che il povero caduto in estrema necessita ha il diritto

di torsi delFaltrui quanto gli abbisogna per uscire di cotale

miseranda condizione.

Cotesti principii della dottrina cattolica sono ottimamente

esposti dal ch. Autore. Con tutto cio, se mal non veggiamo,

nella applicazione che fa, corse qualche inesattezza. E invero

egli afferma: 1. che i legisti del medio evo fecero lor pro-

prio Finsegnamento del ius abutendi, e che da essi corse flno
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a noi
;

2. che se il possessore di beni non si attiene al li-

mite di far parte del superfluo ai poveri, il suo diritto crolla

e vien meno
;

3. che in forza del diritto che hanno i poveri

di vivere, diritto comune a tutti, e loro dovuto il superfluo e

su di cio hanno un diritto sacro e incontroverso ; 4. che il

diritto di proprieta vale, od e rispettato in quanto che esso

conferisce una funzione sociale a colui, che e depositario di

essa, e che in cotesto scopo vi e la sua ragione di essere.

Riassumendo, e inesatto il primo asserto. I legisti del

medio evo insegnavano: si dicatur omnia sunt communia,

expone, idest, communicanda, ed insegnavano pure, che il non

furtum fades... item non retinebis mercedem mercenarii tui

usque ad mane erano principii, che valevano fra le genti pri-

ma ancora che Dio li promulgasse al suo popolo per mezzo

di Mose. Cosi interpretavano Fantica deflnizione del diritto di

proprieta. E inesatto il secondo. Difatti, niuno ha mai detto,

ne la Chiesa ha mai insegnato, che chi, non curando ne punto ne

poco il povero, spende tutti i frutti dei suoi beni nel lusso, nei

bagordi e nei divertimenti, perde sui beni posseduti un me-

nomo che del suo diritto. Anzi la Chiesa ha condannato di

eresia la sentenza di Wiclefo, il quale insegnava, che per-

dendo i principi per il peccato mortale la carita, perdevano
con essa il diritto di sovranita, e gli ecclesiastici il diritto ai

loro beneficii. E inesatto il terzo. Nella Enciclica: Rerum no-

varum si legge, che il superfluo non e dovuto ai poveri ex

stricta iustitia, ossia in forza di un loro diritto, ma per ob-

bligo di carita cristiana. E inesatto il quarto. II diritto non

sorge da quale che siasi funzione sociale e molto meno ha in

essa la sua ragione di essere. II diritto di possesso, come inse-

gna il De Lugo, nasce e trae la sua fermezza dalla connes-

sione che intercede tra il possessore e la cosa posseduta, quale
sarebbe quella che passa tra la causa e Teffetto. Di maniera

che, antecedentemente a qualunque legge, stante cotale con-

nessione, primeggia il valore del diritto, come, dopo di averne

analizzata la origine, conchiude il Taparelli. Dal che si vede
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quanto sia lungi dal vero il fare di un legittimo possessors

un semplice depositario. Sotto cotesto concetto il diritto di pos-

sesso e annientato. Si distingua il diritto dal suo esercizio,

e gli asserti, che abbiamo considerati, saranno purificati della

loro inesattezza. II diritto e simile ad una moneta, il cui valore

non iscema punto per quanto sia grande Pabuso che ne fa

il suo possessore, purche Pabuso non lo tragga in collisione

con un altro diritto. In questo caso potrebbe rimanere sceinato

di forza od anche annientato.

Esposta la dottrina della Chiesa intorno al diritto di pro-

prieta, il ch. Autore ci da un ritratto, in cui e rappresentata

la condizione delPoperaio sotto il contrasto di due luci: Puna

falsa e Paltra vera. La prima e proveniente dai principii mo-

derni a modo d'incerto bagliore, che falsa la condizione sud-

detta: la seconda raggia tutta pura dai principii cattolici, e

ce lo mostra quale e e deve essere, nella sua forma naturale.

II concetto del salario, a modo di esempio, secondo i prin-

cipii modern! e doppiamente magagnato. Stanteche si voglia

nello statuirlo considerare semplicemente il lavoro, e si fondi

la sua validita sulla mutua liberta del contratto fra il pa-

drone e Poperaio. Non cosi il principio della Chiesa. Secondo-

questo il minimum del salario e la sua validita deve commi-

surarsi a cio, che fa di bisogno alPonesto operaio per vivere-

secondo la sua condizione, pena altrimenti la nullita del con-

tratto, siccome iniquo. Sotto il 1ume del principio moderno

Poperaio e considerate quale forza meccanica, e tale da trar-

sene il piu grande utile possibile senza pigliarsi alcuivaltra

briga. Non cosi secondo i principii della Chiesa. La quale im-

pone che Poperaio sia considerate e trattato quale uomo ra-

gionevole e di natura eguale a quella del padrone. Al quale per

cio ingiunge 1. il dovere, che non imponga alPoperaio alcun

lavoro, nocivo alia sanita; 2. il dovere di non occuparlo in modo,

che si afflevoliscano i rapporti, che egli e obbligato ad avere

colla propria famiglia; 3 il dovere di dargli tutto Pagio di sod-

disfare ai suoi obblighi verso la religione. Corse pure e corre*
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tuttavia il principle moderno del laissez-faire, di modo che

venga lasciato in plena balia delFindustriale Tuso di tutti quei

mezzi, che esso reputa giovevoli ad accumular sempre nuove

ricchezze. Questo principio e pure condannato siccome con-

trario alia morale, alia carita ed anche'al bene' comune. II

confronto di cotesti ed altrettali principii opposti, lumeggiato

e fiancheggiato dalle gravissime autorita di cospicui scrittori

ecclesiastic! e laici, citati a larga mano ed opportunamente dal

ch. Autore e piu rafforzato dalla Enciclica Rerum novarum,

forma un argomento validissimo in prova di quella necessita,

che richiede la riforma sociale, quale fu handita dal Papa
Leone XIII ed e propugnata da quei valorosi che si misero

a tale impresa.

Segue la terza parte, nel cui primo capitolo si riferiscono

e si giudicano tre specie di rimedii, che vengono proposti

contro il morbo socialista, ond'e travagliata la societa. Vi ha

di'quelli, che opinano Dio e la religione cattolica soli poterlo

sanare. Altri stimano, che sia uopo convertire gli animi errant!

degli operai, moltiplicando la predicazione delle verita cri-

stiane. Altri invece giudicano, che lo scopo inteso si otter-

rebbe coH'ampliazione delle opere di beneficenza. II chiaro

Autore da il meritato biasimo a quelli della prima sentenza,

che, levando lo sguardo al cielo, nulla fanno in terra. Nota il

lungo lavoro che richiederebbe la seconda, oltre la difficile

riuscita, stante gli spirit! esacerbati degli operai, quando la

soluzione del problema sociale e piu che pressante. Appunta
d'inefficacia la terza, in quanto che gli operai non chieggono

limosina, ma giustizia. Questo e pure il grido degli scrittori

cattolici: questo e quello che ingiunge il Papa nella sua En-

ciclica. La conversione e la beneficenza sono cose ottirne, ma

per esse non si toglie di mezzo la ingiustizia. Onde il ch. Au-

tore, saviamente conchiude : la miseria, che opprime gli operai,

o proviene da ineguaglianza delle dot! naturali e di fortuna;

ovvero dalla ingiustizia. Nel primo supposto, selbsse vero, la

rassegnazione inculcata e la beneficenza ampliata sarebbero
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un rimedio efflcace; ma cotesto supposto e falso, e piu che

vero il secondo della ingiustizia, come viene provato dai fatti:

dunque il solo rimedio efflcace si e quello di ristorare la giu-

stizia manomessa. A tale uopo due sono i mezzi riputati efficaci.

II primo' e quello di associare gli operai in varii corpu
Tanto e proposto e consigliato dalla Enciclica citata. Sciolte

le antiche corporazioni delle arti e dei mestieri, gli operai di-

vennero simili a tanti granelli di arena senza alcun legame. Or

come in cotesta condizione possono lottare contro la prepotenza

del capitale? Non cosi, quando si reggessero da se uniti in

corpo secondo lo spirito della discrezione* e della giustizia. Po-

sti in questa condizione potrebbero far valere le loro ragionL

In Francia s'introdussero i sindacati degli operai, in Isvizzera

il segretariato degli operai. Se non che, considerati questi mezzi

in se sono armi per la lotta, e non istromenti di paciflcazione

tra gli operai ed i padroni. .La Ghiesa non vuol guerra, ma

pace. Indi il concetto delle corporazioni fece buona presa nelle

menti, siccome piii appropriate al conseguimento di cotesto fine

della Ghiesa. Nel 1882 si tenne un congresso in Autun, nel quale

appunto si decise di dar mano alPopera dell'attuarlo. Ma dopo
dieci anni, non si e progredito un passo. La cagione e stata

la questione sorta, se le corporazioni da istituirsi dovessero

rendersi obbligatorie, o no: intorno ad esse le opinioni dei

promovitori non si sono potute accordare; in quanto che, sia

che si facciano libere, sia che si costituiscano obbligatorie, nel-

Funo e nelPaltro caso si affacciavano gravi pericoli. I quali

vengono enumerati e chiaramente esposti dal ch. Autore e

corroborati da valida autorita. In cotesto stato di cose, che

convien fare? Nulla? Questa sarebbe una decisione indegna.

Adunque, con rischio si, ma si tenti la prova. Tale fu il consi-

glio di Mons. Ketteler e dopo lui di altri. Intanto Tab. Pottier

con Michel Levie nel Belgio, rotti gl'indugi, si sono dati a fon-

dare sindacati operai animati dallo spirito cristiano. II tentative

dice bene. Giacche, per mezzo di cosifFatti sindacati, padroni ed

operai possono afflatarsi pacificamente e spianare quelle dif-
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ficolta, che altrimenti verrebbero ad accendere da ambedue

le parti gli animi.

II secondo mezzo proposto e riputato necessario si e 1' in-

tervento dello Stato. Che esso appaia e sia necessario, non vi

e dubbio. Le associazioni professionali debbono formarsi e svol-

gersi in seno dello Stato. Indi il bisogno che lo Stato le guardi

con occhio benevolo. Esse debbono universaleggiarsi, afflne di

evitare concorrenze ruinose. Niuno, salvo lo Stato, ha la po-

tenza di conseguire cotesto intento. Lo Stato solo colla sua au-

torita puo tener ferraa Fosservanza delle leggi della giustizia:

egli solo puo decidere le quistioni, quando sorgessero tra i

varii gruppi professionali, e dare ascolto e fare giustizia dei

richiami, che venissero fatti dai produttori o dai consumatori.

Ma rimpetto a cotesta necessita sorse la questione circa la

bonta del mezzo proposto, la quale gitto il dubbio e la diffl-

denza negli animi dei propugnatori delle associazioni anzi-

dette. Lo Stato in piu paesi, come unico centro di azione, si

reca in mano ogni movimento sociale. Posto il ricorso al suo

intervento, egli organizzera le associazioni a suo talento, le

terra soggette alia sua forza burocratica, con danno estrerno

della loro liberta. Inoltre, il reggimento dello Stato moderno

e in mano di un partito, il quale favoreggiera quegli indu-

striali e quelle associazioni, che parteggiario per lui. Indi la

gara, le discordie, e lo scioglimento ora di quello, ora di que-

sto gruppo di operai. Che si dee fare? II consiglio preso e

stato, che in questa bisogna si proceda con cautela. Mons. Ket-

teler disegno ai deputati del centro il citato programma, e

questi vi si attennero con buon successo. Ondeche la idea del-

1' intervento dello Stato si fe largo nella opinione pubblica

dei cattolici. Ricevette una conferma pubblica nel congresso

di Breslau del 1886, e nel congresso di Liegi del 1890 ottenne

una compiuta vittoria sugli oppositori. Per altra parte il Papa,

nella citata Enciclica, die regole tali intorno all' intervento

dello Stato, che raccolte e raggruppate con saviezza in un

paragrafo dai ch. Autore ti porgono una specie di ben inteso

codice industriale.
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Nella conclusione del libro, ci place di dar rilevanza a due

savie osservazioni del ch. Autore. Alcuni mettono in mala voce

la Chiesa, perche ha posto in chiara luce la miseria delFope-

raio. Essa, dicono, operando in questo modo concorre al ro-

vesciamento dell' ordine presente. Strana affermazione ! La

Chiesa, vindice della giustizia, ne poteva ne doveva, a guisa

di cane muto, starsene cheta di fronte alFordine presente,

tocco dalla pestilente magagna della ingiustizia in danno del-

1'operaio. Essa combatte parimente per la stessa ragione due

teoriche: quella del socialismo e quella della moderna ricchezza,

ammorbate ambedue dalla ingiustizia. La seconda teorica ca-

dra senza dubbio, non solo sotto i colpi della Chiesa, ma an-

cora sotto quelli del socialismo. Contro la prima il potere dello

Stato moderno e inerme, non puo farle la menoma opposizione.

Stanteche esso non possa abbatterlo dal lato della sua dottri-

na, atteso il principio, che ammette, della sconfinata liberta di

pensare; non possa opporsi alle sue pratiche decisioni, atteso

il principio della maggioranza del numero, che esso professa,

e questa sta presso gli operai; non possa valersi contro il me-

desimo, accagionandolo di tirannica autocrazia, conseguenza

aperta delle sue dottrine, essendo egli nel suo reggimento au-

tocrate al sommo. La Chiesa sola e quella potenza morale, che

varra a tener testa al socialismo e conquiderlo. La lotta sar&

fierissima. II clero vi si deve preparare collo studio della que-

stione sociale, afflne di conoscere i rigiri deU'errore sociali-

stico, e saperlo combattere. Alia fine, dinanzi ai fulgidi raggi

delle verita predicate dalla Chiesa, esso non potra reggersi. La

Chiesa si accosteri al popolo traviato dalPerrore, e come Cri-

sto disse al cieco delFEvangelo: vedi; ed egli vide; cosi la

Chiesa, e in questo modo lo trarra al suo seno materno.
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III.

MOR. La Donna, ossia Veducazione di essa alia stregua

del caratteri del sesso dichiaralo secondo i dati desunti

dalle scienze sloriche e naturali. Perugia, tipografia um-

bra, 1893, 16 di pp. 216.

Confessiamo il nostro debole; noi siamo un poco fuggifa-

tiche
,
e pero tra i libri amiamo di preferenza quelli che s'in-

tendono a prima vista. Se per capire una pagina dobbiamo

strologarvi sopra, quel libro ben presto ci viene in uggia, e

c'e pericolo che poco dopo lo mandiamo a quel paese. Ci

rammenta d'avere nella nostra adolescenza conosciuto un va-

lentissimo professore, il quale, quando in un libro trattante

di materie a lui ben note s'imbatteva in un passo che non

capiva subito, diceva candidamente : Asino io! Poi tornava a

leggere da capo, e se neppure allora capiva, incominciava a

salirgli al naso la senapa, ma pur frenavasi e soggiungeva:

Asino io che leggo, o tu che hai scritto! Se poi neppure col

rifarvisi sopra una terza volta non ne cavava costrutto, con-

chiudeva rotondamente : Asino tu, tu, tu, che dovevi scrivere

in modo da farli intendere.

Cresciuti noi a tale scuola, e cresciutaci cogli anni la pi-

grizia addosso, ci si e allargato il cuore quando poc' anzi ci

e capitato alle mani il libro qui annunziato. Alia buon' ora,

abbiam detto, ecco un libro che noi leggeremo con quella

facilita e quel piacere, con che in questi giorni di estate si

vuota un bicchiere d'acqua fresca. Un libro che tratta della

donna e della sua educazione, un libro composto da un pro-

fessore di pedagogia (che tale sapevamo essere 1'Autore) non

puo fallire che sia scritto alia buona, alia naturale, alia ca-

salinga, con quella Candida semplicita, che e si familiare ai

veri maestri, e che a siffatte materie sta cosi bene. Noi dunque
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ce lo verremo leggendo cosi per passatempo, poi ne faremo

una rivista da mandare in giro principalmente alle nostre si-

gnore lettrici, per fornir loro, in mezzo agli ozii dei bagni o

delle ville, un'utile insieme e piacevole ricreazione.

Apriamo dunque il libro, e diamo una scorsa alia prefa-

zione, per vedere che cosa si proponga di fare il professore.

La pubblicazione dell'opuscolo mi veniva d'altra parte anche

consigliata dalla speranza d' avere, per coloro almeno che

sieno bellamente educati a vigoria di discernimento, trovato,

come si dice, il bandolo dell'aggrovigliata matassa nella quale

sta attorto il problema concernente sia la posizione da farsi

alia donna, vuoi il regime di educazione che per lei debbasi

adottare. Aggrovigliata matassa ! Problema attorto ! Yera-

mente non era questo che si cercava da noi : noi amiamo le

cose chiare chiare. Fortuna pero ch'egli dice d'avere trovato

il bandolo : speriamo che lo additi presto anche a noi.

Andiamo subito a vedere il primo capitolo, che e intito-

lato : La donna considerata come parte dell'ambiente, come

sposa, ecc. Qui si legge: L'uomo partecipando alle perenni

attuosita sociali, nuotando, per cosi dire, fra le correnti, fra i

flutti, fra i marosi dei sentimenti, delle opinioni e dei dibattiti,

subisce le varie impulsioni che a lui provengono nel gran

pelago della vita umana. Le attuosita sociali esercitano come

una forza di suggestione, una specie d'attrazione in ogni senso

e, preponderantemente poi, in quello psicologico. Non solo

siamo tratti ad imitare con elisione d'individuali divergenze;

ma ancora sussiste il fatto che la massa di pensieri (sic), cui

in generale una persona appunto s* impersona, ci proviene

dalla suggestione che ne fa la comunitk (p. 7). Misericor-

dia! Questa e una selva, altro che urt aggrovigliata matassa.

II bandolo, per carita, signor professore, presto il bandolo.

Sark forse un po' piu innanzi. Proviamo. Tutto si tra-

duce, si trasforma, si sviluppa in cotesto proteiforme ambiente;.

esso e la potenza sovrana e suprema che plasma le coscien-

ZQ (Ivi). Ma si potrebbe sapere che cosa e questo ambiente ?
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Cotesto ambiente concorre ognuno a formarlo, ed ogni in-

dividuo e influenzato a seconda delle infinite intrecciantisi cir-

costanze e condizioni di contatto, di autorevolezza, di sim-

patia, ecc. (p. 8). Ahime !, o come meglio piace al nostro

professore (p. 157) ahi noi, che baio pesto! Ma coraggio: post

nubila Phoebus.

Eccoci ,
infatti , ad alcune che par vogliano essere defini-

zioni, e quindi saranno, almeno, chiare e precise. Ascoltiamo

quella delFumano individuo. L'individuo non puo essere con-

siderate come qualcosa a se e, cioe, fuori dell'ingranaggio del

meccanismo sociale, ma dev'esser preso come particella del-

rimmenso congegno, costitutiva e dipendente dal tutto insieme;

anzi come particula intima, vale a dire, come appunto il deri-

vato della plastica, che Tente sociale ha sempre fatta e viene

incessantemente facendo sui proprii dipendenti (p. 118). Ma
dove ha imparato a scrivere costui ? Tra le Pelli rosse ? Tra

i Nasi forati? tra i Pie' di capra? dove? Pero, se da questo

barbaresco linguaggio qualche costrutto si puo cavare, non e

altro che un amaro disinganno per noi. Fin qui ci credevamo

di essere qualche cosa anche considerati da noi soli, cioe di

avere una personalita tutta nostra e indipendente dagli altri

individui, d'aver quindi personale destinazione, personali diritti

e personali doveri. Ma ahi noi! avevamo fatto i conti senza

Toste, cioe senza il professore, il quale ora vien fuori col suo

quos ego e ci grida: Che personalita d'Egitto! voi non siete

che una particella delTimmenso congegno, non siete che il

derivato della plastica che fa I'ente sociale, e tenetevi bene

a mente che fuori delVingranaggio del meccanismo sociale

voi siete un bel nulla. Tante grazie, professore.

E se questo e F individuo, che cosa sara la societa?

L' uomo, come essere spirituale e, cioe, emerso ed emer-

gentesi dal fondo bruto, e in tutto creatura del Nume so-

ciale.... Cotesto superorganico Nume creatore e dirigente, oltre

che dal bisogno della propria conservazione, e pressato, come

ogni altro essere, anche dalPaltra necessita, quella cioe di mi-
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gliorare, e, quale dominatore, spinge le dominate unita costi-

tutive alia soddisfazione di questa sua convenienza.... E il gran
Nume che ci da immensamente piu di quel qualunque con-

tribute che noi possiamo offrirgli, vuole, a tutto diritto, essere

amato, lodato e servito, e pone il comandamento: lo sono il

Dio iuo, e non avrai altro Dio innanzi a me (p. 119). Dun-

que il Dio della Bibbia puo andare a riporsi, perche ora e

venuto un altro a balzarlo di sella; e venuto un certo Dio

grande e grosso che si chiama Nume sociale, Nume superor-

ganico creatore e dirigenle, Nume pressato dal bisogno di

migliorare, e che piu sotto sara anche chiamato psiche uni-

versa di esseri di nalura (p. 123). Altri diranno forse che

questo e panteismo e del piu mostruoso, simile a quello di

Giordano Bruno, pel quale il mondo e un grande animalone,

a cui Dio serve d'anima o di sale
;
ma noi non vogliamo en-

trare in questi cuiussi (p. 148). Diremo anzi che queste saranno

cose belle, cose sublimi, ma nella nostra piccola testa non

entrano, noi qui ci perdiamo; e il famoso bandolo quando verra

fuori? Ahi noi!

Oh! a proposito, non e fatto per le donne questo libro?

Pare che il professore se ne sia dimenticato. Ma sta, eccoci

al punto finalmente. La missione della donna e quella di co-

stituirsi protezione della molecola umana (p. 181).... II sesso fem-

minile e la Gran Croce Rossa, la naturale Croce Rossa e quindi

la CROCE ROSSA PER ECGELLENZA delFumanita (p. 135). Ma

perche le signore non insuperbiscano a tanti elogi, eccone su-

bito il correttivo: Per certi misogeni (il dotto Autore voleva

certamente dire misogini), tutte le donne non sono che delle

frivole ridanciane, delle indisponenti curiose, delle instancabili

ciambolone.... con accivettanti illecebre (p. 138). Tutto que-

sto, intendiamoci bene, per certi misogeni; ma il nostro pro-

fessore ha della donna un concetto ben migliore. La donna,

non qual femmina, ma qual essere spirituale cosciente, e, come

Fuomo, il risultato delle continue informazioni subite dalFEnte

plasmatore (succeduto al Dio creatore), e non puo in niun
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modo venir esentata dalFesigenza di un' evoluzione a corso

sempre piu veloce (p. 148). Non vorremmo per altro che in

questa evoluzione a corso sempre piu veloce le venissero poi

le vertigini: va tanto soggetta a debolezze di testa!

Ma insomma, della educazione della donna che cosa ci dite,

signer professore? E assioma pedagogico foh'J un assioma;

almeno qui ci vedremo chiaro) che nella determinazione di

iin programma di coltura spirituale, bisogna tener presente,

per farlo entrar nel compute, il quanto di tonico possa con-

ferire allo spirito ogni apprendimento che vi s' intenda in-

trodurre in quanto la disciplina possa esser utile per la

vita (p. 158). Che evidenza d'assioma!

E fatto che sia questo computo del tonico, che resta a fare

per educar bene una giovinetta ? Ecco : II corso ideativo

della immaginazione (venia alia capestreria della similitudine)

(se fosse la prima!) anche fra eccelse regioni ha da essere

compiuto in areostato che innalzi si lo spirito della donna

(per meglio vedere, per meglio comprendere e quindi ancora

per meglio amare) ma che deve anche essere infallibilmente

reso dirigibile, acconciamente munito di valvole di sicurezza

e provvisto di valido paracadute, perche non corra verun pe-

ricolo di rimaner sperduto in balia d'Eolo spietato (p. 163).

Povere ragazze educate lassu in quel pallone !

Se non che il professore stesso si accorge di averla detta

grossa, proponendo di far salire le fanciulle in un pallone

areostatico, e poco dopo si contenta che siand invece adagiate

in un'umile treggia. La salita ripida del sapere, dopo i primi

istradamenti, il signer maschio Fha da fare almeno in buona

parte alia bell a pedona, sudando e faticando; .ma la rnente

della fanciulla deve venir su per Perta, di molto aiufcata da

un'opportuna treggia (p. 164). Sia pure : ma per tirar que-

sta treggia ci vorra un cavallo, un asino o un bue. Se questo

non ci e, c'e sempre il professore *.

1 II nostro professore si prende cura lodevole anche della igiene delle

giovinette, e quando ne parla e piu che mai lepido. Ogni madre o guida
di ragazza dovrebbe non dimenticar mai che la clorosi, con fellonesco agire,
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Eccolo intanto, fra una volata areostatica e una tirata di

treggia, dare cosi bel bello una zaffatina ai poveri Frati, che

qui entravano proprio come i cavoli a merenda. II religiose

cenobita che vive tutta la sua vita fra rosarii e fra giacula-

torie, suppone di far del gran bene alia sua anima ed a quella

degli altri, e non puo comprendere che dell'opera sua il Su-

premo Fattore sociale (cio& quel Dio grande e grosso e biso-

gnoso die abbiamo veduto piu sopra) non sa proprio che

iarne (p. 168). Eppure quelle preghiere, se non altro, allon-

tanano dal mondo i meritati castighi; e percio il marchese

Donoso Cortes disse un giorno in pien Parlamento che fa piu

bene al mondo chi prega che chi parla, ed aggiunse: Se vi

fosse un sol giorno, un'ora sola, in cui la terra non alzasse

al cielo il grido della preghiera, quel giorno e quell'ora sa-

rebbero forse 1'ultimo giorno e 1'ultima ora del mondo. Tanta

6 Tefflcacia della preghiera a pro del genere umano. Dunque

dell'opera dei cenobiti, posto ancora che vada tutta in rosarii

e giaculatorie, la societa sa ben che fare. Piuttosto, se la

domanda non fosse indiscreta, ci verrebbe voglia di chiedere:

E di questo libro che cosa fara il prelodato Superno Fattore

Sociale? Ma noi non osiamo interrogare il grande Ente biso-

gnoso ; forse osera qualche impronto salumaio.

Torniamo a bomba. Signor professore, che deve fare la

scuola? La scuola non puo assolutamente permettere la con-

crescenza di opinioni vaghe e disparate (come quelle dell'Au-

tore), che costituiscono poi una cronica mostruosita dello spi-

rito-(ed eccone qui I'esempio), e che conducono alle oscitanze

(doe agli sbadigli che fa venire questo libro) improduttive e

ad un agire sconclusionato (simile a questo scrivere). Dall'acqua

torbida non proviene che del mellettone (p. 170). Oh! ecco

finalmente una cosa ben detta. Gia il proverbio lo dice che

spesso immette, nei primi recinti deH'organismo, la tubercolosi polmonare,

la quale (attenti qui) per 1'azione inarrestabile delle finora invitte falangi

del Koch (formidabili per balistica a sconquassanti colpi di tosse) viene sem-

pre alia presa dell'acropoli dell'esistenza, determinandone la resa e 1'ine-

luttabile rovina (p. 213). Qui c'e da morire a sconquassanti colpi di risa.
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chi cerca trova. Vero e che non abbiamo proprio trovato il fa-

moso bandolo, ma abbiamo trovato in compenso una cosa equi-

valente, una sentenza d'oro che si potra mettere in fronte a

questo libro a mo' cTepigrafe in questa forma:

DALL'AGQUA TORBIDA NON PROYIENE CHE DEL MELLETTONE.

Qui" dunque potremmo far punto, se in mezzo a questo

MELLETTONE non ci ferisse 1'occhio una gemma scintillante-

II nostro professore che e si valente nello scrivere in italiano,

ha voluto mostrarci che non & men forte in latino. Di tale sua

doppia valentia basterebbero a prova queste poche linee :

Yiene scadendo anche nella donna il bisogno di supporre

che sia, per il bene di se e degli altri, vantaggioso, ad esem-

pio, lo spender tempo in un diuturno sbisoriare paternostri

(sempre meglio che sbisoriare spropositi), nel debilitarsi con

Tosservanza del digiuno e del mangiar di magro due giorni

consecutivi, nel procreare in omaggio al tanto esiziale crescite

et MOLTIPLICATE (p. 186) *. Ma bene! ma bravo! Dopo un tal

saggio egli puo, senza taccia di presunzione, aspirare al posto

di Ministro della pubblica istruzione.

Quanto a noi, non cerchiamo piu oltre, ne abbiamo abba-

stanza di questo saggio d'ambedue le lingue. Conchiudiamo

dunque, dicendo che questo non e un libro degno di seria

confutazione, ma \wCaggrovigliata matassa di stravaganze, di

sgrammaticature
2

;
dalle volute della quale matassa , invece

del bandolo, spuntano fuori qua e cola frecce velenose, volte

a ferire quando le pratiche religiose, quando le stesse verita

della fede. Non e tuttavia da sgomentarsene. Per ottenere colla

penna un effetto qualsiasi, non basta scrivere, bisogna farsi

leggere. E proprio qui casca Tasino al nostro povero profes-

sore. Ce ne duole per la sua borsa, che non giungerk a rifarsi

delle spese di stampa; salvo che egli non si degni d'accettare

1 Crescite et multipUcamim. Gen. 1, 28.

2 Avevamo cominciato a bollare col sic g-li spropositi di lingua, ma
poi, perduta la pazienza, abbiamo smesso.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1036. 30 10 agosto 1893.
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un rispettoso nostro consiglio, cioe di esporre il suo libro,

anzi che nelle vetrine de' librai, in quelle del farmacisti, a farvi

bella mostra di se in mezzo ai barattoli dei soporiferi.

Analecta Ecclesiastica. Revue Romaine theorique et pratique

de Theologie, Droit canonique, Jurisprudence, Adminis-

tration, Liiurgie, Histoire etc. Rome, Administration et di-

rection 50 Via Gregoriana. Prix de 1'Abonnement 25 fr. (en

dehors de Tiinion postale 2 fr. en plus). On peut s'abonner

dans tous les bureaux de poste et chez les principaux li-

braires.

Dopo molte interruzioni e molte riprese YAnalecta Juris

Pontifidi ban cessato deflnitivamente di apparire nell'aprile

del 1891. La morte del fondatore e stata altresi la morte del-

Topera, la quale viveva principalmente, se non unicamente, della

sua vasta erudizione e delle sue infaticabili ricerche.

Inaugurando per Foccasione del Giubileo di Sua Santitk

Leone XIII questa Rivista romana, intendiamo noi risuscitare

1'opera morta, ovvero cominciare un'opera nuova?

Noi intendiamo Puna cosa e 1'altra.

Queste parole onde il chiarissimo direttore dell'Analecta Ec-

clesiastica, Mons. Felix Cadene, Prelato domestico di S. S.,

esordisce la prefazione alia prima dispensa, sono gia di per

se quasi in germe un vero programma dell'opera, e ne ad-

'ditano Foccasione, il fine, la natura e 1'importanza. Chi anche

per poco e versato nelle scienze teologiche non puo non ve-

dere la somma utilita di una raccolta di document! emananti

dal Pontefice o dalle Gongregazioni romane. Sono essi assai

di sovente come la base su cui il Teologo fonda il suo ragio-

namento, se non si vuol perdere in astrazioni non sempre fe-

lici e non di rado pericolose, sempre poi sono luce che, ir-
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raggiando punti piu o meno oscuri, guida lo scienziato pel

sentiero della verita.

Quel che dices! del Teologo, in proporzione dir si dee del

Canonista, del Liturgista e via dicendo.

Ma dove trovare questi documenti? Nei grossi volumi delle

biblioteche. Quanto pochi sarebbero pero quelli che avrebbero

agio e voglia di cio fare ! Questa Rivista romana porge a tutti

un mezzo facile di consultare cotesti documenti e risparmiare

tempo e fatica. Sara essa come una miniera di documenti an-

tichi e piii ancora di recenti, riguardanti questioni di teolo-

gia, diritto e scienze annesse.

Essa comprendera tre parti, che potrebbero riassumersi in

queste parole: Analecta nova, Analecta vetera, Analecta varia.

Le Analecta nova conterranno gli atti pontificii, i docu-

menti che emanano dalle diverse Gongregazioni romane, Brevi,

Decreti, Dichiarazioni, Indulti, Risposte, etc. Quanto ai processi

della S. G. del Concilio e dei Vescovi e Regolari, riporte-

ranno in extenso quello che conviene, le cause che destano

piu interesse, senza omettere i Summaria Precum.

Per quel che concerne le cause di Beatificazione e Gano-

nizzazione alia S. Gongregazione de' Riti, 1'Analecta terranno

i lettori al giorno dei progress! che fa ciascuna causa, pubbli-

cando i diversi decreti, i sommarii, e altri documenti relativi.

Le Analecta vetera forniranno dei documenti antichi, attinti

agli Archivi pontiflcii o altrove
;
documenti che potranno gettar

luce su qualche punto d'istoria, di diritto, o di teologia.

Le Analecta varia avranno quattro distinte rubriche. 1 Gli

articoli di fondo, segnati dai Redattori ordinarii deirAnalecta

o da Redattori corrispondenti.

Diciamo anche da
1

corrispondenti. Poiche le colonne della

Rivista sono aperte ad ogni studio e trattato serio che entri

nell'idea delFopera (vane polemiche e discussion! meramente

politiche sono escluse). Questi trattati pero debbono essere

conformi alle dottrine puramente romane ed essere accettati

dal comitato di revisione, il quale consta del Direttore e dei
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Redattori ordinarii, persone tutte versate nelle proposte ma-

terie, com'e a vedere dalla lunga lista del loro nomi cui porta

in fronte ogni dispensa.

E questo generalmente per tutti. Nulladimeno, quando si

tratti di articoli inviati da Vicarii General!, da Archivist!, Pro-

fessori d'Universita cattoliche, di Scolasticati o Seminarii mag-

giori, Direttori o Redattori di Riviste ecclesiastiche, il Comi-

tato di revisione non ricusera d'inserirli nella Rivista se non

dopo aver proposto inutilmente agli Autori stessi le correzioni

indispensabili a fare.

Gotesti trattati potranno essere redatti in latino, francese

e italiano.

Nella 2a Rubrica sono le Ephemerides Curiae romanae

ne pereant: cioe a dire i fatti diversi della Roma dei Papi,

come sarebbero Concistori, Allocuzioni del S. Padre, grandi

pellegrinaggi, grandi udienze, principal! centenarii, Canoniz-

zazioni e Reatificazioni, scoperte di archeologia e via dicendo.

3. Opere pontificie. Certuni, per aver passati quattro giorni

a Roma, credono di conoscere Roma, perche han visto quello

che loro indica la loro guida. Errore e cotesto di non pochi.

Nella Roma de' Papi vi sono infinite opere de' Papi stessi di-

rette tutte alia istruzione e alia ediflcazione dei fedeli di Roma,

Queste opere assai di sovente rimangono nascoste nell'ombra.

La Rivista Romana le mettera alia luce e in rilievo, per in-

coraggiamento e per esempio ad altre diocesi dell'orbe.

4. Finalmente Rivista critica. Questa rivista additera al pub-

blico le opere di teologia, diritto canonico etc. che abbiano qual-

che importanza, e secondo che meritano concedera loro lode

o biasimo. E noi auguriamo bene a coloro che dovranno fare

queste riviste critiche che riescono veramente a dare ad ogni

opera la meritata lode o biasimo. E quello che per se ed in

astratto convien fare, ed e cosa bellissima in se, e ce ne danna

esempio in altre nazioni ed anche in parte nella nostra, ed &

quello altresi che noi ci studiamo di fare: ma in pratica si

accorgeranno quanto malagevol cosa sia dare a un'opera lode
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o biasimo secondo il merito. Noi parliamo per esperienza e

sappiamo quello che diciamo.

La prima difficolta viene dalFAutore stesso, il quale per

1'amore innato ai parti del proprio ingegno non sa persuadersi

che il suo libro o articolo o altro non sia cosa meno che com-

mendevole.

L'altra difflcolta viene dai lettori. Essendo cosi vario 1'umano

ingegno, ed avendo ognuno la sua maniera di apprezzare le

cose, si trovano sempre di quelli che le lodi stimano adula-

zioni e i biasimi effetto di pregiudizii o mal celati rancori:

tutto poi attribuiscono a spirito di parte.

Ma non per questo il critico deve sgomentarsi : evitando

gli eccessi contrarii deve tenersi in un giusto mezzo: molte

cose deve dire, molte tacere, molte, e forse anche piu che

molte, fare intendere come suol dirsi, a coloro che sanno leg-

gere fra le linee.

E questo, che noi abbiamo delineate in brevi tratti, come

il programma generale della nuova Rivista. Siamo lieti di

soggiungere che nelle dispense, le quali ci son venute alle

mani, i chiarissimi Redattori hanno, generalmente parlando,

con fedelta attenute le loro promesse. Per convincersene

basta dare un'occhiata alFindice delle varie dispense. Nella

prima notiamo tra gli altri rilevantissimi documenti deWAna-

lecta nupera, Fallocutio Consist. 16. Ian.; Litt. Apost, de Bea-

tif. Gerardi Maiella, de Cultu R. Joseph sub titulo, Amicus

Cordis lesu; Istruzione relativa ai chierici dileva; Condition

additionelle au concordat conclu entre le Saint-Siege et la

Colombie etc. Tra YAnalecta vetera il decreto emanato dal

S. Ufficio il 28 marzo 1675 contro un cotal Giacomo Lombard!,

che sotto il manto di una santita finta, nascondeva animo ere-

ticale, e 1'altro del 1. settembre 1757 contro T illusa Anna-

Maria Antonia Colle, e piu ancora il salutare rigore adope-

rato dalla S. Chiesa riguardo ai medici Israeliti, cio6 a dire

le difficoM che la S. Chiesa ha mai sempre mostrato di per-

mettere a cotesti medici di curare i cristiani, e le precau-
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yioni prese quando talora delle buone ragioni esigevano che

lo permettesse. Diamo un qualche esempio: quello che e al n.

IX. Feria V die 10 August! 1628. Illffii Cardinalis Magalotti

lectis litteris datis 29 lulii, quibus consulit an sibi liceat con-

cedere licentias chirurgo ludaeo medendi christianos, auditis

etc. mandavit remitti eiusdem Illiiii Gardinalis Magalotti qui

concedat chirurgo hebraeo licentiam medendi christianos cum

comitantia tamen alterius chirurgi christani.

Questa e parecchie altre risposte sono riportate per il caso

di Leone Prospero Padova, Israelita di Modena, addottorato

in Pisa, il quale domandava di esercitar la professione fra i

Gristiani. Ei sollecitava un permesso generale ed assoluto, e

di piu'per avanzare tale domanda non adduceva alcuna delle

ragioni onde simili richieste sogliono essere esaudite: queste

sono tre, la domanda particolare di qualche cristiano, la rac

comandazione di qualche Sovrano, la mancanza di medico cri-

stiano. Pero il Padova presentava la supplica per mezzo del

Gappellano di S. A. R. la Principessa ereditaria. Si consulta-

rono pertanto le risposte date antecedentemente a simili casi

delle quali ne sono riferite 16, e si decise il di 9 novembre 1757,

come segue: Nei casi particolari soltanto, in compagnia di

un medico cristiano, senza far ricette, in mancanza di medici,

col curato ; ad tempus. >

Non aggiungiamo altri esempii, affine di non recar noia ai

lettori; ma essi da se medesimi potranno, ove ne prenda loro

vaghezza, consultare le varie dispense ed accertarsi co' proprii

occhi di quanto dicevamo teste. Una cosa inflne non potremmo

passare sotto silenzio, ed e il buono spirito onde e animata

la Revue Romaine: spirito cioe veramente romano e papale,

che in fondo e lo spirito di Gesu Gristo.

Dopo di aver ragionato di document! di vario genere che

YAnalecta Ecclesiastica forniranno ai lettori, il ch. Redattore

soggiunge queste parole, che noi riportiamo testualmente, e

colle quali ci piace terminare questa breve rivista: Cest par

eux surtout que les hommes d'etudes se rendent compte de ce
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mouvement theologique qui part de Rome, et que Rome seule

pent diriger. II est toujours la et il rfest que la Celui que les

Peres ont appele Os orbi sufficients aureas spargens syllahas.

Le monde catholique le salt: les Pasteurs des peuples de Gi-

braltar aux plages australiennes, accourent videre Petrum et

recevoir de ses levres les paroles d'eternelle vie.

Nous serous done, a Rome meme, dans le rayonnement
immediat de la Papaute et de son magistere, les humbles echos

de la Voix de PUnivers. Loin de nous la pretention de nous

afn'rmer comme les representants attitres de ce magistere. Ge-

pendant, bien que nous ne soyons pas son organe, nous ga-

rantissons Pabsolue exactitude des documents anciens ou nou-

veaux qui flgureront dans nos colonnes. Du reste, notre unique

ambition et ce sera aussi notre plus grand honneur est

de nous faire, avec veneration et amour, les propagateurs sin-

ceres et les serviteurs soumis de ses decisions. Notre unique
avantage est de croire et de travailler au Centre meme de la

verite.

A noi non resta che rallegrarci sinceramente colla Revue

Romaine, e augurarle lunga vita e numerosi associati.
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1. Un rimedio da tentarsi contro la fillossera. 2. Nuovi compensi contro

la penuria del foraggi. 3. II Poligono o la Persicaria di Sakhalin.

4. II diluvio e la geologia. 5. Le corazze impenetrabili.

1. La fillossera va pur troppo estendendosi pel vigneti Italian! con

quel suo processo terribile, perche lento bensi, ma altrettanto irresi-

stibile. La Sicilia ne e disertata, la Calabria afflitta, e qua e la per
tutta 1'Italia si manifestano ogni anno nuovi centri fillosserici. I ri-

pari che vi si adoprano appena e mai che approdino ad un effetto

utile. Quello dello sbarbicare e abbruciare le vigne infette, come si

e voluto praticare di recente ancora in Isvizzera, non e ne puo essere

altro che un'illusione perniciosa. Le zappe e le pale, di cui si sono

serviti gli operai nel lavoro clella distruzione, e i vestiti stessi dei

lavoratori, non pud fare che non si carichino o di uova o d'insetti,

che vengono cosi" recati ad appestare, in cambio di una, dieci vigne
dianzi immuni. Quanto al solfuro di carbonio, oltre alia difficolta del-

1'applicazione e alia gravita della spesa, lo stesso Dumas che lo pro-

pose, ebbe la generosa sincerita di rifiutare il ricco premio promesso
allo scopritore di un rimedio pratico ed efficace contro al nuovo fla-

gello. La sommersione finalmente, e le piantagioni fatte in terreni

areriosi, non sono applicabili che in casi e condizioni particolari ;
e

1'innesto di viti nostrane sopra ceppi americani non da effetti ne si

certi ne si durevoli, che non si stia tuttora cercando alcun che di

meglio, e di piu semplice, se venisse fatto di rintracciarlo. E tale e

forse il seguente compenso, che da qualche viticultore potrebbe ci-

mentarsi con poca spesa, e per avventura con salvamento dei suoi

vigneti. Lo raccogliamo da un lavoro del Maumene pubblicato nel

Cosmos di Parigi (8 luglio 1890). II citato chimico, fino dal 1874

aveva suggerito di combattere il malaugurato insetto non gia con in-

fusioni velenose, bensi con disporre presso alia vite altre piante a lui

avverse. Non per far torto a nessuno, ma tali proposte, espresse cosi

generalmente, senza indicare nulla in particolare, mentre dei parti-

colari ve n'e tante decine di migliaia quante sono le specie di piante

da potersi sperimentare, tali proposte, diciamo, non fondate ne sul

raziocinio ne sull'esperienza, non valgono piu di una fantasia passata

pel capo a chi, senza piu, si accaparra la gloria clelle riuscite possi-

bili. Sia checche si voglia, 1'idea medesima pare che sia venuta ad

altri ancora, per osservazione fatta sopra eventi positivi. Infatti il

Maumene cita quivi stesso il seguente tratto del Griornale ufficiale

d'Agricultura di Lisbona, maggio 1893: Fra le piante, la cui cul-
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tnra e consigliata nelle vigne infette, primeggiano la margheritina del

prati (Bellis perennis) e il sommacco (Rhus coriaria). Quest'ultimo fii

raccomandato da M. Dubreuil console d'Inghilterra (?) in Cipro, il

quale attribuisce la scomparsa dell'oidio e della fillossera dalle vigne
di cotest'isola all'influsso del sommacco, cresciuto intorno ai ceppi, ab-

bandonati oramai dai contadini per disperazione. Dove il sommacco do-

minava, le vigne si ripigliavano, si ricoprivano di grappoli, e la ma-

lattia si dileguava. Nel 1889 non v'era piu in veruna di esse traccia

alcuna di filossera.

A questa testimonianza se ne aggiunge un'altra pubblicata da

M. Allen nell'Agricoltore del Nord di Portogallo: Dirimpetto al ponte
di Lobeta, sulla riva diritta del Douro, v'e una vigna trasandata, eke

si fa notare quest'anno per 1'abbondanza dei grappoli e il buon aspetto

dei suoi ceppi ;
e fa contrasto colle vigne d'intorno ben tenute, ma

tocche dalla fillossera e vedove di frutto. Yi si rinnova il caso del-

1'isola di Cipro. Abbandonata a se, la vigna s' e ingombrata di som-

macco, e con tanto s<rlo e risorta a nuova vita e sanita.

II sommacco, per chi non lo conoscesse, e un arboscello alto un
due o tre metri, a fiori primaverili, d'un bianco verdastro, piccoli, nu-

merosi e riuniti in vetta ai rami in ispiche fitte e serrate. Le bacche

sono rosse, di sapore agretto, e se ne fanno infusioni rinfrescanti ed

astringenti. Ma 1'uso principale di questa pianta, la quale
'

percio si

coltiva in alcune parti della Sicilia e della Calabria, e quello della

concia delle pelli, sognatamente di capra, ond'esce il cosiddetto ma-

rqcchino : e siccome in cio si adopera non solo la scorza dei ramo-

scelli, ma ancora le radici, ricche esse pure di tannino, quindi si

capisce come, piantando il sommacco in prossimita della vite, dalle

barbe di quello possano partire degli emuvii che incomodino od anche

uccidano le fillossere annidatesi sulle barbe di questa. Non troviamo

notato se
'

quegli stessi effluvii influiscano sulla qualita dell'uva; il

che avvenendo, tanto potrebbe aversene un vantaggio quanto uno

scapito: sebben questo non sara mai tale, in qualunque evento, quanto
e quello che reca il parassito. L'esperienza altresi mostrera, se il

'Sommacco conservi nei climi piu freddi 1'efficacia che egli ha nei piu

caldi. La pianta naturalmente predilige questi ultimi, onde cresce

spontanea nei terreni aridi e sassosi del sud d 'Italia, di Francia e

di Spagna. Cio non pertanto essa prospera all'aperto ancor nei giar-

dini del nord della Francia, ond'e lecito argomentare che del pari,

anzi a piu forte ragione, resistera ai freddi delle nostre province set-

tentrionali 1
.

1 Altra specie assai rustics, non pero nostrana, 6 il Sommacco o Ver-

nice del G-iappone (RJius vernix). Egli e un bell'albero che tocca 1'altezza

di 15 e piu metri; si moltiplica facilmente e cresce con rapidita, ma gitta
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Per clii voglia tentare qualche esperimento, il sommacco e forse la

prima pianta da cimentare, mirando ai fatti che abbiamo citati : ma
nulla vieta che si mettano al saggio altresi la Bellis perennis, racco-

mandata dal giornale agricolo di Lisbona, e che prospera a milioni

in tutti i prati; e il Buxus sempervirens, ossia bosso o bossolo comune,
che interpolate fra le viti da M. Favrichon, gli diedero per sua te-

stimonianza, ottimi effetti. E non tralasciamo per ultimo, sebbene

troppo vaga nei termini e troppo limitata nelle condizioni, la rela-

zione di quel viticultore della Silesia, il quale, coltivando, come si

suole in molti luoghi del settentrione, delle viti in serra, asserisce

che per aveiie nette da ogni parasito gli bastava piantare, attorno

.alle ceppaie, dei fiori e altre pianticelle primaticce.

La sola speranza di ricuperare un vigneto, destinato irremissibil-

mente all'eccidio, parra senza dubbio un bastevole motive per tentare
' alcuno di cotesti rimedii, che tutti insieme non sono ne di gran co-

sto, ne di gran difficolta.

2. I tristi effetti della siccita primaverile, non che essere dileguati,

cominciano ora a renders! piu sensibili ai proprietarii di bestiami
;

.ne col procedere del tempo faranno altro che aggravarsi. I paesi

che maggiormente ne soffrono, sono quelli dove i bestiami costitui-

scono una porzione piu notevole nell' economia ruricola, come la

Svizzera -e poi la Francia : ma, se altrove si stenta, neanche in

Italia non si abbonda. I nostri vicini, dei quali e nota 1' attivita,

chiassosa non di rado, ma non per questo meno efficace ed ingegnosa,

non rifiniscono di ideare ogni maniera di compensi per uscire dalle

strette col minore scapito possibile. Ne accennammo alcuni nella pre-

cedente Appendice; ma non corre per poco settimana che qualche

..altro non se ne proponga dai migliori agronomi. Nuovo del tutto non

pud dirsi quello di sostituire per istrame la torba alia paglia. Sono

gia parecchi anni che quella sostanza fu sperimentata qui in Italia

.per istenderla, nei carriaggi della ferrovia, socto alle bestie, che si

un odore sgradevole. Dalla sua scorza, quando s' incide, cola un succo

bianco resinoso, che annerisce all' aria, e preparato convenientemente co-

stituisce la piu bella tra le vernici giapponesi. Abituato a climi piu caldi

e il Rhus copal, o Copale d'America, donde si trae allo stesso modo la no-

tissima vernice copale. II nome di copale e messicano, e 1' albero altresi,

sebbene cresca . eziandio in altre parti dell'America e dell' India ancora.

V'e poi il Sommacco di Virginia o Somm. amaranto (Rhus typhina), bel-

1'albero di 5 in 6 metri, dal quale si trae un' abbondante resina. Come si

vede, il g-enere o casato dei sommacchi puo vantare titoli assai chiari nei

regno vegetale, anche senza contare il Sommacco scotano o capeccliio (Rhus

cotinus) , die s'infiora di magnifiche perrucche. Ma tutti li supererebbe

in infinite quello del restituirci le nostre vigne invase o minacciate dal

parassita Americano.
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fanno viaggiare da un luogo all'altro. Si raccomando allora la torba

come disinfettante
;

il che va inteso in questo senso principalmente r

che essa assai meglio della paglia assorbe le deiezioni anche liquide,

e, quello che piu monta, ritiene incomparabilmente meglio il carbo-

nato di ammoniaca; il quale, volatilizzandosi prontamente dalla pa-

glia, ammorba 1'aria e va perduto pel governo del terreno. Per co-

testo verso il concio di torba si avvantaggerebbe su quello di strame
r

se non fosse che gli e di lunga mano inferiore per un altro capo : in

quanto cioe gli strami, ammassati che siano, si decompongono per

fermentazione, e danno origine a quelle materie ulmiche nerastre,

che vanno innanzi ad ogni altro elemento nell' opera del fertilizzare la

terra. Cid non pertanto a chi e stretto dalla penuria dei foraggi, consi-

gliano gli agronomi di appigliarsi, per questa volta tanto, al compenso
della torba, e non adoperare la paglia per altro uso che di mangime.

I coltivatori avveduti non hanno trascurato di attenuare la care-

stia, seminando del granturco all' intento di darne le foglie e i gambi
a mangiare alle bestie. Intorno a che giova notare che il granturcolo

(ch& cosi chiamano in Toscana cotesto foraggio), perdendo tutta la sua

bonta quando si dissecca, chi lo voglia serbare per 1' inverno, 1' ha

da insilare, come oggi si dice e si pratica. Cid si fa ammassando in

una buca, meglio se murata, il granturcolo, tagliato a minuzzoli di

15 a 20 centimetri, ben pigiato, e premuto per giunta da un coper-

chio di tavole, con sopravi un peso di sassi e travi. Pero la pressione

non dev' esser tanta, che sprema i liquidi rinchiusi nel vegetale,

onde non ne rimarrebbe piu che una pasta legnosa, che le bestie si

rifiutano di mangiare. Ma quando 1' operazione e bene eseguita, gli

agricoltori gia sanno come si effettui in quelle masse una fermenta-

zione lattica, che la converte in un impasto, gradito dalle bestie

pel suo sapore acidulo, e confacevole ancora alia loro salute.

3. II batticuore in che vivono quest'anno i possessori di bestiami

era la miglior disposizione che potesse richiedere M. Doumel-Adanson

nell'atto che pubblicava le maraviglie di una nuova pianta da forag-

gio, da lui gia coltivata e sperimentata innanzi di presentarla al pnb-
blico e all'Accademia. A dire if vero, quanto piu si tien dietro a sif-

fatti annunzii miracolosi, che per poco ogni di ne arreca un nuovo,
e di regola generale si risolvono in nulla

;
e tanto piu cresce la dif-

fidenza e la svogliatezza del pure accoglieiii e prenderne nota. Ma in

questo caso concorrono varie circostanze piu del consueto favorevoli

a dare a intendere che si tratti di cosa seria.

La"pianta encomiata dal Doumel-Adanson, dal Duchartre e'dal Bal-

tet, dinnanzi all'Accademia delle Scienze e alia Societa nazionale di

Agricoltura in Francia, e il Polygonum Sakhalinense. Primo a sco-

prirlo fu 1'esploratore russo Maximovicz, nell'isola di Sakhalin o Sac-
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chalin, nel mare d'Okhostk, ceduta dal Giappone alia Russia in cam-

bio delle Kurili. I Francesi considerano cotesta provenienza come nn

argomento sicuro della rusticita della pianta. Chi vede sulla carta

geografica quell' isola stendersi come una lingua, tutta al nord delle

frecldissime isole del Giappone, ammettera facilmente che la flora di

quei paraggi glaciali non ha _a temere dei freddi di Francia. Resta a

vedere se tollererebbe i calori meridionali, e quei d' Italia in parti-

colare, dove molte specie di poligoni congeneri vivono lietamente. Le
nostre piante alpine non intristiscono esse e non muoiono, se si fac-

ciano scendere al pie' dei monti dove crescono?

Ma se 1'esperienza dimostrera che il Polygonum Sakhalinense si ac-

concia al nostro cielo e al nostro suolo, gli agricoltori avranno di che

rifarsi ampiamente delle perdite subite in quest'anno. II detto Poli-

gono, che alcuni chiamano anche Persicaria (ma il Pol. persicaria e

una delle specie natural! in Italia) e una pianta vivace di straordi-

nario vigore. I suoi semi non venendo generalmente a buon termine

qui in Europa, si suole moltiplicarla per mezzo di rizomi. Le pianti-

celle cosi ottenute si mettono al posto, a intervalli di un metro, sullo

scorcio d'agosto o nell'autunno, od eziandio in primavera. Non oc-

corre governare il terreno
;
basta zapparlo. Neanche occorre purgaiio

dalle male erbe, se non al piu nel primo anno, se gli si veggano
crescere intorno troppo fitte. Negli anni seguenti il Poligono s'inca-

rica egli di soffocarle. Yenuta la primavera , spuntano dai rizomi i

gambi, e s'innalzano rapidamente fino all'altezza di 3 metri e piu,

carichi di grandi foglie che rammentano quelle del tabacco, o meglio
del Pol. orientale coltivato in tutti i giardini, ovali oblunghe o cordi-

formi, per6 lisce, e lunghe da 30 a 40 centimetri, sopra 25 di larghez-

za. Quindi ogni pianta copre di se un metro quadrate, e il peso di lei,

tra in foglie ed in gambi comestibili, variando fra i 20 e i 40 chi-

logrammi, ne consegue che un ettaro di terra messo a Persicaria pud
rendere da 200,000 a 400,000 chilogrammi di foraggio verde; stando

sernpre alle esperienze di M. Doumet. II Baltet (Nature 22 luglio

1892) si contenta di attestare che da' 24 anni egli ha visto coltivare

questa pianta, e che da per tutto e sempre se n'e trovato soddisfat-

tissimo. Ogni anno, dice egli, i gambi rimettono al posto medesimo

con mirabile vigore, senza bisogno ne di concio ne di coltura. La vi-

talita e il rigoglio del Poligono e anche soverchio. Le radici sono

erratiche, e i lunghi rizomi si diffondono tutt' intorno perforando i

terreni piu sodi, e si prestano singolarmente a contenere il terriccio

sugli argini piu ripidi. I rimessiticci giovani sono buoni per la cu-

cina come gli asparagi, benche di sapore meno delicato
;
ma giova

loro 1'essere piu primaticci. Le foglie sono gia molto adoperate nelle

spedizioni delle frutta, che vi s' involtano anzi che nei pampini delle
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viti, che s'incontrano per lo piu imbrattati di soluzioni cupriche per

via della peronospera.

Ma 1'uso piu utile delle foglie e dei rami e quello, onde si con-

vertono in foraggio. E quanto a cid le esperienze che se ne raccon-

tano, fatte dagli agronomi sopra citati e da altri, come da un M. An-

dre e da M. Huot presidents del Comizio agricolo dell'Aube, non la-

sciano dubitare che la miova Persicaria meriti di esser posta al sag-

gio ancor fra noi. Certo non v'e agricoltore il quale non intenda il

vantaggio che gli risulterebbe se potesse d'ora innanzi accrescere in

ogni suo podere il bestiame di uno o due paia di manzi o di muc-

ohe. Abbiam detto che la nostra Persicaria cresce prontamente, in pri-

mavera, fino a 3 metri. Ma gli avveduti agronomi, come i gambi si

sono alzati a metri -1,50, li tagliano a nor di terra, e li danno per

primo pasto alle bestie. Se le piante sono robuste e la stagione favo-

revole, si possono fare cosi tre tagli fino dal primo anno, riservando

il terzo per 1'autunno. Negli anni susseguenti poi non e raro il farsi

piu di quattro raccolti sullo stesso campo.
I citati autori non dicono se si sia sperimentato eziandio il forag-

gio secco, ovvero, come sarebbe piu verosimile, insilato. Contentia-

moci per ora di cio che ci Tiene comunicato
;
e non tralasciamo per-

cid neppur di notare, a soddisfazione dei giardinieri, che il nostro

Poligono si presta benissimo a creare boschetti di ornamento con bel-

lissimi effetti.

4. Quando gl' increduli, grandi e piccoli, maestri e scolarucci,

obbiettano alia Bibbia qualche conclusione della cosiddetta scienza,

la risposta migliore che possiamo loro dare e che seguitino a studiare;

e quando saranno arrivati al termine delle loro perpetue contraddi-

zioni scientifiche, ce ne riparleremo. Noi profani non possiamo esser

giudici del valore delle asserzioni, che ad ogni tratto ci recano in-

nanzi i geologi, i fisiologi, gli astronomi eccetera, eccetera. Una cosa

sappiamo, ed e che il progresso della scienza, quale lo vediamo nel

fatto, consiste in gran parte nel disdire oggi come falso cio che 1'al-

trieri si dava per ineluttabilmente vero. Cosi le obbiezioni cascano

da se, e per opera di quella medesima scienza che le aveva sollevate a

gran romore. Eccone un esempio fresco. Si sa come contro al diluvio

noetico si obbiettasse dai geologi increduli il non trovarsi nessuna trac-

cia di quel cataclisma. Rispondevano i credenti non doversi di cio

fare le maraviglie, attesa la superficialita e corta durata del fenomeno.

La replica per se era buona : ma ve n'era un'altra migliore. Quando
Copernico propose il suo sistema, vi fu chi gli oppose che, in quella

ipotesi, Yenere avrebbe dovuto mostrare le fasi come la Luna; ora

le fasi, non esistendo ancora a quei tempi il canocchiale, non si

scorgevano. Ad occhio nudo il disco appariva sempre come intera-
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mente illuminate. II buon canonico non aveva come sciogliere diret-

tamente la difficolta; ma, convinto d'altronde della bonta del sistema,

rispondeva : Le fasi non si veggono, ma confido in Dio che verra

'giorno, in cui si vedranno. E il giorno venne, quando la scienza,

progredendo nelle mani di Galileo, scopri le fasi di Yenere e troppo
altro ancora. Per modo somigliante si poteva rispondere, a proposito

flelle tracce del diluvio : Non e necessario che ne siano rimaste, ma,
se necessario si crede, lasciate che la scienza progredisca, e le tro-

vera senza meno.

Di cotesto argomento parlo a lungo e accuratamente il Prestwich

davanti alia societa reale di Londra nel marzo decorso, assegnando
la cagione di certi deposit! geologici ad un cataclisma recente, po-

steriore a tutti gli altri finora registrati, e che pbtrebbe identificarsi

col diluvio noetico. Le o^servazioni del Prestwich riguardano due

classi di formazioni geologiche, il cosidetto loess e il Rabble drift, de-

positi non istratineati, privi di fossili marini e gremiti invece di os-

sami di animali terrestri. Yarie ipotesi si sono proposte per ispie-

gare 1'origine di cotesti agglomerati, ma nessuna scioglie bastevol-

mente il problema. Prendiamo p. e. le brecce ossifere . poste a grandi

altezze, fino di 500 metri, come quelle di Santenay, sparse in vetta

a poggi isolati, dove non si pud fare assegnamento sull'azione ne dei

fiumi ne dei ghiacci galleggianti. Cosi pure le fessure ossifere della

roccia di Gibilterra e i depositi delle pendici del monte Genay a

Malta : e altri parecchi. Ma cid che piu particolarmente deve notarsi,

e la condizione in che si trovano gli avanzi di ossami nel loess e nel

Rubble drift. A Santenay s' incontrano alia rinfusa ossa di felini, di

linci, lupi, iene, orsi, lagomi, lepri, mammutti, rinoceronti, cavalli,

ibici, bovi, daini. Nelle brecce di S. Giro, in un circo attorniato dai

monti palermitani, si sono estratti e venduti a una ramneria di zuc-

cheri in Marsiglia, 20,000 chili di ossa d' ippopotami, orsi, bovi ecc.

E tutti cotesti ossami giacciono rimescolati in una confusione inde-

scrivibile, senza che v' abbia uno scheletro intero, e senza indizio

altresi di essere avanzati dai pasti delle fiere, come altri ha voluto

suggerire.

Quindi il Prestwich propone 1'ipotesi sua propria, probabile in se

e resa piu accettevole dalPinettitudine delle altre. Secondo lui, PEu-

ropa meridionale e le coste del Mediterraneo si avvallarono di oltre

a 300 metri in un' epoca che precede immediatamente il periodo neo-

litico. La sommersione fu di breve durata, onde le regioni subbis-

sate, al loro riemergere, poterono aver conservato con poche mutazioni

1'aspetto loro primitive.

Rappresentiamoci ora nei suoi particolari quel finimondo spaventoso.

Come prima il continente comincio ad abbassarsi con quel corteo di
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tremuoti e di subissamenti che si osservano in casi ben piu leggieri ;

e le oncle marine presero ad invadere furiosamente le maremme
; quanto

v'era d'anim'ali a popolare le erbose pianure e le falde dei monti e

le sponde dei fiunii, inandre infinite di bovi primigenii e di cavalli

^rranti, e branchi d'ippopotami e di giganteschi mammutti e fiere

d'ogni fazione, spaventate dai traballamenti del suolo e dal ruggito

delle acque invadenti, dovettero volgersi tutti in fuga cercando i

luoghi piu elevati. I dipinti che rappresentano il disordinato fuggire

dei bisonti, e cavrioli e scimmie e iaguari e serpenti, tutti alia rin-

fusa, davanti alle fiamine di una prateria americana incendiata, pos-

sono darci una pallida imagine dello spettacolo che doveano dare quelle

moltitudini atterrite e confuse, fauna di un mondo che periva, accal-

candosi su per le pendici, precipitandosi per le spaccature e riem-

piendo ogni sfondo ed ogni caverna. Ma tutto indarno. II monte anche

egli seguiva I'avvallamento della regione, e scendeva a poco a poco

neH'oceano che poc'anzi era un continente. Spuntavano ancora qua
e la alcune vette piu alte

; poi queste ancora scomparvero, e lo stroscio

dell'onda trionfante coperse il gemito deH'ultimo dei morenti.

Ma, come dicemmo, si suppone che il cataclisma fosse di breve

-durata. Ben presto adunque i monti e poi tutta la regione principio

da capo ad emergere dalle acque : ed e naturale che in quel fare si

ingenerassero, intorno alle cirne, dei gorghi e poi delle correnti po-

derose, che strascinavano per la pendice gli avanzi della strage, ri-

.masti impigliati nelle foreste, sminuzzati dalle frane, e rimescolati,

quali si trovano nel Loess e nel Rubble, drift degli altipiani. Pesci al

contrario e conchiglie non vi s' incontrano : i primi, perche seguirono

le acque nella loro ritirata come nell' invasione
;
le seconde, perche

non ebbero campo di venirsi a stabilire in quelle sedi tumultuarie.

Secondo i calcoli del Prestwich, cotesto cataclisma sarebbe avve-

nuto un 12,000 o 15,000 anni fa. Attesa 1'incertezza oramai innega-

bile di siffatti calcoli geologici, e la latitudine eziandio da concedersi

ai computi biblici, 1' identita del diluvio noetico e dell' or ora 'de-

scritto, non importerebbe grave divario, per rispetto al tempo. Piu

grave e 1'obbiezione, quantunque solo negativa, che si deduce dalla

scarsita delle fenditure ossifere nella geologia dell'Asia Minore. Al

che si pud sempre rispondere che 1'esame geologico di quelle region!

.appena pud dirsi sbozzato e finora non da luogo a nessuna couclusione.

Pare che parecchi geologi abbiano fatto mal viso 'all' ipotesi del

Prestwich
;
e s' intende

; poiche essa accenna a confermare il racconto

biblico del diluvio. Noi profani non diciamo che il Prestwich abbia

.ne torto ne ragione. Diciamo bensi che egli e un geologo di grido e

d'autorita, la cui parola vale per noi quanto quella dei suoi contrad-

dittori
;
anzi piu, perche non e sospetta. Or questo scienziato, quando



480 SGIENZE NATURALI

meno ce 1'aspettavamo, e vennto ad avvertirci die di un diluvio re-

cente si hanno veramente delle tracce, mentre ci si assicurava fin qui
che non se ne trovavano punte. E non e la prima ritrattazione, ne

vuol essere 1' ultima. Percio dicevamo che, alle obbiezioni di cotesti

signori contro la Bibbia, la miglior risposta e : Studino dell' altro e

resteranno chiariti del vero. Quanto a noi, colla nostra Bibbia, lo

siamo gia.

5. Due parole, per varieta, sulle corazze impermeabili alle palle

di fucile o di pistola. Ad ogni tanto esce qualcuno a riofferire questo

ingegno di guerra. Ci ricorda che alcuni anni addietro lo ripropose

un inventore, siciliano, se la memoria non ci fallisce. Pochi mesi or

sono si parlo invece di un tessuto impenetrable inventato clal Doves,
sarto tedesco. II Parville 1 a questo proposito ricorda che Ificrate, al

dire di Cornelio Nipote, per alleggerire senza scapito le corazze dei

suoi soldati, le fe' fabbricare di lino indurito nell'aceto e nel sale. Que-
sta ricetta fu ripigliata nel 1848 da un medico greco di nome Papa-

dopoulos-Vretos, che offerse al Groverno russo del feltro preparato, di-

ceva egli, secondo le prescrizioni degli antichi. Si prenda del capec-

chio di lino della miglior qualita, si cardi, s' intrida in un vaso di

aceto assai forte con scioltevi 4 once di sale. Si lasci macerare per
4 giorni, poi si asciughi a 20 Keaumur. S'affetti poi la massa, che

forma come un feltro. Per ottenere una corazza che resista non solo

alle armi bianche, ma ancora alia palla di una pistola da cavalleria

alia distanza di tre passi, si prendano parecchi strati del feltro de-

scritto e si ristringano sotto pressione per 10 pre. Se alia corazza si

dia 1 pollice e 3
/4 di grossezza, essa sosterra il colpo di un fucile a

percussione sparato alia distanza di 80 passi. Le promesse del medico

greco si avverarono, le palle non penetravano nel feltro che di pochi

millimetri e vi si ammaccavano : ma cio non valse a fare accettare

il ritrovato
;
e meno varrebbe ora, dappoiche e cresciuta a piu doppii

nei fucili rigati e colle polveri perfezionate, la velocita e forza delle

palle scagliate. Fino da quel tempo poi fu osservato che se la palla

non passava a traverse alia corazza, 1'urto suo tuttavia non si cliffon-

deva cosi, che non si trasmettesse abbastanza unito alia faccia op-

posta del feltro e non lasciasse il segno sull'asse, a cui esso era ap-

poggiato. Sicche, tolto ancora o diminuito il danno della lacerazione,

rimaneva quello della contusione, e ognun sa che d'un punzone al-

tresi si pud rompere altrui una costa. A dir breve, i deputati ad esa-

minare cotesto genere di corazza, non giudicarono che i vantaggi di

siffatto armamento ripagassero gl' incomodi
;
e un simile giudizio si

sara fatto assai probabilmente dei tessuti del Dowes, ancorche fossero

preparati con altro, che con la ricetta di Cornelio Nepote.
1 Journal des Dttats. Juillet 1893.
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Roma, 16-31 luglio 1893.

I.

COSE ROMANE

1. Una condanna deWOsservatore fiomano. 2. La terza Roma, moral-

mente ed artisticamente considerata; confession! de' liberali. 3. Un
nuovo dormitorio pel poveri, fondato dal circolo di S. Pietro. 4. Libri

proibiti dalla congregazione dell'Indice.

1. II 21 di luglio, fu dal tribunale innitto grave castigo al ge-

rente dell' Osservatore Romano, perche questa effemeride cattolica di

Koma in un articolo^ intitolato Dopo le feste, del 28 aprile, parlo con

poco rispetto, dicono, d' una legge del regno d' Italia. II castigo e

stato : cento giorni di carcere e 250 lire di multa. E la legge, contro

cui si manco di rispetto, non fu gia quella de' pesi e delle misure,
ne quella contro le dogane o lo scoppio delle caldaie, sibbene quella

onde decretossi che Eoma non era piii del Papa ma d' un altro si-

gnore. A tali fatti ci sorge spontanea un'osservazione d' indole sto-

rica e sociale. II mondo medievale e cristiano era severissimo, e vero,

contro i dispregiatori delle leggi divine ed ecclesiastiche e il violarle,

almeno in certi aggiunti ,
era un delitto sociale e si puniva talora

col fuoco. II mondo paganeggiante moderno ha menato di cid grande

scalpore e, proclamando bugiardamente libero il pensiero, libera la

stampa e la parola, s'e ribellato apertamente ad ogni legge divina ed

ecclesiastica. Ma con quale effetto? Lo vediarno cogli occhi nostri e

lo tocchiamo colle nostre mani. Mentre non cura il disprezzo per le

leggi divine, pur gridando liberta, e severo punitore di chi non ri-

spetta le leggi sue, sieno poi giuste o no. Anzi v'ha di piu. Nel pu-
nire i meno rispettosi alle leggi, si fa gran differenza tra legge e

legge. Avvi in Italia chi asserisce per le stampe di voler abolire, non

Serle XV, vol. VII, fasc. 1036. 31 12 agosto 1893.
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che rispettare, la prima legge dello Statute Albertino
;
come ancora

quella, cosi detta, delle guarentige. Avvi chi trasgredisce aperta-
mente quella della inviolabilita d'un augustissimo e sacro personag-

gio, gittandogii lo scherno con parole e con figure invereconde su pel

giornali. Ma ancora non s'e udito che alcuni di costoro sieno stati

niandati, non pur cento, ma neppur due giorni in carcere. Anzi,

quest! di stessi, era assoluto colui che al Gesu, nella passata quare-

sima, aveva disturbato il pubblico culto con grida e minacce rivolte

al predicatore. Alcuni deputati inoltre si batterono in duello, contro

la legge, ma dal duello tornarono soddisfatti in casa loro. Cosi va la

giustizia nel mondo liberalesco !

2. Un giornale che in fatto di liberalismo e massonismo va per
la maggiore in Roma, parlando del ritorno de' Gresuiti in Germania,
avvertiva i governanti italiani a ben guardarsi dal punto o poco fa-

vorir quel ritorno, che sarebbe pel liberalismo italiano una violazione

di que' principii sui quali e fondata la reciproca alleanza tra Italia

e Germania. E si ricordino (soggiungeva) gli statisti italiani, che la

nuova Italia non e possibile senza una piena vittoria sul Yaticano e

sul Papato, vittoria che non deve restare entro la cerchia delle mura
di Roma, ma estendersi a tutta 1' Italia e di la ancora. Cosi il Di-

ritto formulava il compito della nuova Roma
;
la quale ,

secondo i

liberal!
,
dovrebbe diventare il centre del rivolgimento religiose nel

mondo. A questo fine e rivolta la laicizzazione nelle scuole e (almeno
in parte) il trasformamento dell' antica citta. pr chi il crederebbe ?

Non sono volti ancor 23 anni, dacche cominciossi ad incarnare tal

disegno, ed ecco i liberali stessi maledire 1'opera loro. Ne abbiamo

di questi giorni ottime confession! dalla lor bocca, confession! che e

bene raccogliere, almeno in questa stagione estiva, si scarsa di av-

venimenti. Quanto alia moral!ta della terza Roma, oltre il detto gia

nell' ultimo quaderno, ecco che cosa ne pensa lo stesso Diritto, or or

menzionato. Intanto, egli dice, gl' istituti clerical! che ad onor del

vero, sono meglio ordinati dei nostri, trionfano; ed anche i liberi

pensatori, se vogliono pei loro figli una discreta educazione sociale

ed una corretta istruzione, devono ricorrere a questi, malgrado sap-

piano che prima o poi, in un modo o nell'altro, vi si finisce sernpre

per infiltrare negli animi dei giovani quei sentiment! antipatriottici

{giusta il patriottismo massonico) e punto conciliabili colla societa mo-

derna (ossia con quella che rinnega Cristo) che noi vorremmo non ve-

nissero ma! appresi da! nostri figli (dai figli doe di chi non e cristiano).

Migliore della precedente e 1'asserzione della Tribuna: L'insegna-

mento religiose (ella scrive) non e piu obbligatorio, (nelle scuole lai-

ehe,, s'intende) e va bene
;
ma quale insegnamento morale e obbliga-
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torio invece? Quale educazione delle coscienze? Quale quasi mate-

riale manipolazione e modellamento della informe psiche infantile

avete immaginato per i nostri fanciulli? Avete abolito il libriccino

azzurro del cardinal Bellarmino e avete fatto benone
;
ma a quel for-

mulario dialogato d'insegnamenti spiritual!... sempre rivolti a illumi-

nare lo spirito, a spiegare, o prevenire, o guidare, o reprimere fatti

e moti dello spirito, quale altro libriccino dedicate alle piccole anime,

rivolto a illuminare i piccoli spiriti avete sostituito voi? A quel for-

mulario della metafisica cattolica ad uso de' piccoli chierici di ieri,

avete saputo far succedere un formulario d'etica razionale ad uso dei

piccoli cittadini d'oggi?... avete fatto scrivere a uno dei poeti nostri,

a simiglianza di quegli atti di fede, di speranza, di carita, di con-

trizione, che tutti mandammo a inente nell'infanzia e che ci tornano

inconsciamente sulle labbra nei momenti di sconforto?.. E che cosa ci

inettete, nelle testoline dei piccini nostri
,

a colmare il vuoto del

Siete voi cristiano ? Si persuada la Febea della Tribuna (cosi si sot-

toscrive 1'autore dell'articolo) che il vuoto da lei lamentato non si

colma ne si potra colmare, meno del vaglio delle Danaidi. Che, se

facile e distruggere una cellula vitale, e impossible rifarla. Di mo-

rale non ce n'e che una
;
distrutta che sia, non se ne trova un'altra.

Quanto alia Eoma artistica vi sono altre belle confession! da regi-

strare. E da premettere, e a nessuno e ignoto, come Roma nella tra-

sformazione in citta moderna e assai incompiuta. Non intendiamo

punto vituperare que' lavori e quelle modificazioni che sono di manife-

sta utilita e di pubblico decoro. Ma e pur certo che immensi quartieri,

come i Prati di Castello, quelli della gia villa Ludovisi, di S. Cosi-

mato, del Celio, della Bocca della veritd, de' sobborghi di S. Lorenzo,

Porta Pia e Porta Salara hanno 1'aspetto della desolazione e della ruina,

perche non finiti
;
senza dire di altre parti della citta deturpate e non

ancor messe in assetto stabile, come piazza Venezia, piazza Colonria,

ai Filippini, a S. Grisogono, al Campidoglio, eccetera. I lavori gover-

nativi, da finirsi in 17 anni, non sono che pochi, cioe il policlinico,

il palazzo di giustizia, due ponti e qualche via. Cid posto, ecco come

parlano i liberal! del Corriere di Napoli nel n. del 25-26 luglio.

Duole il dirlo, ma il tacerlo non giova ; Roma, questo che si cre-

deva essere il gran centro della vita nazionale, irraggia ancora la sna

virtu assimilatrice verso una periferia troppo estesa, che oltrepassa i

confini di questa umile Italia. Le guarentige non servono piu a nulla,

neppure alia rettorica slombata dei tribuni
;
e noi ci facciamo proprio

una figura barbina, anzi che no, noi poveri buzzurri, che fra il Co-

losseo e San Pietro, non abbiam saputo elevar niente di meglio che

il palazzo delle finanze, con quelle finanze che tutti sappiamo. I Ro-
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mani nuovi arrivano sino all'audacia cli una passeggiata archeolo-

gica , meraviglioso sogno di un giorno di estate dell' on. Baccelli.

I Papi avean saputo fondare e dar forza ad una banca romana, che,

viceversa, nelle nostre mani e costretta a piantar sua sede nel car-

cere di Regina Coeli: la cosa merita di essere presa in una tal quale

considerazione, e la pratica consegnata per lo meno all'archivio della

storia, debitamente emarginata da un capo-sezione che potrebbe es-

sere anche un Presidente del Consiglio... Le corone le abbiamo tutte

sospese a Porta pia ; e, con le corone, sembrano sospese le cure pa-

triottiche di una volta... Piu che rovesciare baracca e burattini, come

ebbi 1'altra volta a dire, sarebbe meglio richiudere la breccia di Porta

pia, e riprendere un viaggio di ritorno dal Pantheon a Superga!

Ora, udiamo il Folchetto del 15: Abbiamo demolito e deturpato la

bella e vecchia citta papale e non abbiamo saputo costrulre la ca-

pitale nuova; e questa e la verita. E la colpa? La colpa non e di

Eoma. La colpa e di chi, entrato in Eoma in nome di un grande

ideale, si chiari subito inferiore a questo e indegno di farlo trionfare.

I grandi ideali non si sostituiscono che con altri grandi ideali. I Papi
sostituirono i Cesari. In cospetto delle terme di Caracalla, sorse la

cupola di Michelangiolo. E noi che faremo? Di questa citta, che e il

simbolo piu eloquente della immortalita dell'anima umana, faremo

una citta modesta, burocratica, volgare? A questo patto usciamo dalle

mura di Eoma; facciamo una breccia di Porta pia alia rovescia.

Cosi il detto giornale, il quale, non sappiamo come si aggiustera col

fisco; poiche,fa voti contro il presente ordine di cose. Ma vada pur
franco il Folchetto, che i sequestri non son per lui, per quanto la sua

confessione sia per noi preziosa. E, giacche siamo in vena di racco-

glier confessioni di questo genere, eccoiie un'altra, ed e della Corri-

spondenza verde. Prendendo le mosse dalla mostra del 1895, che si

vorrebbe fare per celebrare la famosa breccia, cosi dice : Bisogna

non avere il senso esatto delle proporzioni e delle contingenze stori-

che per voler fare dell'anniversario che cade nel 1895 un pretesto di

pubblica esultanza e di clamorose manifestazioni di fronte aH'estero.

Come e di che cosa possiamo noi insuperbirci ? Siamo venuti meno

alia missione storica che avevamo assunta di fronte al mondo civile,

il quale ci era stato largo di simpatie, di incoraggiamenti e di soc-

corsi, allorche combattevamo per riconquistare la nostra indipendenza.

All' incontrastabile prestigio, di cui il Papato circondava Eoma col-

1'universalita della sua dottrina, noi abbiamo contrapposta una ra-

gione di Stato gretta, meschina, poveramente e stupidamente italiana,

e di questa grande ed augusta metropoli, dal seno della quale il Pon-

tefice" governava il mondo cattolico, noi abbiamo fatto la capitale di
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tina piccola nazione, che non ha ideal! applicabili oltre i suoi confini,

che vive di vita povera e sordida, cui non anima nessun pensiero

.alto e generoso, che rifugge da ogni slancio generoso ed umano. Delia

citta dei Cesari e dei Papi abbiamo fatto la citta dei debiti, dei ban-

chieri truffatori, dei ladri camuffati da patrioti, dell'usura e della

bancarotta. E qtiesti sono i progress!, queste le vittorie, di cui ci

Torremmo pavoneggiare in un'esposizione piu o meno internazionale ?

Piu che di gaudio e di esultanza, 1'anniversario dovrebbe essere per

noi argoniento di pentirnento e di contrizione. Invece di salire in

Campidoglio per ringraziare gli dei ed immolare sull' ara le vittime

propiziatorie, dovremmo cospargere le nostre fronti di cenere, reci-

iando il mea culpa. E basti per questa volta.

3. Una bell'opera di squisita carita, destinata fra le altre a ricor-

dare in Eoma il giubileo episcopale di Leone XIII, e il nuovo dor-

mitorio S. Giuseppe, aperto dal circolo di S. Pietro in via delle Man-

tellate, alia Lungara. Esso contiene 100 letti e i poveri vi potranno

ricevere ricovero ed assistenza con soli 10 centesimi, sotto la direzione

delle Sucre Pallottine, inglesi, alle cui affettuose cure e affidato il

dormitorio. Esso, secondo la descrizione mandata all' Osservatore R.,

consta di due lunghissime corsie, fiancheggiate dalle due parti da

tanti bei lettini semplici di ferro verniciato, con grosso pagliericcio,

-due lenzuola e capezzale soffice. Accanto ad ogni letto, un trespolo

di ferro e un gancio in alto per appendervi le vestimenta. Parallela

a queste due corsie e con queste comunicante anch'essa, se ne apre

Tina terza, alquanto piu corta, ma che verra presto ampliata al pari

delle altre due. In capo ad ogni corsia un' imagine santa e il Cro-

oefisso. La luce vi e mantenuta da parecchi lampioni a gas, le cui

nammelle si abbassano dopo il silenzio. Yi sono locali per lavarsi con

acqua abbondantissima, vi sono lavatoi e latrine: tutto con gran giu-

dizio disposto e con regole d'igiene accuratissime. La Direzione ed il

-custode che invigila la notte, hanno ivi la propria dimora.

II 19 di luglio, sacro all'apostolo della carita, S. Yincenzo de'Paoli,

il dormitorio venne aperto colla benedizione del cardinal Yicario, alia

presenza del consiglio direttivo della gioventu cattolica italiana, del

presidente del circolo di S. Pietro
/
il cav. Ladelci, di mons. Cassetta,

elemosiniere del Papa, e di varii signori e signore. II card. Yicario,

in rispondere al presidente del Circolo, fe' voti che questo, insieme

con la societa cattolica italiana perseverasse sempre nella via si

limpida che finora segui in Italia e in Roma.

4. La Congregazione dell'/mfe, con decreto del 15 luglio, ha

messo nel novero de' libri proibiti i seguenti : Mariano Raffaele Gli

^evangelii sinottici. Realta o invenzione ? studii. Napoli, tip. della
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regia Universita, 1893 Cadorna Carlo Religione, diritto, liberta.

Delia condizione giuridica delle associazioni e delle autorita religiose

negli Stati civili. Edizione postuma, curata dal generale Cadorna,
con cenni biografici del senatore M. Tabarrini, presidente del Consi-

glio di Stato. Yolumi 2. Ulrico Hoepli, editore-libraio della real Casa..

Milano, 1893. Amabile Luigi, gia professore ordinario di anatomia

patologiea nella E. Universita di Napoli, gia deputato al Paiiamento

nazionale. II Santo Officio della Inquisizione di Napoli. Narrazione

con molti documenti inediti. Yolumi 2, Citta di Castello, S. Lapi, ti-

pografo-editore, 1892. Mantegazza Paolo Fisiologia della donna.

Yol. 2. Milano, Fratelli Treves, editore, 1893. --
Negri Ada Fata-

lita. Milano, Treves, 1893. Guidotti Giovanni, preside del R. Isti-

tuto tecnico di Palermo I tre Papi, ossia, La pace fra le Chiese cri-

stiane. Palermo-Torino, Carlo Clausen, 1893. Ferriere Emile Les

mythes de la Bible. Paris, Felix Alcan, editeur, 108, Boulevard

Saint-Germain, 1893. Mivart St. George Happiness in Hell
'

(Ni-

neteenth Centuryy London, december 1892, et The Happiness in

Hell ibidem, febb. 1893, et Last Words on the Happiness in Hell

ibidem, apr. 1893. Decreto S. Off. Feria IY, die 19 iulii 1893.

II.

COSE ITALIANE

1. GP imputati nel processo della banca romana. 2. Cio che pensa il ge-
neral Cadorna della sua presa di Roma, 23 anni dopo. 3., Yittoria der

eattolici nelle elezioni di Brescia e di altri comuni d' Italia. 4. Quali

ne sieno le cause. 5. Morte cristiana del poeta A. Ghislanzoni. -

6. Esempio di logica e di malafede liberalesca.

1. Per cominciar dall' Italia legale, non altro e a dire, essendo-

ora chiusa la Camera de' deputati, che la grande aspettativa del pro-

cesso degl' imputati nella banca romana e dello scoprimento de'magni

uomini politic! che si resero rei di furti, piu o meno palliati, per

adoperar la parola scriva scriva. Non si sa ancora qual citta sara

preferita a sede del processo e quale il giorno precise, tuttoche im-

minente, e gia corrono voci svelatrici di grandi enormita. Un gior-

nale officioso di Roma dice sembrargli certo che un buon centinaio

di personaggi politici, uomini di grado e giornalisti, saranno messi in

ballo nel processo, non escluso qualche antico presidente del Consi-
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glio ;
e che altri abbia preso dalla banca centomila lire, altri ducen-

tomila, chi centocinquanta mila, chi anche milioni. Ma non preve-

niamo il process o.

Quel che si puo dar come certo e 1'elenco di coloro che saranno

processati. La Camera di consiglio presso il tribunale di Eoma, ra-

danatasi il 15 luglio, e messi fuori i nomi de' 14 imputati, dopo
.averne dichiarato assoluti tre, ossia Francesco Peralta pittore spa-

gnuolo e maestro di M. Lazzaroni, un tal Coccia addetto alia banca

e Rocco de Zerbi defunto, indisse il processo per gli undici seguenti.

Bernardo Tanlongo, gia governatore della banca romana, imputato di

peculato per la somma di 28 milioni
;

di falso in atto pubblico ;
di

corruzione attiva a riguardo di Antonio Monzilli, di Bellucci-Sessa e

di Eocco De Zerbi
;
di aver fabbricato falsa moneta per la somma di

41 milioni di lire, di cui non riusci a spacciare che 441 mila lire

soltanto
;
ed infine del reato di cui all' art. 247 del codice di commercio

per avere, come governatore della banca romana, tenuto nascosto fatti

riguardanti le condizioni della stessa. Cesare Lazzaroni
, gia cas-

siere della banca romana. imputato di peculato, falso, corruzione at-

tiva, di falsa moneta e del reato di cui all' art. 247 del codice di

commercio, come il Tanlongo e qual necessario cooperatore. Michele

Lazzaroni, imputato di peculato per avere, qual reggente la banca

romana, detratto a proprio profitto la somma di 5 milioni di lire, di

cui per ragione del suo ufficio aveva la custodia e la vigilanza ;
di

complicita in falso e peculato, per essere concorso nel reato di falso e

peculato commessi da Bernardo Tanlongo ;
eccetera. - - Pietro avvo-

cato Tanlongoy figlio di Bernardo, imputato di complicita in falso e in

peculato negli stessi reati addebitati al padre e di spendita di falsa

moneta, per essersi adoperato a mettere in circolazione la somma di

44 biglietti, da mille lire ognuno. Antonio M.on%illi, imputato di

complicita in peculato ed in falso per gli stessi capi d' imputazione
ed inoltre di corruzione passiva per avere, come pubblico ufficiale,

ricevuto la somma di lire 59,500 che non gli era dovuta per omet-

tere atti del proprio ufficio. Gaetano Bellucci-Sessa, imputato di

complicita in peculate. Lorenzo Zammarano, imputato soltanto di

corruzione passiva, per avere nella sua qualita d' ispettore presso

gl' istituti d'emissione, ricevuto la somma di lire 18 mila per omet-

tere atti dell 'ufficio a lui affidato. Angela Mortera
} per aver preso a

-suo profitto 100,000 lire affidategli dal Tanlongo Giovanni Agazzi}

Pietro Toceafondi e Alfredo Paris, imputati di peculato, avendo il

primo appropriates! 97 mila lire, il secondo 26 mila, il terzo 5 mila.

'Queste, quanto alia sostanza, le notizie riguardanti 1'istruttoria del

processo, rese di pubblica ragione.
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2. II vecchio generale Raffaele Cadorna, il noto espugnatore di

Roma, oramai in su i 78 di eta, ha fatto di nuovo parlar di se, ap-

punto risguardo alia sua impresa del 1870. Mette il conto dime qual-

che cosa. II sig. Bataille in Francia, in un periodico, intitolato Le

diable au XIX siecle, narra un'infinita di riti, tenebrosi misteri, con-

giure e diavolerie della massoneria in questo secolo. A pagina 172

racconta pure un fatto sacrilego che dice essere avvenuto a Milano

nel 1870, poco prima dell'occupazione di Roma. Di quel fatto sareb-

bero stati complici e parte parecchi uomini politici italiani, tra cut

il menzionato general Cadorna, il colonnello Cucchi, Timoteo Riboli r

e dodici altri, giurati nemici del Papato. Costoro intendevano pren-

der risoluzioni secondo il diverse esito che avrebbe avuto la guerra

francese e prussiana. I quindici congiurati fmnavano e disputavano.

II gen. Cadorna, narra il Bataille, avendo veduto un pezzo di pane,

si die a. parodiare la cerimonia della consecrazione e pronunziate le-

parole sacramentali, gittollo sul braciere in ossequio a Lucifero. Que~
sti apparve allora cinto di fiamme e volgendo lo sguardo ai quindici

disse : E venuto il momento di tirar 1'ultimo colpo di cannone. E

Bpari. Comparsa ora alia luce questa narrazione, il Corriere nazionale

di Torino giudico opportune fare per mezzo d'un suo scrittore una vi-

sita al Cadorna, dimorante a Torino, per udire cio che quella narra-

zione del Bataille avesse di vero. E il Cadorna: Per quanto riguarda

la rnia persona e tutto una falsita
;
anzi in quel tempo io non era, ne

andai a Milano . Anzi in una lettera mandata dal generale ad un

periodico che aveva pubblicata la narrazione del Bataille egli dice : A
me basta 1'asserire, senza tema di essere smentito e senza alcuna re-

strizione, per quanto riflette la mia persona, che quanto si narra a

mio riguardo|e assolutamente falso. E continuando a parlare di quel

fatto collo scrittore del Corriere, aggiunse se non appartenere ad al-

cuna societa secreta, anzi abbominarle sinceramente. Yenendo quindi

al fatto della presa di Roma, il generale cosi parlo : Dopo tutto,

creda, che nello scrittore di quelle pagine (del Bataille) vi e un fine,

quello di screditarmi in quel modo disgustoso e sacrilego e colpirmi

per la questione di Roma, e cosi far apparire come opera satanica e

antireligiosa quella che fu purameute azione politica. Io non ho mai

fatto mistero delle mie convinzioni, e sarebbe strano che un soldato

non avesse il coraggio di manifestarle. In coscienza io sento di non

rimproverarmi il fatto del 1870. Sard in errore, ma la mia coscienza

e tranquilla. Io credo di aver reso un servigio alia Religione ed al Pa-

pato col levar loro il peso del potere tempo rale. Del resto come sol-

dato io non ho fatto altro che obbedire, lasciando la responsabilitd a

chi ordinava la spedizione. Con tutto cio io sono e rimango credente,

cristiano, cattolico. >
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Come ognuno scorge, in queste ultime parole, riguardanti la mo-

xalita della presa di Eoma (checche sia delle diavolerie di Milano)

s'appunta tutta la gravita del colloqnio col vecchio generale, e pre-

cisamente per esse hanno diversamente scritto le effemeridi cattoliche

e liberal!. Ma e dalle une e dalle altre il Cadorna e stato altamente

disapprovals, come uomo clie e in aperta contraddizione colla reli-

gione cattolica e sta co' nemici di lei. Esser cattolico significa, innanzi

tutto, essere obbediente al Papa, come a supremo maestro della fede

e della morale. Ora, il Cadorna, mentre si dice cristiano, cattolico,

dissente dal Papa. Questi, e con lui tutto 1' Episcopate, tante volte

e solennemente ha dichiarato e dichiara la necessita della sua indi-

pendenza territorial per la plena libertd del suo altissimo ministero

affidatogli da Dio, scomunicando ossia escludendo dal grembo della

Chiesa gl'invasori della sua Eoma; e il Cadorna per converse giu-

dica 1'opposto, dicendo d'aver reso un servigio alia religione e al Pa-

pato ; e, non curando la scomunica papale, punta i cannoni contro

Roma e rinchiude moralmente il Papa prigioniero nel suo palazzo.

Bel cattolicismo invero e bel servigio reso al regno di Gesu Cristo,

privandolo della sua capitale ! Ne vale la scusa che egli obbedi da

soldato, lasciando la responsabilita dell'impresa ai ministri; poiche

ogni cristiano deve sapere che oportet obedire magis Deo quam homi-

nibus, ne v'ha servitu che ci obblighi a vendere la nostra coscienza;

nel che e posta la grandezza cristiana. Dall' altra parte il Cadorna

per .quella confessione al Carriere non ha punto contentato i liberal!,

o meglio massoni e anticristiani, i quali colla presa di Roma questo

appunto intendevano : ferire al cuore la Chiesa e combatterla nella

sua cittadella, precisamente come suppone il Papa nello scomunicare

che fa i suoi spogliatori. Talche, se il generale volesse sapere se ve-

ramente ha reso o no servizio al Papa coll'aprir la breccia di Roma,
siccome non par che creda all' alfermazione del Papa, potrebbe al->

meno credere ai liberal! che glielo dicono senza reticenze e lo chia-

mano (per questo appunto che non la sente con loro) con termini

punto garbati, come i signori della Tribuna che intitolano un arti-

colo contro di lui, In senectute imbeciliitas, dandogli addirittura del

rimbambito.

Sara utile per la storia 1'aver narrate quel che pensava, 23 anni

dopo, colui che ritolse Roma al Papa, uno de' pochi ancor superstiti

che compirono la rivoluzione italiana.

3. Da tutte parti d' Italia arrivano voci di pacifiche vittorie, piu
o meno piene, dei cattolici nelle elezioni amministrative. Dopo quella
di Roma, da noi narrata distesamente, e dopo quella di Torino, di

JVlilano, di Bergamo, una che ha levato piu grido e stata la recen-
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tissima di Brescia, appunto per la difficolta che faceva la presenza
dello Zanardelli, presidente della Camera, il quale poteva avere a sua

posta tutti i mezzi di cui pud disporre il Governo. La parte cattolica

nel Consiglio s'e notevolmente accresciuta e rafforzata, benche minore

in numero della liberalesca. Ma questa fu si scossa dalla vittoria di

quella che 1'intera Giunta e il Sindaco rassegnarono il loro officio.

La sconfitta de'Zanardelliani, scrive un corrispondente al Carriers

della Sera, e un fatto nuovo nella nostra vita politica bresciana; ma
era tempo che un movimento di reazione si compiesse ,

contro la

lunga ed opprimente tirannia di quel partito.... L' on. Zanardelli

venue in persona, dalla sua fresca villa di Gardone, nella infuocata

aria di Brescia, a dirigere la lotta. II quartiere generale del nervoso

presidente della Camera era a palazzo Bevilacqua, dove tiitti corre-

vano a prendere ordini. Le autorita governative erano ttitte a sua

disposizione. Erano stati requisiti dai Zanardelliani per la grande

giornata tutti i veicoli, per andare a prendere e trasportare elettori.

Tutto era stato preparato per vincere, e finirono col perdere ! . . . Bre-

scia si e riscossa, spinta da quel sentimento di disgusto, che fece ca-

dere a Torino e a Roma gli stessi elementi che sono caduti qui, tutti

coloro che non sanno fare altro che stare attaccati al Governo, e r

quanto peggiore e, piu se ne avvantaggiano e piu gli si stringono

attorno Le elezioni bresciane sono stato il risultato spontaneo di

un vivo desiderio di indipendenza, di fronte ad una lunga e pesante

mala signoria, che e ricorsa a tutte le manipolazioni per mutare-

1' espressione genuina della coscienza popolafe. Ed una prova di

questa mala signoria era stato il decreto tirannico del Consiglio co-

munale e del Consiglio scolastico che si opposero contro ogni legge-

alia riapertura dell'istituto Luzzago, come narrammo a suo tempo. I

cattolici bresciani non 1'avevano dimenticato.

Eguali vittorie o simiglianti avvennero in molti altri comuni ita-

liani. Qualche effemeride, come Vltalia reale, la Riscossa di Bassano

e altre, ne viene compilando la lista. II periodico bassanese ne' soli

due numeri del 29 luglio e del 5 agosto novera ben 39 comuni, e

Y Italia reale 53, nel n. 8-9 agosto. Ci piace di ricordare quella

de' cattolici di Frascati e d'Albano Laziale alle porte di Roma.

4. E quale la causa di questo risvegliarsi delle forze cristiane

d'ltalia? Esse, a nostro senno, sono due: l
a
1'avvezzarsi che fanno-

i cattolici a questa nuova vita, introdotta oramai da per tutto in Eu-

ropa per gli ordinamenti democratici e popolari 7
in opposizione ai

monarchic! che furono in vigore fino quasi a mezzo di questo secolo
;

2
a

il vedere il mal governo del liberalism/). Quanto a questa seconda

causa^ facciamo parlare la Gazzetta di Parma, che oramai. tutti i
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.giornali liberi in moltissimi punti vanno cl'accordo coi cattolici. Le

popolazioni, essa scrive, cominciano ad aprire gli occhi alia luce

della verita e si accorgono che la parola liberta non e oramai piu,

se non un cencio sdrucito e sbiadito, dietro cui si nascondono i sac-

cheggiatori dell 'Italia
,

coloro che hanno convertito la patria in un

vasto ponieto che sfruttano coll'ignorante avidita dei Pellirosse. Que-
sta baldoria infame e forsennata e ora che cessi, se non si vuole che

la patria ripiombi nelle antiche miserie. II popolo e desideroso,

.affamato di onesta, di moralita, di liberta, non di quella che garan-

tisce 1'impunita ai nioderni governanti ;
e per un salutare istinto di

salvezza, si volge attorno chiedendo affannosamente: Dove sono i ga-

lantuomlni che vogliano governare? E se il popolo si accorge che

questi galantuomini militano piu specialmente nelle tile dei conser-

vatori e dei moderati decisi a troncarla coi metodi rivoluzionari, spe-

rano forse gli sbraitatori di un liberalismo da paccotiglia che il po-

polo vorra all'infinite lasciarsi sl'ruttare e tiranneggiare per un nome
-che corse ormai per ]a piazza col credito di una inoneta tosata? No:

la reazione, resasi necessaria e salutare, si va manifestando in tutta

Italia e non tardera grandissimo tempo che essa s'imporra.

5. Ci sia lecito di fare in queste pagine un cenno della morte

cristiana del poeta Antonio Ghislanzoni, Tautore del libretto VAida,
messo in musica dal Verdi, tanto piu che de'sentimenti cristiani di

lui in morte hanno taciuto i giornali anticristiani, secondo i quali il

Gristianesimo par non esista piu al mondo. Antonio Ghislanzoni nacque
a Lecco nel 1824. Nel 1848 prese parte al movimento rivoluzionario,

scrivendo su per i giornali repubblicani, donde si bused esilio e

prigionia dagli Austriaci. Tomato a Milano, si die a scrivere romanzi

e in ispecie un gran numero di libretti d'opere serie e buffe per tea-

tro, de' quali i piu noti sono quelli di Papa Martin, I Lituani, L'Aida.

L'indole del suo ingegnu poetico era tutto facilita e piacevolezza, la

quale spesso passava i limiti dell'onesto; del penoso lavoro della lima

fu insofferente. La sua morte accadde il 16 luglio a Caprino nel Ber-

gamasco. \*Eco di Bergamo cosi la racconta. La morte di questo
uomo ha edificato, quanto si possa dire, la popolazione del paese, per
i sentiment! eminentemente cristiani, coi quali si e preparato ad in-

contrarla. Lungo la malattia aveva piu volte manifestata 1'idea di

voler pienamente riconciliarsi con Dio
; piu volte aveva detto di non

voler presentarsi al supremo tribunale senza prima accomodare le par-
tite col giudice ;

e quello che aveva tante volte manifestato, real-

mente e con pienissima cognizione di quanto. faceva, ebbe a compire
coll'assistenza del suo condiscepolo ed amico M. E. Gattoni D. Gio-

vanni e del M. E. signor Prevosto locale. Non si dimentichera mai
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piii in Caprino lo spettacolo di vivissima fede, dato dal poeta Anto-

nio Ghislanzoni, allorquando il M. R. signor Prevosto ebbe a portargli

il SS. Yiatico, ricevuto il quale, sollevate le braccia, quasi in atto-

di stringere a se il signor Prevosto: Grazie, gli disse, grazie; ne si

dimenticheranno piii i sentimenti di vivissima religione con i quali

ebbe a ricevere I'estrema unzione e la benedizione papale, accompa-

gnando colla mente e colle labbra quanto veniva compiuto e detto dal

ministro di Dio.

6. II tribunale di Milano, certo, punto sospetto di clericalismo, ha

teste condannato i mestatori di Milano, coloro cioe che con lazzi e-

bestemmie, come narrammo, insultavano coloro che andavano a pre-

gare dinanzi ad un'imagine della Madonna nel duomo di quella citta.

Di questa, e di niun'altra cosa si trattava. Di miracoli o non miracoli

non fu mai questione tra i preganti ed i loro svillaneggiatori. Ma a

costoro tornava conto far vedere la luna nel pozzo e dire che si trat-

tava d'imposture. Or ecco un saggio della logica anticlericale. La

Tribuna, dopo avere stampato che oltraggiati e maltrattati erano

stati gli anticlericali e che le provocazioni erano venute dai pre-

ganti (cM so, che cosa avranno fatto costoro per farsi bestemmiare ed

insultare dagli anticlericali f) e dopo avere dato moniti al Governo che-

dimentica il proprio dovere al punto da incoraggiare in un luogo

e tollerare in un altro le invenzioni piii grossolane della superstizione

(la preghiera e una superstizione per i signori della Tribuna), dopo

tutto questo, diciamo, polemizza con insigne mala fede contro 1' Unita

cattolica. Di questa mala fede, seguendo 1'esempio dell'istessa effeme-

ride cattolica fiorentina, metteremo qui i brani de' due giornali, affinche-

resti solenne monumento della gravita onde si combattono da' massoni

e giudei i cristiani.

Unita Cattolica del 18 luglio: Tribnna del 19 luglio.

Citta non havvi in Italia che con ISUnita Cattolica torna alia ca-

qualche insigne monumento non at- rica, contro la Tri'buna, facendo di

testi la potenza di Maria e la grati- un fatto di cronaca una questione dr

tudine de' suoi beneficati. Tutta la religione.

nostra patria e piena dei prodigi e Insomma, si tratta di questo: una

delle glorie di Lei. Ridicoli coloro, i donna si presenta innanzi alia mi-

quali, arrogando a se soli la scienza, racolosa immagine della Madonna del

sognano di far passare per ignoranti duomo, colle grucce, sofferente, im-

e superstiziose tante generazioni di possibilitata a muoversi. Getta le

milioni di italiani! grucce e grida al miracolo.

NULLA NOI POSSIAMO DIRE CIRCA Da quel giorno (?) si stabilisce

L'IMMA^INE DEL DUOMO DI MILANO, che la Madonna del duomo e mira-

NB PROFERIRE GiUDizio sulle grazie colosa. Invece la Questura scopre che
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impartite a chi si prostrava davanti la donna miracolata & sana e vegeta

ad essa. Se anche le voci corse fos- da un pezzo, e che la sua e stata

sero parto difantasia, non per questo una commedia.

resterebbe provato che la Madonna Tutti gridano alia mistificazione.

non ottiene da Dio continui e stre- Nossignori! VUnita Cattolica VUOLK

pitosi miracoli. E i miscredenti me- IL MIRACOLO A FORZA.

desimi pare che lo sappiano, poiche Ebbene, io aspetto un nuovo mi-

nulla li fa arrabbiare cotanto, quanto racolo: che VUnita Cattolica riac-

la paura del miracolo. quisti il senso comune.

II lettore adesso e in grado di veder co' proprii occhi dove stia

di casa la mala fede e la menzogna e dove il senso comune cristiano.

III.

COSE STRANIERE

AUSTRIA-UNGHERIA (Nostra Corrispondenza). 1. II Giubileo episcopale

del S. Padre a Vienna e nelle province; pellegrinaggi ;
insulti ai pel

legrini galiziani reduci da Roma. 2. Sessione delle Diete provincial!.

3. Agitazioni socialistiche. 4. Polemiche intorno all'uccisione ri

tuale praticata dagli Ebrei a danno de 1

Cristiani
; processo e condanna

d'un'associazione giudaica per traffico infame.

1. II Giubileo episcopale di S. S. Leone XIII venne festeggiata

in tutta la monarchia con tali manifestazioni di sentimento religioso

e di ossequio al successore di Pietro, che senza esagerare non si vi-

dero le eguali in altre somiglianti festivita. E la circostanza piu ca-

ratteristica della festa giubilare del 29 febbraio p. p. si fu la pub-
blica e solenne partecipazione del mondo politico ed ufficiale. Quel

giorno, persino gli organi della stampa liberale piu avversi alia reli-

gione Cattolica ed alia S. Sede dedicarono lunghi articoli di omaggio
e di ammirazione a Leone XIII. S. M. 1' Imperatore precedette i suoi

popoli coll' esempio, inviando al S. Padre, insieme con altri regali,

la nota offerta per la nuova biblioteca vaticana
;
ed al solenne rice-

vimento di gratulazione, tenuto presso la Nunziatura Apostolica in

Vienna, comparvero in'grande numero arciduchi, principi, gentiluo-

mini d' ogni grado, dignitarii della corte e dell' esercito, diplomatici,

niembri del Parlamento, rappresentanze di associazioni religiose, po-
litiche ed accademiche. Fra queste ultime, merita un cenno partico-

lare 1' arciconfraternita di S. Michele, la quale accoglie in seno il

fiore dell' aristocrazia cattolica Viennese; la festa di Vienna, riusci
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una dimostrazione cattolica di prirno ordine. Yi assistevano i cardi-

nal! Gruseha e Galimberti; 1'arciduchessa Maria Teresa, moglie del-

1'arciduca Carlo Lodovico, fratello di S. M., i ministri Schonborn,

Falkenhayn e Zalewski; dieci membri della Camera alta e ventidue

deputati; tutte le associazioni cattoliche viennesi, comprese le uni-

versitarie, e gran folia di popolo d'ogni classe. Elevatissimi e molto

applanditi i discorsi d'occasione del barone Berger, e del conte Sta-

nislao Tarnowski, presidente dell' accademia delle scienze a Cracovia,

i quali toccarono, con parole assai moderate, delle condizioni attuali

del Pontefice in Ronia, e della necessita della sua piena indipendenza.

Questo punto venne ritoccato, in mezzo agli applausi dell'adimanza,
dal Cardinale Gruscha, nei precisi termini seguenti : Non cessiamo

di pregare fino a quel giorno in cui la nostra gioia sara piena, quando
cioe sara ristabilita in via di diritto la piena liberta ed indipendenza
del S. Padre.

Tanto basto per suscitare una spaventevole tempesta nel mondo

giudaico-liberale ;
la N. F. Presse diede fiato alle trombe con un ar-

ticolo violentissimo, specie contro i tre ministri e il card. Gruscha,

colpevoli di grave attentato a danno della triplice alleanza. A questo

primo squillo di guerra risposero facendo la voce grossa tutti gli or-

gani minori della liberaleria austriaca ed italiana, e fece eco a suo

tempo fra le pareti di Montecitorio 1'ebreo Barzilai colla sua nota in-

terpellanza.

Ne 1'assennata risposta del Brin basto a sedare la burrasca arti-

ficiale
;
che a' primi di marzo, saputasi prossima la partenza di 400

pellegrini austriaci alia volta di Koma, la stampa massonica di qua
e di la del confine torno alia carica aizzando la plebaglia contro il

pellegrinaggio deH'arciconfraternita di S. Michele non ostante che

questa avesse protestato di non entrarci punto, e che il Grazer Volksblatt,

organo cattolico assai importante, avesse richiesto, che i cattolici au-

striaci, mentre reclamano la piena indipendenza del S. Padre, non

pensano tuttavia di raggiungere questo scopo, senza o contro 1'Italia.

Ed essendo riusciti a vuoto tutti gli sforzi fatti per ottenere una se-

conda edizione delle scene selvagge dello scorso ottobre, la N. F. Presse

si sfogo in occasione delle nozze d' argento de' Reali d' Italia, sca-

gliando gli improperii piu schifosi contro il Papa,, il cardinale Eam-

polla, e tutti i cattolici dell'Austria.

Quanto ai pellegrini austriaci venuti a Eoma circa la meta di

aprile (fra gli altri 800 polacchi, condotti dal cardinale Dunajewski),
la Civilta Cattolica ne ha gia detto quanto basta nella cronaca delle sue

Cose romane . Eesta solamente il rilevare quel passo della ri-

sposta clel S. Padre al cardinale Gruscha, nel quale il sommo Ge-



CONTEMPORANEA 495

rarca, cosi bene informato de' bisogni di tntta la cattolicita, ammo-

niva i cattolici austriaci della gravita, che nel loro paese ha la que-

stione scolastica sopra ogni altra. E di vero chi ha tenuto dietro allo

sviluppo della nostra legislatura anticristiana sulla scuola, e non

ignora i guasti gia da essa arrecati nell' educazione cristiana della

gioventii ed i guai anco maggiori che se ne paventano per 1'avvenire,

deve saper grado al sapiente Pontefice della sua opportunissima am-

monizione, e far voti che ne facciano loro pro, massimamente quanti

sono piu da presso chiamati a propugnare i diritti della chiesa nella

pubblica istruzione. Per farsi un' idea dello stato attuale delle scuole

popolari in Austria (delle medie e superiori non occorre parlare) basti

sapere, che clopo tutta la lotta dovutasi sostenere contro 1'abolizione

del segno della s. Croce nelle province dell'Austria inferiore, il car-

dinale Gruscha arcivescovo di Vienna ebbe nel p. p. maggio a com-

batterne un' altra per la recita del Pater e dellMve, vietata da una

ordinanza ministeriale dell'anno 1872, e per 1' intervento degli scolari

alia processione del Corpus Domini. Ed in qualche altra provincia

lavorasi a tutt'uomo in nome della legge per imporre alia popola-

zione cattolica, renitente ed invano reclamante la promiscuifca dei sessi

nelle scuole popolari, la quale e notoriamente il mezzo piu cercato

dalla setta anticristiana per ispianare la via alia corruzione e quindi
all' incredulita.

Un saggio fra i molti dell'educazione impartita alia nostra gio-

ventu nelle scuole medie e superiori si ebbe da ultimo nell' ignobile

dimostrazione, cui da una quindicina di giovinastri ruteni, studenti

(\.Q\VAlma mater Viennese, vennero fatti segno i due prelati, Mons.

Sembratovic metropolita greco di Leopoli, e mons. Knilowski vescovo

greco cattolico di Stanislau, reduci da Roma insieme con molti pel-

legrini galiziani. Nel loro passaggio per Vienna essi fnrono aggrediti

nel vagone ferroviario da questi begli allievi della scuola moderna, con

grida selvagge di pereal, e con proiettili d'ogni fatta. I malfattori, ar-

restati sul fatto, confessarono, che era stato loro intento di castigare

il metropolita, perche a Roma aveva tradito la chiesa nazionale ru-

tena, sacrificandone i diritti al latinismo. I ragazzacci vennero con-

dannati ad una multa, e le societa studentesche, cui appartenevano ,

sciolte per decreto ministeriale. I prelati insultati appena giunti a

Leopoli ottennero una splendida riparazione de' patiti oltraggi ;
li ac-

colse alia stazione una folia rispettosa, a nome della quale due ora-

tori assicurarono il metropolita, che il popolo ruteno serbava piena
fiducia ne' suoi pastori, e protestava indignato contro il villano in-

sulto loro fatto. Rispose il metropolita dichiarando, che a Roma il

rito e la nazionalita de' Ruteni avevano sempre trovato e troverebbero
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sempre tutti i possibili riguardi. Agli applausi coi quail vennero ac-

colte tali dichiarazioni si aggiunsero numerosi indirizzi di tutte le as-

sociazioni religiose, della Dieta, de' municipii ecc. Non manco tutta-

via 1'organo magno della sinagoga Viennese, la N. F. Presse, di co-

gliere 1'occasione per dare sfogo alia sua bile anticattolica, facendosi

portavoce del partito russofilo dei Yecchi ruteni, i quali non possono

comportare in pace, che la S. Sede abbia affidato ai Gesuiti la ri-

forma de' Basiliani ruteni. I russofili miscredenti pretendono, che

questo sia un attentato al rito nazionale, quantunque ognuno sap-

pia che i Gesuiti nei conventi ruteni ad altro non mirano, che a re-

stituire 1'osservanza della regola di S. Basilio, e la purita del rito

greco. Costoro fingono d'avere poi scoperto un altro tentative di la-

tinizzazione- nelle raccomandazioni fatte dal S. Padre ai pellegrini ru-

teni, di togliere certe pericolose innovazioni rituali, introdotte arbi-

trariamente da singoli parroci nel rito greco, e di richiamare in pra-

tica alcune devozioni popolari, comuni si al rito latino che al greco,

le quali erano cadute qua e cola in disuso. Ma ci vuole proprio la

mala fede greca sposata colla perfidia farisaica, per inventare sul fon-

damento di questi fatti un'accusa d' invasione a carico della S. Sede,

e di provocazione da parte del metropolita ruteno.

2. La Dieta di Praga, dopo essere stata anche quest'anno il teatro

delle lotte sempre piu accanite fra tedeschi e czechi, venne chiusa

per ordine di S. M., in grazia del tumulto scandaloso eccitato dai

Giovani czechi, contro 1' applicazione del famoso compromesso. In

mezzo ad uno strepito indiavolato, si fecero a pezzi gli stenograinmi,

il relatore e il maresciallo provinciali vennero svillaneggiati e minac-

ciati, fra tedeschi e czechi volarono i calamai. Alia chiusura della

Dieta tennero dietro le dimostrazioni piazzaiuole, nelle quali si rup-

pero i vetri al casino dell'alta nobilta possidente (aborrito dai Gio-

vani czechi), e venne imbrattata la statua monumentale dell' imperatore

Francesco I. Di tali fatti grande rumore menarono i tedeschi nella

loro stampa, pigliandosela contro il governo del conte Taaffe, il quale

oerco rabbonirli colle solite promesse. Frattanto agli ussiti della Dieta

liene bordone il municipio di Praga, il quale stanzio nel bilancio una

somma annuale di 1000 fiorini, da erogarsi finche sara posta mano

all'erezione del monumento gia decretato alFeretico Huss.

La Dieta dell'Austria inferiore approve le nuove modificazioni in-

trodotte nello statuto della citta di Yienna dalla maggioranza ebraico-

liberale del municipio, allo scopo di rendere vana 1'astensione degli

antiliberali dalle sedute del Consiglio. Accordo poscia un sussidio alle

scuole ed agli asili della societa umanitaria Die Zukunft (L'av-

Tenire)" la quale a saputa di tutti s'identifica coll' omonima loggia
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massonica di Presburgo. Non conviene dimenticare, che mentre al di

qua del Leitha le logge massoniche restano ancora proibite dalle leggi

di Francesco I, esse possono sussistere e fioriscono di fatto nell'Un-

gheria alia piena luce del sole, estendendo palesemente il loro la-

voro umanitario anche sul territorio austriaco. Ma non passera molto

tempo, che 1'apparenza di questo dualismo legale sara tolta di mezzo

nell' Eldorado del cattolicismo. Infatti la commissione parlamentare

permanente, incaricata di preparare in Vienna la riforma del codice

penale, ha conchiuso a grande maggioranza di voti (11 contro 2) che

venga cassato il 150, in forza del quale erano fin qui vietate in

Austria tutte le societa secrete, e stabilite pene contro i loro membri.

3. Se il 1 maggio nella capitale e nelle province passo quest'anno

abbastanza tranquillo, i socialisti austriaci, imbaldanziti de' successi

dei loro confratelli di Grermania, non lasciarono passare il giugno senza

nuove dimostrazioni e minacce. Per non dir nulla degli scioperi scop-

piati fra i minatori della Boemia e della Moravia, essi organizzarono a

Vienna tre grand! riunioni, nelle quali si reclame, tra le altre cose, il

suffragio universale. Altri meetings di operai dovevano tenersi pubbli-

amente a Praga, a Brunn, a Graz, a Marburg, a Loeben ecc. Nelle

due prime fra le nominate citta gli operai tumulttiarono contro il di-

vieto del loro meeting; la polizia venne accolta a sassate, ed a fuci-

late; la cavalleria fu chiamata in soccorso, colla conseguenza di nume-

rosi feriti, e dei soliti arresti. Perfino nel cattolico Tirolo il socialismo

massonico da qualche tempo tenta di traforarsi co' suoi principii sov-

versivi.

Nel passato maggio vennero convocate delle adunanze operaie ad

Innsbruck, a Bolzano, a Merano, ed a Bressanone; sicche ad arrestare il

male fino dal suo principio, si stimo necessario di opporre tosto la

fondazione di societa o peraie cattoliche ad Innsbruck ed in altri luo-

ghi del Tirolo tedesco, dove gli operai trovansi abbastanza numerosi.

Col medesimo intento un gruppo di signori tirolesi, presieduto dal

capitano della provincia, nell' occasione del giubileo del S. Padre,

-aperse una colletta, per la costruzione di case operaie in Innsbruck.

4. Due mesi sono a Kolin in Boemia scomparve all' improvviso
una servetta czeca, senza lasciare indizio che spieghi la sua scom-

parsa. Tantosto i Griudei incolpati dalla voce pubblica di averla uc-

-cisa a scopi rituali, vennero assaliti e malmenati a tal segno, che

soltanto la pubblica forza riusci a porre un freno agli eccessi popo-

lari, colla condanna finale degli antisemiti da parte dell'autorita giu-

diziaria, la quale conchiuse, che la ragazza scomparsa era vittima

del suicidio, e che gli Ebrei erano innocenti. Appena calmatisi gli

animi in Boemia, la quistione si riaccese fieramente a Vienna, in

Serie XV, vol. VII, faac. 1036. 32 12 agosto 1893.
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seguito ad un opuscolo pubblicato a Dresda dal Dott. Deckert, par-
roco di Fimfhaus, sull'argomento dell' assassinio rituale degli EbreL

II chiasso destato da questo opuscolo fu immenso; ne divampo un'acerba

polemica fra il suo autore ed il Rabbino polacco Dott. Bloch, depu-
tato al Parlamento, il quale usci in campo a difendere gli Ebrei, in,

un articolo di quattro colonne, pubblicato nella Oesterr. Wochenschrift,

ed in altri articoli imposti a titolo di rettifica al Vaterland di Yienna.

Alle prove recate in mezzo dal Dott. Duckert per dimostrare il suo

assunto, il Eabbino non seppe opporre che ridicolaggini ed ingiurie

triviali. Replied il Duckert, dimostrando che il suo avversario non

era riuscito a confutare neppure uno de' fatti constatati storicamente

e giuridicamente nel suo opuscolo, fra gli altri 1'uccisione rituale di

S. Simonino, innocente vittima dei Giudei di Trento, del cui processo

esistono gli Atti autentici, illustrati anche dalla Civiltd G., alcuni

anni sono. II Dott. Duckert dichiaravasi pronto eziandio a provare
sulla testimonianza giurata d'un ebreo convertito, illustre orientalista

e conoscitore del Talmud, che 1' uccisione rituale de' cristiani viene-

praticata dai giudei anche ai nostri tempi.

Di fatto il colpo di grazia, al termine della lotta, venne recato da

Paolo Meyer, israelita convertito, direttore del giornale antisemitico

di Lipsia, intitolato Die Anticorruption. Egli scrisse al Dott. Duckert

una lettera, in cui affermava, pronto a giurare, d' aver assistito in

persona, avanti la sua conversione, ad un assassinio rituale, perpe-

trato dagli ebrei ad Ostrowo (Russia) nel 1875, descrivendone le piu

minute circostanze. Riarse con maggior veemenza la battaglia nella,

stampa.
I Giudei, vista la mala parata, offersero (tattica vecchia) del de-

naro al Meyer, per indurlo a dichiarare, che il fatto da esso affer-

niato era pretta invenzione. Ma avendo egli rifiutato tale offerta, venne

arrestato dalla polizia, aizzatagli contro dagli Ebrei, col pretesto di

un'accusa di diffamazione appioppatagli opportunamente presso il Tri-

bunale di Lipsia. Tanto e sconfinata la potenza dell' oro giudaico 1

Gia lo provo all' evidenza il famoso processo per F uccisione della

Ezlar.

E sempre nuove infamie vengono a galla, ad aprire gli occhi dei.

popoli sui principii della morale talmudica della nazione deicida. Que-

sta e di data men recente, ma del corrente anno di grazia. Pochi.

mesi fa, in Turchia, dietro richiesta dell' ambasciata austriaca, ses-

santa ragazze native di Gralizia (Polonia austriaca) vennero strappate

agli artigli di certi negozianti ebrei, e ricondotte in patria. In seguito

alle loro deposizioni, la polizia di Leopoli arresto 27 persone, le quali

facevaho parte d'una vasta associazione di mercanti di carne umana_
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'Si scoperse eke il traffico infame abbracciava quasi tutte le citta clelia

Galizia. Le sventurate fanciulle venivano mercanteggiate nella ma-

niera piu obbrobriosa, e vendute a certe case innominabili, a Costan-

tinopoli, ed in altre citta d'Oriente. E prezzo dell'opera riportare in

proposito alcuni particolari pubblicati in una corrispondenza originale

da Leopoli ai giornali di Yienna : Sono gia sette anni, die venne

portato reclamo all' autorita locale da una madre, per la scomparsa
misteriosa di una sua figliuola. Qualche giorno dopo nessuno piu ne

parlava, quando un' altra madre si fece avanti, denunziando il ratto

della sua figlia. Di poi a breve distanza seguirono un terzo, un quarto

altro caso analogo, e non passava mese, che il caso non si ripetesse,

cotalche il pubblico incomincio ad inquietarsi. Le scomparse erano

tutte povere ragazze del popolo, sprovvedute di mezzi. Nessuno an-

cora sospettava possibile in pieno secolo decimonono e in un paese

civile tal delitto, che appena sarebbe compatible colle barbarie d'un

popolo selvaggio. Ma intanto le ragazze scomparse non si vedevano

piu ritornare. Un' inchiesta venne avviata. Nel 1885 venne scoperta

la prima traccia della banda assassina. II processo duro lungamente ;

ne risulto che trattavasi d' una vasta associazione organizzata a me-

:raviglia, e che i suoi membri, esclusivamente giud&i, erano dissemi-

nati in tutto 1'Oriente. A. prezzo d'oro essi procuravano le vitiime al

vizio, da Costantinopoli sino alle Indie, condannandole ad una schia-

vitu peggiore della morte. Dopo dieci giorni di dibattimento, 22 ac-

cusafi vennero dalle assise di Leopoli riconosciuti colpevoli di questo
traffico infame, e condannati al carcere duro. Bisogna pur conve-

nire, che la pazienza de' Cristiani e posta a dura prova dai misfatti

d'una razza, la quale forse per effetto della maledizione divina, non

accorgendosi della tempesta imminente, sembra ne voglia affrettare lo

scoppio colle piu imprudenti provocaz'ioni.

IV.

INGHILTERRA. (Nostra Corrispondenza). 1. Mentre si navig-a nel mare
diQlVHome Rule Bill. 2. Quando si decidera la sorte dell' Home
Rule Bill alia Camera dei Comuni. 3. Pioggia e pioviggine di lire

sterline. 4. II lutto dell'Ing'hilterra per l'infortunio della corazzata

Victoria. 5. I dolori dell'agricoltura e le convulsioni delle classi ope-
raie. 6. II dissidio scolastico. 7. Lament! e rimbrotti fra anglicani

(Piuttosto regnare a Canterbury che servire a Roma). 8. Aberrazioni

degli anglicani. 9. Aberrazioni dei non-conformisti. 10. II matri-

monio del Duca di York colla Principessa May di Teck. 11. La ce-

rimonia della consacrazioue deiringhilterra alia Vergine ed a S. Pietro.

1. La discussione sull'Home Rule Bill va snodando le sue lunghe
e lente spire attraverso le fuggevoli sedute della Camera dei Comuni,
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istillando sempre maggior veleno, ira e protervia nell' Opposizione r

intenta a ritardare indefinitamente 1'approvazione dell'odiato disegno
di legge. Gli emendamenti seguono ed incalzano sempre piu, benche

ripudiati quasi, tutti, con rarissime eccezioni, dal Governo e dalla Ca-

mera; e insomma, dopo un lungo navigare, non si e peranco doppiato-
il capo del quinto articolo del Bill. Onde i Ministri sono venuti ad

una risoluzione eroica, sanzionata dal voto della Camera: hanno cioe-

diviso il Bill in tante parti, per ciascuna delle quali e prestabilito il

giorno della ohiusura: col quale mezzo sperasi di giungere alia terza

lettura verso i primi giorni di agosto.

Non posso dirvi il dispetto dell'Opposizione nel sentire il piede-

e la verga del Governo liberale, al quale inutilmente insidia il tal-

lone ! Eispetto all'Home Rule, poi, essa non ha vertebra che si riposi,

e la bramosia d'infiggervi il dente avvelenato la rende cieca e sorda

a tutto il resto che la circonda. Delle sue tre lingue, quella del Cham-

berlain e di lord Randolph Curchill sono certamente le piu aguzze e-

fiere
; poiche, se ad es. il Balfour ha vibrato anch'egli i suoi colpi

coll'usato vigore, questi pero non si spinge mai tanto innanzi quanta
il Chamberlain, che forma addirittura cuspide ed e sempre in moto-

per ferire. Se non che i suoi assalti, malgrado della veemenza loro,

falliscono in gran parte allo scopo, atteso un certo scoramento per-

sonale ch'egli non nasconde e che deve nascere da ambizione delusa.

2. Nei tumulti di tante mischie, ci siamo appena avveduti di un

fatto per se stesso molto importante ed istruttivo, dell' ammissione

cioe all'onore dell'autonomia politica di una parte lontana del nostro

impero. Ce ne siamo appena avveduti, dico, sebbene debba opportu-

namente sorgere la riflessione, perche mai vogliansi reputare disdice-

voli agli uni quelle franchige che si addicono tanto bene a tutti gli

altri. Chi volesse rispondere a tale quesito,.dovrebbe probabilmente-

cercare una spiegazioue di certe incoerenze frequenti negli uomini

politici. Una cosa io veggo con perfetta lucidita : al punto cui siam

giunti, il trionfo deH'JTome Rule in Iiianda segnerebbe un disastro

per la parte conservatrice al palazzo di Westminster, e 1'interesse di

parte viene posto al disopra di ogni altro, ne giova quindi prolun-

gare i discorsi.

La sorte del Bill non sara decisa, prima che ci siano rimasti alle-

spalle gli scogli e le secche degli articoli d'indole finanziaria: supe-

rati i quali, potremo salutare il porto, per quanto dipende dalla Ca-

mera dei Comuni. Entrera quindi in iscena la Camera dei Lords, che-

10 respingera ed alia quale mi contento per ora di mettere in bocca-

11 proverbio francese : apres moi le deluge.

3.
v
ln questo mezzo, il partito unionista si sbraccia per meglio lot-
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tare sino all' estrenio. Aperta una sottoscrizione, ha ricevuto da un

solo magnate d'Irlanda 1'egregia somma di 6000 lire sterline, ed altri

oboli gli cadono in grembo da varie parti, benche non tutti cosi lauti

e regali.

Dall'altro canto, se non piove a dirotto, stilla fitta e continua la

pioviggine delle offerte mandate al partito nazionale irlandese dai

milioni di compaesani che hanno trovato un quieto asilo di la del-

1'Oceano. E 1'Irlanda frattanto si mantiene tranquilla, ad eccezione

della contea di Clare, le cui condizioni furono teste argomento di la-

gnanze, quantunque non ci sia stato ancor detto con precisione quale

sia 1'origine e quanta la gravita dei suoi turbamenti.

4. Oltre VHome Rule, non sono mancate altre cause di angustia

e tristezza a questa nazione. II disastro onde fu teste colpita la no-

stra armata nel Mediterraneo col naufragio della grande corazzata

Victoria, il cui fianco fu orrendamente squarciato dallo sperone della

consorella Camperdown nell'eseguire un'evoluzione navale, ha gettato

sul Regno Unito una fitta ombra di lutto. Ne il nostro cordoglio e

sproporzionato alia sofferta catastrofe; poiche 1'Inghilterra non piange
soltanto le centinaia e centinaia di quei suoi valorosi marinai

,
dei

quali e tanto altera, nonche di uno fra i piu esperti e lodati ammi-

ragli, di sir Giorgio Tryon ;
ma e indotta, inoltre, da tutte le circo-

stanze del terribile sinistro a meditare seriamente sul pericolo che le

future guerre navali possano recarci piu di una dolorosa sorpresa.

Yedere cosi ad un urto
,
ad un tocco

, per mero accidente
,
in men

di 15 minuti scomparire nell'imo del mare la piu possente e formi-

dabile forse tra le nostre fortezze galleggianti di ultima invenzione,

coperta di un'armatura d'acciaio apparentemente impenetrable e guar-

data da 800 prodi, e tale spettacolo da imprimerci nell'intelletto una

idea spaventosa dell'immanita delle forze che saranno spinte a coz-

zare le une contro le altre nelle battaglie dell'avvenire. D'altra parte,

non possono errare gli uomini cui e data cura della nostra difesa,

profondendo i milioni per costruire tali mostruose macchine di guer-

ra, si poco esperimentate nella loro capacita difensiva e si facili ad

inabissarsi come monti di metallo alia prima commozione?

Si ritorna quindi alia perpetua questione ,
se ai popoli sia spe-

diente di riporre la sicurezza dei proprii focolari e dei proprii campi
nella materia bruta, o se non convenga lor meglio di prescegliere

ordegni di guerra piu docili alia mano ed all' ingegno dell' uomo,
dalla cui addestrata forza e dal cui coraggio ricevono la propria effi-

cacia, efficacia che, insomma, emana dall'anima di quei bravi tars

(soldati di marina inglesi), che hanno fin qui signoreggiato i mari.

I ragguagli piu parti colareggiati del sinistro, mandatici un po' a
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spilluzzico, fanno pur troppo temere che il tutto abbia avuto origine

da una momentanea aberrazione di giudizio dello stesso sir Giorgio

Tryon, tuttoche modello di ammiraglio inglese, o da qualche fatale

malinteso nell'eseguimento dei suoi ordini.

Un conforto, un raggio di allegrezza in mezzo al cordoglio, ci

viene dalle pitture fatteci dell' eroismo cosi del comandante come

dell'equipaggio in tale frangente, che il sole orientale pote contem-

plare colla sua impassibile serenita. II vecchio duce rimase impavido
sul ponte, per vegliare come poteva meglio alia salvezza dei suoi

uomini
;
ad uno di costoro, che offrivagli una cintura di sicurezza

risposegli: salvati tu stesso, amico ! e discese in fondo al mare strin-

gendo ancora in pugno il suo telescopic, quando la corazzata si ca-

povolse. II suo corpo non fu ricuperato.

Un disastro me ne richiama alia memoria un'altro : in una delle

nostre miniere carbonifere, 140 circa tra uomini e fanchilli trovarono

teste la tomba nelle profondita della terra, in conseguenza di una

esplosione di gas. In Inghilterra rimangono a piangere il. duro de-

stino le numerose vedove, gli orfani e le madri derelitte!

5. Ne qui finiscono gli omei. L'agricoltura e afflitta dai desolanti

effetti di una lunga siccita, mancandole la pioggia da parecchi mesi

a questa parte. Tutti i raccolti ne sono danneggiati ; quello del fru-

mento sara perduto, tranne qua e la in alcune oasi piu fortunate;

quello dei foraggi e stato in piu luoghi arso e consunto, di guisa

che sara mestieri ovviare sollecitamente ai pericoli di una carestia

per il bestiame. Tutte queste disdette ne portano per corollario un'al-

tra; il minor bisogno di braccia nelle campagne, onde nuove angu-

stie e nuovi sospiri fra i lavoratori agricoli.

Quanto agli artigiani delle citta, la loro quiete momentanea e

una bonaccia nata dal cadere dei venti e delle procelle dopo 1'insuc-

cesso dello sciopero di Hull
;
ma non manca il sordo rumoreggiare

di tuoni, nunzii di nuovi ternporali vicini. Grli operai dei bacini car-

bon iferi sono irrequieti, minacciano uno sciopero generale, al quale

sembrano propensi ad associarsi i portatori di carbone di Londra: e,

se cio avviene, questa vasta ed opulenta metropoli dovra penare ad

.accendere i focolari ed apprestarsi i pasti quotidiani.

Insomma ci restano da superare non poche dolorose prove-, prima

di veder rifulgere il sole della giustizia sociale, della carita fra pa-

droni ed operai, messa in opera con metodi adatti ai tempi e bene-

fica per ambedue le classi, in guisa da rifondeiie in una grande

comunione cristiana, nella quale siano sinceramente uno per tutti e

tutti per uno!

6. iLa scuola, coi dissidii che suscita, continua a riempire gran
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parte del nostri pensieri. II concordato del 1870 si sgretola e cade in

isfacelo
, per colpa delle stesse autorita che presiedono al pubblico

insegnamento. Consisteva esso in un componimento, mediante il quale

pattuivasi che in ogni contrada, ove gli esistenti Istituti non prowe -

dessero quanto e d'uopo ai bisogni intellettuali della gioventu, po-

tesse costituirsi uno School Board per supplire al difetto e all'insuf-

ficienza di quelli, edificandone di nuovi e sopperendo alle spese di

costruzione e di esercizio col prodotto di una tassa da levarsi fra gli

abitanti del distretto senza eccezione. Tutto poteva passare, tranne il

divieto fatto ai docenti delle suddette scuole d'impartire ai loro al-

lievi una qualsiasi definitiva istruzione religiosa. La maggior parte

degl'Istituti gia esistenti era stata fondata col principio: essere pre-

ziosa ed essenzialissima parte di qualunque sistema educative, degno
di tal nome

,
1'istillare nelle giovani menti la verita religiosa ; e,

siccome non vollero a verun patto recedere dal loro principio, cosi

vennero privati d'ogni partecipazione ai benefizii della tassa scolastica,

pur soggiacendo a tutti gli oneri. Per alimento indispensabile alia

vita non avevano che le offerte volontarie, con grave disagio dei loro

sostenitori; disagio molesto, diro cosi, come gli allegorici flagelli del

re Salomone. Ma cio non bastava ai signori che stanno a capo del

pubblico insegnamento, e percio si apprestano a sostituirvi gli scor-

pioni di Roboamo. Colle loro interminabili esigenze, col loro lusso di

apparati direttivi ed amministrativi si sono adoperati in maniera che

i'ra non molto, continuando 1'andazzo presente, le scuole libere sa-

ranno ridotte a languire ed estinguersi per 1'inedia. E superfluo ag-

giungere che per la relativa loro poverta i cattolici d'Inghilterra sono

fra i piu maltrattati.

7. Ma gli anglicani, dove non fruiscono delle piu pingui prebende,

soffrono poco men dei cattolici sotto il vigente sistema
;
tanto vero

che vengono da piu parti stimolati a cercare un rimedio, benche finora

indarno. Havvi chi taccia or questo, or quello, di rilassatezza, d'in-

fingardaggine, la quale, se non cessa, riuscira funesta a tutti gli Isti-

tuti ove ancora vive e si propaga sotto determinate forme il cristia-

nesimo. I dardi delle rampogne vengono scoccati principalmente al-

1'indirizzo dell'arcivescovo di Canterbury, dottor Benson; e nella ra-

dunanza tenuta di fresco dalla National Society, avendo egli esposto

i suoi pensieri piuttosto rosei e soddisfatti, sent! redarguirsi abba-

stanza fortemente da taluno dei suoi suffraganei. Non manco neppure
chi raccomandasse un'azione concorde e solidale coi cattolici in co-

siffatta causa, o consigliasse per lo meno i vescovi anglicani ad imi-

tare 1'esempio dei prelati cattolici, proclamando ad una voce dinanzi

al mondo intero cio che vogliono e come intendono ottenerlo.
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Una manifestazione cosi ardita, dice il Church Times, come 1'ab-

biamo raccolta ierlaltro di bocca del missionarii Italian! (frase volgare

inventata dal dott. Benson per indicare gli amici del cattolicismo), vale

piu di cinquanta radunanze della National Society; e noi siamo con-

vinti che, per mancanza di eguale fermezza, i nostri vescovi potranno

annaspare parole sopra parole, quanto loro aggradi, ma non si avan-

zeranno di un unghia.
Ma la franchezza e la precisione dei giudizii in una qualsiasi ma-

teria non sono retaggio degli anglicani: il che devesi ascriveie loro

piuttosto a sventura che a colpa, impossibile essendo ogni moto ri-

soluto dell'animo a chiunque porti intorno al collo le pesanti catene

dei formularii anglicani. Quando, poi, 1'arcivescovo di Canterbury re-

spinge 1'alleanza colla Missione Romana, noi dal canto nostro non ne

facciamo punto le meraviglie, e quasi quasi crediamo indovinare i

pensieri ch'egli molina in capo e che potrebbero scolpirsi colla tra-

duzione libera di uno storico detto : meglio regnare a Canterbury che

servire a Koma ! . . .

8. I cattolici hanno diritto e piano innanzi a se il cammino da

battere: domandare, in nome dell'equita e della rettitudine, la per-

fetta eguaglianza cogli altri cittadini, per cui, anziche pagare ingiu-

sto tributo ad un sistema scolastico che la loro coscienza condanna,
siano fatti in equa proporzione partecipi del prodotto della comune

tassa scolastica, a sostegno delle loro proprie scuole.

E facile, pero, spiegare come non trovino schietta solidarieta nep-

pure fra gli anglicani, dilaniati come sono costoro da infinite divi-

sioni, delle quali ogni novello giorno produce esempii novelli. La mo-

struosa discrepanza delle dottrine non pud partorire una serena uni-

formita di condotta.

Ecco qua un dottor Wright, che ora da lezioni (quale Grinfield

Lecturer) sul Yecchio Testamento dei Settanta all'Universita di Ox-

ford, dichiarare pubblicamente che il ministero episcopale non e in-

vestito di alctm ius divinum, ma ripete unicamente la propria auto-

rita dalle leggi del paese. Non sara certo questo principio la magica

formola di un'unione ben compatta e disciplinata nelle battaglie della

vita pubblica e religiosa! Ma andiamo innanzi.

L'arcidiacono Farrar, uno degli odierni dottori ed idoli dei prote-

stanti, ^consiglia 1'uso del Simbolo di S. Atanasio nei pubblici ufficii

divini, non essendo il popolo abbastanza educato in teologia per com-

prendere la differenza delle due parole : sostanxa e persona . Egli ci

da cosi un concetto ben povero della fioritura della teologia nella

Chiesa anglicana.

E,
v
poi, venuto in luce il programma del Church Congress convo-
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cato a Birmingham, programma che sembra avere offeso la vista ai

partigiani della High Church per un certo colorito troppo spiccatamente

evangelico.

II manipolo del Catholic Party vi apparisce molto assottigliato, e

vi si cercherebbe indarno un campione dell' Alta Scuola cristiana

moderna . Sappiamo gia che ai congressisti verra imbandita ogni

sorta vivande, da assaporare a loro talento
; poiche lo sbalordimento

della varieta e del multiloquio, le vertigini di un'attivita sconfinata

sogliono far dimenticare, almeno per un istante, le nausee e i deli-

quii dell' infermo colosso anglicano; colosso tanto infermo, pero, che

ben mirandone il piede, vi si scopre il colore dell' argilla !

9. Ne miglior sanita godono le sette protestanti che vivono fuori

della comunione anglicana; di che vi dara saggio il fatto seguente.

Esiste un'associazione religiosa, il cui titolo ne spiega abbastanza

il carattere ed i fini : si chiama il Consiglio Non-conformista (Non-

conformist Council). Una sua deputazione presentavasi non ha guari

allo School Board di Londra, perorando calorosamente per la conser-

vazione del concordato del 1870. Grli atti e le parole di quei signori

in tale circostanza ne lumeggiarono benissimo la portentosa confu-

sione intellettuale e nello stesso tempo 1' odio alia verita cattolica

onde quella scaturisce. Grli Unitarii non hanno ancor seggio e voce

nel Consiglio Non-conformista; ma uno dei suoi interpret! vaticino

il giorno in cui vi saranno accolti. Ma intanto sarebbe ardua impresa
il voler definire le credenze dei non molto piu avventurati che non

hanno da aspettare di fuori e nell'incertezza la propria ammissione

in un simile ovile. Uno dei deputati disse :

L' Incarnazione di Nostro Signore e un fatto cristiano; non dico

gia che sia un principio cristiano.

I Non-conformisti, pero, non vogliono che venga insegnato dai

maestri dello School Board ne come fatto, ne come principio. Per

dirla con altre parole, i Non-conformisti vogliono si present! alia

gioventu il Nuovo Testamento o monco e mutilate di parecchi tra i

suoi fatti primarii ed importantissimi, ovvero nella forma cui lo ri-

ducono gli Unitarii, ai [quali tuttavia rimangono chiuse le porte del

loro Consiglio. Meglio guardando, poi, si scorge come tale avversione

all' insegnamento delle verita e dei fatti fondamentali del cristiane-

simo nasca dal timore che esso meni difilato al riconoscimento del

sacerdotalism !....

Ed ecco i principii ai quali e informato 1' insegnamento dello

School Board, ed ecco il simulacro al quale uomini cristiani e liberi

Inglesi sono costretti a portare doni e ad immolar vittime !

10. Non ostante queste molteplici preoccupazioni, 1'Inghilterra fe-
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steggia ora con unanime trasporto il matrimonio del Duca di York,
eretle presuntivo della corona britannica, colla Principessa May, figlia

del Duca di Teck, il quale a suo tempo strinse il nuziale nodo colla

Principessa Maria di Cambridge, cugina della nostra Sovrana.

Non sara uscito di inente ai lettori che la Principessa May era

stata fidanzata al Duca di Clarence e che la face d' imeneo stava per

-accendersi, quando la gioia, con cui tutto il Eegno Unito salutava

tale auspicata unione, si muto improvvisamente in profondo lutto per
la morte del giovane Principe, la cui prescelta fu quindi prima ve-

dovata negli alfetti che sposa. II tempo del cordoglio e ora spirato,

ed il Duca di York sembra essere stato predestinato ad ereditare dal

fratello, come i piu eccelsi diritti e doveri, cosi pure gli affetti del

cuore. Questo scioglimento d'un doloroso intreccio viene accolto con

universale compiacimento. II fausto connubio ci sara arra, non sol-

tanto di felicita dell'eccelsa coppia, ma eziandio di stabdlita del trono

e d'incremento di quelle sublimi virtu che danno splendore di fama

e mirabile potenza di operare il bene a coloro cui Dio voile imporre
il peso di una corona. II passato, a questo riguardo, ci e presagio

deU'avvenire
; poiche il Duca di York

>
ha gia dato prova della sua

valentia nella camera di sua elezione. Ufficiale nella regia armata,

-col suo fedele amore al dovere egli si e gia meritata 1' ammirazione

di quanti hanno avuto la sorte di avvicinarlo. Allo stesso tempo, gli

elogi della Principessa May risuonano su tutte le labbra. Ella sembra

possedere un fascino, che attrae quanti 1' avvicinano, ed e seguita

da per tutto dalle benedizioni degli afflitti ed indigenti per le sue

molteplici ed inesauribili carita. 11 fatto ch'ella e Principessa pret-

tamente inglese, nata e nutrita sul nostro suolo, costituisce per lei

un titolo di piu all'amore del popolo, il quale con voto unisono in-

voca la benedizione del cielo sui suoi anni futuri, che speriamo nu-

merosi, prosper! e felici.

11. Opportunamente, in questi giorni di allegrezza per la nazione

intera, si e compiuto il solenne atto di dedica, nel giorno di S. Pie-

tro, dedica per la quale la Granbrettagna tu posta sotto lo speciale

patrocinio della B. Yergine e del Principe degli Apostoli. La grande

oerimonia si e celebrata simultaneamente in tutte le chiese d'lnghil-

terra, e innumerevoli, fervide preghiere sono salite al cielo
T
affinche

11 nostro paese ridivenga cio che era : Mary's Dowry, e affinche la

devozione al Principe degli Apostoli, cosi ardente in queste isole per

quasi un millennio, si ravvivi e sia fonte di abbondanti grazie alia

nazione ed ai suoi reggitori fino al ritorno del Figliuolo dell'Uomo!
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y.

IRLANDA (Nostra Corrispondenza). 1. La raccolta di quest' anno. -

2, Nuove tristezze. 3. Le battaglie dell' Irlanda in Parlamento. -

4. Alle prese coll' ostruzionismo del conservator! ed unionist!. -

5. Gli Orangisti. 6. Trinity College e 1'Arcivescovo di Dublino.

7. Una nuova istituzione cattolica. 8. II vicere lord Houghton.

9. Lady Aberdeen. - - 10. Onori al Lord Mayor cattolico di

Londra. 11. Fanatismo protestante.

1. I pensieri degli Irlandesi sono tutti assort! in due grand! og-

getti, intimamente connessi colla sorte della patria loro, dei quali

uno mira il presente, e 1'altro la felicita o le procelle dei giorni av-

venire. Per quanto sospirino o preghino ,
confidino o trepidino pel

buon rinscimento del disegno di autonomia dell'Irlanda, che ora passa

la prova della fornace nel Paiiainento britannico a Westminster; la

grande moltitudine del popolo non puo a meno, in questa stagione r .

di stare interamente sospesa al filo delle speranze o dei timori, onde

sentesi colma nel volgere la mente alia prossima raccolta, poiche in

Irlanda i destini di tutti e di ciascuno dipendono dalla raccolta ! Noi

abbiamo poche Industrie : 1'agricoltura, sotto la strettoia di leggi sfa-

vorevoli al piccolo affittaiuolo e fra le incalzanti rivalita degl'impor-

tatori americani, rimunera sempre piu avaramente le fatiche dei suoi

cultori. Le nostre poche e magre Industrie non possono sostenere la

gara con quelle fiorenti di pingui capitali e balde d'intraprendenza

protetta da leggi, che favoriscono le manifatture dell'Inghilterra e

della Scozia. II nostro suolo non da ne ferro, ne carbone, e la sua

ricchezza minerale e tuttora un secreto sepolto nelle sue stesse viscere.

Non potendo aspettare che il pane ci giunga su celeri navi da oltre

mare, ansiosi di vederlo spuntare dalle nostre stesse glebe, qual me-

raviglia, se ci sentiamo tremare il cuore come una foglia al presagio

di un'annata magra? La lunga ed ostinata siccita ha disanimato an-

che i piu fiduciosi. I pascoli sono interamente arsi; 1'erba difetta nei

prati, il bestiame deperisce ,
mentre i prezzi nel mercato si alzano

ogni di piu.

2. L'acqua e divenuta preziosa : e, cosa inaudita nel nostro umida

clima, gli affittaiuoli sono costretti in varii luoghi a procacciarsene
il bisognevole per il loro bestiame fino ad una lega di distanza ciascun

giorno. Agginngetevi 1'esiguita dei raccolti di fieno e le languide
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speranze di prossimi compensi, e non stenterete a comprendere, oltreche

le fosche prevision! per 1' inverno, pure le nostre angustie presenti.

II nuovo prodotto non trova quasi compratori, ne teniamo in serbo

scorte di foraggi per far fronte ad una cattiva stagione. Intanto, il

solito spettro del fitto agita e flagella il povero fittaiuolo. Come fara

quest'anno a pagarlo per intero? Nella stessa Inghilterra, ove fra pro-

prietarii ed affittaiuoli corrono relazioni ben piu amichevoli ed umane
che fra noi, vediamo i Landlords condonare in tutto od in buona parte

i canoni ad essi dovuti. Yoglia Dio che quanti hanno a cuore la vita

del povero dedichino a tempo i loro pensieri a tale doloroso argo-

mento, a fine di prevenire le peggiori calamita che ci sovrastereb-

bero per 1' inverno.

3. In questo mezzo, gli occhi del popolo, che ha si lungarnente
e crudelmente sofferto e che pud avere ancor tanto da soffrire, si affis-

sano di tratto in tratto sull'aspra ed ostinata lotta, che per il suo

bene od il suo male si combatte al palazzo Westminster. Di fronte

alia tattica di guerra parlamentare adottata dall'opposizione e cono-

sciuta oggimai sotto il nome di ostruzionismo (Obstruction), il

Governo messo in seggio dalla nazione per formulare un sistema di

Self- Government da largire all'Irlanda, ha dovuto scorgere T impossi-

bilita di mantenere piano e sgombro il cammino alia legislazione,

senza imporre limiti alle scorrerie troppo sregolate della minoranza.

Annunzio quindi la propria volonta, non soltanto di mettere il suggello

all' Home Rule Bill, ma eziandio di effettuare una parte decorosa del

proprio programma, prima di chiudere la presente Sessione. Ora, il

Parlamento suole rimanere aperto dal febbraio all'agosto, mese in cui

la Sessione intendesi generalrnente chiusa.

4. Nondimeno, per comune giudizio, ritiensi non potere il voto defi-

nitive sull' Home Rule Bill cadere che in agosto alquanto inoltrato,

se pero non si scontrino inciampi per via. Ma il Governo pensa di abbre-

viare il periodo delle vacanze, e di riunire ben presto il Parlamento

a deliberare sugli altri disegni presentatigli. Cosiffatto piano e otti-

mamente ideato, per rendere frustranei gli intenti degli avversarii

d' impedire che la sessione riesca a stabilire YHome Rule.

Qui, pero, stimo opportune di rammentare come, operando in tal

guisa, il Governo liberale non faccia che staccare un foglietto dal

taccuino dei suoi oppositori e adattarlo momentaneamente al proprio.

Nel 1887, i deputati irlandesi s'ingegnarono con tutti gli stratagemmi

parlamentari, vecchi e nuovi, di sbarrare il cammino ad un Bill che

faceva aspro governo d'una gran parte dei loro connazionali
;
ma i

conservator! e gli unionist! non si peritarono punto d' imbavagliarli,

con null'altro che votare poscia il proprio disegno di legge senza il piu
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lieve ritocco od emendamento ! E questo appunto e il metodo, che, in

forma piu mite
,
viene ora applicato a quello stesso partito, che per

prirno lo pose nell'arsenale delle armi parlamentari.

5. Deliberando la Camera dei Comuni suirHome Rule Bill, si e

appalesata una sollecitudine tutta speciale di avvisare in tempo al

pericolo che i futuri legislatori dell'Irlanda manomettano in qualsi-

voglia maniera i presenti diritti e privilegii dei framassoni ed oran-

gisti. Quanti conoscono, pero, Tillegittimita ed illegalita di ambizioni,

la violenza di atti, 1'arrogante disprezzo con cui da coloro furono e

sono calpestati i piu sacri ed elementari diritti dei compaesani cat-

tolici, si meravigliano grandemente che un uomo di senno e di an-

torita possa sinceramente proporre speciali leggi tutelar! a pro di sirnil

gente. Che cosa lo accieca e lo spinge a tal passo? L'intolleranza ed

il fanatismo protestante, quell' intolleranza e quel fanatismo che ani-

marono pure i conati fatti di eternare il Trinity College di Dublino

quale tempio e monumento dell'antica oppressione protestante.

6. Fondato sotto il regno
-

di Elisabetta, arricchito di terre e di

altrifondi, rapiti alia Chiesa cattolica, il Trinity College fu ed e un'isti-

tuzione puramente protestante. In nome della Grerarchia irlandese,

1'Eccmo e Eevmo Arcivescovo di Dublino, Monsignor Walsh, ha teste

domandato, non gia che venga demolito o confiscato, non gia che

Tenga dedicate all'educazione dei figli del vero popolo irlandese, ma

semplicemente che non sia piu oltre di ostacolo alia perfetta ed asso-

luta eguaglianza dei cattolici coi loro compaesani protestanti. Questa
e la rivendicazione dei cattolici, che ad ogni uomo di cuor retto parra

santa ed inoppugnabile. E nondimeno vi sono uomini, i quali non

possono piu concepire il Trinity College, se non come istrumento e

trionfante segnacolo di dominazione !

Come disse Monsignor Walsh, la fondazione di una nuova Uni-

versita, altrettanto cattolica quanto 1'antica e protestante, col togliere

di mezzo le disuguaglianze e le ingiustizie nell'insegnamento, aster-

gerebbe dalla fronte del Trinity College lo stemma d'infamia che ora

lo deturpa, senza nulla detrarre alia sua presente ricchezza e po-

tenza. Imperocche 1'eguaglianza puo del pari conseguirsi coll'abbas-

sare i superbi o coll' esaltare gli umili. E qui la parola dell' esimio

Pastore si eleva e si riscalda, respingendo come oltraggiosa 1' insi-

nuazione che i cattolici sieno capaci di ripetere gli atti e le spoglia-

zioni per cui le ricchezze della Chiesa cambiarono mani nei giorni
della regina Elisabetta. Siffatta dichiarazione del degno Arcivescovo

e in perfetta armonia con tutte le sue manifestazioni anterior!, ed es-

senzialmente compresa nei principii, sui quali egli fonda le sue e no-

stre rivendicazioni cattoliche.
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7. Ma se il nobile animo di Monsignor Walsh e assetato di giu-

stizia, esso arde in pari tempo di carita, sempre vigile nella ri-

cerca di nuovi mezzi e nuove industrie. Ora egli pensa ad un ramo

fin qui negletto fra noi della grande famiglia dei poverelli di Cri-

sto : ai poveri fanciulli inabili al lavoro, cui manca un Istituto cat-

tolico specialmente destinato a riceverli e proteggerli. Non v' e ri-

fugio per essi, se non talvolta forse a patto di farsi protestanti e di

entrare in qualche casa protestante. Una Commissione reale ha gia

da lungo tempo affermata la necessita che lo Stato provveda in qualche

guisa a questi esseri derelitti e sventurati. Ma il Pastore cattolico

non vuole attendere finche il seme di tale relazione ufficiale germo-

gli e porti il suo frutto nella legislazione. Ha quindi fatto la muni-

fica offerta di 25 mila franchi per la fondazione di un Istituto cat-

tolico di tal genere, colla promessa di elargire una somma eguale

dopo il primo anno di proficuo esercizio.

Niun dubbio sul felice esito dell'appello e dell'esempio di Monsi-

gnor Walsh. Siamo poveri e spogliati'; ma un'impresa simile non e

mai venuta meno in Irlanda per mancanza di costanti amici e di ge-

nerosi soccorsi.

8. Lieto avvenimento per noi, e, speriamo, anche fecondo di buoni

risultati per le forti popolazioni del nostro litorale di ponente e di

mezzodi, e la visita fatta non ha guari da S. E. il vicere Lord

Houghton alle citta ed ai porti di quella plaga. Yi si e recato da.

leale amico, ansioso di vederne coi proprii occhi le condizioni e di

raccoglierne col proprio orecchio i voti e le speranze.

Non mancarono, beninteso, coloro che, facendo grave torto al ca-

rattere del nostro popolo, con cieche diffidenze sistematiche, sussur-

ravano all' orecchio di Sua Eccellenza essere tale viaggio irto di pe-

ricoli, ne doversi mai intraprendere senza buona guardia di soldati

e di poliziotti nelle citta e nei villaggi da attraversare. Ma il vicere

sdegno tali insinuazioni, ed ebbe a trovarsene contento. L' indole fer-

vida, geniale, cortese del Celta, al cospetto del buon rappresentante

della regina Yittoria, si effuse in manifestazioni di rispetto e di sin-

cero buonvolere. Da per tutto furono presentati a Lord Houghton os-

sequiosi indirizzi, accompagnati da accoglienze veramente espansive e

cordialissime del popolo guidato il piu delle volte, godo in dirlo, dal

proprio clero.

Sua Eccellenza, nel passaggio attraverso varie diocesi, fu ospite-

dei Yescovi di Elphin, di Gralway, di Eoss e di Waterford
;
e ritorno

infine a Dublino coll'animo rischiarato da nuove esperienze, avendo

scosso e gettato di dosso molti errori .e pregiudizii ad un tempo, e r

speriamo altresi, col cuore allargato da nuovo affetto e da schietta
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^simpatia per un popolo, la cui generosa e cavalleresca indole pote per

la prima volta studiare e stimare nel suo giusto valore.

Non meno care e consolanti ci sono le fatiche intraprese con gen-

tile zelo da Lady Aberdeen, per risuscitare, a pro de' negletti vil-

laggi delle piu povere nostre citta, quelle Industrie casalinghe, che

possono procacciare a numerose famiglie un lavoro non ingrato, ne

mal retribuito, a domicilio, instillando loro sentimenti di coraggiosa

operosita e di onorata indipendenza della vita. Sino dal primo giorno

-del governo del suo consorte, Lord Aberdeen, quale vicere d'Irlanda

(1885-86), questa egregia signora prese nobilmente a cuore la sorte

sin dei piu umili del nostro popolo. Non havvi caritatevole impresa
cui ella non sia pronta sempre a dare opera e largo contributo. Or-

fanotrofii, Scuole industriali, Ospedali ecc. sentirono la benefica soa-

vita della sua mano protettrice. II suo amore pei poveri non fu di

parole; e da quando fu obbligata ad allontanarsi dal nostro suolo, re-

sto fra essi collo spirito, non cessando di promuoverne il bene con

ardente ed intelligente perseveranza.

Or dunque, come vi diceva, Lady Aberdeen, colla sua indefessa

costanza, ritisci a formare un'Associazione industriale (pel lavoro a

domicilio), che ha gia dato copiosi frutti : I'allattd, per cosi dire, la

sostenne, e le fece stampare i primi passi, ne diviso i lavori, e per

aprire loro i necessarii mercati, come in generale per fame il van-

taggio, viaggio per mare e per terra. Da ultimo, la sua ingegnosa
carita ha concepito 1'idea del villaggio irlandese a Chicago, il quale
forma una delle attrattive di quella grande Esposizione ed insieme

una fiera per la vendita dei prodotti di quelle cottage industries per
lei sorte a vita in piu di un solitario casolare irlandese. Presente-

mente Lady Aberdeen trovasi fra noi e sta compiendo un giro attra-

verso le contee occidental!, sempre nell'interesse deirirish Industries

Association da lei medesima fondata : e superfine aggiungere ch'e rice-

vuta, dovunque vada, con calde manifestazioni di riconoscenza e di

popolare affetto, testimoniato negli indirizzi di benvenuta che a lei

si porgono. Ella visita conventi, scuole, asili e ricoveri
;

conferisce

col clero, consulta i Yescovi
;
e tutto per il maggior bene di un po-

polo, che, secondo le mondane apparenze, non possiede alcun titolo

alia sua generosita. Ella ha gia fatto un bene inestimabile, ed i cit-

tadini d'ogni classe, d'ogni culto, hanno verso lei un debito di gra-

titudine, perche benemerita in modo insigne del progresso industriale

dell' Irlanda.

10. L'annunzio della risoluzione presa da Sua Maesta di conferire

la dignita di baronato all''Alderman Stuart Knill, primo Lord Mayor
-cattolico di Londra da oltre due secoli, fu accolta con particolare com-
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piacenza dai suoi compagni di fede iiiandesi. Tal fatto dimostra come

1'eccelso animo della Sovrana sia alieno dalle malignita di quei per-

fidi, che avevano preso a loro bersaglio lo Stuart Knill, solo perche
in solenne circostanza espresse i proprii sentimenti di fedelta verso

la Chiesa non meno che verso la corona. La regina Yittoria sente-

che 1'amore e la lealta dei cattolici per il Capo della Chiesa sono,

anziche ostacoli, potentissimi aiuti a renderli onorati ed utili citta-

dini, fermi sostegni dello Stato.

11. Ma quale contrasto fra la magnanimita della Sovrana e 1'ar-

roganza, il fanatismo di alcuni dei suoi sudditi, i quali teste ancora,

nella capitale cattolica dell'Irlanda, dichiaravano pubblicamente non

vedere nei molteplici conati a favore dell'Irlanda che altrettante odiose

inacchinazioni del Papa e dei Cardinal! per conculcare e distruggere il

culto protestante, ed osarono respingere da parte loro, come una im-

pertinenza, le paterne congratulazioni e benedizioni mandate dal Santo

Padre ai nipoti della Regina nella fausta occasione delle loro nozze !



LETTERA DEL S. PADRE

A. S. E. IL CARDINALS ARC. DI BORDEAUX

DILEGTO FILIO NOSTRO

VICTORI LUCIANO
S. E. R. PRESBYTERO CARDINALI LECOT

ARCHIEPISCOPO BURDIGALENSI

BTJRDIGALAM.

Dilecte Fill Noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Gratae vehementer Nobis litterae extiterunt quas die XXVI

superioris mensis lulii ad Nos dedisti
;
novum enim praebuere

argumentum tuae erga Nos voluntatis, et sollicitudinis qua

duas causas prosequeris quae Nobis maxime cordi sunt, quippe

Religionis et Gallicae gentis bonum respiciunt. Sane ex accu-

rata descriptione qua praesentem istius regionis statum Nobis

exibuisti, perlibenter agnovimus in die magis invalescere studia

conciliandae concordiae et pacis quae, datis iterum iterumque

litteris, cordatis istic omnibus probisque viris enixe commen-

davimus. Equidem felicis instar orainis illud habemus, quod in-

telligimus rationis vocibus cedere falsas opinationes mentibus

inditas de Ecclesia, quasi sit gentis prosperitati infensa, ultro-

que ad temperatiores sensus aequitatis ferri cum viros acriori

praeditos ingenio, turn populares homines, qui simplices suapte

natura ad recte sentiendum feruntur. Id laetam Nobis spem
ostendit felix illud atque optatissimum tempus appetere solidae

pacis, quo gens Gallica possit dispersas vires colligere, easque
ad commune bonum coniunctas intendere. Verum etsi merito

ex hisce iucunde afficiamur, facere tamen non possumus quin

aegre feramus graviterque improbemus quorumdam ausum, qui

Serie XV, vol. VII, fuse. 1037. 33 22 agosto 1893.
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catholicum nomen praeseferentes et amorem avitae religionis,

ita se partium studiis abripi sinunt, ut procacibus scriptis in

vulgus editis violenter audeant viros impetere qui praecelsas

obtinent in Ecclesia Dei dignitates, nee ipsum supremum An-

tistitem expertem faciant conviciis suis. Imo etsi iis probe

gnarum sit, se nihil hoc tramite assequi, quo magis causa po-

litica quam tuentur proficiat, hoc tamen uno gaudere videntur

fructu laboris sui, quod conatibus Nostris moram atque impe-

dimenta inferre possint, ac salutari obsistere propensioni ani-

morum qui fessi dissidiis ad pacem inclinant. Quare ne id

eveniat in quo ipsa Galliae salus sita est, praeoptant invicem

distrahi dissentientes filios familiae eiusdem, ac fraternum cer-

tamen diutius perduci cum ingenti patriae et religionis per-

nicie.

Equidem quid animo intenderimus quum amicum pater-

numque alloquium sacro congruens ministerio Nostro ad gal-

licam gentem convertimus, nemini iam obscurum esse potest

vel anceps. Diuturna experientia perspicue docuerat omnes

statum civitatis ita istic immutatura, ut in praesenti rerum con-

ditione haud posset sine gravi perturbatione ad pristinam

formam reverti. Gatholica religio, quam multi, licet immerito,

existimabant fovere intestina dissidia, in summum vocaba-

tur discrimen
;
vexationibus in dies acrioribus obnoxia fiebat

Ecclesia. Haec plane erant eiusmodi quae neminem latere

possent. lamvero in ea rerum asperitate Nos, quorum est

religionis summas tueri rationes, etsi plane sciremus ne-

mini absque temeritate fas esse coercere flnibus actionem

providentiae Dei in futuras gentium sortes, nee Nobis in mente

merit civium laedere intimos animi sensus, quibus adhibenda

reverentia est
; pati tamen nequivimus ut quidam, partium

studio ducti, religionis specie quasi clypeo uterentur, quo tu-

tius publicae potestati iamdiu constitutae obsisterent : ex quo

obsistendi conatu nullus quidem erat expectandus utilitatis

fructus, ingens imo reiigionis detrimentum. Quare eo spectan-

tes; prout rei dignitas poscebat, ne religio augusta certami-

nibus misceretur humanarum cupiditatum vel tricis fallacibus
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politicae rationis, sed rebus omnibus, uti par erat, Celsius erai-

neret, probos cordatosque cives gallicos omnes appellavimus,

suadentes, ut civitatis statum, prout constitutus fuerat, agnosce-

rent ac pro fide sua retinerent, veterumque iurgiorum obliti

contenderent ut iustitia et aequitas praeessent legibus, debita

Ecclesiae redderetur observantia et libertas, atque ita, studiis

collatis, prosperitati communis patriae consulerent. Quum haec

ratio consilii sit et incepti Nostri, miserum simul et absurdum

est extare aliquem qui iactans maiorem sibi quam Nobis cu-

ram esse Ecclesiae, ius sibi arroget loquendi eius nomine ad-

versus documenta et praescripta illius qui Ecclesiae eiusdem

tutor et Caput est. Putamus equidem buiusmodi homines, qui

tarn audacter indigneque se gerunt, neminem in Galliis reper-

turos veros inter Ecclesiae filios, qui eorum sententiam pro-
bet aut imitetur exempla. Ecclesiae enim veri nominis fllios

eos iure censemus qui praenobili bono religionis et patriae

privatas sententias utilitatesque posthaberi baud aegre patiun-

tur. Istorum minime ambigimus quin dociles animos solidam-

que virtutem et Deus amplis muneret praemiis, et boni omnes

probent meritaque efferant laude.

Pignus interea praecipuae benevolentiae Nostrae Aposto-
licam benedictionem Tibi, Dilecte Fili Noster, Glero et fideli-

bus tuae curationi commissis ex imo corde impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum die in augusti anno MDCGGXGIII.

Pontificatus Nostri decimo sexto.

LEO PP. XIII.



DELLA DEMOCRAZIA IDEALE

E DELLA DEMOGRAZIA REALE

i.

II secolo decorso, tra la fine del passato e la fine del pre-

sente, va sotto nome di secolo del progresso, come quello che

lo precedette ando sotto nome di secolo del lumi. I lumi na-

turalmente precorsero il progresso, perch6 la teorica natural-

mente precorre la pratica.

Lasciamo stare il progresso nelle scienze, aventi per og-

getto la materia: esso poco o nulla ebbe che fare coi lumi

vantati nel secolo trascorso, i quali si concentrarono, come in

oggetto primario da illustrare, sopra il vivere politico e so-

ciale. II secolo decimottavo pretese di avere in grembo un

nuovo sole di civiltd, che comincio a spuntare sull' orizzonte

mentr'esso declinava; e si levo poscia via via a spandere i

suoi raggi sopra il secolo nostro, fino a quel pieno e fecondo

meriggio, che ora sembra avere raggiunto; e felicita TEuropa
coi tanti beni che si gode.

Foco attivissimo del novello sole si e riconosciuto essere

in sostanza la democrazia: parola magica, che demento la

generazione morente col secolo dei lumi, ed ha poi aflascinate

quelle che finora son vissute nel secolo del progresso.

Di fatto, chi ben guardi dietro a se, nella storia piu re-

cente e contemporanea, non iscorge se non rivoluzioni scop-

piate, ruine accumulate, istituzioni fabbricate per amore della

democrazia. Tutto, nelle leggi, nei costumi, nelle usanze, nel

linguaggio stesso si & mirato a democratizzare. II vero, il
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bene, il bello della civilta si & riputato assurdo, se dalla

democrazia non iscaturiva e nella democrazia non terrninava.

Per salvar 1'onore della democrazia, si e giunto persino a ri-

quadrare il circolo, cio a democratizzare la monarchia. Che

piu? Si 6 arrivato al delirio di applicare il livello delFegua-

glianza democratica a Dio stesso, rendendolo giudicabile, come

1'uomo, dalla ragione umana, o escludendolo a dirittura da

qualunque relazione colla societk degli uomini.

II caso strano poi e che, con tanto dimenarsi ed agitarsi, con

tanto fare, disfare e rifare pel trionfo della democrazia, dopo

un secolo, non si sa ancora bene in che essa debba veramente

consistere, e sotto quali condizioni possa unicamante sussistere.

Percorrendo tutti i gradi che separano il Governo parlamen-

tare elettivo dalPanarchia, si pun dire che quot capita tot sen-

tentiae.

II.

Per fissarne la natura, generalmente si parte dalla tradi-

zione classica delle forme cosi dette pure e regolari di Stato,

e si ricorre ad Aristotele che le ridusse a tre; alia basilia,

&\Yaristocrazia ed alia polizia: dalle quali insegno degene-

rate le tre altre irregolari, della tirannia, della oligarchia e

^della democrazia, intesa per6 questa per demagogia od oclo-

crazia, che verrebbe ad essere il dominio della plebaglia piu

grossolana e pezzente.

Quanto ai tipi della polizia, o democrazia perfetta, 6 sem-

pre ancora di moda, come fu nel secolo scorso, accennare

Sparta e Roma; non avvertendosi che Sparta era retta inv^ece

da un'aristocrazia, e la celebrata Roma dei Bruti e dei Grac-

chi, da una forma sua propria, cosi temperata e mista di tre

diversi elementi, che si avvicinava a quella, la quale Cicerone

dava per quarta forma da aggiungere alle tre indicate dallo

Stagirita : quartum quoddam genus reipublicae, quod est mo-

deratum et permixtum tribus; seguitando poi egli con queste

parole : piacere che in uno Stato sia un che di precellente e
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regio, un altro che di ascritto e commesso agli ottimati, ed

altre cose riserbate al giudizio ed alia volonta della moltitu-

dine *. Nella quale forma i modern! democratizzatori della mo-

narchia costituzionale potrebbero vedere adombrato il loro

sistema, che ammette un re, non governante, ma regnante,

definite dai radical! prussiani del 1848 un cappello senza

testa
;
un corpo di maggiorenti che governa e fa le leggi ;

e la moltitudine, ove phi ove meno ristretta, che e supposta

scegliere i maggiorenti dal mezzo dei cittadini, e conferir loro,

col suo suffragio, il mandato legislative. Per virtu di un tal

sistema, si ha la basilia nominate, 1
^

aristocrazia o Yoligar-

chia effettiva e la polizia fittizia, sotto nome di democrazia.

E pensare che i nostri liberal! non si sono mai curati di eri-

gere una statua a Marco Tullio Cicerone, eloquente precur-

sore del loro costituzionalismo !

III.

Ma il concetto ideate della democrazia, che da un secolo e

piu inebria i cervelli, per suo inventore, maestro e propaga-

tore, riconosce il Montesquieu, che, sebbene dimentico dal

volgo dei democratic!, resta pero sempre Tautore sopra il cui

ipse dixit gli apostoli della moderna democrazia hanno giu-

rato. Costui le pose per fondamento la sovranita assoluta del

popolo : cio& una sovranita che il popolo direttamente esercita

da s6 in corpo; e non per via di suoi delegati, ch6 cio for-

merebbe un'aristocrazia : una sovranita in somma, che costi-

tuisca il popolo propriamente monarca di se stesso.

Come si vede, il fondamento e aereo, perche assurdo : as-

surdo in se, presupponendo la possibilita che una persona,

fisica o morale, al tempo medesimo sia uguale, superiore e

suddita a s& stessa : assurdo nell'atto pratico, presupponendo

la possibilita, che ogni membro di un consorzio civile faccia

* Placet enim esse quiddam in republica praestans et regale, esse aliud

auctoritati principum partitum ac trilutum, esse quasdam res servatas iu-

dicio voluntatique multitudinis. De Republ. I, 29, 45.
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le leggi, le faccia eseguire e quindi govern! ;
e percio vi pos-

sano essere insieme tutti legislator!, tutti ministri, tutti giu-

dici, tutti esattori, tutti birri, tutti capitani senza soldati. Non

parrebbe vero che una cosi enorme pazzia abbia riscosso il

plauso di tanti uomini, che pur si dissero filosofi ed illumina-

tor! del genere umano.

Se non che il Montesquieu, a fare che questo fantastico ir-

cocervo prendesse corpo, richiese una condizione, senza la quale

tutto resterebbe nulla. E questa e la virtu, elemento essen-

ziale che. secondo lui, distingue speciflcamente la democrazia

dalla monarchia. Si badi pero, che non si tratta di una virtu

morale, no
;
ma di una virtu di genere suo, di una virtu po-

litica, la quale consiste nelF amore della patria, ossia della

uguaglianza. Noi citiamo il testo genuine *. D'onde si ricava

che, per la perfezione della democrazia, e necessario imme-

desimare la patria colFuguaglianza, e confondere le due cose

insieme ed in un unico e medesimo amore.

Nfe si creda che questa virtu politica sia negozio da pren-

dere a gabbo. Essa (ha scritto il maestro) e un'annegazione

di se, difficile sempre. Puo questa virtii deflnirsi 1' amore delle

leggi e della patria.

II quale amore, domandando una preferenza costante del-

Tinteresse pubblico al proprio private, genera tutte le altre

virtu particolari, che nascono da tale preferenza
2

.

In modo speciale poi deve produrre Famore alia frugalita :

e perch6 cio ? Perche (parla sempre il maestro) in una demo

crazia bene intesa ognuno deve godere del benessere e del-

Futile medesimo degli altri, deve gustare le dolcezze mede-

sime, riconfortarsi colle medesime speranze : il che non puo
aversi fuori di una generale frugalita

3
.

IV.

Dal principio della virtu, generatore dei quattro amori,
Famor della patria, Famor delFuguaglianza, Famor delle leggi

1

Esprit des lots, avertissement. *
Ivi, III, 3.

*
Ivi, V. 2.
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e 1'amore della frugalita, che sono come dire i quattro punti

cardinal! del mondo democratico, 1'architetto suo ne ha tratta

la costituzione, le cui membra si compendiano nei seguenti ca-

pitalissimi articoli:

I. In una democrazia, o repubblica perfetta, nessuno deve

ricevere doni dallo Stato : i doni sono cosa odiosa, perocchk

la virtu non ne ha bisogno *.

II. Sono parimente escluse le ricompense : dove la virtu

regna, lo Stato non dk altro premio, se non quello di rendere

testimonianza a questa virtu 2
.

III. Ognuno dev'essere costretto ad accettare ufflzii pub-

blici
;
a nessuno e lecito ricusarsi : le magistrature sono at-

testati di virtu, deposit! che la patria commette a un cittadino,.

il quale non deve vivere, operare e pensare se non per essa :

dunque non puo rifiutarle 3
.

IV. S'istituiranno pubblici censori : questi sono necessarii

in uno Stato, che abbia per principio la virtu 4
.

Y. E vietato il lusso : in uno Stato, nel quale le ricchezze

sieno divise a parita, il lusso non puo passare
5

.

VI. LTuguagiianza dei beni sara mantenuta a rigore, se oc-

corre, con leggi agrarie : le leggi di una nuova ripartizione

delle terre, chiesta con tante istanze da alcune repubbliche,

erano per natura loro salutari. II pericolo sarebbe nel farla

con precipitazione
6

.

VII. Si promulgheranno ancora leggi sontuarie : il lusso

ruina le repubbliche : uno Stato puo far leggi sontuarie, a pro

dell' assoluta frugalita, che e lo spirito informatore delle re-

pubbliche
7

.

VIII. Le doti saranno mediocri : la comunanza dei beni

e molto conveniente nei Governi monarchici, perche lega le

donne alle faccende domestiche, e le ritiene, quasi mal loro

grado, nel seno delle case loro. Nelle repubbliche e- meno con-

veniente, le donne possedendovi maggior virtu 8
.

1

Ivi, V, 18.
2

Ivi, ivi.
3

Ivi, ivi, 19. *
Ivi, ivi, ivi, 20.

3
Ivi,

VII, 2.
6

Ivi, ivi.
7

Ivi, VII, 4.
8

Ivi, VIII, 5.
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IX. Si creera un Senate, che sia per se regola del costurai:

a questo Feta, la virtu, la gravita, i meriti aprono Faccesso:

i senatori, esposti all'occhio del popolo, come simulacri degli

dei, ispireranno sentimenti che poi passeranno in grembo alle

famiglie
4

.

V.

A leggere questo schema ideale di costituzione par di so-

gnare. Non sembra credibile che sia uscito dalla testa di un

uomo ragionante, e sia stato preso per archetipo dai dottori

e tribuni della democrazia del secolo dei lumi e del secolo

del progresso. Eppure tanf e. Non solamente i riformatori della

civilta, che escogitarono i cosi detti immortali principii del 1789,

ma tutti coloro che si sono arrogati di applicarli in concrete,

hanno avuto Focchio all' idea di questa costituzione, donde

germoglio la famigerata trilogia della libertd, della egualitd

e della fraternity la quale oggi piu che mai atterrisce e mi-

naccia le moderne societa democratizzate.

Non entriamo nello spinaio delle contraddizioni ond'e con-

testa. Diamo invece uno sguardo rapido al modo, col quale,

in questo secolo di progresso, s.i e messa in pratica, nella

Francia, nelF Italia, nella Spagna, dovunque si e tentato e si

tenta di intronizzare il principio della sua virtu politica, in

luogo di quello della virtu morale e cristiana. Gia salta agli

occhi F inanitk ridicola di una virtu, senza nesso colla morale :

io e quanto dire un' aritmetica senza nesso coi numeri, od

un' astronomia senza nesso colle stelle e coi pianeti. E piu fa-

cile concepire un uomo senz' anima, che non una virtu sciolta

dalla essenziale sua forma, che e appunto quella regola della

rnoralita, la quale da Fessere all'atto virtuoso, per Funica ra-

gione che e atto conforme ad essa.

Fino da' suoi esordii, la novella virtu della democrazia si

manifesto colle confische, cogli esigli e colle decapitazioni.

1
Ivi, V, 7.
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Suo simbolo nella Francia divenne la mannaia del carnefice.

Piu tardi, in grazia del progresso, si passo alle fucilazioni

proditorie ed alle fraterne stilettate, come in Roma e nelle

Marche, sotto la democrazia del 1849: poi alle carezze del

petrolio, sotto quella dei Comuni di Parigi e di Cartagena: e

finalmente si e oggi toccato il sublime, cogli scoppii di dina-

mite, salutanti 1'aurora di una felicita, che fa tremare sui loro

piedestalli perflno le statue dei Danton e dei Marat.

Non puo negarsi che adunque la virtu, immaginata nel

secolo dei lumi, si e mostrata un efficace principio di pro-

gresso nel secolo susseguente; giacche si e avverato in esso

1'effato dei filosofi, che Principium virtute maius est quam
magnitudine. Per principio di distruzione, e apparso in atto

il piu operoso che si potesse ideare.

VL

Ma osserviamone lo svolgimento, rispetto ai quattro amori

della patria, delle leggi, dell' eguaglianza, della frugalita, che,

a guisa d'ingredienti, compongono la pillola di questo prin-

cipio, ossia di questa virtu.

La democrazia perfetta, quale sboccio in idea dal cervello

del Montesquieu, non si e per anco ottenuta nel giro di questo

secolo, in nessuno dei paesi del mondo. II Governo detto del

Terrore del 1793, co' suoi sansculottes, e quello del Comune

del 1873, co' suoi petrolieri, in Francia; ed in parte quelli

della Spagna, del 1834, co' suoi escamisados, e del 1873 co'

suoi incendiarii, vi si appressarono, come si era studiato di

appressarvisi il Governo repubblicano del Mazzini in Roma

del 1849, co' suoi pugnalatori e fucilatori. A tutti per altro

manco il tempo necessario a far sorgere, dagli eccidii, dalle

fumanti ruine e dai saccheggi, bello e formato 1'etipo del

vagheggiato modello.

v Tuttavia da per tutto nelP Europa si e lavorato e si lavora,

con faticoso progresso, a spianar la via da formarlo. Le re-
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pubbliche, non meno che le monarchie imperiali e reali, mi-

rano a sempre piu democratizzarsi. Variano i modi, ma dura

immutato il fine. Vero e che non pochi, i quali danno di

spalla al moto, ogni tanto si fermano e dimandano dubitosi:

Dove si va? Ma poi si rinfrancano col rispondere: Si va

dove il progresso conduce. Ne avvertono che si ha il pro-

gresso ascendente ed il progresso discendente
;
che anzi questo

e piii agevole di quello: faciUs descensus; e come non vi e

termine indefinito pel primo, cosi non vi e pel secondo; e da

ultimo tanto si va innanzi discendendo, che si resta poi dalle

voragini ingoiato.

II liberalismo di qualsivoglia pelo, sciente o insciente, pro-

cede per questa china. Non passa per liberale chi in alcun

grado non professa democrazia. La sovranita popolare e ra-

dice del liberalismo politico, in quella guisa che la indipen-

denza della ragione lo e del liberalismo religioso. Dio, autore

della natura, separate dalla societa civile, e Dio, autore della

soprannatura, separate dalla coscienza individuale, sono car-

dini del sistema liberalesco, come sono del democratico. In

cio i due sistemi s'incontrano, si abbracciano, 1'uno nelFaltro

si trasfondono. Si hanno differenze, si; ma accessorie, e piu

di opportunita che di altro. II principio della virtu e identico.

La logica, piu che la sostanza, li tiene in discordia. II libera-

lismo vorrebbe arrestarsi a mezza strada e ripudiare le con-

seguenze, che la democrazia tira inesorabilmente dal comune

principio. II divario, tra il liberale temperato ed il liberale

anarchico, non e di massima, e di dialettica.

VII.

Cio premesso, si guardi a che punto, progredendo via via,

siamo venuti colFamore democratico della patria. Se n'e per-

duto il concetto. In genere, si ripone nella fonte del potere,

dei lucri e degli onori, che e lo Stato: e poiche lo Stato, in

teorica, deve rappresentare il popolo sovrano, percio ogni par-
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tito, ogni setta, ogni camorra si arroga di essere la

perocche presume di rappresentarla, se non nei voti delFurna

corruttibile, in quelli del cuore inscrutabile. I moderati, i pro-

gressisti, i radicali, i socialisti intendono di essere, ciascuno

dei loro gruppi, la patria. La virtu politica produce effetti a

ritroso della virtu morale. Questa germoglia annegazione di

se, per utile del ben comune: la politica al contrario induce

nocumento comune, per utile del partito; nel quale ognuno

poi vede se, cerca se, 1' interesse proprio, la soddisfazione delle

proprie cupidige.

Certamente la patria del liberale monarchico non e quella

del liberale repubblicano ;
ne quella del liberale repubblicano

e patria del liberale socialista. La democrazia in atto vi da

per conseguenza tante patrie, quanti partiti e quante sette. Sua

virtu praticamente politica e fare, che chi e piu astuto o pre-

potente si sovraponga alia nazione.

Vediamolo nella Francia, che ora e in voga di paese clas-

sico della democrazia. Paolo Copin-Albancelli, in un suo re-

centissimo opuscolo, ha provato, che la repubblica e stata fino

all'altro ieri soggetta ad un pugno di venticinquemila mas-

soni, i quali nella Camera e nel Senato erano rappresentati

almeno centotrentasette volte piu, che non sarebbero dovuti

essere. Fra dieci anni, dichiarava nel Convento del 1890 il

massone Fernando Maurice, la massoneria avra tutto in mano,.

e nessuno in Francia si muovera fuori che noi *.

E quello che avviene della democrazia repubblicana fran-

cese, avviene della monarchia democratica italiana. Come cola,

cosi qua il Governo supposto nazionale e di fatto Governo

settario. Colla finzione della rappresentanza popolare, regna

ed impera il minimo numero; e questo si usurpa nome, per-

sona, diritti di patria.

A che si riduca il secondo elemento della virtu demo-

cratica, cioe 1'amor delle leggi, data la distruzione dell'idea

* La question franc-maconnique. Sauvaitre, boulevard Haussemann 72,

Paris, 1893.
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stessa di patria, ognuno lo scorge da se. Le leggi, nelle de-

mocrazie di questa sorta, non si fanno a pro del popolo, si

fanno a pro dei partiti e delle sette governanti: anzi si fanno

contro la salute del popolo, a puro incremento della prepo-

tenza settaria. Servano di esempio le leggi di flnanza, che

sono per lo piii depredatrici del patrimonio nazionale, e le

leggi di pubblica istruzione, che sono pervertitrici della col-

tura pubblica e della pubblica moralita.

Nella Francia, durante il decennio 1829-38, i minorenni

senza discernimento, giudicati dai tribunal!, furono 4460. Du-

rante il decennio 1870-88, furono invece 41,430. Nel corso del

decennio 1828-37, i delinquenti noti, recidivi ed ignoti furono

719,670. In quello del decennio 1880-89, furono 3,356,110 *. II

progresso della virtu democratica, non puo dubitarsi che vi

si e ragguagliato col progresso delle leggi della democrazia.

Nell'Italia la criminalist dei minorenni, fino all'anno ventune-

simo, e in tale aumento, che le statistiche annuali ci offrono

non meno di centomila di costoro, passanti dalle scuole de-

mocratizzate alle case di correzione ed alle carceri. Com'e

possibile amar leggi, inventate apposta per affamare i popoli

e depravarne la crescente generazione?

Senza che i piu arditi aspiranti all'ideale della democrazia,

i socialist!, fiammeggiano di tale amore per le leggi dei bor-

ghesi dominanti, che, se avessero ventiquattr'ore di liberta

piena, le gitterebbero tutte nel rogo, insieme coi legislator!

che le hanno compilate.

VIII.

Non da meno dell' amore alia patria ed alle leggi, si pa-

lesa, nella progredita democrazia, 1' amor pratico alPegua-

glianza ed alia frugalita. A questo proposito, in buon punto
ci cade sott' occhio la pagina di uno scrittore francese, che

argutamente scruta i segreti del secondo membro della tri-

8 V. L'Univers di Parigi, 15 luglio 1893.
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logia democratica, Feguaglianza ;
e risponde all'enfatico grido,

si ordinario in bocca ai ciurmadori della democrazia: Que-

sto popolo ha sete di eguaglianza!

Ma no, cittadini, mille volte no ! soggiunge egli. Questo

popolo ha sete di divertimenti, di onori, di titoli, di nastri, di

pennacchi, di galloni, di medaglie, di quanto rassomiglia ad

una dignita qualunque, di quanto puo formare un vantaggio

qualsiasi, benchS minimo, sopra il vicino. Se per caso voi co-

noscete uno, che non voglia essere ne accademico, n6 depu-

tato, ne consigliere comunale, ne giudice in un tribunale di

commercio, n& parte d'un consiglio di conciliatori, ne guardia

campestre, n6 impiegato della compagnia del gasse, ne deco-

rato, uno, a dir breve, che non desideri di rivestire una di-

visa o di portare un segno qualsiasi di autorita, siate sicuri

che costui e per avventura Svizzero od Americano, ma non e

Francese. E s'egli e Svizzero, s'egli e Americano, ed e freddo

all'esca delle onorificenze e delle dignita, state all'erta: se

non e seducibile dal gallone, lo sara dall' oro l
.

E fosse pur questo vizio proprio unicamente della demo-

crazia francese ! Se non che esso le ammorba tutte in pari

modo e tutte le fa imputridire. II mio signer me stesso E
il prossimo di adesso : cantava un poeta demoratico, e can-

tava piii da storico che da poeta. Si osservi la nostra d' Italia.

Per amore dell' eguaglianza, i nostri liberali e campioni de-

mocratici agognano sempre ad essere, o a parere da piu de-

gli altri. Se sono ministri, viaggiano da re o da satrapi o da

pascia : se deputati o senatori, si pavoneggiano quai principi :

gli altri o si fanno creare conti e marchesi, o danno la cac-

cia alle insegne cavalleresche. Qual di loro non e commenda-

tore, ufficiale, o grancroce ? E poi forseche 1'amore dell'egua-

glianza non li ha spinti verso le Banche, a pescarvi le centi-

naia di migliaia ed i milioni, che fanno bella accompagnatura

coi milioni truffati dai democratici francesi alia societa delFistmo

di Panama ?

J CHARLES BENOIST, Sophismes ytolitiques de ce temps, pag. 115-16. Pa-

ris, Didier 1893.
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Ma qui ogni commentario ai fatti notorii, agli usi patent!,

alle storie delle cambiali sofferenti, agonizzanti, o morte e se-

polte, alle ladrerie d' ogrii fatta, sarebbe superfluo. L' amore

deir eguaglianza ha ridotto il mondo delFodierna democrazia

ad un mercato, nel quale si vende a peso d'oro fede, coscienza,

onore, famiglia, patria e quanto ha 1'uomo di moralmente sti-

mabile; ed affinche la schifosita di questo pattume non generi

troppa nausea, si e ancora inventato un nuovo dizionario, nel

quale le cose brutte non rispondono piu alle brutte parole,

che le infamavano.

L' amore poi alia frugalita e in armonia colla pratica del-

P amore alia patria, alle leggi ed alia eguaglianza, quale si

vede, si tocca, si esperimenta. II manducemus et bibamus,

alle spalle del popolo gonzo, e la impresa blasonica di que-

sta frugalita. II banchetto e il Sinai ed il Taborre della demo-

crazia d'ogni grado: nel banchetto filosofa, nel banchetto profe-

tizza, nel banchetto si afforza, nel banchetto giubila, vince,

trionfa. Cercare una democrazia che non banchetti, sarebbe

come cercare un lupo che non divori. E dietro i banchetti ven-

gono i festini, i balli, i teatri, le comparse, col fasto e col lusso,

che le convenienze dimandano. Son rimasti famosi gli sfarzi si-

baritici di Leone Gambetta, democratico forse il piu puro della

terza repubblica francese. Parecchi poi dei nostri d' Italia

alloggiano in appartamenti sontuosi, e posseggono ville e vil-

lini, e sparnazzano, che non piu gli antichi signori di feudi.

Tra i piii caldi fautori di democrazia abbiamo i giudei: e

chi meglio di loro esercita la frugalita, e promuove T egua-

glianza tra la gente democratizzata ? Tutti li vediamo alFopera

di uguagliare la nazione nella frugalita della miseria, mettendo

essi in serbo i tesori che, colla virtu politica e coH'usura, le

vengon carpendo. Oggimai Tuguaglianza e la frugalitk democra-

tica nelF Italia sono al punto, che un trentacinquemila ebrei

democratizzanti si son beccati i tre quarti del patrimonio, che

avrebbe da alimentare trenta milioni d'ltaliani. E pochi anni

fa, costoro giravano per le citta nostre, col sacco di cenci sul

dorso, o colle scatole di flammiferi nelle bacheche!
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IX.

Tutte queste cose si sanno e si ripetono. II lamento delle

spine germinate dal mal seme della democrazia e generate.
Ma pochi dagli effetti risalgono alia cagione ; pochi si rendon

ragione del perche il reale tanto si opponga all' ideale
; pochi

arrivano a scoprire, che le imposture ben colorite producono
il fascino e 1' illusione. Si deplora il danno che umilia, che af-

fligge, che diserta le famiglie ed il paese : ma se ne incolpano

gli uomini, non s'imputa al sistema. Si nutre la fiducia che,

mutandosi gli uomini, il sistema darebbe altri frutti
; quasi che

il velenoso dei rami non provenga dal tossico della radice.

La persuasione che la radice malvagia non puo rendere frutti

buoni, a stento entra negli animi di molti. E perch& ? Perche

il malvagio ha pure il suo allettativo. La licenza abbellita di

liberta, piace alle passioni che accarezza. Si spera sempre in

un nuovo, che temperi 1'amaro della tirannia larvata di liberta,

ma non freni il lusinghevole della licenza. In una parola, si

ama in parte il male, perchS non e scompagnato da un dolce

che solletica le cupidige.

Opera santa fa dunque chi s'affatica a fare la luce, a dis-

sipare gPinganni. II nuovo potra venire, anzi verra di certo;

non pero migliore, ma peggiore. Da un sistema che si fonda

nella negazione di tutto quanto 1'ordine naturale e sopranna-

turale, quella che dicono logica dei fatti, deve pian piano far

seguire la distruzione di ogni bene sociale. II comunismo, o

socialismo, o anarchismo che si voglia chiamare, corollario

ultimo della democrazia : la quale insegna 1'uomo non abbiso-

gnare di Dio, ma bastare a s6 stesso; e tanto ritenere in se

di virtu propria, che non ha panto mestieri di ana regola

morale che altra virtu gli detti e grimponga.
La democrazia intende di progredire sino ad una riforma

^he sia ab imis fundamentis, cioe che tutto metta in iscon-

quasso. Ad impedire una tanta calami ta, unico rimedio & che

si torni ai sommi principii della ragione e della fede. L'ope-



E BELLA DEMOCRAZIA REALE 529

razione del disinganno appunto deve consistere nelPaddimo-

strare, che non c'e piu via di mezzo, e a nulla servono i tem-

perament! di error! con verita, le conciliazioni delle tenebre

colla luce: o rimettersi in carreggiata col buon senso natu-

rale e colla religione, o precipitare nell'abisso di una barba-

rie senza esempio: o vivere e pensare da uomo ragionevole

e cristiano, o vivere da bruto e pensare da peggio che otten-

toto.

Ma chi meglio del cattolico, che non ha mai patteggiato

colle menzogne e colle nequizie della moderna democrazia,

puo fare questa dimostrazione ? Chi meglio di lui e al caso di

chiarire gli assurdi delPideale e le pravita del reale di un

sistema, che serve di asilo a tutti i tiranni, a tutti i ladri, a

tutti i ribaldi, a tutti i dissanguatori e carnefici dei popoli

traditi?

Forti come sono i cattolici di quest'arma, che sol essi pos-

sono maneggiare, con questa combattano a fronte scoperta.

Colla stampa, colla parola, colle associazioni, in pubblico, in

privato, non si stanchino di smascherare il nemico di Dio e

deH'uomo. Procurino che gli occhi si aprano, e si finisca di

ben conoscere che la prima cosa a fare per salvarsi, e dare

indietro, e accomodare la testa; e, insomnia, nell'ordine del

pensiero e dell'azione, recare in atto Tammonimento del gran

Remigio al potente Glodoveo Abbrucia quel che hai fin qui

adorato; e adora quel che fin qui hai abbruciato.

XV, rol. VII, fasr. 1037 34 22 agosto 1893.
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IV.

L'importanza delle leggende riguardanti la Colchide, non

fu ne il primo ne il principale argomento che ci mosse a co-

minciar da lei i nostri studii geografici e storici in relazione

con le migrazioni degli Hethei. Cio che soprattutto vi c'in-

dusse fu la sua posizione stessa geografica e storica, per cui

si congiunge con gli altri paesi e popoli del Ponto a setten-

trione, a oriente e a mezzodi; paesi e popoli che in tempi

antichissimi furono nella signoria di quell'Aeta Kytheo, detto

figlio del Sole e il piu antico Re non della sola Golchide, ma
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di tutte le genti del Ponto : Harum ggntium (Ponlicarum) at-

que regionum rex anliquissimus Alheas i
. Al qual passo di

Floro il Salmasio osserva che i migliori codd. leggono Aelas,

nimirum est Aeelas, veins ille rex Ponti, Medeae paler 'At^TTj?

antiquissiraus rex Ponticarum regionum
2

. Ora il regno di Aeta

si collega con le memorie delle migrazioni pelasgiche di Grecia

in Asia, del ritorno cioe de' figli de' primi Hethei migrati in

Orecia, dove presero il nome di Pelasgi. In fatti la venuta di

Frisso nella Colchide, e quella di Giasone con gli Argonaut!

sono intimamente connesse con Aeta e il suo regno: onde

Ovidio cantava:

Accipit hospitio juvenes Aeeta Pelasgos
2

.

Se dunque Aeta Kytheo, cioe Hetheo, fu Re delle genti e dei

paesi del Ponto senza limitazione, v'e gia una forte presun-

zione che tutti cotesti paesi e popoli del Ponto sieno stati ov-

vero Hethei ovvero affini o federati degli Hethei. Qui giova

notare che la citta principe de' Bosporani Cimmerii, Pantica-

peo, nel Chersoneso Taurico, posta all' imboccatura della Pa-

lude Meotide, secondo un'antica tradizione conservataci da

Stefano di Bisanzio, fu fondata dal figlio di Aeta che le diede

il nome dal flume Panticape. II luogo poi gli fu concesso da

un Be degli Sciti, Agaete
4

. Ne osta 1' autorita di Strabone che

la dice fondata da' Milesii,
5
perciocche quella pote ben essere

non una fondazione primitiva, ma una riediflcazione o amplia-

zione della citta che preesisteva, siccome avviene di tante altre

citta, le quali diconsi fondazioni e colonie di Greci e che nel

senso proprio e storico tali non sono.

La presenza del figlio di Aeta nella parte piii settentrio-

nale del Ponto, e il Be degli Sciti, Agaete, 'AYar^s, (nome
incerto, ma troppo somigliante a quello di Aeta) che gli da

L. A. FLORUS, III, V, p. 266.

SALMATIUS in FLORUM n. 1.

OVID. Heroid. 12, 29.

STEPH. BYZ. s. v.

STRAB. VII, IV, 4.
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il luogo per fabbricarvi una citta, hanno per noi qualche imj

portanza, ma di gran lunga maggiore 1'ha il fatto che nello

stesso Chersoneso Taurico vi sia una citta, il cui nome e iden-

tico con quello della capitale della Golchide, Kytea, Kuiaia. Im-

perocche lo Scoliaste di Apollonio Rodio, come fu detto al-

trove, ci fece sapere due essere le citta di questo nome, una

scitica e 1'altra capitale della Colchide, e aggiungeva, que-

st' ultima dalla scitica aver avuto principio. Nella carta del

Ponto Eussino e della Palude Meotide secondo Tolomeo, e in

quella del Periplo, del Pareto Eussino, di Arriano, dateci da

Carlo Miiller, la Kytea scitica, cio6 del Chersoneso Taurico, e

segnata con questa sola differenza, che nella carta, secondo

Tolomeo e mediterranea e il nome e Cytaeum, laddove in

quella del Periplo di Arriano e littoranea cioe al principio

del Bosporo Cimmerio, e il nome e Cytae. Laonde non puo

dirsi probabile 1'opinione dell'Holstenio da noi gia riferita, che

non vi furono due Cytee, ma una sola. Se dunque abbiamo

nell'estremo confine settentrionale del Ponto una citta chia-

mata Kytea, in istretta relazione di nome e di origine con la

Kytea, metropoli della Colchide e col regno di Aeta Kyteo e

di suo figlio, si puo ragionevolmente conchiudere che in un

tempo antichissimo, qual e quello di Aeta, di Frisso, di Gia-

sone e degli Argonauti, gli Hethei, Kythai, sotto il nome leg-

germente modificato, di Sciti, Skythai, occupavano una gran

parte a oriente e a settentrione, del Ponto Eussino. Ma le no-

stre ricerche ci faranno conoscere altre genti hethee abita-

trici della stessa regione.

Cominciamo da' Moschi, perciocch& da Hecateo sono detti

popoli de' Colchi : KoXxwv eOvo?. Ma qui sorge una difficolta di

genere etnografico e genealogico e mettera bene dichiararla

e scioglierla fin da principio. I Moschi per noi in una certa

eta lontanissima furono Colchi, gente cioe della stessa stirpe

de' Colchi e loro vicini. Tali similmente furono i Tibareni che

tanto nelle Sacre Scritture (Gen. X, 2; Ezech., XXVII, 13;

XXXII, 26; XXXVIII, 2; XXXIX, 1), sotto il nome di Tubal,
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quanto presso Erodoto *, sono quasi sempre ricordati insieme

co' Moschi. Ma i Golchi sono da noi considerati d'origine hethea,

ovvero afflni degli Hethei e pero Hamiti. Dunque Moschi e

Tibareni sono anch'essi Hethei e Hamiti. Senonche cio con-

traddirebbe manifestamente alia verita biblica, la quale c'in-

segna Moschi e Tibareni esser figli di lafet. Filii laphet:

Gomer, et Magog, et Madai, et lavan, ei Thubal, et Mosoch,

et Tiras (Gen., X, 2). Questa difficolta non si restringe a' soli

Moschi e Tibareni, ma comprende tutti que' popoli che noi

chiamiamo Hethei o Pelasgi, sia nelPAsia Minore e sia nella

Grecia e in Italia, e che, d'altra parte, sotto i nomi di lavan,

Elisa, Tarsis, Cetthim e Dodanim, devono, per la stessa auto-

rita biblica, ritenersi per discendenti di lafet. La difflcolta, in

apparenza, grave, nel fatto non e altrimenti tale. Conciossiache

popoli diversi possono abitare successivamente una stessa con-

trada, la quale ritiene talvolta sotto gent di altra schiatta il

nome che prima aveva. Qua'ndo dunque leggiamo nel Genesi

che lavan fu flglio di lafet, non ne segue percio che la Ionia

e tutti i paesi a' quali questo nome di lavan si stende, sieno

sempre stati abitati da' soli Giapetidi. II simile si dica di Me-

shech o Mosoch e di Thubal, figli anch'essi di lavan, identi-

ficati co' Moschi e co' Tibareni. Laonde nulla si oppone alia

nostra identificazione de' Golchi co' Moschi, e pero con gli

Hethei, perciocche la Bibbia ci dice semplicemente che Meshech

e Thubal furono figli di lavan e nient'altro. Ora noi affer-

miamo soltanto che il paese de' Moschi e de' Tibareni figli di

lavan e pero di stirpe giapetica, fu o prima o dopo, abitato

da un popolo di stirpe hamitica. Dove la Bibbia non pone re-

strizioni e limitazioni di tempo o di luogo, noi possiamo sicu-

ramente asserire cio che ad essa non contraddice, e che per

buone ragioni ci sembra probabile. Abbiamo poi detto che

popoli di stirpe hamitica, prima o dopo de' Moschi e de' Ti-

bareni giapetici, abitarono le stesse contrade. Ma siamo pero
di avviso che la priorita di tempo spetti agli Hethei nella oc-

1 HERODOT. Ill, XCIV; VII, LXXXIII.
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cupazione della Colchide e percio del paese de' Moschi e del

Tibareni come di tanti altri, de' quali dovremo discorrere. II

che si fa chiaro dalla cronologia delle migrazioni ariane in

Asia, e dall'indole de' popoli hethei cioe de' Pelasgi, che al dir

di Strabone, erano da natura portati a mutar sempre cielo e

andar raminghi per il mondo.

II detto fin qui de' Moschi e de' Tibareni suppone che 1'iden-

tificazione di questi nomi dell' eta classica, con quelli biblici

di Meshech e Thubal, sia certa ed indisputabile. Esaminiamola.

II nome biblico (Gen. X, 2) e ^^ Meshech; il greco del

traduttori (i LXX, Giuseppe, S. Girolamo ed altri) e Moaox e

Moa&x; 1'assiro delle iscrizioni cuneiformi e Mushku o Mushki

per il paese, Mushkai o Mushkdya, per 1'abitante, cioe per

1'etnico; finalmente il nome classico, cioe de' geografl e sto-

rici dell'eta classica, e Moa^ot. Presso Procopio e altri scrit-

tori bizantini troviamo le forme; M&JXOI, Meoxtof, e per la

contrada, Meax^'a e Spy] Meaxtxa
4
,

i Moschici Monies che sono

quella catena di montagne, la quale unisce 1'Antitauro al Cau-

caso andando parallelamente alle spiagge del Mar Nero 2
. II

nome di Thubal e bibl. (Gen. X, 2) ^JJIfi* Thubal; greco dei

LXX opX; documenti assiri cuneiformi: Tabal, Tabali, Ta-

bala, Tabalam 3
. Le identificazioni di questi due nomi fatte

dagli antichi son varie. Meshech sono i Cappadoci, e Tubal

gP Iberi per Giuseppe ;
i Senesi o popoli di Sene, Siena, e

Tubal, i Toscani gli abitanti della terra di Thusquiah, sul

flume di Pisah, per Yoseph ben Gorion 4
. S. Girolamo prima:

Thubal, id esl Iberi Orientates, vel de Occidents partibus

Hispani, qui ab Ibero flumine hoc vocabulo nuncupantur
5

;

piu tardi : Thubal Iberi qui el Hispani, a quibus Celliberi,

1

PROCOP., B. G., IV, 2; CEDREN., T. II, p. 573; ZONAR. Anna L, X, 4.

STRAB. I, p. 61; XI, p. 521, 527; MELA, I, 19, 13.

3 Cf. LENORMANT, Les Orig. de I'Hist. d'aprts la Bible, T. II, Part. II,

p. 206. II RAWLINSON legge il nome del popolo di Tubal, con la tenue:

Tuplai (cf. RAWLINSON, Herodotus, Vol. I, p. 535).

4 YOSEPH BEN GORION, T. I, part. I, p. 2.

S. HIERONY. Comm. in Ezech. XXVII, 14.
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licet quidam Italos suspicentur
l
. E cosi e tradotto Italia al

v. 10, del Cap. LXVI d' Isaia. Seguono 1' interpretazione di

S. Girolamo per risguardo a Thubal=Iberi di Occidente, cioe

gli Spagnoli, S. Isidore 2
,
Zonara 3 e fra' moderni il Knobel, il

quale considera gFIberi del Caucaso e de' Pirenei come due

rami d'uno stesso stipite che sarebbe Tubal, mentre Meshech

rappresenterebbe i Liguri
4

.

Tubal e identificato con la Bitinia, VUhmiyah o Vithinya,

dal Talmud di Gerusalemme 5
,
dal Midrasch e da' Targumim

del Pentateuco e delle Croniche; e Meshech con la Mesia, M6-

syd o Mdsiydh, da' due Talmud e dal Targum delle Croniche.

Eusebio riscontra Tubal co' Fessali e Meshech con gT Illirii 6
.

II Chronicon Paschale 7 riconosce Meshech ne' Getuli africani

e Tubal ne' Maxouxo:, che son forse i Maxyi di Erodoto o i Ma-

xitani di Giustino. Meshech nella versione araba compresa
nelle Poliglotte e il Korasan, e Tubal la China, El-Qin.

II Bochart dalle indicazioni di Ezechiele (Ezech. XXVII,

13) fece ragione che Meshech e Tubal dovessero riconoscersi

ne'Moschi e Tibareni di Erodoto, in una regione percio del-

1'Asia Minore settentrionale, sebbene la sede di questi popoli,

particolarmente de' Moschi, varia in diversi tempi e co' diversi

storici e geografi. Ora essi sono sulle coste orientali del Ponto,

ora nella Colchide, a pie' del Caucaso presso i Cercetei e gli

Heniochi; quindi fra la Colchide, P Iberia e la piccola Arme-
nia e nella Cappadocia; come i Tibareni son posti lungo i lidi

del Ponto tra Sinope e Trapezunte, a' confini co' Calybi a oc-

cidente, e a oriente co' Mossyneci e intorno a Cotyora.
II passo di Ezechiele, dove si parla del commercio di Tiro,

nel testo ebraico e nella Vulgata e quasi lo stesso, salvoche

1
S. HIERONY. Quaest. Heir, in Gen. X, 2.

* S. ISIDOR. Qrig. t IX, 9, 29.
3 ZONAR. Annal., I, 5.

4
KNOBEL, Die Voelkertafel, pp. 110-117, 119-123.

5
Mgillah, 1, 11.

6 EUSEB. Adr. haeres. I, 25.
7 Chronicon Pasch., T. I, p. 46.
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la Vulgata traduce Yavan, Graecia, come similmente i LXX.
II testo ebraico ha: ^ *?yir\ ^$1 Ydvdn, Thubdl et Meshech.

Graecia, Thubal et l.losoch, la Vulgata, ma i LXX: CH c

EXXa$

xal
f] au{jjcaaa y.al ia Tiapamvovia, dove non v' & che il solo

nome di Grecia, e n& Thubal n& Meshech sono ricordati. Se-

nonch6 tutte e due le version! delP intero versetto 13 del

capo XXVII sono conformi al testo quando ci dicono che il

commercio o trafflco di Javan, di Thubal e di Meshech con

Tiro, era di schiavi e di strumenti o utensili di rame. E qui

mentre la Vulgata ha mancipia: mancipia et vasa aerea addu-

xerunt populo tuo, i LXX traducono o5iot lv7iopi>ovT6 aoc Iv

(Jurats dv0pw7Ctov ;
essi teco negoziavano in anime d' uomini,

come appunto leggiamo nel testo ebraico: t#3.3 E^S- ^ra

tanto il commercio di schiavi, quanto e singolarmente, quello

di vasi e utensili di rame fn proprio de'popoli del Ponto, dei

Moschi e de' Tibareni come de' Mossyneci, de' Galybi e d'altri,

de' quali dovrejno parlare. Per tutte queste ragioni 1' identifi-

cazione del Bochart di Meshech e di Thubal co' Moschi e i Ti-

bareni di Erodoto, fu tenuta molto probabile e accettata da

tutti gli esegeti.

Dopo due secoli Fidentificazione fatta dal Bochart veniva

confermata da' testi cuneiformi, dove, come si 6 detto, occor-

rono i nomi di Muschku e di Tabal in chiara corrispondenza

co' paesi e le genti de' Moschi e de' Tibareni, e si possono

leggere presso il Lenormant che riporta tutti i passi de' docu -

menti assiri, ne' quali e fatta menzione di Muschku e di Ta-

bal *. Vero e nondimeno che gli Assiri hanno a fare con Mo-

schi e Tibareni della Gappadocia e de' paesi conflnanti, dove,

secondo che noi opiniamo, fu la stanza primitiva de' Moschi e

dei Kashki che vedemmo essere i Golchi, e donde salirono in

tempi antichi verso il settentrione e 1'oriente del Ponto.

1 LENORMANT, o. c. p. 205-240. Cf. GELZER, Zeitschr. f. JEgypt. Spr. u.

Alterthumsk., 1875, p. 14 e seg-g-. ;
E. SCHRADER, Die Keilinschriften u. das

Alte Testament, p. 12 e seg-g-. ;
KeiUnschr. u. G-eschichtsforsch., p. 155 e

seg-g-. DELITZSCH, Wo lag das Paradies, p. 250 e seg-g-.
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In qualunque regione e in qualsivoglia tempo si conside-

rino Moschi e Tibareni, nella Colchide e nella Gappadocia,

nella Commagene e nella piccola Armenia, a' conflni de' Ma-

croni, de' Philyri, de' Galybi e de' Mossyneci o Mossyni, noi li

vediamo sempre in paese hetheo o pelasgico o di alleati degH

Hethei. Ne basta. L' identita di stirpe o se non tanto, Faffinita

o il vincolo federale di quasi tutti questi popoli del Ponto, si

fa manifesta altresi dall' identita dell' arte che sempre eserci-

tarono, di cavare e lavorare i metalli onde quella regione fu

ricca. Ora questa e appunto una delle arti in che furono fa-

mosi e che d'Asia portarono in Grecia e in Italia i Pelasgi,

cioe gli Hethei.

La stretta afflnita fra Moschi, Tibareni, Macroni e Mossyneci

ci e confermata per 1' identita del costume militare al tempo
delle guerre Mediche. Imperciocche sappiamo da Erodoto che

la XIXa
satrapia di Dario, figlio d' Hystaspe, comprendeva i

Tibareni, i Moschi, i Macroni, i Mossyneci ed i Mari, sulF e-

stremo confine orientale delle spiagge del Ponto a setten-

trione. Ora nella descrizione che fa Erodoto dell' esercito di

Serse nella guerra contro i Greci, cosi dice : I Moschi porta-

vano in capo elmi di legno, piccoli scudi ed aste corte, ma le

aste avevano il ferro in punta molto lungo. I Tibareni, i Ma-

croni e i Mossyneci militavano armati nello stesso modo dei

Moschi 1
.

Anche i Golchi sono armati presso a poco alia foggia dei

Moschi. I Colchi, scrive Erodoto, avevano elmi di legno, pic-

coli scudi di cuoio bovino crudo, aste brevi e per di piu pu-

gnali
2

. Abbiamo gia veduto che i Moschi, secondo Hecateo,

sono della stirpe de' Colchi e si stendevano fino a' Matieni.

Altri Moschi ci sono ricordati da Palefato, vicini de' Kerketii

o Kerketi, come i Charimati, e propriamente sopra essi, men-

tre gli Heniochi stanno di sotto 3
. Ora i Kerketii (KepxeTioi)

gli Heniochi, i Zygii, al pari di altri popoli molti di questa

1 HERODOT. VII, LXXVIII.
2

Id. ibid. LXXIX.
3 STEPH. BYZ. 2, s. v. X
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regione, sono d'origine pelasgica e pero hethea, come de' due

ultimi sappiamo da Dionigi Periegeta: 'Hvco^ot, Zuyioi TS, Ile-

XaoYtSos sxyovot a!V] *.

Ne minore poi ne manco cospicua dell' identita etnica ci si

palesa 1'etica, sventuratamente troppo barbarica, di tutte co-

teste genti, secondoche si raccoglie dalle testimonialize di greci

e latini storici e geografi. Gonviene pero riflettere che siffatti

giudizii non hanno valore assoluto e molto meno universale

in ragion di tempo. Imperocche Greci e Romani ci parlano

di costumi de' popoli del Ponto, quali erano noti nell'eta loro

e non gia di quelli che poterono avere le medesime genti pa-

recchi secoli addietro, al tempo cioe che puo dirsi protisto-

rico, e nel quale noi appunto gli abbiamo presi per soggetto

di queste ricerche. Ma F istituto nostro essendo quello di stu-

diare e chiarire quanto s' attiene alia geografla del Ponto in

rispetto degli Hethei, non possiamo ne dobbiamo occuparci in

altre quistioni che lo concernono e che si trovano dtistesa-

mente discusse ne' Geograflci di Strabone.

Ed ora e tempo di ritornare a' Moschi e a' Tibareni, coi

quali sono phi o meno congiunti gli altri popoli a oriente e

a mezzodi del Ponto, i Mossyneci, i Cappadoci e gli Armeni

occidentali, ovverosia le genti della Piccola Armenia ed i Ca-

lybi che trovansi pertutto dove appariscono miniere di metalli.

II nome di Moschi sia che si prenda qual nome derivato dal

biblico Meshech, figlio di lafet, e sia che si consideri d'ori-

gine diversa, non ha per noi etimologia certa, come non 1' ha

il nome di Tibareni, identificato col biblico Thubal. Qualunque

sforzo poi di ricercarla sarebbe sernpre inutile, perche manca

il fondamento stesso dell' etimologia che e il sapere, prima

d'ogni altra cosa, qual sia la lingua a cui questi nomi appar-

tengono, e questa anche nota, se conservi tuttora le radici

onde son formati que' nomi. Ci si dira che i nomi di Meshech

e Thubal dovrebbero riferirsi all' idioma indoeuropeo o gia-

petico, perciocche Meshech e Thubal son figli di lafet, da cui

1 DIONYS. nepojy. 687.
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prendono la denominazione le lingue cosidette arie. Ma la-

sciando stare che i nomi proprii e personal! possono togliersi

da lingue diverse, quali sono, per cagion d'esempio, i nomi

ebraici che noi prendiamo di Giuseppe, di Maria e di Ema-

nuele e simili, nessuna sicurezza si avrebbe mai sul vero si-

gnificato di Meshech e Thubal anche nell' ipotesi che questi

due nomi sieno di origine aria. Imperocche le radici de' nomi

nel corso de' secoli si oscurano e la primitiva significazione

puo mutarsi in altre diverse ed anche contrarie.

Non senza ragione ci siamo indugiati in una quistione di

etimologia, sapendo per prova dove possa condurre uomini

per altro dottissimi, il non aver posto mente alle osservazioni

e riflessioni da noi teste fatte circa la natura de' nomi proprii

e personal!. Ed in vero il nome di Thubal, figlio di lafet e

quello identico di Thubalcain, figlio di Lamech, faceva giudi-

care il Lenormant che qui siamo in uno de' casi, in cui il re-

dattore o diascevaste ultimo del Pentateuco aveva combinati

insieme, senza toglierne le divergenze, il capo IV, v. 22, e il

capo X, v. 2 del Genesi, i quali provengono, secondo lui, da

due fonti different!. L' uno fu tolto dal libro del jehovista

1'altro da quello dell'elohista. Ma perche il Lenormant fa qui

intervenire due scrittori del Pentateuco, il jehovista e 1'elohista,

piu un terzo, cioe il redattore ultimo, che egli chiama le re-

dacteur ou diascevaste ddfinilif del Pentateuco ? Perche Thu-

bal e un nome che portarono il figlio di Lamech della schiatta

o discendenza di Caino, e il figlio di lafet, e perche come il

primo fu lavoratore in metalli, anche il figlio di lafet eser-

cito 1'arte stessa.

II Lenormant crea ed esagera una quistione che non esi-

ste ne ha ragione d'esistere. Egli e costretto per farla valere

e darle importanza, invocar il soccorso d'una ipotesi mal fon-

data, qual e quella di due nuovi scrittori del Pentateuco, con

1'aggiunta d'un terzo, redattore definitive, il quale avrebbe la-

sciato sussistere due tradizioni diverse. Ora tutto cotesto ap-

parato e un lavoro della fantasia erudita, troppo erudita, del

Lenormant, de' cui meriti e delle qualita del cui ingegno
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avendo discorso altrove, non porta il pregio di ritornarvi so-

pra. Ecco ora quel che dice il Genesi (Gen. IV, 22): Sella

quoque genuii Tubalcain, qui fait malleator et fdber in cun-

cta opera aeris et ferri. Donde segue che prima del diluvio

Tubalcain, figlio di Lamech, invento od esercito Parte del fab-

bro ferraio. Nel diluvio tutta la stirpe di Caino, alia quale Tu-

balcain apparteneva, peri. Dopo il diluvio sappiamo dal Genesi

(Gen. X, 2) che lafet, figlio di Noe, ebbe un figlio di nome

Thubal: Filii lapheth: Gomer, et Magog, et Madai, et lavan,

et Thubal, et Mosoch, et Thiras. Ma di Thubal il Genesi non

dice che fuit malleator et faber in cuncta opera aeris et ferri.

E quand'anco Pavesse detto, che percio ? quale sconvenienza

v'ha dunque, se un figlio di lafet prenda un nome identico a

quello d'un celebre fabbro ferraio antediluviano comeche della

stirpe di Cain? che hanno a fare le arti utili alia vita col

nome o la stirpe di colui che ne fu il primo inventore ? Am-

messa, dunque, come certa, T identitk de' nomi di Thubal e di

Meshech co' Tibareni ed i Moschi, le argomentazioni del Le-

normant, come il suo jehovista, Telohista e il redattore defi-

nitive invocati da lui, son fuor di luogo e non provano nulla.

Del nome de' Mossyneci conosciamo 1'etimologia. Moaauvoi-

%ot 1
,
M6auvot 2

, Mossyni
3 sono cosi nominati dalle torri di le-

gno, [i6aouv, nelle quali abitavano. Dionigi Periegeta:

Aoupailou;
4

.

Strabone, parlando degli 'ETriaxw^iat, Septempagani, che

vivono sulle vette dell'asprissimo monte Skydise, il quale si

unisce a' monti Moschici posti sopra la Colchide, dice esser

popoli fierissimi piu degli altri che abitano queste montagne.

Alcuni di loro, per cio che dimorano sugli alberi o in pic-

1 STEPH. BYZ. s. v. cf. HOLSTEIN Notae et castigat. p. 211.

a ORPH. v. 770.

3
MELA, I, c. 19.

4 DIONY. nepivjY. v. 776. Cf. APOLL. RHOD., II, v. 1018; VAL. FLACC.

I, v. 150.
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cole torri le quali chiamansi Mosyni, ebbero il nome di Mos-

syneci presso gli antichi i
. Qui si puo domandare se il voca-

bolo sia greco ovvero barbaro, cioe proprio delle genti del

Ponto, non greche. Noi opiniamo il vocabolo esser d'origine

pontica, non greca. Ludovico Dindorf lo crede greco, ma anti-

quato e fuor d'uso, e si fonda sulle parole di Strabone tests

citate : Ceterum quantum ex verbis Strabonis colligitur, grae-

cum, non barbarum, sed obsoletum fuit voc. jxoaauv ex quo

factum n. gentis Moajuvotxo?, ut TpcoyXoSuTYis et alia 2
. Ora da

Strabone non si raccoglie nulla, ne che il vocabolo sia greco

ne che sia barbaro. Dionigi di Alicarnasso dopo d'aver detto

che il nome de' Tirreni fu, secondo alcuni, dato loro per caso,

dagli edificii cio& fortificati ch'eglino primi costrussero e che

diconsi Tupasi?, soggiunge, il simile essere intervenuto a' Mos-

syneci che sono in Asia. Imperocche anche costoro abitano in

case di legno, munite con alte torri, che chiamano mosyne:

jioouvag aura xaXoovTsg
3

. Qui sono i Mossyneci che chiamano

le case loro cosi edificate, {Jtoouva? o pioaauvag (cod. Yat).

Si noti intanto che 1'arte di cavare e lavorar metalli do-

vette esser propria anche de' Mossyneci, come degli altri po-

poli loro afflni
;
mercecchS Aristotile ricorda il Mooauvotxov (fxoa-

auvtx6v al.) x^Xxov. Ne possiamo lasciar inosservato il nome del

monte, di origine hethea, da loro abitato, che scrivesi SxuSfo-

OYJS, ma che e lo stesso che Ku5:aayj?
4 = Ku5-:--, dove il suf-

fisso -a- e = etrs. -si- che significa appartenenza. (Cf. Civ.

Catt. Quad. 1024).

II nome de' Kerceti merita similmente d'essere studiato,

perciocchk ci sembra composto col nome degli Hethei. Geo-

graficamente i Kerceti confinavano a oriente con gli Henio.

chi, gente pelasgica, come fu detto, e ad occidente co' Moschi

ed i Colchi, anche cotesti d'origine hethea. Le forme, sotto le

quali ci si presenta il nome, sono queste : KepxeTa: (cf. PA-

1 STRAB. XII, II, 18.

2 Thesaur. L. G. s. v. p. 1210.
3 ARISTOT. rcepl Oaop,. 'AxGoajj,. 62.

4 Cf. C. MULLER, Index Var. Lect. in Strab. p. 470, Vol. II, -p. 1021.
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LAEPH. ed HELLAN. presso STEPH. BYZ. s. v. xwraO; Kep

(DIONYS. PERIEG. 682. ed EUSTATH.); KepxeiaTot (ZEN. V,

25, apud PAPE e BENSELER 3a ed. Vol. I. p. 649); Kepxsiai

(STRAB. XII, II, c. XII, III
;
PHOT. 157,9). Cercelici, (MELA, I,

19). II nome poi della contrada e Kspxsiig (EUSTATH. al v. 680

di DION. PERIEG.) e Kepxeife (PTOL. 5, 9, 9). Nomi (Tidentica

formazione troviamo in Grecia, cioe Kepxeieug, monte nelFisola

di Samo (Schol. STRAB. 10, 488; Kepxs-cus, lo>, presso Nic. Alex.

152) che Plinio chiama Mons Cercetius (5, 31, 37); Kepxer/j-

aiov 5po, monte della Macedonia (PTOL. 3, 13, 19); Kspxs-

Ttxbv 6po$, monte della Tessaglia, secondo il Pape, che cita

Stefano, ma Stefano ha Kepxen&s Spos, sotto il quale pone la

cittik di Pialia. Cercetius mons & detto da Livio (Lib. 32, c. 15).

Tutti i norni citati sembrano composti di Ksp- e del nome

degli Hethei, nelle seguenti forme; KETIOI, KeiaToi, Kliac e

Ktrat. Ora converrebbe sapere qual sia il significato del pre-

flsso Kep-, del quale non possiamo fare che semplici conget-

ture. Certo e che i Kerceti abitavano anticamente lungo il

monte Skydite, come i Tibareni, i Galdei, i Sanni, i Macroni.

Infatti, gli Appaiti che, secondo Strabone *, furono nel prin-

cipio chiamati Kerciti cio6 Kerceti, erano vicini di questi po-

poli, per i quali passava il monte ricordato dianzi e il Pa-

ryadre. Piu tardi vediamo i Kerciti o parte di essi sulla co-

sta orientale del Ponto, dove come scrive Artemidoro, avevano

anche un porto. In Samo, nella Macedonia e nella Tessaglia,

Kepxsteug, Kepxei^atov e Kspxlitov sono nomi di monti. Di qui

segue che il prefisso Ksp- possa a parer nostro, signiflcare

monti, e sarebbe un altro vocabolo hamitico delFidioma hetheo

da aggiungersi almeno ipoteticamente, a' pochissimi che flnora

si son potuti scoprire. II nome Kar- in Karkemish, capitale

degli Hethei sull' Eufrate, fu spiegato dal Menant : construction,

chateau, forteresse, palais
2

. L' idea di fortezza, di luogo for-

tificato e analoga a quella di monte che e come una fortezza

naturale. Donde per noi Ker- e Kar- esprimerebbe un con-

1 SRAB. XII, III, 18.

2 MENANT, Recueil. Vol. XIII, liv. 3 e 4, p. 141.
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cetto analogo e darebbe cosi un senso generale del vocabolo,

Ker Kar, luogo da natura o dalFarte difeso.

Che i nomi poi si possano attribuire all' idioma hamitico

degli Hethei, ci sembra chiaro dal veder questi in paesi abi-

tati in tempi antichissimi da' Pelasgi cbe sono Hethei, quali

sono il Ponto pe' Kerceti, Samo, la Macedonia e la Tessaglia

per il nome de' monti Kercetii. Donde e lecito e legittimo con-

chiudere ancora una volta, che data 1' identita fra Pelasgi ed

Hethei, i nomi pelasgici di contrade, di citta, di monti, di

fiumi e tutti i nomi personali si debbano interpretare ricor-

rendo a idiomi hamitici, e non gia a lingue ariane ovvero

semitiche. Conciossiachk illustri Hetheologi, il Sayce
1 e il Me-

nant 2
apertamente neghino qualsivoglia affinita fra nomi he-

thei e nomi di formazione e radice aria o semitica. E d'altra

parte valorosi Semitisti ed Egittologi, come Everardo Schrader 3

ed Enrico Brugsch
4 son dello stesso parere ;

cotalchk puo
dirsi che Fopinione de' dotti orientalisti, salvo un solo, l'Ha!6vy,

sia ormai nella presente quistione affatto concorde.

1

SAYCE, Trans. B. A. S. Vol. VII. The Mon, of. the Hittites.

*
MENANT, Recueil, Vol. XIII, liv. 3 et 4. Quant au caractere de la

langue qui resultera de la lecture des inscriptions, les renseigments que
1'on possede sur 1'histoire du peuple heteen font repousser d'avance toute

recherche du cote des langues ariennes. D'autre part, il est deja cer-

tain qu'on ne peut la rattacher au group des langues semitiques.
3 EB. SCHRADER, The Cuneif. Inscript. and the Old Testament, transl.

from the sec. enlarg. Germ, edit. Vol. I. p. 93. We have not been able

hitherto to obtain any precise information about the nationality of these

North Syrian Chatti. It appears, however, that they were not Semites. The

proper names of the kings of the Chatti, contained in the records of Assyria
and Aegypt, exhibit a very slight, if indeed any, Semitic type.

* H. BRUGSCH, History of Egypt under the Pharahos, sec. edit. Vol. II,

p. 5. It is evident at once that these names (nomi di Re e di Citta degli

Hethei) do not bear a Semitic, or at any rate not pure Semitic stampe.



IL SISTEMA COPERNICANO

AI TEMPI DI GALILEO E AI TEMPI NOSTRI

IX.

Gli epicicli e i deferent! dei pianeti inferior!. Rapporto dei loro

raggi dedotto dalla misura delle massime elongazioni. Come anche gli

antichi avrebbero dovuto porre nel Sole il centro degli epicicli. Perche

lo lasciassero indeterminate.

Secondo le ragioni esposte negli articoli precedent! la con-

siderazione del moto dei pianeti inferior!, tanto vario e in-

trecciato, si puo sempMcare notabilmente risolvendolo nei

due movimenti distinti onde egli in effetto si compone. Per

esempio il moto di Venere risulta fatto in questa guisa che

mentre il Sole S cammina per Peclittica con la velocitk del suo

moto annuo, il pianeta lo segue girandogli intorno in-un cir-

colo CEC'E' e tornando alia congiunzione C nelP intervallo

d' una rivoluzione sinodica. Sicche V orbita del Sole fa 1'ufficio

di deferente, quella di Venere fa da epiciclo. Le massime elon-

gazioni corrispondono a quei punti E ed Er

dove il raggio

visuale TE condotto dalla Terra T al pianeta riesce tangente

all' orbita. Onde e manifesto che vicino al punto E, moven-

dosi egli pressoche nella direzione del raggio visuale, debba

1 Vedi il Quaderno 1034, 15 luglio 1893.



IL SISTEMA GOPERN. AI TEMPI DI GALILEO E AI TEMPI NOSTRI 545

mantenersi qualche tempo alia medesima distanza angolare

dal Sole, cioe sembrare, rispetto a quello, stazionario
;
che per

tutto il tratto EC'EJ il quale comprende la congiunzione su-

periore, ha un moto diretto
;
e un moto retrograde nella parte

E'CE che contiene la congiunzione inferiore. Egli e manifesto

ancora come, prendendo una delle massime digressioni e unendo

il Sole, la Terra e Venere in un triangolo STE, si possa age-

volmente calcolare il rapporto dei raggi dell'epiciclo e del

deferente e quindi il rapporto tra la distanza del Sole da Ve-

nere e dalla Terra *. Non si puo evidentemente inferire il

valore assoluto dei raggi di quei due cerchi, ma soltanto il

loro rapporto. Infatti, per ispiegare le apparenze del moto di

Venere gli antichi generalmente non facevano al pianeta per-

correre un epiciclo che avesse per centro il Sole, ma suppo-

nevano con Tolomeo che Venere nel termine di una rivolu-

zione sinodica descrivesse un epiciclo ec'e'c in torno ad un

centro s, obbligato a sua volta a percorrere un deferente con-

centrico all' orbita del Sole, con questa legge che il centro s

dell'epiciclo accompagnasse il Sole nel suo moto annuo mari-

O BT

S
Tel triangolo rettangolo STE il detto rapporto e - = sen STS;

ora prendendo UTS = 46 % che e incirca il valore medio della massima

digressione, quel rapporto riesce uguale a 0,7238... valore molto prossimo
alia media distanza di Venere dal Sole, quale si ammette oggidl, tenuto

conto di tutte le ineg-uaglianze del moto.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1037. 35 23 agosto 1893.
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tenendosi costantemente in linea retta tra lui e la Terra. Onde

seguiva che i raggi se, Ts deirepiciclo e del deferente do-:

veano soddisfare a questa condizione unicamente, che Fangolo
STE o sTe (cf. le due figure) riuscisse uguale alia massima

digressione del pianeta; adempiuta questa condizione, s'im-

magini il centro s di qua o di la dal Sole, cioe si supponga
F epiciclo grande o piccolo quanto si vuole, tutte le apparenze

del movimento restano immutate; perchfe il triangolo sTe si

mantiene sempre simile a se stesso e per conseguenza resta

invariato il rapporto del suoi lati se, sT ; il che viene a dire

che, variando il raggio delF un cerchio, varia anche F altro

nella medesima proporzione, e pero non si puo conoscere la

vera lunghezza delF uno dei due, se gia non si conosca il va-

lore assoluto delF altro.

Ma se egli e indifferente dove si ponga il centro delF epi-

ciclo, purche si osservi quella proporzione fra i raggi; se per

giunta esso centro, come abbiamo detto poc'anzi, ha cosi

stretta attinenza col Sole da doverlo seguitare sempre ponen-

dosi fra lui e la Terra in linea retta costantemente; se dal

Sole deve prendere la velocita angolare, anzi accoglierne e

riprodurne, per dir cosi, in se stesso tutte le ineguaglianze :

tanto fa che, smessi tutti questi artificii, lo si supponga coin-

cidere senz' altro col centro del Sole. Questa ipotesi dk ra-

gione di tutte le particolarita del moto e soddisfa alle appa-

renze al pari di ogni altra supposizione, e sopra le altre ha

questo vantaggio che al moto fatto sulF epiciclo assegna non

un centro geometrico soltanto, che infine non e che un punto

ideale, rimoto da ogni realtk fisica; ma un centro concreto e

materiale, in cui ragionevolmente si potranno riconoscere, oltre

alle qualita del centro geometrico, altresi quelle di una causa

fisica, e forse, studiando piu attentamente, riscontrare la ra-

gione sufficiente di quella connessione indubitata del moto del

pianeta con quello del Sole. Le quali considerazioni avevano

la loro verita ed efficacia anche prima che si conoscessero le

fasi di Yenere e Mercuric e i loro passaggi sul disco del

Sole; percio dicevamo sopra, discorrendo di Eraclide Pontico,
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che senza niuna buona ragione Ipparco e Tolomeo negarono

che il moto di Venere e Mercurio avesse per centre il Sole;

se pure, come non e inverosimile, essi non si recarono a ri-

cusare queiripotesi in grazia di quel motivo stesso che la

rende probabile a noi, cioe per non ammettere fuori della

Terra un centro flsico di movimento.

X.

Rivoluzione siderea e sinodica dei pianeti superior!. Stazioni e re-

trogradazioni. Ipotesi degli epicicli introdotta per ispiegarle. Ipparco

distingue le loro due ineguaglianze principal!. I*'una si spiega col circolo

eccentrico, 1'altra con 1'epiciclo. Come questi non sieno che artificii geo-

metric i.

Dai pianeti inferiori passando ai superior], Marte, Giove e

Saturno, soli conosciuti nei tempi antichi, anzi fino al termine

del secolo passato, essi hanno un movimento non meno vario

e complesso, ora diretto ora retrograde; non rinchiuso pero

fra limiti cosi angusti come Venere e Mercurio
;
ma libero e

ampio tanto che possono allontanarsi dal Sole di qualunque

spazio angolare fino a comparire contrapposti a lui per dia-

metro, e passare al meridiano nell'ora di mezzanotte per Tap-

punto ;
nel qual caso si dicono in opposizione. Per contro pos-

sono accostarsi al Sole in guisa da trovarsi con lui in con-

giunzione, cioe passare al meridiano nel medesimo tempo e

dalla medesima parte : nella quale posizione essi evidentemente

riescono invisibili, avvolti come sono negli splendori della luce

solare, e solo si possono osservare alquanto prima e dopo che

sieno entrati in congiunzione. Con tutte le accennate irrego-

larita di avanzamenti, stazioni e retrogradazioni, non e mani-

festamente da pensare a un moto o velocita uniforme
; pero,

siccome gFintervalli del moto diretto finiscono per prevalere

sopra quelli del moto retrograde, cosi ragguagliati gli uni e

gli altri, il movimento generale riesce fatto da occidente verso

oriente come gi& quelli del Sole e della Luna, benche con

molta maggiore lentezza; e ciascuno dei tre pianeti viene a
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compiere fra le stelle la sua rivoluzione siderea, in un determi-

nato periodo di tempo, cio& Marte in 1 anno 322 giorni, Giove

in poco meno di 12 anni e Saturno in anni 29 l

/2 incirca, come

gi& abbiamo riferito sopra.

Che se anche di questi pianeti vogliamo considerare il sito

non per rispetto alle stelle flsse, rna rispetto al Sole, compu-
tando per esempio lo spazio di tempo che intercede fra due

opposizioni o due congiunzioni successive; allora questo in-

tervallo non puo essere uguale alia rivoluzione siderea. Poiche,

partendo a cagion d'esempio dalla congiunzione, il Sole, che

e piu rapido, dopo un anno sara tomato al medesimo punto
del cielo, ma non trovandovi piu il pianeta che, sebbene piu

lento, e pero proceduto innanzi un tratto, dovra camminare

certo spazio ancora, poi lo raggiungera e cosi avrk luogo la

nuova congiunzione: ma il corso riuscira piu lungo della ri-

voluzione siderea del Sole ed ha ricevuto il nome di rivolu-

zione sinodica del pianeta. Per Marte vale 2 anni 48 23 h
; per

Giove l a 33s 15^ per Saturno l a 12* 20 \

Esaminando attentamente quest'intreccio di moti, Ipparco

riconobbe in essi due maniere distinte d'ineguaglianze, le quali

importa di ben sceverare Tuna dall'altra. La piu spiccata e

piu facile ad osservare, anche senza alcuno strumento di mi-

sura, e il cambiamento del moto diretto in retrogrado, che si

rinnova in capo ad un giro determinate di tempo. Niuno che

sia iniziato alle teorie della Meccanica moderna e conosca gli

innumerevoli esempii della composizione dei movimenti, quali

s'incontrano ad ogni passo in natura, puo dubitare che qui

non si tratti appunto della combinazione di due moti, alter-

nativamente concordi e discordant!; tanto meno potevano du-

bitarne gli antichi pei quali non si dava in cielo altro movi-

mento che il circolare ovvero composto di mod circolari.

Tanto e vero che anche per i pianeti superior! 1'ipotesi piii

naturale che si offer! fu d'immaginare che ognuno di essi de-

scrivesse un epiciclo, il cui centro mobile a sua volta percor-

resse un circolo dintorno alia Terra. Considerando allora il

pianeta quando si trova nel punto piu alto G del suo epiciclo,
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cioe quando e piu lontano dalla Terra, il moto del pianeta e

quello del centre A sono concordant! cioe entrambi diretti,

e pero si sommano
;
laonde il moto finale e diretto ed ha la

massima velocita. Qualora invece il pianeta si trova nel punto

piu basso e piu vicino alia Terra, cioe in 0, i due moti sono

contrarii, e perche quello proprio del pianeta prevale su quello

del centro A, il movimento risultante e retrogrado, e come tale

prende anche quivi la sua maggiore velocita. Questa pero

anderk a poco a poco scemando, finche i due moti compen-

sandosi, il pianeta comparira stazionario, per riprendere indi

a poco il moto diretto, e cosi *via.

Siccome adunque 1' osservazione mostra che il massimo

movimento retrogrado ha luogo sempre nel tempo che il

pianeta sta in opposizione col Sole, e siccome 1' opposizione

si rinnova nel termine di una rivoluzione sinodica
; segue che

tale appunto dev' essere 1' intervallo necessario al pianeta per

descrivere il suo epiciclo. S' intende allora che nell' opposi-

zione il pianeta, trovandosi nella maggiore vicinanza, appaia

piu fulgido che in ogni altra situazione.

L'osservazione ancora fa vedere che il centro A dell'epi-

ciclo, il quale puo considerarsi come la posizione media del

pianeta, torna al medesimo posto in cielo nell' intervallo che
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abbiamo chiamato rivoluzione siderea. Or bene anche il mo-

vimento del punto A non e uniforme, ne i numeri che abbiamo

riportati sopra pel movimento sidereo valgono se non come

termine medio. E questo un fenomeno somigliante del tutto

a quella ineguaglianza che fu notata nel Sole la prima volta

e che mosse Ipparco a supporne 1'orbita eccentrica determi-

nando la posizione delFapogeo e del perigeo. Tutti i deferent!

del pianeti superior! si hanno dunque da immaginare quali

circoli eccentrici, diversamente orientati, cioe cosi disposti che

la linea degli absidi abbia in ciascheduno direzione diversa:

e cosi si spiega la variazione nel moto sidereo del centro del-

F epiciclo.

Nel Sole questa ineguaglianza era molto piu facile ad os-

servare, perche ella e sola; ma nei pianeti intrecciandosi con

quelFaltra delle stazioni e retrogradazioni, essa riusciva molto-

piu malagevole a scorgere, non che a misurare, e richiedeva

non meno dell' ingegno perspicace, delFassiduita infaticabile

e della singolare perizia d' Ipparco.

Per la somiglianza che ha con quella del Sole essa fu no-

minata la prima ineguaglianza dei pianeti; si riferisce al

moto del centro A delF epiciclo sul deferente ed ha per pe-

riodo la rivoluzione siderea, in capo alia quale la velocity del

pianeta riprende i medesimi valori ordinatamente. Le stazioni

e retrogradazioni, cagionate dal moto del pianeta stesso sul-

Fepiciclo furono chiamate la seconda ineguaglianza, ed essa

ha per periodo la rivoluzione sinodica. Occorre appena ac-

cennare che noi, stando in Terra, non vediamo cotesti moti di

faccia, ma in iscorcio; perche i circoli dei pianeti, sebbene

non giacciano con F orbita del Sole in un medesimo piano

propriamente, se ne discostano pero di pochi gradi, cioe quella

di Marte 151', quello di Giove 119' e quello di Saturno 2 30',

incirca
;
onde avviene che le loro orbite apparenti sulla sfera

celeste riescono fatte per via di serpeggiamenti e di nodi, a

un dipresso come quella di Venere gia riportata in un' altra

figura.

L' ingegnosa ipotesi degli epicicli e dei circoli eccentrici
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con gli intervalli corrispondenti, non si puo negare che renda

conto delle apparenze del moti planetarii in generale e delle

due ineguaglianze particolarmente ;
ma gli e certo che, ezian-

dio nel pensiero di quelli che 1' introdussero i primi o che la

svolsero, essa non deve essere considerata se non come un

sussidio geometrico, che non importa alcuna realta fisica, e

soltanto e inteso a ritrarre, per dir cosi, materialmente, Tor-

dine che Tosservazione mostra nelle posizioni successive degii

astri. Laonde non sarebbe per nulla fuori di ragione il ri-

cercare se anche in alcun altro modo non si potessero rap-

presentare le medesime apparenze ;
essendo manifesto che se

due moti particolari simultanei, combinati insieme, non pos-

sono dar luogo se non ad un moto risultante unico ed in se

stesso ben determinate , per contro un movimento dato in in-

dividuo puo in molte maniere differenti venir risoluto in due

o piu altri movimenti particolari, capaci di produrre quel pri-

mo. Di tutti cotesti modi di risoluzione, quale meglio risponda

alia realta, e non soltanto la rappresenti geometricamente ma
fisicamente ancora, con fornire i moti componenti effettivi,

ella e questione che non si puo decidere se non per la con-

siderazione attenta delle proprieta geometriche del moto, dei

suoi effetti fisici ed ottici in particolare, e specialmente delle

sue cause meccaniche.

Ma inrianzi che intraprendiamo questo esame conviene, per

non lasciar fuori alcuno dei fenomeni principal], che diciamo

succintamente del felice adattamento fatto dell' ipotesi degli

epicicli per T appunto alia rappresentazione del moto della

Luna. II quale, se e facile a ravvisare cosi in grosso, consi-

derate invece per minuto e sottoposto a misura, si da a cono-

scere come un intreccio di molte ineguaglianze d'una cornpli-

cazione estrema, superiore forse ad ogni altro esempio nel-

P astronomia.
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XL

Grande complicazione del moto della Luna. Rivoluzione siderea e

sinodica. Retrogradazione dei nodi rivoluzione dracontica. Moto della

linea degli absidi rivoluzione anomalistica. L'evezione. Compendio
della teoria della Luna secondo Tolomeo.

Di tutti i corpi celesti la Luna, dopo il Sole, e quello che

in ogni eta ebbe maggiore interesse per gli abitatori del nostro

globo. Poich6 essa, col rinnovare regolarmente le sue fasi,

ha fornito, massime presso i popoli antichi, una norma facile

e naturale al. calendario, e similmente a molti altri ordini, in-

stituti e consuetudini della vita; agli studiosi poi ha sornmi-

nistrato materia di studio ampio e difficile. Per buona ventu-

ra, in quanto spetta al presente nostro proposito, bastera che

ne discorriamo raolto brevemente; perche, non essendo mai
stato dubbio che la Luna si rivolgesse intorno alia Terra, le

teorie moderne in questo punto, sebbene phi perfette incompa-
rabilmente di quelle inventate e lavorate gia con grande acu-

me da Ipparco, Tolomeo e Tycho Brahe, non si puo dire pero
che abbiano mutato faccia al sistema.

Adunque la Luna, mentre partecipa al moto diurno della

sfera celeste, si muove anco di moto proprio e cambia ogni

giorno il suo sito fra le stelle, andando da occidente verso

oriente come il Sole, ma phi presto assai, giacch& si sposta in

media 13 10' 35",03 giornalmente; sicch6 cio che il Sole fa

in un anno essa in meno d' un mese P ha compito, tornata

al suo posto in cielo per ricominciare il giro da capo.

Dicendo pero che la Luna ha compiuto il giro, questo si

puo intendere in due modi tra loro molto different!. si vuole

significare che il centro del disco lunare ha ripigiiata la stessa

posizione rispettp alle stelle, poniam caso s' 6 ricondotto in

congiunzione puntualmente con una di esse determinata; e a

tale percorso si richieggono 27& 7h 43m ll s
,5 che costitui-

scono la rivoluzione siderea.

Ovvero s'intende dell' intervallo necessario alia Luna per



AI TEMPI DI GALILEO E AI TEMPI NOSTRI 553

ricondursi in congiunzione col Sole, cioe della rivoluzione si-

nodica, in capo alia quale ricomincia le sue fasi ordinatamente
;

e questa e ben diversa dalla precedente e dura 29g 12h 44m

2S
,9. Per rendersi ragione di tale differenza basta anche qui uua

semplice considerazione. Le fasi della Luna dipendono, come

ognun sa, dalla posizione che essa prende rispetto al Sole e

alia Terra congiuntamente ;
e quando ella sta col Sole in una

medesima parte del cielo e nel medesimo cerchio perpendi-

colare aU'eclittica, in breve, quando i due astri hanno eguale

longitudine, allora e arrivata alia congiunzione ossia al novi-

lunio e voltando a noi la faccia oscura riesce invisibile. Or-

bene la congiunzione e cosa d'un istante
;
la Luna, che e piu

rapida, passa oltre e va pel suo cammino. Gompiuta ch'ella

abbia la sua rivoluzione siderea e tornata che sia al medesimo

punto del novilunio antecedente, non vi ritrovera piu il Sole,

e cosi non avra quivi luogo la nuova congiunzione ; poiche in

quel mezzo tempo il Sole per virtu del suo movimento annuo

essendosi portato innanzi anch'egli nel medesimo verso, la

Luna per arrivarlo dovra correre altri due buoni giorni ;
e

cosi avviene che la rivoluzione sinodica e piu lunga della si-

derea. Essa e quella che piu facilmente cade sotto i sensi,

perche essa riconduce il novilunio e le altre fasi; e volgar-

mente si suole nominarla mese lunare o lunazione.

L' orbita descritta dalla Luna intorno alia Terra si proietta

sulla sfera celeste secondo un circolo, il quale non combacia

col piano dell' eclittica, ma con questo fa un angolo di 5 in-

circa. Dal che segue che la Luna puo sollevarsi e alterna-

mente abbassarsi dall' eclittica fino a 5, come diciamo del

Sole che puo salire fino al Cancro a 23
*/2 sopra 1' equatore

e fino 23
*/2 sotto, cioe al Capricorno ;

ma il punto ove la Luna

raggiunge p. e. quella sua massima latitudine boreale di 5,
non ha posizione ferma in cielo, anzi muta del continuo da

un mese all' altro e sempre retrocede. Onde s' inferisce, come

Ipparco aveva notato fin dal suo tempo, che il piano dell'orbe

lunare non ista fermo, ma gira in modo che la linea dei nodi

(cioe 1' intersezione di esso piano con quello dell' eclittica) si
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sposta indietro di mano in mano, con moto retrograde, simile a

quello che nei nodi terrestri produce la precessione degli equi-

nozii, sebbene con molto maggiore rapidita, compiendosi qui

il giro in 18 anni e 2
/3 circa, mentre che per gli equinozii si

richieggono presso a 26000 anni, come abbiamo detto. E cosi

per un effetto somigliante a quello onde 1' anno tropico riesce

piii breve dell'anno sidereo solare, anche per la Luna due

passaggi successivi al nodo ascendente sono separati da un

intervallo alquanto minore d'una rivoluzione siderea, cioe

27* 5h 5m 36s
,
intervallo chiamato rivoluzione dracontica.

Un' altra conseguenza notabile della retrogradazione dei

nodi lunari si e che la Luna non torna mai sulle sue tracce

in due giri successivi, n6 chiude F orbita sua rientrando nel

medesimo cammino, anzi la lascia aperta e formata come di

tante spire, una per ciascuna rivoluzione. Cosi accade talora

che ella passa dinanzi al bel gruppo delle Pleiadi, le copre a

una a una e poi le discopre; il mese seguente ripassa per cola,

ma non attraversa piu il gruppo pel mezzo
;
la terza volta lo

scansera del tutto, ne tornerk a passarvi se non in capo a 18

anni.

Gotal movimento, alquanto complicato, riesce assai piu fa-

cile a rappresentare qualora con la mente lo immaginiamo

scomposto in due movimenti distinti e simultanei: quasi sup-

ponessirno che mentre la Luna descrive regolarmente la

sua orbita piana intorno alia Terra, al tempo istesso il suo

piano si sposti girando indietro con quel moto retrogrado

che si riscontra nei nodi. Per mezzo di questa considerazione

noi possiamo, per dir cosi, separare il pensiero dal movi-

mento dei nodi e senza piu far conto di questa ineguaglianza,

fermarlo unicamente a cio che avviene in quel piano come

se egli restasse "immobile nello spazio. Postici adunque in

questo piano sara facile riconoscere che siccome il moto del

Sole sull' eclittica non e uniforme, cosi tanto meno quel della

Luna, che anzi se ne dilunga tanto da portarla talvolta

fino a 6 innanzi o indietro dalla posizione media che le spette-

rebbe. Per lo che Ipparco, visto la buona prova fatta gia dal
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circolo eccentrico per ispiegare le ineguaglianze del moto-so-

lare, penso tosto di adattarlo eziandio al rnoto della Luna, as-

segnandogli pero urr eccentricita notabilmente maggiore, sti-

rnata poi da Tolomeo in 0,0869. Fatto questo passo, ecco una

nuova ineguaglianza, che non avea luogo nel Sole, o per lo

meno era cosi tenue da passare inosservata sulle prime. II

perigeo del Sole ha un lentissimo movirnento diretto di 11 ",7

all' anno
;
una cosa somigliante avviene della Luna, ma con

rapidita senza comparazione maggiore. La linea degli absidi

lunari, che unisce Tapogeo e il perigeo, gira ogni anno di 40

e piu pel verso stesso del moto della Luna, onde in nove anni,

poco meno, compie un' intera rivoluzione. Quindi se contas-

simo il mese lunare tra due passaggi consecutivi pel perigeo,

esso riuscirebbe evidentemente piu lungo del mese sidereo,

di quel tanto appunto che e necessario alia Luna per rag-

giungere il perigeo sfuggitole innanzi. Quesfintervallo si chiama

rivoluzione anomalistica e vale secondo le misure moderne

27s 13h 18m 37s
,
4.

Se non che, crescendo e migliorando le osservazioni, e con-

ferendo le antiche con le moderne, si venivano sempre a rile-

vare nuove ineguaglianze. Ne anco Feccentricita del circolo

introdotto da Ipparco si manteneva costante; ma Tolomeo vi

scoperse una irregolarita periodica, che si mostra al tempo
delle sizigie

4
, e fu chiamata evezione. Per tutto cio egli si trovo

necessitate a riprendere da capo e rifondere tutta la teoria

della Luna. Eccone i tratti principal!.

La prima ineguaglianza rappresentata dalFeccentrico, po-

teva del pari rappresentarsi facendo alia Luna descrivere un

epiciclo il cui raggio avesse al raggio del deferente un rap-

porto uguale per Fappunto alFeccentricita di quel primo cir-

colo. Tolomeo prefer! questo secondo spediente, e ordino i varii

moti della Luna in modo che essa nel corso di una rivolu-

zione anomalistica descrivesse un, epiciclo; il centro di questo

percorresse intorno alia Terra un deferente nello spazio d'un

1

Sizigie sono le posizioni della Luna al momento della concriunzione

e dell'opposizione, cio6 della Luna nuova e Luna plena.
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mese dracontico; il piano del circolo deferente stesse incli-

nato di 5 rispetto all'eclittica, e intanto la linea del nodi re-

trocedesse con una velocita angolare uguale all'eccesso del

moto riferito al nodo sopra il moto in longitudine. Con tale

disposizione, che in fondo era una ingegnosa scomposizione

di movimenti, Tolomeo riusciva a potersi passare dai piii te-

ner conto della inclinazione delPorbita e della retrogradazione

dei nodi.

Cosi fecero forse le prime prove gli epicicli divenuti dap-

poi tanto famosi, che prima d'allora, sebbene conosciuti dai

geometri, non pare che avessero acquistato gran fatto nell'uso

comune degli astronomi.

Noi non ci stendiamo oltre ad esaminare ed esporre questa

ipotesi degli epicicli nel proposito della Luna, perche potremo

tornare con maggiore utilita sul medesimo genere di consi-

derazioni trattando delle ineguaglianze dei pianeti e ci affret-

tiamo di venire aH'analisi dei sistemi immaginati per spie-

garle.

XII.

L' ipotesi degli epicicli, immaginata dai Pitagorici non accolta n&

respinta definitivamente da Ipparco e divulgata e autorizzata da Tolo-

meo. UAlmagesto. Differenza tra Ipparco e Tolomeo.

La prima idea degli epicicli pare che si debba alia scuola

dei Pitagorici
*

;
certo essa e molto piu antica di Tolomeo, il

quale neirAlmagesto 1'attribuisce ad Apollonio, il grande geo-

metra di Perga in Pamfilia (circa Pa. 200 a. C.); e credesi che

Ipparco stesso ne abbia avuto conoscenza e presone qualche

saggio, lasciandolo poi da parte come cosa poco naturale.

Niuno pero ne fece uso cosi ampio ne cosi felice come To-

lomeo, che lo adatto a rappresentare dei movimenti celesti

tutte le piii minute e particolari circostanze ch'egli sapesse, e

lo espose nella sua celebre opera gia da noi citata piu d'una

1 Cf. SCHIAPABELLI, I precursori di Copernico, c. IV.
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volta, cioe YAlmagesto (f) fieyaXr] o6vta&s, magna constructio)
i

.

Quest'opera magistrate, che e certamente il piu bel titolo della

sua gloria e ci si presenta come un codice complete della

scienza astronomica dei Greci e della scuola alessandrina in

particolare, rimase flno a Gopernico il manuale pratico piu

divulgato fra gli astronomi, il testo piii autorevole nelle scuole,

1'oggetto dei commentarii e degli studii dei dotti per tutto il

raedio evo ed oltre. L'Almagesto e diviso in tredici libri, nel

primo dei quali, oltre i primi concetti e le definizioni relative

alia sfera, si trovano esposti i principii del sistema del mondo

detto dappoi Tolemaico, cioe la Terra collocata nel centro del

mondo fissa. immobile; la sfera celeste dotata del moto diurno,

il Sole, la Luna e i pianeti per giunta d'un altro movimento

proprio contrario al primo ;
inflne vi si contengono varie no-

tizie e considerazioni geometriche sulle coordinate celesti e

una tavola delle corde corrispondenti agli archi del cerchio di

mezzo in mezzo grado, lavoro analogo alle nostre tavole tri-

gonometriche. Sono notevoli tra gli altri libri il terzo che

tratta la teoria del Sole, gia da noi esposta, e principalmente

il quarto, che riguarda la teoria della Luna, stimato la parte

piu perfetta di tutta 1' opera. Gli ultimi cinque libri poi con-

tengono le teorie dei pianeti con tutte le osservazioni e gli

1

Almagesto & nome dato dagli Arabi, il suouo del quale sembra che

ricordi Petimologia greca [isyag magnus, ixeytaxog maximus. Pare che que-

st'opera fosse compiuta tra 1'anno 150 e il 160 dopo Cristo, poiche Pultima

osservazione ivi riportata e un'osservazione di Venere dell'anno 14 di An-
tonino cioe 151 d. C. Della vita di Claudio Tolomeo non sappiamo pur
troppo niun particolare, ne anco il luogo delle sua nascita

;
solo consta che

egli viveva in Alessandria intorno all' anno 140. Oltre all'Almagesto egli
lascio una Q-eographia in otto libri, che contiene le posizioni di molti

luoghi situati fra il 67 di Latitudine Nord e il 16 Sud; i principii della

costruzione delle carte geografiche e un atlante d'una parte del globo in

ventisette carte.

Scrisse similmente sulla fisica, cioe Opticorum sermones qumque
opera perduta per lungo tempo e nel 1800 novamente ritrovata dal Laplace
in un manoscritto della biblioteca di Parigi. Ivi tratta la teoria della vi-

sione, la riflessione della luce e la rifrazione, non senza errori ed inesat-
tezze. L'opera intitolata Harmonicorwm libri tres contiene poche cose
nuove e notabili, ma puo essere utile alia conoscenza della musica greca.
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element! che erano serviti alFautore nella determinazione del

loro moti. Tolomeo fondo le sue teorie sopra le osservazloni

del suoi aatecessori che vennero a sua conoscenza e sopra-

tutto sulle osservazioni del grande Ipparco, meritevoli della

maggiore flducia; e altresi sulle sue proprie, che egli non di-

mentica di mettere in luce.

Pertanto, nelle osservazioni e nelle profonde discussion! di

Ipparco
* dalFuna parte, nella grande opera composta e inge-

gnosamente ordinata da Tolomeo dairaltra,abbiamo i due piu in-

signi monumenti delFastronomia antica. Grande differenza pero

corre tra Tuno e Taltro ingegno. Ipparco, osservatore esatto,

astronoino sicuro, e come oggi si direbbe, positive, non spe-

culatore di sistemi, rifuggendo com'era naturale da ogni ar~

tificiosa complicazione, si voile restringere, per quanto riguarda

il corso dei pianeti, a stabilire con tutta la possibile precisione

la verita, il valore e le leggi delle loro ineguaglianze, lasciato

a' suoi successor! il compito di trarre dalle posizioni osservate

e dai valori determinati da lui, Fordinamento scientifico di un

sistema. Tolomeo all' incontro, meno difficile a contentare e piu

animoso, fornito di grande scienza astronomica e geometrica,

accolse il ricco e prezioso retaggio d' Ipparco e prese sopra

di s6 quest' incarico, valendosi della combinazione dei circoli

e degli epicicli, come d'un mezzo reputato da lui attissimo al

suo scopo. Non conviene dimenticare pero, chi vuol fare giusto

concetto del merito e delFopera di Tolomeo, che egli, inteso

soltanto a render ragione dei movimenti apparent!, ne d'altro

sollecito, diciamo cosi, che di una soluzione geometrica del pro-

1 Gli studii e le osservazioni <T Ipparco non ci pervennero direttamente,

e non le conosciaino se non per le relazioni di altri scrittori e soprattutto

per quello che Tolomeo ne riporta nell'Almagesto. L'esattezza di quelle che

restano e Futile che ancora netrae 1'astronomia moderna, fanno giustamente

rimpiangere e desiderare quelle che andarono perdute. I suoi libri sulla

geografia, la trigonometria e la geometria sono periti tutti. La sola opera che

sia sopravissuta alia strage e alia ingiuria del tempo e un Commentario

critico sulla sfera di Eudosso, descritta nel poerna di Arato. Commentario

intitolato Twv 'Apaiou v.at 'EuSogoo cpaivojJLSvwv s^yrjaeoov [JtpXda Y' pub-

blicato dal Petavio nel suo Uranologion 1'anno 1633.
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blema, non era per nulla obbligato di attribuire alcuna realta

fisica a quella sovrapposizione di circoli che rendono il sistema

alia prima vista cosi intricate. AI piu gli si potrebbe appuntare

questo stesso di non essersi voluto curare se non della solu-

zione geometrica, e di non avere pur tentato d'investigare le

cause di quei movimenti, ne di addentrarsi a considerarne le

condizioni fisiche, come ragionevolmente si poteva aspettare da

un filosofo. II che reca tanto maggior maraviglia, in quanto che,

nelPassegnare i tempi e le orbite dei pianeti superiori, Tolo-

meo, guidato dalla conoscenza minutissima e profonda dei loro

movimenti, si trovo condotto per la forza delle cose, e quasi

senza addarsene, sugli estremi conflni che lo separavano, per

cosi dire, da un sistema astronornico, pel rispetto geometrico

non meno acconcio del suo, ma per conto della semplicita e

naturalezza superiore a quello d'infinito intervallo. E questo

un punto oltremodo importante e pieno d'interesse nello svol-

gimento delle teorie planetarie. Non dispiaccia al lettore di

rinnovarci qui la sua cortese attenzione.

XIII.

Analisi dell'ipotesi di Tolomeo. I raggi vettori dei pianeti e qnello

del Sole sono costantemente paralleli. Connessione che questo fatto rivela

tra i pianeti e il Sole. Come Tolomeo lasciasse indeterminata la gran-
dezza relativa dell'epiciclo e dell'orbita solare. Le misure moderne non

consentono quell' indeterminazione, ma mostrano che tutti gli epicicli sono

eguali alPorbita del Sole. Importanza capitale di questo fatto. Nuove

questioni che sorgono.

La prima particolarita che si ha da considerare e la se-

guente. Dato per periodo al moto sulFepiciclo la rivoluzione

sinodica e al moto sul deferente quello di una rivoluzione si-

derea, seguiva che tanto nella opposizione, quanto nella con-

giunzione e in qualsivoglia altro punto intermedio il raggio

vettore (cioe la linea che unisce il centro delF epiciclo col pia-

neta) e costantemente parallelo al raggio che unisce la Terra

col Sole. Di guisa che il pianeta viene, come a dire, accompa-

gnando il Sole da lungi e quasi riproducendo in se sul proprio
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epiciclo il moto di quello
l

. Un tale riscontro non era sfuggito

a Tolomeo il quale 1'aveva affermato senza pero allegarne al-

1 Che cosi debba avvenire e cosa molto facile a dimostrare. Poniamo

che si parta da una opposizione, quando il pianeta Giove p. e. trovandosi

al punto infimo del suo epiciclo, la Terra sta in T e il Sole in S dalla

parte contraria. Passato un certo tempo, il centre P dell'epiciclo avra per-
corso un certo arco PP

t
del deferente, il pianeta un arco M del suo cir-

colo, e il Sole 1'arco SSt delia sua orbita. Si tratta di provare che i raggi

PjM TSj sono paralleli. A tal fine bastera mostrare che, prolungata la retta

PjT fino in p, gli archi pS t OjM hanno eguale ampiezza.

Ora se R significa la durata della rivoluzione siderea del pianeta (cio&

del centro P sul deferente) 2 la sua rivoluzione sinodica, ed A 1'anno si-

p T? A
dereo

,
si sa che tra questi tre numeri passa la relazione -=-

e che le ampiezze degli archi percorsi sono inversamente proporzionali alle

corrispondenti rivoluzioni; e per6 tra gli archi O
t
M PP

t avremo la propor-

zione O
t
M: PP

t
: : R: S onde

4M = PP^

Similmente SS
t

: PP
t

: : R : A onde SS t
pPi~T~

/ T?

OrapS, = SS
t
- Sp cio& = SS

1
- PP

t PPi
|-r- 1) ovvero ancora,

R
pS.^PP,^--^ PP

tA i

sicch^ OiM ^ uguale a pS t eppero i due raggi P
t
M TS

t
sono paralleli.



AI TEMPI DI GALILEO E AI TEMPI NOSTRI 561

cuna ragione ben chiara
; gli sfuggirono bensi le conseguenze,

che pure erano rilevantissime, come diremo tra poco.

Ma questo aon e ancor tutto. Tolomeo non assegno, ne po-

teva assegnare le grandezze assolute del deferent! del pianeti

superior!, ne dei loro epicicli ;
ma per ciascuno determine, me-

diante osservazioni fatte verso le quadrature, il rapporto tra

il raggio del deferente e quello dell'epiciclo. Or bene; cio che

Tolomeo ai suoi tempi non pote fare, lo resero possibile le

nuove scoperte e le osservazioni moderne, le quali, anche pre-

scindendo da ogni ipotesi sulla costituzione del sistema del

mondo, forniscono gli elementi da calcolare le distanze medie

dei tre pianeti superior! dalla Terra, espresse per mezzo della

distanza della stessa dal Sole.

Gome a tale intento venissero messe a profitto la paral-

lasse di Marte, le ecclissi dei satelliti di Giove e i varii aspetti

dell'anello di Saturno, fenomeni tutti che soltanto gli strumenti

modern! poterono rivelare e misurare, lasciamo per ora di

esporlo, a fine di non interrompere il filo del presente discorso
;

ci basti accennare che per quelle vie si giunge a questa con-

clusione sorprendente, che nei pianeti superior! quei medesimi

numeri che esprimono i rapporti tra i raggi del deferente e

dell'epiciclo, esprimono altresi con grandissima approssima-

zione le medie distanze dei pianeti dalla Terra, quando sono

riferite come ad unita al raggio dell'orbita solare. Onde segue

che i raggi TS P^M non sono parallel! soltanto ma eguali, ep-

pero 1'epiciclo e uguale all'orbita del Sole. Che pero gli an-

tichi erano costretti di lasciare indeterminata la grandezza as-

soluta dell'epiciclo, ne potevano aver ragione da farla mag-

giore o minore del cerchio annuo del Sole; ma no! ci troviamo

forzati a una maggiore determinazione, cioe a porre uguali

quest! due cerchi. Segue ancora che le rette TP
i S^M essendo

costantemente uguali, la media distanza del pianeta dalla Terra

e dal Sole sono eguali esse pure.

Quello che diciamo per Giove vale altresi per Marte e Sa-

turno, e per quant! altri pianeti furono scoperti da un secolo

in qua, cioe Urano e Nettuno e un 350 asteroidi. Tutti descri-

vono apparentemente epicicli eguali all' orbita del Sole
;
in

Serie XV, vol. VII, fasc. 1037. 36 23 agosto 1893.
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tutti il moto sull'epiciclo accompagna il moto del Sole, man-

tenendosi il raggio vettore P
{
M del pianeta sempre parallelo

al raggio vettore TS condotto dalla Terra al Sole, di guisa

che questi oltre 350 raggi e tutti quelli dei pianeti che d'ora

innanzi s'andranno scoprendo novamente. in qualunque ora si

riguardino si trovano sempre infallibilmente paralleli tra loro e

al raggio vettore del Sole, scorrendo per ,le circonferenze

dei proprii epicicli con moto concorde, come le lance d'altret-

tanti orologi perfettamente aggiustati; solo varia dalFun pia-

neta all' altro la velocita sul deferente, cio6 il moto sidereo

medio. Ora se nella osservazione e nello studio della natura

si puo dar caso in cui 1' induzione si abbia a ritenere fondata

a sufficienza, tanto che sembri ragionevole recare ad una ca-

gione comune una concordanza di effetti cosi piena e costante,

egli e certo il caso presente. Nel quale anco non considerando

i nuovi pianeti, ma solo i due inferiori e i tre superior! cono-

sciuti agli antichi, pare che dovesse riuscire impossibile non

vedere la connessione che gli uni e gli altri hanno col movi-

mento del Sole, non sospettare almeno, che ivi sotto si celasse

una verita profonda e non sentire potente stimolo ad investi-

garne la cagione. Onde avviene che i centri degli epicicli di

Venere e Mercurio si tengono sempre puntualmente allineati

col Sole, e compiono il loro corso in un anno ne piu n& meno?

Perche i raggi vettori di Marte, Giove e Saturno si dirigono

costantemente paralleli al raggio vettore del Sole ? Se la Terra

e il centro di tutti i moti celesti, perchk adunque i pianeti hanno

ad essere regolati dal Sole? E come una questione suole ecci-

tarne un' altra
; per qual cagione nei pianeti inferiori Venere

e Mercurio il rapporto tra il raggio del deferente e dell' epi-

ciclo e uguale al rapporto diretto tra la distanza del Sole dalla

Terra e dal pianeta, e alFopposto nei pianeti superiori & uguale

al medesimo rapporto inverso ? Tutte questioni che n6 To-

lomeo n6 i suoi seguaci non poterono, ne vollero risolvere,

e forse ne anco osarono proporsi ;
alle quali conveniva pero

cimentarsi risolutamente chi voleva addentrarsi nella filosofla

del sistema del mondo, cioe non contentarsi di una esposizione

geometrica dei fenomeni, ma investigarne le cause flsiche.
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RACCONTO PRE1STORICO

LXIII.

i

IL TARTANU DI DESTRA

La lettera del Re al figliuolo era una tavoletta scritta alia

peggio, tutta di mano di Sargon, e mezzo cotta e mezzo cruda,

per la gran fretta. Ma era leggibile, e con vivo affetto diceva

molte cose che facevano andare in visibilio di gioia il giovane

Principe : Re Sargon al suo figliuolo. lo dico : Bravo, il mio

Naramsin : bene in Egitto, meglio in Etea, ottimamente a Ma-

zaca
;
tutto secondo le nostre intelligenze ! E vedi che a se-

guire Pavviso di tuo Padre, tutte le ciambelle ti riescono col

buco. Quanto alia sposa, contento te, contenti tutti; cosi era-

vamo intesi. E non vedo ora ragione di dolermi della tua scelta.

Una principessa dei Moschi accommoda per benino gP interessi

politici, e nel tempo stesso la nostra pace domestica. Tua ma-

dre si compiace molto d'una nuora mezzo Caldea, educata coi

principii di Ben Sale. Conducila teco, o falla venir qua con

onorevole comitiva ed evitando i paesi etei. (Al Re erano solo

giimte le prime lettere in cui Naramsin parlava del suo di-

segno di sposare la figliuola del Re di Mazaca.)
Ed ora alle cose forti e urgenti. Noi siamo forzati di ri-

cominciare la guerra cogli Etei. Le tue novelle combinano a

capello colle relazioni ch' io ricevo direttamente da' miei agenti

di Carchemisc, di Patina, e d'altre corti etee : la rivolta e tra

loro risoluta e si prepara. E noi non dobbiamo aspettare che
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portino la desolazione sul nostro territorio. La guerra la gui-

dero io in persona. Tu sarai il mio Tartanu di destra, e come

tale sarai pubblicato ad Haran e per tutto ]' impero, con pieni

poteri, come vedi nel decreto che qui unisco, e che e spedito

oggi dalla Cancelleria imperiale a cotesto Prefetto della citta

e al Governatore della provincia. Un embrione di disegno della

guerra sarebbe : Invasione violenta con molte forze, sterminio

del capopartito che, a quanto mi si riferisce, dovrebb' essere

il Re di Garchemisc, perdono a chi lo dimandera, ma con

aggravamento del tributo, in oro e in cavalli e in arnesi da

guerra, per facilitare ai vinti la fedelta alle promesse.

Se i miei ordini sono eseguiti, come spero, a puntino,

entro quattro giorni comparira in Haran la testa delle prime

truppe che ti spedisco: dumila bighe da battaglia, diecimila

cavalli, dodicimila tra arcieri, frombolieri, ed altri pedoni: e

con questi competente copra di viveri e di foraggi, e forni-

mento da campo e da assedio. Tu ne prenderai subito il co-

mando, nominerai Ben Sale mio Siltanu. Intanto arrivero io.

II bello sarebbe che tu, come duce supremo in mia assenza r

cogliessi un buon destro, per ferire un gran colpo, per esem-

pio, forzare il passo delP Eufrate a Carchemisc, magari pren-

dere d'assalto improvviso cotesta citta o Patina, se la sono i

ribelli
;
cosi toccherebbe a te la fatica, a me il trionfo : il che

farebbe a te il piu grande onore al cospetto di tutto F impero,

Animo. Addio.

Mentre Naramsin comunicava queste desiderate novelle al

suo amico Ben Sale, il Prefetto della citta di Haran e il Go-

vernatore della provincia chiedevano udienza, per deporre ai

suoi piedi il solenne decreto che innalzava il Principe a Tar-

tanu del Re nella guerra imminente: Sargon, Sar di Bab-ilu,

Sar di Sumer, Sar di Accad, Sar delle Quattro regioni. Io dico :

Naramsin, figliuolo di Sargon, Sar di Bab-ilu, Sar di Sumer,

Sar di Accad, Sar delle Quattro regioni, e costituito Tartanu

di destra della reale Maesta, con pieno comando delle truppe,

che il Re conduce alia guerra, e di tutte le guarnigioni delle

piazze forti dell' impero.
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Naramsin udi tranquillamente cio che gik aveva letto.: e

rispose : Pubblicatelo nei modi soliti. Oggi chiamero a ras-

segna le milizie stanziate in Haran, e dimani siate qua di buon

mattino per gli ordini. Gli accampameDti si stenderanno tra

la cittk e il Balichi (il Bilichos dei Greci) che passa ad occi-

dente e cosi saranno difesi dalle possibili sorprese, prima dal-

P Eufrate, e poi dal nostro flume di Haran che e pur qualche

cosa. Ogni corpo di armati in arrivando faccia alto sul piano

dinanzi la porta, e non rizzi le tende, prima che i miei uffl-

ciali abbiano loro assegnato il posto ove accampare. In mia

assenza i miei sostituti sono sempre pronti a ricevere i novelli

arrivati, e dare ordini conformi alle mie istruzioni. Date le

quali disposizioni, egli si strinse a consiglio con pochi uomini

di guerra, conosciuti e fedeli, e con Ben Sale, che come Sil-

tanu godeva precedenza tra tutti. Dichiaro che sopra ogni altra

cosa esigeva alto silenzio sulle mosse di strategica; con loro

convenne che al passo dell' Eufrate in faccia a Carchemisc

si rinforzasse la gran guardia gia collocatavi
;
fece accrescere

le sentinelle vegghianti lungo le rive del flume, spaccio grosse

punte di cavalli a battere le vie montane, per le quali sapeva
dover inoltrarsi le piu ardite milizie etee per guadagnare il

Tigri e arrivare a Ninive, spedi messaggeri, che avvertissero

le colonne dei carri guerreschi spediti da Babilonia, affinche,

come avessero passato il flume Chabur, dovessero per una

meta marciare ai quartieri di Haran, e un' altra meta arre-

starsi a un posto, che Naramsin designava. E ne sapeva il

perchS misterioso, che non communicava agli ufficiali. Al-

quanti di costoro mando a disporre gli alloggiamenti; e sciolse

il consiglio.

Egli poi, preso seco Ben Sale, voile portare la novella

della nuova sua promozione alia fldanzata. Ma fu affatto su-

perfluo. La Regina e la flgliuola erano gia in festa e tripudio,

perchS per tutte le vie della cittk si trombava Pinalzamento

del Principe ereditario a Tartan di destra del Re. II che ognuno

interpretava in senso che il Re prima di sublimarlo a collega
nell' impero, lo gridava capitan generale della guerra, e por-
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geyagli il buon destro di nobilitarsi al cospetto del popolo, come

gia nei maneggi politic! e di governo, cosi nelle fazioni ini-

litari condotte in persona. Naramsin, lasciato sbollire la gaz-

zarra del mirallegro, venne al punto pratico: Lui non bramar

meglio cbe di prolungare la loro dimora in Haran; ma non

le consigliava di trattenersi delFaltro; la citta poter venire

investita di assedio da un momento alFaltro. Non si correva

nessun pericolo, ma non sarebbe piacevol soggiorno per donne

una citta assediata. Se anche i generali Etei non fossero ar-

diti di tentare quel primo atto d' ostilita, opportune a' loro

disegni, e girassero largo verso i monti di confine, Haran ad

ogni modo diveniva un gran campo di azione militare, perche

a giorni vi giungerebbe I'esercito assiro a sbarattare gli as-

sedianti, se ci fossero, ed a formare di quel forte sito la prima
base d'operazione della guerra.

Non oso la Regina opporre difficolta, sebbene troppo le

tornasse dolce la vicinanza e la conversazione del futuro ge-

nero. Sarai stessa non ricorse a moine, per dimostrare il suo

trepido amore in allontanarsi dal reale amante, non parlo dei

suoi palpiti in lasciarlo tra mezzo ai pericoli della guerra:

capiva per aria che al flero Principe non dovevano piacere

cotali tenerumi, in quel primo bollore di una guerra neces-

saria per T impero, e giustissima per vendicare le atroci in-

giurie contro lui stesso e contro la sua fidanzata. Si lascia-

rono adunque persuadere facilmente e si acconciarono di met-

tersi in via alia volta della metropoli Babilonia. Arumi, cbe

era sempre il comandante della reale carovana, prese gli av-

visi suoi con Naramsin, e scelse la via lungo 1'Eufrate, libera

e sicura per se e per le principesse; dove che seguendo il

Tigri .sarebbe venuto a passare per Ninive, covo di settarii e

di ribelii, Tenero, ma allegro e disinvolto fu Taccomiatarsi di

Naramsin, che accompagno le Regine buon tratto fuori la porta

di Haran : il fiore di tutte le sue dolci parole fu nel rassicu-

rarle che la guerra non sarebbe lunga ;
e che esse non avreb-

bero dovuto aspettare il suo ritorno phi di venti giorni o un

mese, accolte intanto e trattate con ogni amorevolezza dalla
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Regina sua madre, nelle deliziose dimore della corte babi-

lonese.

LXIY.

STRATEGIGA PREISTORICA

Che la guerra dovesse riuscir breve lo diceva a Naramsin

il cuore di amante, e ben anche il perspicace intendimento

delle cose militari. Certo le confederazioni etee avrebbero age-

volmente potuto allestire un formidabile esercito, se avessero

con agio eseguito il disegno convenuto tra i capi congiurati

e i traditori Niniviti. Ma la furia di Asbal e di Mutul suo

consigliere, inviperiti di trucidare Naramsin al passo di Gar-

chemise, e rapire la principessa sua fldanzata, svelarono gli

intenti loro quindici giorni prima del tempo. Non erano pe-

ranche rimesse le biade delle fortezze, e le citta. piu lontane

lungo 1'Oronte e il mare e di Ik dal Tauro, non avevano tut-

tavia fatto arrivare i loro contingenti a Carchemisc, luogo di

massa generate. Oltre di che i federati videro dileguarsi a un

tratto ogni assegnamento fatto sul concorso del Re de' Mo-

schi, Garparuda, concorso rilevantissimo per forza d'armi e

di posizione strategical giacchk egli solo avrebbe potuto con-

tribuire mille o milledugento carri, e piu migliaia di fanti e

cavalli, che entrassero in azione dal settentrione, mentre gli

Etei assalivano ad occidente. Per giunta di sciagura, a Car-

chemisc non s' udiva piu novella n6 di Mutul n& de' suoi com-

pagni n& della loro scellerata impresa. Naramsin aveva con

si rigoroso cordone fatto guardare le sponde dell'Eufrate, a

valle e a monte di Carchemisc, che dopo il passaggio di Mutul

e de' suoi scherani, anima viva non aveva potuto tragittarsi

dalla sponda assira in terra etea.

Allorche, dopo lungo prendere le volte larghe, giunsero in

fine a Carchemisc le prime spie etee, recavano che Mutul era

in catene, Haran in pieno assetto di difesa, le vie della cittk for-

micolare di soldati e d'ufflciali, e i dintorni essere coperti di
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tende e padiglioni insino alia riva del Balichi; e Naramsin vivo,

sano, altiero come un polledro vi boriava in qualita di coman-

dante generate, in attesa del re Sargon, che non poteva tardar

molto a comparire. Crudele fu al cuore di re Pisuris e del suo

figliuolo Asbal Fannunzio della presura di Mutul, che, stretto

dalle torture, avrebbe potuto svelare i piu gelosi segreti del-

Fimpresa. Era d'uopo adunque venire alle corte, e ad ogni

modo dar mano alia mossa d'armi di Ninive, che avrebbe

scompigliati i disegni del Re Sargon, qualunque essi fossero,

di portare le armi sul territorio eteo. Per ogni buon fine Gar-

chemise in pochi giorni venne asserragliata come in procinto

di assedio, munite le mura, rinforzate le porte, abbarrate le

vie, procacciate, quanto si pote, nuove provvigioni, approntato

il fornimento di guerra. Corrieri veloci furono spacciati alle

citta piu vicine, per sollecitare Farrivo dei promessi soccorsi,

e viveri, e oro per le spese militari. Asbal che prendeva il

comando della guerra lascio i suoi luogotenenti a difendere la

piu forte capitale degli Etei, che era Garchemisc, e diede or-

dini pressanti perche il guado delFEufrate venisse custodito.

La sponda etea del flume, come alquanto piu elevata che Fas-

sira, si porgeva mirabilmente ad una facile difesa, contro qua-

lunque gran numero di nemici tentasse forzare quel passo.

Egli poi, come fossero giunti i rinforzi degli alleati, partirebbe

con buon nerbo di gente per la Moschia, ove teneva sicure

intelligenze, solleverebbe Fesercito a seguirlo nelFimpresa, e

conchiudeva: Quando udirete che ho cinta la tiara assira,

entrate animosi in Assiria, e venite a darmi la mano.

Gome or ora vedremo, non era mal concepito il suo di-

segno di guerra. Ma era tardi. Gia erano arrivate alia corte

di Babilonia gli ultimi dispacci del Governatore di Haran e

quei piu pressanti di Naramsin e di Ben Sale, che riferivano

il pericolo di Naramsin al valico delFEufrate, Fattentato ratto

della fidanzata di lui, la lista dei congiurati di Ninive, e altri

particolari della ribellione etea. Se Sargon aveva decretata la

guerra contro le genti etee, dopo conosciuti i loro mali umori

vicini a prorompere in aperta ribellione, come poi gli giun-
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sero gl'indubitabili referti del perfidissimo tranello preparato

contro la vita del Principe reale, e le vili insidie tramate

contro la sposa da lui eletta, e conobbe per sicuri riscontri

le congiure dal nemico esterno composte coi malcontent! di

Ninive, Sargon, il vecchio Sargon perdette il lume degli occhi,

e con ira e furore implacabile mosse egli stesso in persona,

dopo aver ordinato si movesse tutto lo sforzo di guerra pos-

sibile, e parti precipitoso pel campo. Aveva giurato di dare

tale un esempio di severita, che lungamente ne dovessero tre-

mare le nazioni conflnanti.

Egli evito la via di Ninive, per non indugiarsi cola a fare

una fragorosa giustizia, come disegnava e come richiedeva la

iellonia di que' cittadini rivoltosi. Entro in Haran alia testa di

quante milizie pote raggranellare nel suo viaggio, scenaando

eziandio alle interne fortezze parte delle guarnigioni meno ne-

cessarie, e moltiplicando provvigioni e attrezzi, e macchine

d'assedio. Era come un secondo esercito che sopravveniva alia

riscossa del primo. Egli fu lietissimo di udire in arrivando,

che il suo valoroso Tartan di destra, era gia entrato in cam-

pagna, avendo conceduto due soli scarsi giorni di respiro alle

truppe mandategli dal Re suo padre, fin dal fondo della Ba-

bilonia e della Caldea. E quello che io divisavo per via!

disse il Re al Prefetto della citta e al Governatore della pro-

vincia, venuti ad incontrarlo in gran pompa. Naramsin ha in-

dovinato la mente mia... In questi momenti, saper anticipare

d'un giorno puo decidere d'un'impresa.

II terribile monarca, e buon padre si risolveva tutto in

giolito, riconoscendo che il figliuol suo aveva con sicuro occhio

di soldato giudicato che era d'uopo piombare sopra Carchemisc,

prima che la fossero compiuti gli apparecchi della difesa, e

innanzi tutto prima che vi fossero ammassate le forze della

Confederazione etea. Ma in tutto questo era un punto oscuro.

II Prefetto e il Governatore sapevano bensi che Naramsin aveva

mosso il campo verso Carchemisc, e che Pesercito era schie-

rato in rrva all'Eufrate e pronto di passarlo sotto gli occhi e

contro tutto lo sforzo degli Etei, che lo difendevano: ma un
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nome vago s'era diffuse, che 11 Principe si fosse squagliato, e

la condotta degli Assiri rimanesse al Siltanu Ben Sale, assi-

stito dal suo consiglio di guerra. Re Sargon non se ne impen-
sieri soverchio: sapeva il senno e il valore del suo figliuolo,

e il fiore di uomini di guerra con cui egli consultava le mosse

strategiche.

Intanto faceva egli osservare ai magistrati di Haran,

questo impeto repentino di grosso esercito che minaccia TEu-

frate e Carchemisc fara ai ribelli sbollire la voglia della

guerra assaltata. Non altro che una loro vittoria campale sotto

le mura di Garchemisc potrebbe loro permettere di spingere

un corpo di esercito per la via dei monti sopra Ninive...

Ai passi dei monti, il vostro Tartanu ha moltiplicato gli

intoppi...

-^ E se sfuggissero alle guardie dei monti, vi so dir io che

a Ninive troveranno un nuovo accoglimento, che ho fatto loro

apparecchiare : non dubitate! Se ne ricorderanno un pezzo.

II fatto era che Sargon, non avendo potuto mdugiarsi a

Ninive a giudicare i ribelli, nominati nella lista di Arumi e

di Mutul, aveva tuttavia nominate una giunta di giudici straor-

dinarii per inquirere e sentenziare. Ma non voile entrare nei

particolari. Gli tardava di recarsi al campo, ov'erano comin-

ciate le operazioni. Visito gli alloggiamenti che Naramsin aveva

fatto rizzare presso Haran. Vi fece adagiare quei quattro o

cinquemila- uomini, i cavalli, le bighe, che seco aveva con-

dotto : e senza por tempo in mezzo, con piccola scorta di ca-

valli si avvio air Eufrate, lasciando avvisati i capi cinquanta

e. i capi cento di tenere le loro genti sempre in punto di

marciare.

LXV

UNA BATTAGLIA ALL^ANTIGA

Si aspettava il Gran Re di trovare la sponda delF Eufrate

dal lato assiro coperta di milizie attendate, in procinto di for-

zare il passo, e dare battaglia agli Etei
;

s' immaginava ehe
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per cotesto inevitabile cominciamento delle offese si appre-

stasse gran forza di naviglio, e nerbo di valorosi per soste-

nere il difficile scontro del nemici, che sulla opposta riva go-

devano d'incomparabile vantaggio nella difesa; e vagheggiava

Fidea di dare da se il disegno delFattacco, come prima avesse

ricevuto i grossi rinforzi che chiamerebbe da Haran. Inten-

deva di dividere le sue forze in numerose partite, che ten-

tando il passo in piu luoghi, scemassero la resistenza del ne-

mico. Cosi aveva egli guidato le sue schiere piu altre volte

allo stesso valico, e felicemente : perche sopraffatta in qua-

Innque sito la forza etea, per quello aveva furiosamente in-

trodotto il suo esercito, a prendere alle spalle quanti difen-

devano gli altri posti contemporaneamente assaliti.

Ma dal primo accostarsi al campo comprese, che non si

trattava piu di disegni. Era il forte della battaglia. Innume-

rabili chiatte e zattere fornite di parapetto portavano i mi-

gliori arcieri o frombolieri contro la riva etea, per ispazzarne

il nemico, e aprire adito ai lancieri che le seguivano sulle

barche, ed anche ai non molti cavalieri che piu addietro mi-

nacciavano anch'essi di scendere sulla frontiera da conqui-

stare. Non gli parve che questo attacco fosse condotto con

molta saputa di guerra : troppo piii agevole tornava la difesa

de' soldati a pie' fermo in terra, che non Toffesa degli assali-

tori danzanti sui legni in balia del- fiume. Ma come pote ab-

boccarsi con Ben Sale, che comandava in qualita dl Siltanu, gli

fu forza mutare parere. In due parole il Siltanu assicuro il

suo Re, che Naramsin non era punte lontano dal campo di

battaglia; e gli spiego renimma di questo furioso assalire, re-

trocedere, e tornare alFassalto: tutto cio non essere piu che

una flnta parata, ordinata dal Gran Principe.

Capisco ora, disse il Re, perchS T ho cercato invano

cogli occhi in tutti i punti ove si combatte.

Egli e a dieci o venti stadii di qua, col grosso delFeser-

cito.... A ore, a momenti, egli sara in vista di la dal fiume:

la vera battaglia la dara lui.

Non aveva Ben Sale finite queste parole, che una nuvoletta
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appariva sui campi di la dall' Eufrate sulla sinistra. Eccolo,

eccolo! sclamo Ben Sale.

II Re capi, appena accennato, la tattica del suo figlio e

ne fu ammirato. Si mosse col suo seguito, e percorrendo le

file allineate lungo il flume, fece loro sentire la sua presenza,

e le rincoro a gittarsi piu che mai animosi all'assalto della

sponda nemica. La vista del Re che prendeva il comando,
mise il fuoco negli assalitori, che si scagliarono con nuovo

impeto sulle barche. Non era piu solo il nembo de' giavellotti,

che travagliava gli Etei postati sulla riva, ma legni irti di

picche si avanzavano presso il lido nemico vogando a randa

a randa, e i valenti picchieri levando alte grida davano vista

di avvisare luogo opportune a calarsi nelF acqua, e venire

alle mani. Ma la consegna era di non toccar terra, si bene

di minacciare e trattenere il nemico alia difesa del lido.

Intanto la nuvoletta apparsa sull'orizzonte, e tardi avvertita

da' comandanti etei, era divenuto un polverone che troppo ma-

nifestamente annunziava una truppa marciante in battaglia.

Erano gli alleati di Patina? Erano altri contingenti venuti in

soccorso di Carchemisc? Non v'era preavviso. II principe Asbal,

generale della lega etea, non seppe irnmaginare che il ne-

mico avesse passato il flume in sito piu disagevole, a valle di

Garchemisc, mentre con si ostinato e potente assalto si acca-

niva a guadagnare il guado piu facile dirimpetto alia citta.

Per ogni buon fine fece uscir di Carchemisc quanto aveva di

forze pronte a marciare, e diede ordini si attelassero le bighe

dietro le mura, per venire in soccorso, se abbisognasse; e prima
di tutto spaccio corridori alia scoperta del corpo che si avvi-

cinava. Poco stante li vide tornare atterriti. Avevano visto un

grosso di fanti e cavalli, assiri, certamente assiri, e dietro loro

carreggio di guerra, che occupava la strada, quanto ne pren-

deva 1'occhio. Asbal non si perdette d'animo : sapeva d'avere

seco esercito saldo alia prova, e, sperava, numeroso si da misu-

rarsi in giusta battaglia. Fe' sonare a raccolta, e male suo

grado sguernire in gran parte la sponda del flume, spedi or-
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dine alia cavalleria squadronata, a poca distanza, di coprire

la fronte della fanteria, e sostenere il primo urto dell'attacco,

e che tutta la forza del carri di Carchemisc e di qualche al-

tro alleato, gia raccoltisi entro le mura, fosse pronta a piom-

bare sul fianco degli Assiri, quando vedessero impegnate nella

mischia le prime schiere etee.

Erano ordini non male intesi, se fossero stati possibili ad

eseguire. Perch6 carri e cavalleria erano in acconcio di sortire

a battaglia, caso che gli Assiri arrivassero a forzare il passo

dell'Eufrate; non avevano che da mutare obbiettivo volgendo

la fronte al fianco destro. Ma i buoni ordini non arrivarono in

tempo: non era ancora formata in battaglioni serrati la gente

raccolta dalle sponde del flume, non era ancora bene sca-

glionata la cavalleria a pararne le prime linee, che gia i forti

squadroni assiri erano quasi a tiro di giavellotto. Vero e che

invece di affrontare gli Etei, si volsero di carriera sulla loro

sinistra, ad occupare la pianura tra Carchemisc e il flume,

senza dar tempo al nemico di riformare le ordinanze di bat-

taglia. A questo modo le falangi de' lancieri, fiancheggiati dai

cavalli sulle due ale, piombarono sul fianco destro degli Etei

divenuto fronte di resistenza, e ne facevano strage, colle loro

grayi e terribili arme assire. In quella Re Sargon, mutando

la finta in vera battaglia, aveva discacciati i pochi e stanchi

difensori della sponda del flume, guadagnato in piu luoghi la

terra, e formati grossi drappelli de' suoi sulla riva etea, con

questi minacciava il fianco sinistro degli Etei divenuto loro

retroguardo.

Asbal in tanta distretta appariva per tutto a ristorare le

sue ordinanze scompigliate, rianimare i vacillanti, riattizzare

la zuffa. Ma sempre teneva 1'occhio alle mura di Carchemisc,

donde sperava ad ogni momento Tarrivo dei carri di batta-

glia, che gia cominciavano a sfilare fuori le porte. Sarebbe

riuscito poderoso soccorso in quel frangente una irruzione di

quelle tremende bighe etee, che montate ciascuna da due com-

battenti, e spinte a carriera dal gagliardo auriga, vi avrebbero
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fatta fortissima impressione. Se non che, mentre quelle da

lungi si attestano, si dividono in isquadre, e si allestiscono al

fiero cozzo, arrivava inaspettato Naramsin alia testa di oltre

a mille carri. Tutto il carreggio era partito in cunei, che dalla

prima linea di tre carri andava crescendo sino a linee di di-

ciotto e di venti bighe. Portavano due soli uomini ciascuna,

uno al governo del carro, Taltro libero a giocare di spada,

o di lancia, o di mazzafrusto : e la strage che incominciava il

soldato dalFalto del carro veniva compita con Facciacco delle

pesanti ruote di rame, e con lo strazio dei zampeggianti ca-

valli. Naramsin a capo del primo cuneo entrava a gran tem-

pesta nel centro de' nemici, sciabolando, pestando, arrotando

fanti e cavalli, e dietro a lui nuovi cunei succedendo allar-

gavano il macello. Non fu schiera tanto chiusa, che reggesse

al torrente de' cunei assiri : 1'esercito eteo ne rimase sciar-

rato in due, e al tutto impotente a rifar testa. Ognuno il com-

prese e cerco scampo nella fuga. Molti acculati sulla riva e

premuti dalla turba degli altri fuggitivi, n'andarono sospinti

nel fiume.

II Gran Re, avendo intanto riunito ormai tutti i manipolr

di fanti e di cavalieri tragittati sulla sponda etea, aveva preso

forte posizione sopra un po' di poggio che sorgeva in disparte y

e aspettava il buon pun to di entrare nella mischia. Ma non fu

d'uopo. Egli vide passare dinanzi a se il suo figlio, trascinante

dietro se quel turbine struggitore, e grido vittoria. Ma il cuor

di padre non era senza un palpito forte, non forse questa vit-

toria gli avesse a costar troppo cara. Naramsin infatti aveva

serbata per se la piu cospicua fazione e la piii decisiva, ma

la piu rischiosa altresi. Qualche lieve ferita 1'aveva tocca: cio

non ostante non si arresto prima di avere tutto sgominato il

nemico della prima fronte al retroguardo, che gia si sbandava

in piena rotta. Nel caldo della pugna Naramsin non aveva

perduto d'occhio quella forza di carri che s'andava attestando

e crescendo fuori la porta di Carchemisc, si volse contro que-

sto. Non trovo salda resistenza: perche quel carreggio non
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Faspetto di pie' fermo, e si rivolse ad infllare la gran porta,

ond'era uscito. Un buon numero tuttavia fu colto, in quella

che faceva ressa per rientrare tumultuariamente. Naramsin

alia testa del suo cuneo di bighe vittoriose, diede addosso a

quel tumulto di carri, di cavalli, di pedoni aggrovigliaii, con

tanta furia, che i difensori delle mura chiusero la porta e Fas-

serragliarono in gran fretta, per subito terrore, non forse

Fonda del carreggio assiro si slanciasse dietro i fuggiaschi

entro le mura.

Ma ne il Tartanu di destra Naramsin, ne il Siltanu Ben Sale,

ne il Re Sargon, intorno a cui eransi adunati i primarii ufficiali,

come a proprio capitan generale della guerra, non avevan punto

fantasia di penetrare nella cittk con un soprammano imprevisto.

Sargon appena vista dal poggio, ove tuttavia s'era fermo, la

mossa del valoroso suo Tartanu, gli aveva spacciato un aiutante

di campo, e poi un secondo, per avvisarlo che si arrestasse alle

mura. Fu fortuna che Naramsin, tutto di suo, prese questo

medesimo partito; perchk nella rapiditk delFassalto dato ai

carri nemici, non ci fu modo di arrivare a parlargli. Del resto

troppo buon giuoco fece agli Assiri la chiusura della porta:

una gran parte delle compagnie disordinate e lacere, ma pur

bramose di ritirarsi entro le mura, furono costrette di girare

le mura per trovare le porte di soccorso, ma in questo piom-

bavano loro addosso serrati squadroni di cavalleria assira; di

che per lo migliore si rivolsero a cercare Funico scampo loro

rimasto, nella fuga. E a questo modo quasi tutte le forze irn-

pegnate dal re di Carchemisc in quella giornata, n' andarono

rotte e miseramente disperse. Era un pegno sicuro della resa

della citta, forse senza sangue. Dove che, entrandovi di forza,

era probabile che nel calore della difesa il nemico si rattestasse

alia seconda cerchia delle mura, e all' ultimo ridotto delFarce

suprema, inespugnabili senza lungo e sanguinoso travaglio.

II gran Re, arrivato cosi in mezzo alia splendida vittoria

del suo caro flgliuolo, Faccolse sul campo preso al nemico

in mezzo ai grandi ufficiali di corte e di guerra, che gli fa-
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cevan corona. Traboccava di affetto e d'orgoglio paterno, in

abbracciando la prima volta Naramsin, dopo un anno e mezzo

di assenza, intesa tutta felicemente ad onorare il Re suo pa-

dre, servire agli interessi dell'impero, e levare alto il nome

Assiro. Se egli avesse ascoltato il cuore, nel primo stringerlo

tra le braccia, Favrebbe salutato collega, e collocato al suo

franco. Se ne trattenne solo perche Ben Sale gli aveva fatto

sapere die Naramsin gradiva meglio non avere impaccio di

corteggio reale durante la guerra, e serbare la solennita pel

ritorno a Babilonia. Molti e accesi furono i discorsi di quel

primo incontro, e il Re, licenziati i cortigiani e i grandi del

suo seguito, vi si abbandonava senza rattento e gustando una

delle piii felici ore della vita. E bene il poteva, a cuor con-

solato, perchS prima ancora di accogliere Naramsin aveva

dati ordini e consegne ai comandanti, quanto era d' uopo per

la sicurezza del campo, per la custodia di Carchemisc che di-

chiaro assediata, e pel proseguimento della guerra, che, se-

condo il suo giudizio di conquistatore, doveva riuscire felicis-

sima e breve. Solo gli dava noia alquanto il referto d'alcuni

comandanti, i quali accertavauo d' avere veduto il principe

Asbal sottrattosi alia zuffa infelice, fuggire sulla via di Mazaca,

seguito da piu squadroni di cavalleria.
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i.

LEONIS XIII P. M. Carmina et Inscriptiones cum accessionibus

novissimis. Udine, Tipografia del Patronato, 1893. Un vol.

grande di pp. XLVII-219. Edizione di lusso, terza udinese.

Quando venne la prima volta alia luce questa raccolta di

poesie, noi fummo solleciti a darne quella particolareggiata

contezza che al loro merito si conveniva, mettendo in vista

con quanto buon diritto 1'eccelso Pontefice Leone XIII, grande

per gloria di profonda scienza, levasse grido altresi di cul-

tore esimio della classica letteratura latina *.

In fatti, nei componimenti dell'augusto Poeta si ammira

artifizio di condotta nel divisarne le parti e le proporzioni si

che ben rispondano al concetto principale, nel dar loro mo-

vimento sempre crescente e attemperato al soggetto, nel con-

gegnarne i varii elementi in guisa che ogni parte sia disposta

in ordine alia perfezione del tutto
;
ma artiflzio si bene ascoso,

che solo apparisce ad un occhio lungamente esercitato intorno

ai grandi esemplari del bello poetico. E quest'arte medesima,

ugualmente dissimulata, si scorge altresi nella sceltezza dei

pensieri e nella propriety delle imagini proporzionate alPin-

dole delP argomento, senza mai nulla che senta del ricercato

o del ridondante. Mirabilissima poi quella squisitezza di modi

e di dicitura che si addimanda eleganza, la quale ci mostra

nell'eccelso Autore un gusto finissimo, e ci fa come rifiorire

dinanzi la forbitezza dei Fracastori, dei Navageri, dei Flaminii,

e d'altri nobilissimi poeti del cinquecento, ma senz'ombra di

quel colorito pagano, che nei loro lavori tanto ci offende.

Queste cose e piu altre che noi allora ampiamente discor-

1 V. Civ. Catt. Ser. XII, vol. IV, p. 322.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1037. 37 25 agosto 1893.
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remmo in commendazione di queste poesie ci basti averle qui

rammentate, che ora nostro principale intendimento e piuttosto

il ragionare alcun poco della presente edizione; la quale e un

omaggio che il degnissimo sacerdote Giovanni Del Negro e

gli altri proprietarii della tipografia udinese detta del Patro-

nalo offrono a Leone XIII nel suo giubileo episcopale, e si

vantaggia sulle precedent! per piii capi, di cui i principal!

sono i seguenti.

In primo luogo, qui troviamo raccolte anche le piu recenti

poesie di Leone, quali sarebbero Ad B. Virginem Mariam
Precationes In Obitu Josephi Pecci Card. Germani Fratris

De Arcadiae Laudibus In Sacram Familiam, Jesum y

Mariam, Joseph Ad S. Felicianum, ed altri somiglianti

gioielli, che noi siamo venuti esaminando con ammirazione ed

amore, di volta in volta che comparivano, deliziandoci nello

spettacolo di questo venerando Vegliardo, che con mano ot-

tantenne va trattando con tanta sicurezza e tanta grazia or la

cetra d'Orazio, or quella di Catullo, Tuna e Faltra informando

coH'anima di Virgilio.

In secondo luogo, questa edizione, oltre i versi, ci offre

alcune epigrafl, poche per verita, e piu atte a stuzzicare Fap-

petito che a soddisfarlo; perch vi ammiri una cotal mae-

stria, e soprattutto un non so che di maschio e di sobrio, che

ti rende piu vivamente increscevole la scarsezza del loro nu-

mero. Valgano in fede le due intitolate

De ratione vitae in pontiftcalu gerendae

I.

IN MORTALI VITA QVAE SVPEREST

DECRETVM EST

OBLATA QVOTIDIE PIAGVLARI HOSTIA

ARGTIVS DEO ADHAERERE

GVRANDAEQVE HOMINVM SALVTI SEMPITERNAE

STVDIOSIVS IN DIES

VIGILANTI ? ANIMO

ADLABORARE
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II.

AGE IAM

ENITERE ENITERE LEO

ARDVA QVAEQVE FIDENTER MOLIRI

DVRA FORTITER PATI

NE REFORMIDES

DEVEXA IAM AETATE EMENSOQVE PROPEMODVM

VITAE CVRSV

REBVS - CADVCIS ABDIGATIS CONTEMPTIS

ALTIORA APPETENS ANIMO

AD GOELESTEM PATRIAM

CONSTANTER ADSPIRA

Un terzo pregio non tenue di questa edizione & il portar

che fa in fronte una descrizione della VITA LETTERARIA DI

LEONE XIII, dettata da quell' illustre letterato e nobile poeta

che 6 il perugino prof. Geremia Brunelli, testimonio oculare

di molte delle cose che narra, e condotta con un andamento

naturale, spigliato, schiettamente italiano e tutto improntato

di verita. Egli incomincia dal mostrarci il piccolo Gioacchino

Pecci con un'anima nata fatta per gustare tutto il bello della

poesia, con un' anima che piu tardi, ripensando ai primi anni

trascorsi in Garpineto in seno alia famiglia, gli avrebbe det-

tato quei distici pieni di si soave melanconia che principiano :

Quam felix flore in primo, quam laeta Lepinis
Orta iugiSj patrio sub la/re, vita fuit!

Poi ce lo fa vedere nel Collegio di Viterbo, diretto dai

Padri Gesuiti, entrar si innanzi nello studio della latinita, da

potere di soli dodici anni comporre quei primi suoi versi cosi

ingegnosi ed eleganti, indirizzati al P. Vincenzo Pavani, quando

questi nei primi giorni del 1822, visito, come Provinciale, quei

Viterbese Collegio:

Nomine, Vincenti, quo tu, Pavanc, vocaris,

Parvulus atque infans Peccius ipse vocor.

es virtutes magnas, Pavane, sequutus,

utinam possem Peccius ipse sequi!
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Dove e da sapere che, quantunque il suo primo nome di bat-

tesimo fosse Gioacchino, la sua buona madre solea chiamarlo

col secondo, cioe con quel di Vincenzo, per divozione a questo

Santo: ma poco dopo la morte di lei, avvenuta nel 1824, il

giovinetto riprese il suo primo nome.

Riaprivasi in quelPanno (prosegue Fillustre biografo) il

celebre Gollegio Romano, chiamato altresi Universita Grego-

riana; e Leone XII voile che nelPanno seguente si ricomin-

ciassero i corsi scolastici, come nei piu bei tempi di Grego-
rio XIII fondatore di esso. Ben mille e quattrocento studenti

accorsero da ogni parte d'ltalia alle scuole di quell'Ateneo,

nel quale insegnavano i piu celebri Gesuiti, ritornati di fresco,

dopo lungo silenzio, dalle lontane peregrinazioni nella Russia.

Fra quella numerosa scolaresca troviamo 1'alunno Pecci a

fornire il corso letterario incominciato con tanta lode in Vi-

terbo. A Roma, nel Collegio Romano, in mezzo a una schiera

numerosa di giovani ardenti ed emuli, il Pecci, come un de-

striero garoso ed anelante al palio, pote sicuramente trovarsi

a miglior agio e come in un'aria piu spirabile. Lo vediamo in-

fatti fra' primi nelle prove letterarie e nelle premiazioni. An-

cor quindicenne, in una orazione latina che aveva per tema

Roma pagana e Roma cristiana declamata nel fine del-

1'anno scolastico ai condiscepoli, egli seppe trattare cosi pro-

fondamente 1'argomento e lumeggiarlo co' piu vivi colori delle

imagini e dello stile, da destare gli applausi de' professori e

de' colleghi. Se non che il campo ove sempre piii si palesava

il genio del giovinetto, era il poetare latino. H Convito di

Baldassarre dato per tema alle prove finali di Rettorica nello

spazio di sei ore, fu da lui disteso in centoventi esametri la-

tini in modo da meritargli il premio assoluto. Licenziato dai

corsi letterarii con questa corona, passo ai severi studii della

filosofia e delle scienze fisiche e matematiche
;
ma il suo cuore

era sempre rivolto alle lettere amene, che non dimenticava

mai, anzi seguitava a coltivare con profitto sempre maggiore.

(p. XIII).
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E, detto di una grande debolezza di forze fisiche, che il

travaglio per qualche tempo, prosegue:

Rinfrancatosi un poco di salute il giovine teologo ritorna

con lena ai severi studi delle scienze sacre, dove nobilis ilia

cohors, per dirlo con una sua frase, dei Padri Gesuiti, il Ma-

nera, cioe, il Caraffa, il Pianciani, il Ferrarini, il Perrone, il

Rizzi, il Curi, il Kohlmann ebbero a toccare con mano quanto

egli fosse d'ingeguo acuto e versatile anche negli studi sva-

riati di divinitk, sicche ne riporto con lode singolarissima la

laurea, come pure nelle faticose scuole di legge, il che ri-

corda egli stesso:

Praemia laudis habes; victrid praemia fronti

Parta labore comas laurea condecorat.

Serbasi ancora memoria di una pubblica conclusione di

teologia sostenuta con gran plauso nell'agosto del 1835... nella

ohiesa della Sapienza. Ne questa conclusione fu la prima ; per-

die gia fin dal 1830 ne aveva dato altra nelPAula Massima

del Collegio Romano; e nel 1834 con splendido esame assai

difficoltoso, perche in iscritto ed a voce, erasi guadagnato il

gran premio di sessanta zecchini (p. XVIII).

Qui finisce lo stadio per cosi dire ridente della vita del

Pecci, e incomincia una palestra piu nobile, ma tutt'altro che

amena, cioe quella delle Nunziature e dei Governi. Infatti, noi

lo troviamo Delegato Apostolico prima a Benevento, poi a Pe-

rugia, quindi Nunzio nel Belgio, e finalmente nel 1846 innalzato

alia cattedra vescovile della stessa Perugia, donde nel 1878 do-

vea poi essere sublimato, con tanto pro della Chiesa Gattolica,

alia suprema cattedra romana. E il Brunelli lo viene segui-

tando studiosamente in queste diverse stazioni, e mostrando

com'egli, anche in mezzo a pensieri di tutfaltro genere, ha

proseguito sempre a coltivar con amore le belle lettere e spe-

cialmente la poesia latina, e a promuoverne la coltura anche

in altrui. Si leggeranno soprattutto con gran diletto le minute

amorevolissime cure ch'egli prendevasi per far riflorire nel suo

seminario perugino 1'amore ed il gusto della classica latinita.
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Or che cio egli facesse da Yescovo, e che allora trovasse-

anche il tempo e la voglia di poetare egli stesso, e sempre
un gran fatto, ma passi. Oggi pero ch'egli ha nelle sue brac-

cia la Chiesa universale, e tanti pensieri pel capo si dispa-

rati e non di rado spiacevoli, come puo egli trovar quell'agio

e quella freschezza di mente, che le Muse richiedono nei loro

cultori? Piu di uno ne ha fatto meco le meraviglie, dice il

sullodato hiografo, ed io che ben conosco il tenor di vita re-

golare e metodica del Pontefice e la rarissima sua lucidita

di mente e forza di volonta, onde dai piu gravi offlcii puo pas-

sare senza punto scomporsi alle faccende piu pedestri, dalle

concezioni di un'Enciclica al pensiero epigrammatico racchiuso

in un distico, ho dovuto rispondere che questa e una dote sin-

golare di Papa Leone, la quale si e sempre rivelata ed am-

mirata in esso, dote tutta propria degP ingegni privilegiati da

Dio. Ma il ludere carmine si del Card. Pecci come di Papa
Leone fu il piu delle volte il lavoro, col quale ingannava ed

inganna le ore di notti insonni, come egli medesimo mi ha

palesato. Ed altrettanto sia detto del lungo limare che fa i

suoi scritti, in modo da non mostrarsene mai soddisfatto; ed

10 mel so, che perfino a tre o quattro volte ho dovuto sotto

11 torchio ricorreggere il testo e rifarne la versione italiana,

costrettovi dai pentimenti delPaugusto Autore (p. XXXIX).
Gosi il Brunelli, della cui biografia noi abbiamo voluto ri-

ferire alcune particelle per invogliare i nostri associati a leg-

gerla tutta, assicurandoli che, tra per le cose che vi si nar-

rano, e pel modo con cui vi sono narrate, e per gli aneddoti

che vi sono frammessi (che degli uomini grandi anche i pic-

coli aneddoti si ascoltano avidamente), essa e cosi gradevole r

cosi attraente, e, come oggi dicono, interessante, che chi ne

principia la lettura, non la smette fino ad averla compita.

Finalmente non vuolsi lasciar passare inosservato un al-

tro pregio di questa edizione, benche meramente estrinseco,

siccome quello che consiste nello splendore tipograflco. II se-

sto, la carta, i caratteri, i fregi in oro, i rabeschi a svariati

colori sono si nobili e di si buon gusto, che una edizione la
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quale unisca insierne e porti a grado si alto maesta ed ele-

ganza non ci ricorda d'ayerla veduta mai. Piii ricca puo farsi,

di miglior gusto sara difficile. Basti il dire che essa, a parer

nostro, degnamente risponde alPeccellenza del libro e all'al-

tezza dell'Autore l
.

Per le quali cose tutte noi riputiamo che questo volume

sara un prezioso e non inutile ornamento delle biblioteche

private e pubbliche ;
e sara inoltre un monumento ricordante

ai posteri cbe nella fine del secolo XIX, sui gradini della cat-

tedra vaticana, non atterrite dalla maesta della religione o dal-

1'austerita delle scienze sacre, godevano ad ora ad ora far

udire i lor canti le piu elette Muse del Lazio.

II.

La population. Les causes des ses progres, et les obstacles,

qui en arrdtent I'essor, par EDUARD VAN DER SMISSBN,

charge de cours a T University de Liege. Bruxelles,

Societe Beige de Librairie, 1898. Un vol. in 8 di pa-

gine. 564.

L'opera qui su annunziata e un lavoro, come suol dirsi, di

polso. II ch. Autore vi mostra profonda cognizione della ma-

teria che tratta, acuto discernimento, ampla erudizione e,

quello che e da lodare particolarmente, schietto cattolicismo.

Egli non fa pompa di cotesto suo sentimento, ma quando il

luogo lo richiede, senza punto tergiversare, te lo spiega din-

nanzi. Attese coteste doti non e punto da maravigliare, se il

suo libro ottenne approvazione e premio falYAccademia delle

scienze morali e politiche di Francia.

1 L'edizione che abbiamo sott'occhio e di soli cento esemplari, fatta con

carta delle cartiere Grugnola e Comp. di Milano; caratteri e fregi delle

fonderie F, Negroni di Bologna, Bauer di Francoforte sul Meno, Schelter

e Giesecke di Lipsia, H. Berthold di Berlino; inchiostri di Michael Huber
di Monaco di Baviera. Non possiamo assicurare, ma 6 molto probabile ch

contemporaneamente sia stata fatta un'altra edizione piu copiosa e meno
costosa.
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Quali sono le cause che accrescono la popolazione, quali

sono gli ostacoli, che ne arrestano il corso ? Ecco il duplice

scopo, che il ch. Autore si propone nella sua trattazione. Messa

a capo una ragionata introduzione, divide il suo lavoro in tre

libri. Nel primo, partito in tre capitoli, si contiene in sunto

la storia delPandamento della popolazione dalle antiche repub-

bliche greche fino ai tempi moderni. Nel secondo si discute e

si confuta in quattro capitoli il sistema di Malthus nelle sue

leggi fondamentali. Nel terzo si tratta della popolazione nel

secolo XIX. Esso e coraposto di quattro Titoli: nel primo dei

quali, a modo d' introduzione, si discorre in generale delle di-

verse influenze, che sogliono agire sul progresso della popo-

lazione. Nei tre seguenti, divisi in piu o meno capitoli, se-

condoche richiede la materia, si discorre della influenza econo-

mica, sociale e legislativa.

Tirate le linee, che disegnano il corpo dell'opera, veniama

alia descrizione, sfiorando nell' accennarla qua e la qualche

tratto, affinche i lettori possano formarsi un' idea del come il

ch. Autore conduca il suo lavoro. Con un' opera, che conta

oltre cinquecento pagine, non si puo fare altrimenti in una

rivista.

Nel Lib. I il ch. Autore ti passa in rassegna le repubbli-

che greche, Roma repubblicana ed imperiale, il medio evo, e

Tun dopo 1'altro i secoli XVI, XVII e XVIII. Nelle repubbli-

che greche, o si considera la popolazione dei liberi cittadini,

o quella degli schiavi. Sotto il primo riguardo, dovendo essere

tante e non piu le famiglie cittadine per legge, affinche col

moltiplicarsi non corresse rischio la loro eguaglianza, quanto

alia spartizione delle ricchezze, si ovviava alia soprabbondanza

della prole coll' aborto, coll' infanticidio, o col gittarla a pasto

delle bestie merce la esposizione, o con altri mezzi parimente rei

consigliati e consentiti dai piu grandi filosofi legislator! di quel

tempo. Sotto il secondo riguardo, la morte dalP una parte pen-

sava a diradar le file degli schiavi, e dall'altra la difficolta

che provavano le schiave a compiere nella loro condizione

1'uffizio della maternita, era un ostacolo ad accrescere il nu-
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mero di quegli infelici. Essendo lo schiavo in istima di un capi-

tale come ogni altro, si tento in quei tempi, ed anche nei moderni

in America, di moltiplicarlo, come si fa colle bestie. Ma es-

sendo vile il prezzo di esso, e percio non tornando a conto

Pallevamento, si ritrassero i padroni da cotanta infamia. In Roma
si volea 1'accrescimento della popolazione cosi sotto la repub-

blica, come sotto 1'impero, e si procurava. Ne abbiamo le prove

nelle leggi di Licinio Stolone, rinnovate appresso dai Gracchi,

ed in quelle segnatamente di Cesare Augusto. II primo diminui

la estensione dei latifondi, sostitui in parte agli schiavi uomini

liberi coltivatori dei campi, moltiplico i piccoli possidenti del

suolo, e il suo disegno sorti pieno successo. Se non che, ac-

oumulatesi in Roma immense ricchezze, il lusso e Pozio cor-

ruppero i costumi dei cittadini, si abbandono la vita del

campo per Pesca del pane e dei circensi a ufo: il libero amore

non ebbe piii freno. Cesare Augusto si studio con un codice

compitissimo di leggi d' indurre la scapestrata gioventu al

matrimonio legale. La pena e il premio non facevano punto

difetto; ma il suo intento falli. Donde si traggono dai fatti

storici le seguenti conclusioni: la schiavitu non giovare me-

nomamente alFaccrescimento della popolazione; Pozio e il lusso,

generator! del mal costume, porvi un grave ostacolo; le leggi

in contrario riuscire inefflcaci; Paffezione del popolo alia vita

campestre, merce la ripartizione del suolo in non grandi pos-

sessi, favorirlo.

Passata sulP impero romano la invasione barbarica qual

fiumana desolatrice, siamo nella pienezza del medio evo. Due

fatti ci si presentano in esso. Dall'una parte le guerre, le ca-

restie, le pestilenze fanno ampie stragi delle popolazioni : dal-

Paltra i vuoti lasciati si riempiono bensi, ma nel riempirli s' in-

contrano soste e lentezze assai patenti nel corso di quell'epoca.

II ch. Autore, dopo uno sguardo generale di essa, la divide in

quattro periodi e viene indicando diverse ragioni e spiega-

zioni del fatto. Noi ci contentiamo di arrecarne una sola. La

fede e la religione per opera della Chiesa, aveva gik messa

profonda radice nella mente e nel cuore del popolo, indi os-



586 RIVISTA

servata la santita del matrimonio e la prole immerosa in con-

seguenza, ed i vuoti riempiti
4

. L' infecondita volontaria era

esecrata e proscritta dalla religione e le sue prescrizioni

erano sempre gelosamente obbedite dal popolo
2

. La lentezza

adunque e la sosta, quando accadevano nell'accrescimento della

popolazione, sono da cercare in altre cause accennate dal oh,

Autore.

Entrando dopo il medio evo nell'epoca moderna quanto al-

rargomento della popolazione, ci troviamo innanzi agli occhi

due fatti, che confermano i principii sopra esposti. Nel secolo

XVII si temeva, che la popolazione a poco a poco venisse meno.

Di qui lo studio di tenerla desta ed accrescerla per mezzo di

ricompense a quelle famiglie, che piu figliavano. II ministro Col-

bert in Francia fe'un editto nel 1666, in cui dicea: chi si ammo-

glia prima dei venti anni, non paga alcuna taglia per lo spazio

di cinque anni: chi ha dieci figli e sciolto a vita da ogni pubblica

gravezza: il gentiluomo, che ne conta dodici, gode la pensione

annua di mille franchi: il borghese la meta di essa, e sia li-

bero da ogni peso cittadino. Qual fu Feffetto di cotesto editto?

Se crediamo alFeconomista Roscher, fu assolutamente nullo.

Soppressi i monasteri in Inghilterra dallo scisma e dalla ere-

sia, i beni furono sperperati e divisi i tenimenti tra i grandi

signori. La coltura a grano fu mutata in quella a pascoli. Di

che le migliaia e migliaia di contadini, che dalla prima specie

di coltura aveano pane e lavoro, ora siccome inutili essendo

congedati, per non morir di fame emigrarono. II Governo me-

diante la legge poor law alletto al matrimonio i poveri ri-

masti. II profitto, che ne colse, fu scarsa flgliolanza, e questa

male portante e di corta vita. Gosicche abbiamo qui confer-

mati i principii: essere inefficaci le leggi dirette ad accrescere

la popolazione, ed esserne ostacolo i grandi possessi.

1 Les vides se remplissent vite, a cause de la simplicity des moeurs et

de la vivacift des sentiments religieux. pag. 105.

2
L'lSglise exfcrait (ces proc6d6s), les proscrivait, et I'on sait que les

prescriptions religieuses ttaient scrupuleusement olties par les peuples.

pag. 106.
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Manomessi e conflscati i beni del monasteri in Germania

dalla pretesa Riforma, turbe di poveri si affollavano nelle citta

e nelle campagne minacciando i signori e lo Stato. In considera-

zione di cotesto fatto si scrive : eccovi Topera della carita fra-

tesca; si riduce ad alimentare la inerzia dei fannulloni a torme.

II nostro ch. Autore dice: forse, peut-tre, i monaci concorre-

yano a fare della mendicita un mestiere, e determinavano i citta-

dini ad abbracciare un grado si vile e conducente a tutti i vizii l
.

Noi crediamo, che qui si nasconda una torta opinione, ed una

grave inesattezza storica. Si opina, che i monaci facciano le

loro limosine senza alcun discernimento . La carita non esclude

la prudenza, e questa era ed e pure esercitata dai religiosi.

Le turbe della poveraglia minacciosa non era composta dei

nutricati dalla carita dei monaci. Erano un popolo, parte di

coltivatori di terre e di artigiani al soldo dei monasteri, e parte

a quello dei cittadini. Ora, diroccati i monasteri, disertati i loro

beni e sconvolto Fordine economico, politico e religioso dalla

Riforma, qual maraviglia, che s' incontrassero coteste torme

affamate, perche sprovvedute di lavoro? Ne abbiamo al pre-

sente un esempio lampante in Italia di viva conferma: dove

tanti affamati, che chiedono lavoro e pane, non sono gente che

abbia vissuto a spese dei soppressi conventi.

Torniamo airargomento. Accennata dal ch. Autore la opi-

nione, che intorno alFaumento e decrescimento della popola-

zione correva ai tempi del Malthus propone e confuta nei capi-

toli del Lib. 2 le due leggi stabilite dal medesimo. Le quali

sono: 1 La popolazione nel suo aumento progredisce in or-

dine geometrico; 2 La sussistenza invece in ordine aritme-

tico. Indi la conchiusione: non doversi allettare alia propaga-

zione della specie ,
ma infrenarla sotto pena che una parte

perisca di stento per mancanza di sostentamento. Ad evitare

cotesto malanno esser necessario 1'uso di due mezzi, 1'uno re-

pressive, 1'altro preventivo. Quanto al repressive vi pensa la

natura colla numerosa mortalita dei fanciulli e della non lunga

durata della vita fra i poveri, che formano la grande maggio-
1
Pag. 130.
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ranza della societa. Quanto al preventive, che consiste nel-

Yinfrenamento morale alia tendenza di procreare flgliuoli, il

povero ritardi il matrimonio fino ad aversi assicurata una con-

dizione corrispondente, ovvero dopo il matrimonio usi la conti-

nenza. L'opera del Governo non deve essere in cio neghittosa:

tolga adunque ogni assegnamento di soccorsi al povero, e-

procuri colla istruzione di fargli entrare in capo, che se egli

vive di stento, essere sua colpa in quanto che non sa o non

vuol praticare il mezzo preventive*.

Esposta la teorica del Malthus il ch. Autore viene alia con-

futazione. Osservazioni e fatti vi concorrono. II progresso della

popolazione in ordine geometrico e stabilito senza il menomo

riguardo al fatto. Stanteche esso appaia vario secondo i tempi

e secondo i luoghi, ora soprabbondando, ora sostando, ed ora

scemando senza alcuna regola certa. Cela inoltre un assurdor

messo a base il principio del Maltus, la popolazione del Bel-

gio, che e di 6,000,000, dopo 500 anni salirebbe a 350,000,000,

cifra superiore a quella della popolazione di tutta Europa al

presente. Voila ou conduirait la progression ggomdtrique
1

f

Da ultimo, la fecondita dell'umana specie non ha nel fatto quella

esuberanza, che il Malthus le attribuisce. Egli si e ingannato nel

. formolare il suo computo supponendo, che le famiglie si ac-

crescano egualmente, e dimenticando, che un vero accresci-

mento non si ha, se non quando la prole, oltrepassando la'

sostituzione dei genitori, campa infino a che adulta si unisce

in matrimonio e figlia secondo la condizione qui indicata. Ve-

ro e, che si arreca in contrario il soprabbondante accresci-

mento della popolazione negli Stati-Uniti di America, in cut

gli abitanti entro lo spazio di 25 anni si raddoppiarono. Ma

questo e un caso di eccezione, effetto di cause speciali e delle

immigrazioni. Altrettanto e da conchiudere per 1'Australia. A
confermazione di questo il Godwin colla statistica alia mano

dimostra, che nei luoghi degli Stati-Uniti, in cui non vi ebbero

immigrazioni, Taccrescimento della popolazione eguaglia piii

o meno quella dell' Europa. Laonde 1'esempio degli Stati-Uniti

*
Pag. 186.
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giova cosi poco alia teorica del Malthus, che offre anzi un ar-

gomento contro di esso. Di fatto dovea dimostrare, che accre-

sciutasi la popolazione in ordine geometrico, ed i viveri se-

condo la sua teorica in ragione aritmetica, la fame avrebbe

menata non piccola strage fra i soprabbondanti colon! di quella

regione. Or essendo accaduto, che la raccolta di grani fosse

tanto copiosa da essersi potato fare un ampio trafflco di espor-

tazione, ne segue che il fatto abbia dato una patente mentita

alia teorica stabilita dal Malthus. E principio ormai ammesso

dagli economisti, che Paccrescimento della popolazione sia in-

dizio di prosperita presente, e dia fondata speranza di pro-

sperita futura, stante la maggior energia, che si aggiunge alia

produzione ed alia sua estensione per Paumento di nuove brac-

cia e di nuove intelligenze *.

Dalla confutazione della prima legge del Malthus il ch. Au-

tore passa a confutare la seconda. Vi ebbero, non vi e dubbio,

carestie desolatrici d' intere popolazioni. Di coteste sciagure

quale fu la causa? Forse il soverchio della popolazione, cre-

sciuta a dismisura sopra il progresso della sussistenza secondo

la prima legge del Malthus? Tutfaltro. Ben diversa fu la causa.

Essa fu in piu luoghi non naturale, ma arlificiale. L'Irlanda

ci porge piu esempii, fra i quali quello delPanno 1847; in cui

la fame fece orribile strage, e costrinse un buon numero ad

esulare. Or eccovi la causa. Dall'una parte i landlords grava-

vano di taglie i poveri fittaiuoli a segno che, salvo le patate,

tutti i redditi del terreno cadevano nelle loro borse; dal-

1' altra non poteano gP infelici trarre alcun aiuto colla indu-

stria, essendo questa tutta in mano degli inglesi. Fallito quindi

il raccolto delle patate, la fame menava a tondo in modo or-

ribile il suo flagello. La Francia pure, sotto Pantico ordina-

mento, pati qua e la nelle sue province carestie spaventose;

ma esse venivano cagionate dalla ristrettezza del commercio e

dalPostacolo, che opponevano le dogane al libero trasporto dei

cereali dalla provincia, che ne abbondava, alPaltra che ne pa-

tiva difetto. Coteste ed altre somiglianti cagioni spiegano il feno-

1
LEROY-BEAULIEU, De la colonisation cJiez Us peuples modernes, p. 608.
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meno delle carestie avvenute in altri paesi; carestie per altro

canto di durata temporanea e rara, siccome quelle che non

originavano da causa di azione continua ed equabile in ragione

geometrica. Quanto poi al future la popolazione cresca pure
ed abbondi, la facilita dei trasporti, la unificazione dei mercati,

i lavori giganteschi, che merce i trovati della scienza, si pos-

sono compiere di prosciugamenti , d'irrigazioni e di altri so-

miglianti, onde escono in ogni regione nuovi ed estesissimi

fondi fertilizzati, e piu le immense terre di America, di Asia,

dell'Australia ed anche dell'Africa, in cui la specie umana ha

tutto 1'agio di espandersi, hanno eliminato il pericolo che venga
meno quandochessia il loro alimento. Da ultimo e inutile il

favellare dei rimedii proposti dal Malthus, non solo siccome

inutili, ma ancora perche il primo e quello suggerito al Go-

verno tengono del barbaro, ed il secondo, della continenza, e

di esecuzione moralmente impossibile. Or tutta questa confuta-

zione rafforzata e lumeggiata dall'autorita e da serie conside-

razioni dei phi celebri economisti, ti presenta il quadro di un

lavoro finito.

Con tutto cio non possiamo astenerci dal riferire le savie

considerazioni dell' insigne economista Leroy-Beaulieu: Cio

che importa, egli scrive, si e che la popolazione non cresca

in grado superiore, anzi nemmeno eguagli 1'aumento dei ca-

pitali, e 1'accrescimento della produttivita del lavoro di mano

d'opera in seguito a nuove scoperte industrial! : cio non per-

tanto mette bene, che ella cresca leggermente al di sotto di

questo limite estremo. La civilta non ha di che temere di que-

sto accrescimento leggero e regolare, che noi chiamiamo nor-

male *. II Malthus, avendo universaleggiato la sua teorica

dedotta dal fatto, la confutazione attinta al medesimo fonte

gli si acconcia a capello. Ma anche noi non dobbiamo so-

verchiamente universaleggiare. II valente economista citato

assegna saviamente all'aumento della popolazione due limiti:

1. che non oltrepassi 1'accrescimento dei capitali, anzi nep-

pure lo agguagli : giacche se la popolazione passa oltre

1 De la colonisation chez Us peuples modernes, pag. 609.
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questo limite, una parte di essa non potrk essere occupata nel

lavoro, ridondera: 2. che lo stesso aumento non sia superiore

all'accrescimento del lavoro proprio della mano delFuomo, il

cui bisogno viene a diminuire colla invenzione di nuovi mezzi

meccanici, che sono sostituiti alia mano umana : altrimenti an-

che in questo caso si avrk ridondanza di operai e di disoccu-

pati, colla conseguenza nelFuno e neH'altro caso della fame.

Vero e, che cotesta sventura non e cagionata da mancanza

di viveri sul mercato. Ma con qual pro, se vi e mancanza del

denaro per comperarli nella borsa deirinfelice disoccupato?

Parimente si avra: 1 soprabbondanza di popolazione nelle cam-

pagne, quando negli ampii tenimenti si mutasse la coltura

a cereali in quella a pascoli: 2 nelle cilia, quando si molti-

plicassero senza modo le produzioni con arrischiate concorren-

ze
;
donde le facili crisi industrial! ed i fallimenti, ed in con-

seguenza le migliaia di operai sul lastrico: 3 nelle cittd e

nelle campagne, quando si levassero tanto alto le pubbliche

gravezze da ingoiare pressoche tutti i risparmi ;
di qui la forte

diminuzione del lavoro e del commercio, e gli operai in grande

numero senza lavoro e la ruina dei commercianti. In tutti que-

sti casi per manco di lavoro si avr& una popolazione disoccupa-

ta, che vivra di stento e tentera di uscirne colla emigrazione. II

rimedio contro cotesta ridondanza di popolazioni affamate si

e, che i signori non usino del loro diritto di possesso in danno

della popolazione della campagna ;
che coloro i quali si danno

all' industria, temperino colla prudenza Taviditk dei guadagni ;

che i Governi moderino a giustizia le imposte.

Siamo al lib. 3. Temendo che la nostra rassegna vada troppo

per le lunghe, ci atteniamo al consiglio di accennare il con-

tenutovi, rimettendo i lettori alia lettura distesa del medesimo.

Sotto il Titolo 1 ti si aggruppano e si passano in rassegna le

influenze economiche, e si dice quale sia Teffetto, se pro o

contro lo sviluppo della popolazione. Sotto questo riguardo ti

si presenta la emigrazione e la colonizzazione, i varii modi

di agricoltura, si ragiona dei suoi profltti, della proprietk fon-

diaria contro i collettivisti, contro il Riccardo e Stuart-Mill
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indi ti si mette sott'occhio quale sia 1' influenza della prosperita

generate e del progresso delle industrie
; quale sia quello del-

raccrescimento della popolazione e la sorte dei salarii. Nel Ti-

tolo 2 si svolge Pargomento delle influenze sociali su la po-

polazione, vale a dire, quale sia 1' influenza che esercita Pagia-

tezza, quale Paltra del libero arbitrio, in che modo agiscono

le cause fisiologiche ;
se vi abbia differenza di fecondita tra

una nazione ed un' altra, quanto abbia giovato e giovi il pro-

gresso dell'igiene e della scienza medica a tener lontani non

pochi malanni, che danneggerebbero la popolazione ;
se il ce-

libato ordinato dalla Chiesa ai sacerdoti ed usato nei monasteri

sia stato dannoso come vorrebbero alcuni, oppure utile allo

sviluppo della popolazione, come affermano altri, e quanto le

leggi della Chiesa intorno al matrimonio tornino a giovamen-

to
;
da ultimo si espone il doppio danno, che proviene dalla

guerra, danno per la mortalita presente, e danno alPaumento

della popolazione in futuro per la diminuzione dei matrimonii.

II Titolo 3 e dato alle influenze legislative: e qui si pone

la quistione, se la legge in senso diretto o indiretto abbia effi-

cacia sulla popolazione prima in genere e poscia in ispecie;

se il principio di concedere larghezze alle famiglie numerose

torni a bene
;
se nel reprimere le seduzioni sia piu giovevole

la ricerca della paternita, oppure il ritorno alPuso primiero

della ruota e con questo mezzo evitare aborti ed infanticidii in

grande numero. Indi seguono in piu paragrafi le considerazioni

che fa il ch. Autore in generale circa le leggi della successione,

ed in particolare intorno alia Francia, e chiude il libro con

un capitolo intorno alle leggi relative alle immigrazioni.

Noi pero non vogliamo chiudere la rivista a questo punto.

II ch. Autore sotto il Tit. 2 c. 2, espone un fatto e lo prova

colla statistica alia mano, il quale si e la diminuzione della

popolazione resa assai palese in Francia, ed il rallentarsi che

si manifesta nello svolgersi della medesima in parecchie altre

nazioni di Europa, indizio evidente, che il male si va allar-

gando. Egli intprno a questo fatto si fa tre domande: Qual

mezzo si usa nel limitare il numero della prole ? Quali ne sono
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le cause? Quali i rimedii da opporre alia rea pestilenza? Alia

prima domanda e facile la risposta : benche cotal limite possa

provenire dall'uso di una onesta previdenza, nondimeno la ste-

rilita delle famiglie in generale proviene ed e voluta colpe-

volmente. Le cause si riducono a due principal!: il desiderio di

lasciare tutto il patrimonio intero all'unico figlio, e con questo

mezzo mantenere il lustro della famiglia, e tener lontano il

timore della poverta; la sfrenata passione nei coniugi di gran-

deggiare e di divertirsi, donde assottigliandosi i loro redditi

annui, si ricorre alia limitazione della prole, e con cio si evi-

tano le noie e le spese dello allevarla. Nel che e da deplorare

altamente col Dr. Rochard il costume di deridere e di mettere

in canzone nelle conversazioni i coniugi onesti, e segnarli a

dito, come chi veste una moda strana. Vi hanno signore che

non si fanno scrupolo di portare lo scandalo nelle campagne:

avvegnach6 usino parole di rea e insinuante compassione colle

loro contadine, vedendole attorniate dalla loro numerosa e

paffuta prole.

A rimedio del malanno riferisce piu argomenti; i precipui

sono: la morte immatura del figlio unico, e quindi la scorn -

parsa non rara di antiche famiglie illustri: la caterva spaven-

tosa dei mali fisici, annoverati dal Dr. Bergeret, a cui vanno

incontro i rei, e la perturbazione morale nella famiglia, che

vi sopraggiunge per giunta. In cotesti rimedii naturali il ch. Au-

tore non pone grande fiducia. Ricorre quindi ai soprannatu-

rali in questi termini: I1 male notato e parto del materia-

lismo, teorico e pratico, sociale e individuale; e parto del ro-

vesciamento della scienza; e parto del socialismo dei demago-

ghi e dell'egoismo degl'individui. Se non si ristora la credenza

in una vita futura, la fede in una vita migliore, non vi e spe-

ranza di alcun miglioramento... Se ci si domanda, dove sia la

scuola del dovere, non esitiamp a rispondere : essa e la dove il

crocifisso e appeso alia parete; essa e la dove il crocifisso

richiama alia mente del maestro e dello scolare la visione di

Costantino: In hoc signo vinces. E la parola, che il crocifisso

indirizza a tutti quelli, che contemplano lo stromento del suo

Serie XV, vol. VII, fasc. 1087. 38 25 agosto 1893.
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supplizio *. Si: dal crociflsso splende sfolgorante 1'esempio

di quella lotta generosa, che dobbiamo sostenere contro le

disfrenate passioni, che ci assaltano; dal crociflsso sgorga quel

sangue divino a modo di fonte perenne, alia quale attingendo

rinfranchiamo le nostre deboli forze flno a reggere impavidi

alle piu terribili prove.

Ora due brevi osservazioni. II ch. Autore scrive, che nel

medio evo i contratti commerciali languivano a cagione della

proibizione di fare prestanze ad interesse, ingiunta dal Diritto

canonico 2
. Per discoprire la verita conviene qui distinguere:

era proibito di prestare con usura, come avea proibito Dio

stesso nelle leggi date agli ebrei, non vi e dubbio: era proi-

bito di prestare ad interesse quando vi erano ragionevoli mo-

tivi, & da negarsi. Questi motivi si riducono a tre assai noti

in morale : periculum sortis, lucrum cessans, damnum emer-

gens. Laonde ogni qualvolta il capitale prestato correva pericolo,

o a cagione del prestito si perdeva un qualche lucro, o s'in-

contrava un qualche danno nei proprii affari, era permesso di

ricavarne un frutto conveniente. Si riduceva quindi il divieto

dell' interesse a chi teneva il danaro nei suoi forzieri inerte, e

voleva prestandolo un interesse, benchS niuno occorresse dei

motivi arrecati.

II ch. Autore scrive, che la Chiesa fu sempre ostile

alia pena di morte 3
. La Chiesa non fu, n6 poteva essere

ostile alia pena di morte. Avrebbe in certo modo contradetto

a Dio, il quale aveala nell'antica legge fulminata contro i rei

di certi crimini. La pena di morte porta sec.o tre vantaggi:

essa opera come forza repressiva contro la feroce natura dei

delinquent!; essa agisce quale causa tutelatrice degli onesti

cittadini; essa da ultimo fa 1'ufflcio di reintegratrice dell'ordine

morale profondamente turbato da certi delitti. Vero e, che

si dice, che la Chiesa abhorret a sanguine, ma nel senso,

che, pronunciata la condanna del crimine, non vuole che il Sa-

cerdote prenda Pincarico della esecuzione, ma si la rimetta

alia societ^ laica, o come si dice, al braccio secolare.

1
Pag. 403. 2

Pag. 108. 3
Pag. 114.
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ALESSI GIUSEPPE sac. prof.
- - Gesu Cristo e i suoi caricaturist! .

Conferenza letta a Rovigo nella chiesa di S. Francesco il 15 giugno
1893 in risposta alia conferenza del prof. Fradeletto sulla seconda

passione di Oristo, declamata nel teatro sociale della stessa citta

il 4 giugno 1893. Padova, tip. del Seminario, 1893, 8 di pp. 40.

La scuola degl'increduli della ri- questa conferenza, dimostrando come
voluzione francese fe di Cristo un la Chiesa cattolica e la vera attua-

in..., la scuola razionalistica tedesca zione della dottrina di Cristo; cosa

ne ha fatto un sapiente, la scuola che da il rovello a tutti coloro che,

del Renan una caricatura trasparente pur ammirando Gesu Cristo, vorreb

attraverso i complimenti eleg-anti. A bero che rimanesse un filosofo qual-

questa appartiene il prof. Fradeletto, siasi che non turbasse loro i sonni.

a cui 1'Alessi da il fatto suo con

ANNALES du Musee G-uimet. Tome vingt-deuxieme. Le Zend-Avesta.

Traduction nouvelle avec commentaire historique et philologique

par J. Darmesteter, prof, au college de France. Deuxieme volume.

La loi (Yendidad) L'epopee (Yashts). Le livre de priere (Khorda
Avesta). Tome vingt-troisieme. Le Yi; King, ou livre des chan-

gements de la dynastie des Tsheou, traduit pour la premiere fois

du chinois en franQais par P. L. F. Philastre. Deuxieme partie.

Paris, Leroux, 1893, 2 voll. in 8 gr. di pp. XXXYI-750
;
608.

APOLOGIAE duae S. Justini philosophi et martyris. Salutiis, ex

typ. S. Yincentii, 1893, 16 di pp. 88. L. 1,00. Yendibile alia

tip. S. Yincenzo di Saluzzo.

AYOLIO GENNARO tenente. -- La Religione neU'esercito. Napoli,

Circolo sociale Leone XIII, 1893, 16 di pp. 30. -- Cent. 5.

Libriccino eccellente, e che me- crogiuolo (com'egli bellamente dice)

rita d'esser letto da ognuno che fa nel quale la gioventu italiana avrebbe

professione d'armi. In esso 1'illustre a passar tutta, per affinare il carat-

tenente dimostra che non v'ha edu- tere, purificare il cuore al fuoco della

cazione sana senza sana morale e che disciplina e della virtu, quella sana

questa trovasi solo nella religione di e maschia virtu, di cui solo la re-

Cristo. Questa educazione e quel ligione e capace.

BATTANI GIOYANNI. Anthologia parva graeco-latina cum notis

in quibus nonnulla italice. Fasc. TIT. Editio altera locupletior.

Florentine, ex aedibus artis typ. an. 1893, 8 di pp. 16.
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BOLANDEN COREADO. II Diavolo nella scuola. Eacconto tradotto

dal Tedesco, da Monsignoj Giulio Cecconi. Modena, tip. dell'Inim.

Concezione, 1893, 16 pice. pagg. 288.

Una buona traduzione, specie dal

tedesco, e che si faccia leggere con

piacere, non e cosa facile ne punto
comune. Or ecco, ne abbiamo sott'oc-

chio una, che e proprio dessa. II

ch. Mons. Cecconi, che ci ha gia re-

galato altre pregiate versioni, ci offre

adesso la presente d'uno dei recen-

tissimi lavori del romanziere Corrado

Bolanden. Non meno in Italia che in

Germania sono conosciuti i suoi ro-

manzi, dilettevoli, istruttivi e soprat-

tutto morali. In quest'ultimo, cui in-

tito!6: II Diavolo nella scuola (der

Teufel in der Schule) il valente pub-
blicista prese di mira il perfldo e

veramente diabolico disegno, trac-

ciato nei covi massonici, di scristia-

nizzare e imbestiare le crescenti ge-

nerazioni, col creare una scuola senza

Dio. Semplice e 1'intreccio del rac-

dei fatti, che vi si svolgono, ti stampa
in cuore una persuasione la quale ti

fa esclamare : si veramente, e il Dia-

volo nella scuola. Le cose ivi narrate,

verissime purtroppo nelPAustria, non

sono men vere, benche talvolta al-

quanto piu *mascherate, nella nostra

povera penisola. Aprano gli occhi

tutti, e specialmente i genitori, e

guardino bene a quali mani affidano

quanto hanno di piu caro sulla terra,

Noi di cuore ci rallegriamo coll'egre-

gio Mons. Cecconi e ci promettiamo
dalla sua colta penna altri lavori non

meno pregevoli e vantaggiosi. Questo

intanto puo andare con molta utilita

per le mani di tutti, e con piena si-

curezza altresi in quelle dei giovani,

massime piu maturi, i quali meglio
ne apprezzeranno il valore e ne in-

tenderanno lo scopo.

conto; ma la naturalezza e vivacita

BOTTALLA P. EMMANUELE d. C. d. G. Conferenza pel Giubileo

Episcopale del Papa Leone XIII il 19 febbraio 1893 recitata nella

chiesa di S. Teresa in Catania il 20 marzo. Catania, tip. Eoma,

1893, 16 di pp. 28.

CAFASSO D. GIUSEPPE. -- Esercizii spiritual! al Clero. Vol. II.

Istruzioni pubblicate per cura del can. Giuseppe Alamanno.. To-

rino, lib. ed. B. Canonica, 4 di pp. 310 L. 2,50.

II presente volume e il corona- nel nostro periodico. La scelta degli

mento di un' opera che tornera vie

piu venerabile e cara a tutti i cat-

tolici, e specialmente al Clero, la

memoria di quell' uomo apostolico,

che fu D. Giuseppe Cafasso, una delle

piu splendide glorie della Chiesa To-

rinese. Esso contiene le Istruzioni e

fa seguito al volume delle medita-

zioni, del quale gia demmo un cenno

argomenti o temi di coteste istru-

zioni e frutto di grande esperienza

e di profonda conoscenza dei doveri

e dei bisogni del Clero. II modo di

svolgerli e maneggiarli e quanto dir

si puo di piu solido, di piu succoso,

di piu pratico e persuasive, che con-

quista tosto 1'attenzione, soggioga la

mente e soavemente penetra.

CECCONI GIULIO. Yedi BOLANDEN.
CERYONE DA LANCIANO P. MAECELLINO ex-prov. min. oss. -

Compendio di storia de' frati minori nei tre Abruzzi dal tempo di
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Francesco d'Assisi ai nostri giorni. Lanciano, Carabba edit., 1893,

16 di pp. 384. L. 2.

Premessi pochi cenni sulla con-

dizione topografica, civile e religiosa

degli Abruzzi, il rev. P. Cervone, nelle

quattro parti in cui ha diviso questa

sua opera, viene man mano discor-

rendo dell' origine della Provincia

francescana abruzzese, tornata al-

1'antica vigoria e splendore nella Fa-

miglia Osservante, e dei provinciali

e vicarii che laressero; dell'origine

dei conventi e delle loro speciali

particolarita; degli uomini che vi

risplendettero per santita e bonta di

vita ed infine di quei celebri Frati

Minori che colla loro dignita o dot-

trina furono il decoro e 1'onore del-

la Chiesa e dell'Ordine. Nell'appen-

dice si tratta del secondo e terz'Or-

dine francescano negli Abruzzi. II

chiaro Autore con isquisita diligenza

ha raccolto le notizie di questa opera
da svariati libri ed anche da scon-

nessi manoscritti rispetto ai secoli

decimottavo e decimonono, cio6 da

quel poco che fu salvo dalle vicende

rovinose della invasione francese e

da quel pochissimo che rimase in-

tatto dalla invasione piemontese. Ab-

biamo osservato schiettezza non co-

mune nella narrazione dei fatti, come

si pare nella pagina 99, ove favel-

lasi della riforma, nella pag. 185 colla

nota ed altrove
; esattezza poi grande

p. e. nella esposizione delle leggi

tiranniche del Tanucci, corifeo dei ne-

mici della Chiesa e degno collega di

Aranda, Pombal e Choiseul. Eccone

un saggio: I poveri Superior! ec-

clesiastici venivano pressati giornal-

mente da ordini, leggi e dispacci (del

Tanucci) sovversivi e vessatorii, da

perderne propriamente la testa; tanto

che un tal periodo di tempo pu6 be-

nissimo chiamarsi a tutta verita... il

secolo dei dispacci governativi (p.

155, 168, 162). Di siffatti dispacci

della corte di Napoli diretti ai Pro-

vinciali francescani M. O.degli Abruz-

zi si ha un numero si grande che se

ne potrebbero stampare piu volumi

(p. 156). La narrazione di questo bel

libro scorre naturale, vivace ed in

generale tersa.

Percio ci congratuliamo col rev.

P. Cervone che, emulo di altri scrit-

tori moderni del suo Ordine, abbia

ritolto aH'oscurita si gran tesoro di

virtu religiose e di esempii eificaci,

ora che il lusso, com'egli dice molto

a proposito, il grandeggiare, la vo-

lutta avversa la pieta del vivere, la

sincerita deiranirno, la parsimonia,

la poverta; ora che piu si sente la

necessita che il povero Francescano,

imitando i suoi gloriosi maggiori, si

affatichi a ricondurre a Gesu Cristo

tanta parte del suo gregge perfida-

mente traviata.

CLE1VIENTI PAOLO. -- Acl Magnam Dei Parentem quae Eavennae

in Portuensi Basilica colitur. Carmen Paulli Clementi curionis

Montisruperti praemio donatum in poetico certamine Eavennae in-

dicto. Ravennae, typ, S. Apollinaris, 1893, 16 di pp. 14.

Ecco un carme veramente latino,

di suono e di forma, dell'aureo stile

del miglior tempo di quella perfet-

tissima se bene non ampia lettera-

tura. E ne gode 1'animo, che si bel-

1'opera sia uscita di mano a uu sacro

ministro, il quale vi ha trattato uno

di quegli argomenti si cari a noi

credent], i portenti e le grazie di

Maria. Chiaro e vivo il racconto del-

1'arrivo miracoloso della statua be-

nedetta a Ravenna, belle ed oppor-



598 BIBLIOGRAFIA

tune 1'esortazioni e le suppliche; se principale pare che passi la misura-

bene questa parte per rispetto della

COLLANA di letture drammatiche. -- Anno IX. Fasc. 111. Puc-

cini Roberto. Gli orfani
,
commedia in due atti. Lo scim-

miotto del ciarlatano, farsa in un atto -- II piccolo venditore di

lunari. Farsa in due atti. S. Benigno Canavese, tip. Salesia-

na, 1893, 32 di pp. 120.

COLLANA di vite di santi. An. XLIII. Disp. 255. Vita del Beato

Leopoldo da Gaiche. M. R. Vol. 1 e 2. Monza, tip. de' Pao-

lini, 1893, 32 di pp. 160, 184.

COZZA-LUZI GIUSEPPE, vice-bibliotecario di S. Romana Chiesa, mo-
naco Basiliano. Le glorie di Maria nel suo Cantico esposte in

discorsi pel novenario dell' Immacolato Suo Concepimento. Roma,
tip. sociale, 1892, 8 di pp. 100.

L'Autore, esercitato nella lettura che le parole di Maria SS. Et exul-

de' PP. greci, si e assimilate molto tavit spiritus meus in Deo salutari

lodevolmente quel modo che essi meo >> sono parallele alle altre Ma-

hanno, semplice, chiaro, elegante ed gnificat anima mea Dominum e si-

insinuante; e quindi non e meravi- gnificano lo stesso che queste. Quindi

glia se i suoi discorsi sono ascoltati ci pare che spiritus non possa
con gusto, e producono quel frutto significare la prima infusione del-

che egli intende. Ci permettera tut- 1'anima nel corpo di Maria SS., come
tavia 1' egregio Autore di notare, egli dice.

- Ottavario per i fedeli defunti. Discorsi. Gun-re, tip. del Predica-

tore Cattolico, 1892, 16 di pp. 84.

Questi discorsi
,

detti con tanta fetto, cui mirava 1'oratore
;
e percio

semplicita ed insieme con tanto zelo, noi ce ne congratuliamo sincera-

davanti ad un uditorio divoto e ben meiite. Ci piacquero pure le poche

disposto a suffragare le anime pur- parole d'introduzione, che ci svelano

ganti, hanno dovuto produrre 1' ef- il suo animo delicate e riconoscente.

Di un nuovo papiro ravennate nella Biblioteca Vaticana. Disser-

tazione letta nella Pontificia Accademia Romana d'Archeologia.

Roma, tip. della Pace, 1892, 4 di pp. 40.

S' introduce il chiaro Autore col simile. Al testo del papiro fa se-

dir qualche parola dei tesori lette- guire certe osservazioni per illu-

rarii che nasconde 1' Egitto, scritti strarlo : parla del materiale del pa-
sul granito, sul legno, sul papiro, e piro, della paleografia, dell'eta, dei

col far notare che il papiro non e personaggi quivi menzionati. II tutto

cosa esclusiva dell' Egitto, essendo- e trattato con chiarezza, ordine ed

sene trovati all' Ercolano ed a Ra- erudizione
; qualita che ha mostrato

venna. Poi fermandosi sul papiro ra- PAutore anche in altri simili lavori, e

vennate, ne da le dimensioni, il nu- che gli meritano un posto ben segna--

mero delle linee ed un triplice fac- lato fra i letterati e gli archeologi.
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Sul Codice del Breviario di Francesco Petrarca, acquistato da S. S.

Leone XIII alia Biblioteca Yaticana. Memoria. 8 di pp. 20.

Fra i codici della Biblioteca e i dicendo delPuso di esso, del lascito

document! dell'Archivio della casa fatto a Padova e delle altre vicende

Borghese, che Leone XIII nel 1891 per le quali passo insino a noi. La

compr6 per il Vaticano, c'e il Codice fotografia premessa all'opuscolo ser-

del Breviario di Francesco Petrarca. ve a far crescere nei lettori il deside-

Di questo Codice si occupa 1'egregio rio di ammirare un tal tesoro.

Autore, descrivendolo minutamente e

Cristoforo Colombo e la Yergine. Discorso. Roma, tip. Sociale, 1893,

8 di pp. 32.

Fu felicissima idea quella di met- a far rilevare la divozione di Colombo

tere in confronto Maria SS. con Co- verso Maria SS., ed a parer nostro,

lombo : Maria SS. fu Cristigera, Co- 1'Autore ci e riuscito perfettamente. II

lombo chiamossi Cristoforo; Maria SS. lettore impara molte cose nel leggere

port6 Gesu al mondo tutto, Colombo questo lavoro, e si forma un'idea piu

lo porto a quella parte dell'orbe che sublime dell'illustre Italiano.

10 ignorava ecc. II discorso e inteso

Cristoforo Colombo e 1'Umbria. Discorso per le solenni feste cele-

brate in Spoleto il 21 marzo 1893. Roma, tip. Sociale, 1893, 8

di pp. 24.

Si dimostra in questo opuscolo la L'argomento e pio e serve anch'esso

grande divozione, cbe il Colombo nu- non poco ad accrescere nel lettore la

triva per S. Francesco d'Assisi, e le stima e venerazione per 1'Eroe ita-

relazioni che avea coi Francescani. liano.

Sopra qnattro epigrafi dei Canulei a Bolsena. Appunti critici. Roma,

tip. della Pace, 1893, 4 di pp. 46.

Sono appunti critici, comelichiama cerdozii; la terza, la piu controversa.

1'Autore, sopra quattro epigrafi dei e di un Lucio Canulejo, il quale, se-

Canulei, ritrovate a Bolsena. Essendo condo P interpretazione dell'Autore,

11 nome Canulejo molto celebre nella se vivo, funus sibi fecit; 1'ultima e

storia antica di Roma, il signer Cozza- solo la quarta parte di un'epigrafe, e

Luzi ha creduto bene dime alcuna non vi si legge che una parola intera,

cosa prima d'illustrare le epigrafi. La una abbreviata, due monche e due

prima epigrafe e quella che ci ricorda lettere iniziali. Con questi semplici
un Cajo Canulejo benemerito per aver dati, considerato il luogo dove essa si

edificato a sue spese il pubblico tea- trovava, 1'Autore conchiude, che la

tro
; la seconda appartiene a Lucio stessa e pure di un Lucio Canulejo.

Canulejo che ebhe magistrature e sa-

D'ANTUONO LUIGI sac. miss. ap. Un mazzetto di fiori alia Ee-

gina dei fiori. Eicordo del mese Mariano predicate in Cava dei Tir-

reni 1893. Como, tip. pice, casa della Prow., 1893, 32 di pp. 32.

L'amante del Cuore di Gesu. 4a edizione accresciuta e migliorata.

Ivi, 1893, 32 di pp. 160.
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DATI INNOCENZO d. S. p. prof, nel Seminario Arciv. di Siena ecc.

Corso elementare di Teologia dommatica, tratto dalle migliori

opere in servigio del giovane clero. Edizione seconda Vol. I. Fi-

renxe, tip. Calasanziana, 1893, 16 di pp. XVI-564. L. 3, 20.

Si veda il giudizio dato di questa zione, nel vol. X della XII Serie a

opera, allorche ne usci la prima edi- pag. 340.

DAYIN Y. chan. Charles-Entile Freppel eveque d'Angers. Paris,

chez MM. Gaume et C.ie; 1893, 16 di pp. 56.

II 13 giugno dello scorso anno discorso dell'Abbate Vincenzo Bavin,

1'Accademia cattolica di Palermo si

riuni, per onorare con una seduta

straordinaria la memoriadel suo corn-

pianto membro onorario, Mons. Carlo

Emilio Freppel, vescovo d' Angers.

Quivi il prof. can. Cascavilla lesse il

membro corrispondente; discorso che

annunziamo volentieri, perche in esso

si fa rilevare il molto che Mons. Frep-

pel sacerdote, vescovo e deputato im-

prese e condusse a fine in bene delle

anime e della Chiesa.

DE BROGLIE ab. dott. prof. La scienza e la religione. Loro con-

flitto apparente e loro accordo reale. Yersione dal francese del

dott. Antonio Piochi. Prato, Belli ed., 1893, 16 di pp. 92. L. 1.

E una lezione d'apertura del corso

d'apologetica cristiana tenuto nel-

1'istituto cattolico di Parigi (a. 1882).

Fatta una riepilogazione di cio che

il rev. abate De Broglie aveva detto

it generale sulla religione nella pri-

ma lezione del suo corso dell' anno

innanzi, viene ora il medesimo a

provare 1'accordo delle verita del cri-

stianesimo colle nozioni scientifiche

e storiche, riconosciute come certe

ai nostri giorni.

II sig. Professore tratta con chia-

rezza ed esattezza di idee la que-

stione sul luogo della dimora di Dio,

dei suoi beati e dei dannati, delle va-

rie obbiezioni del Darwin e del Him
;

ma cio che piu ci e piaciuto e quel

ch'egli espone sulla possibilita e ve-

rificazione del miracolo (p. 42 ss.).

Questa consiste nell'accertare la ve-

rita storica di esso: la verificazione

sperimentale, ove si tratti di fatti na-

turali, non puo aver luogo nella ve-

rificazione dei miracoli, i quali sono

anzi eccezione delle leggi naturali.

DRESSELIO GKEREMIA S. I. -- Al Cielo! al Cielo ! Tradotto dal

sac. Giuseppe Simonelli, rettore del Seminario di Aversa. Aversa,

tip. nell'Istituto Artistico, 1893, 16 di pp. 146. Cent. 50.

Questo caro libriccino... e bello, mio piccolo giardino. Cosi nella

breve prefazione il Traduttore rende

ragione delPopera del P. Di-esselio;

e della sua. E noi, unendoci al suo

giudizio ed al suo zelo, lodiamo anche

molto il suo puro ed elegante det-

tato, e raccomandiamo il caro libric-

cino massimamente a que' cristiani,

bellissimo, tutto per intrinseci suoi

pregi, ne bisognevol d'altro per es-

ser gradito e divorato da' lettori.

Soltanto ho voluto rimondarlo di quel

che c'era di superfluo, e a quest'ama-

bile mazzetto di fiori con tant'arte

elaborate, che 1'Autore ti presenta,

ho osato pur porre qualche umil fio-

rello colto nelle tenere aiuole del

cui non par vero che debbasi sacrifi-

care il presente ^el future.



BIBLIOGRAFIA 601

FOGLINI P. GIACOMO S. I. Corso di Matematica elementare che

comprende 1'Aritmetica, 1'Algebra, la Geometria e la Trigonome-

tria rettilinea del P. Giacomo Foglini della Compagnia di Gesu,
Professore nella Universita Gregoriana. Seconda Edizione accre-

sciuta e migliorata. Roma, tip. Cuggiani, 1893, 8 di pp. IY-720.

L. 10, 00. Yendibile presso il Direttore del Deposito dei libri in

Yia del Seminario, 120. Roma.

II chiarissimo Autore, per disporre

la mente dei giovani a una piu fa-

cile intelligenza del calcolo alge-

brico, nella prima parte di questa

nuova edizione ha aggiunto e dimo-

strato i principal! e piu importanti

teoremi che sogliono presentemente

svolgersi nella cosi detta Aritmetica

ragionata. Nell'Algebra, oltre alle di-

verse aggiunte risguardanti la divi-

sibilita dei polinomii e le equazioni

determinate di 1 e 2 grado, ha ri-

fatto da capo il trattato delle po-
tenze e radici delle quantita alge-

briche, a fine di presentarlo in un
modo piu accessibile alia capacita
delle giovani menti. Nella Geome-
tria, chiarita meglio la dimostrazione

di alcuni teoremi, ha reso piu ferma
e compiuta la teorica delle rette pa-

rallele, sicche senza supporre veruna

proposizione che non sia accertata

per dimostrazione, non resti piu nulla
a desiderare, come sembra all'A., nel-

la trattazione elementare di cotesta

materia. Si e pure ritoccata un po-
chino la trigonometria.

FRANCESCHLNI PIETRO. L' Oratorio di S. Michele in Orto in Fi-

renze. Fir&nze, Landi, 1892, 16 C

Nelle non molte pagine di que-

sto elegante opuscolo, il sig. Fran-

ceschini, con stile semplice insieme

e colto, con erudizione copiosa, ma
non opprimente, viene bellamente

raccontando i casi varii di quel pre-

zioso monumento storico ed artistico,

che e 1'Orsanmichele di Firenze.

Ad una Madonnina dipinta sopra

un pilastro della Loggia, costruita

pel mercato dei grani da Arnolfo di

Cambio, prostravansi riverenti quei

tanti popolani, che vi traevano. Gra-

zie e miracoli piovvero a compenso
delle fervide preghiere, e gli attesta-

rono i numerosi voti appesi attorno

alia sacra immagine, e la Compagnia
dei Laudesi costituitasi tosto per pro-
muoverne ed accrescerne il culto.

Nel 1304 un incendio, dovuto a scia-

gurate ire di parte, consume la Log-

gia di Arnolfo, ma non distrusse Pef-

di pp. 108.

figie della Vergine, ne punto scem6
la popolare divozione verso la me-
desima, si piuttosto 1'accrebbe. Im-
perocche sorse cola stesso, per de-
creto della Signoria, una nuova Log-
gia; e questa, trasportato altrove il

commercio del grano, rimase omai
tutta consecrata a gli esercizii del

culto. Ad usi profani di pubblica uti-

lita servirono i due piani, edificati

sopra di essa. Si aperse cosi piu

largo campo alia pieta dei devoti, ed

alPingegno degli artisti; e, mentre
1'Arte della Seta sovrintendeva alia

costruzione dell'edifizio, la Compa-
gnia dei Laudesi pensava all'interno

ornamento della Loggia, e ciascuna

delle Arti, in cui era divisa la po-

,polazione fiorentina, riceveva inca-

rico di far dipingere o scolpire so-

vra uno dei pilastri esterni il pro-

prio Santo patrono. I tanti politici
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sconvolgimenti, che nei passati tempi II palazzo quindi di Orsanmichele si

turbarono, come e noto, la citta re- puo considerare come una splendida

gina dell'Arno, ora cosi quieta e tran- mostra dell'arte nelle varie sue fasi

quilla, impedirono, che 1'edifizio, or- attraverso i secoli. Sotto il qual ri-

dinato nel 1336, fosse presto com- spetto non e chi non vegga come la

piuto. Ma da siffatto ritardo venne sua conservazione (scopo del libro

il vantaggio, che vi lavorassero at- che annunziamo) si raccomandi ad

torno i migliori artisti, di cui fu ricca ogni Florentine e ad ogni Italiano,

Firenze per parecchie generazioni, che senta nel suo cuore 1'amore della

cominciando dall'Orcagna nel secolo patria e dell'arte.

XIV flno a Gian Bologna nel XVII.

GRECH S. can. prof. Leone XIII e il suo tempo. Discorso di pro-
Insione letto neH'accademia solenne data ad onore del S. Padre

in occasione del suo Giubileo Episcopale nel ven. Seminario di

Malta 1'8 maggio 1893. Roma, 1893, 16 di pp. 32.

G. Z. I sette Salmi Penitenziali colla loro traduzione in versi a

spirituale vantaggio di coloro che non intendono il latino. Milano,

tip. Agnelli, 1893, 32 di pp. 64. Cent. 30.

HURTER H. S, J. Theologiae dogmaticae compendium in usum stu-

diosorum Theologiae. Tomus II. Edidit H. Hurter S. J. S. Theol.

et Philos. doctor; ejusdem S. Theol. in C. R. Univ. Oenipontana

professor P. 0. Editio octava emendata. Oeniponte (Innsbruck), lib.

acad. Wagneriana, 1893, 8 di pp. 544.

L'ultimo corriere ci ha recato il I'intrinseco del lavoro, esso e ora-

secondo volume delVottava edizione mai couosciuto come uno de' migliori

del Compendio di teologia dogmatica corsi di Teologia. Questo volume con-

del P. Hurter. Anche qui, come di- tiene i trattati : De Deo Uno et Trino,

cemmo del primo volume (fasc. 1029, De Deo creatore, De Verio Incarnato,

pag. 346) 1' ottimo corso teologico a cui si aggiunge la Mariologia. Qua

^ell'insigne professore d'Innsbruck e e la vi sono preziosi scholia practica,

tutto rimesso a nuovo quanto ai tipi ossia argomenti per prediche, tratti

e alia carta. Per quel che riguarda dalla materia teologica ivi esposta.

INSTITUT (L') des fastes du Sacre-Coeur. Publication trimestruelle

de ses travaux historiques, pour la reconstitution officielle de la

Chretiente. 5e

annee, 19
e

cahier. Lyon, impr. Jevain, 1893, 4*

di pp. 481-528.

LANCELLOTTI DE FELICE VINCENZINA. - - Meteore, Fantasie

liriche e brevi liriche. Siena, tip. editrice S. Bernardino, 1893,

16 di pp. 388.

II nome di questa illustre Scrit- zioni. Basti dunque dire che 1'annun-

trice in prosa ed in verso e abba- ziato volume fa seguito agli altri due

stanza conosciuto, ne in alcun modo intitolati Raggi difede e Fiori di ne-

abbisogna delle nostre raccomanda- ve, e che 6 degnissimo de'suoi fratelli
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maggiori, i quali hanno gia assicu- le piu elette poetesse del moderno

rato alPAutrice un posto d'onore fra Parnaso.

LEONE (A) XIII nel cinquantesimo anno dalla consacrazione episco-

pale. Omaggio del Seminario decanale di Lucca. Lucca, tip. arciv.

S. Paolino, 1893, 16 di pp. 66.

O prose, o versi che vengano dal tenario della scoperta, nove altre a

Seminario di S. Michele in Lucca,

sono sempre d'ottimo gusto: e quel

eh'e piu, pieni di vital nutrimento.

Eceo un bell'omaggio al Papa nel

giubileo, ed un prezioso regalo a

quanti alia scuola del Papa gustano

tl bello ed il buono. Una dedicatoria

di puro latino con un'orazione al me-

desimo Pontefice, un epigramma la-

tino e sette gentilissime varie poesie

italiane a Cristoforo Colombo pel cen-

LEONE P. GIUSEPPE della C. del SS. Kedentore. -- La lampada

eucaristica, ovvero preparazione e ringraziamento dell' amore in

Sacramento per ciascun giorno del mese e per le festivita princi-

pali dell'anno, con appendice sulla S. Messa. 7
a

edizione. Napoli,

Festa, 1893, 16 di pp. 544. L. 1, 50.

LOTESORIERE ARCANGELO. II maiale onesto, poemetto grotte-

BCO per Arcangelo penitenz. Lotesoriere. Ostuni, tip. Ennio G-.

Tamborrino, 1893, 32 di pp. 71.

Con questo poemetto in sesta rima za materialista ed evoluzionista. II

S. Luigi pel centenario del suo trion-

fo, otto in fine pel centenario della

elezione di S. Gregorio Magno, in-

castonate in un volumetto di schiette

e sottili forme, sono un vero e lu-

cido gioiello. Quanta soavita nell'ode

La Vergine e Colombo! e nelle ter-

zine La morte di 8. Luigi! Quanta
forza nella canzone 11 ritorno di G-re-

gorio a Roma I

si descrive la vita d'un maiale con

tutte le sue vicende fortunose. S'in-

tende che e un'allegoria, sotto il cui

velo trasparisce un'ironia dei vizii

del secolo e trasparisce spesso con

aperte allusioni alia cosiddetta scien-

brio e il frizzo vi spicca vivace dalla

prima pagina sino all'ultima.

In tale genere di dettato scher-

zevole forse bisognava lasciare certe

poche espressioni, che non hanno

punto della facezia urbana.

MAGANI F. II Pontificate di Leone XIII. Milano, lib. di G. Palma,

1893, 16 di pp. 144. Cent. 80.

Con sobrio parlare, ne senza ele-

ganza, il noto e dottissimo Autore di

questo libretto ha distesa una storia

fedele e giudiziosa de' primi quindici

anni di Pontificate del nostro Leo-

ne XIII. Per dodici capitoli enumera
i fatti d'un Papa tutto luce e moto.

Ne semplicemente racconta, ma ti

presenta, come in altrettanti quadri,

or il Maestro, or il Padre, or il Prin-

cipe ,
or il Condottiero e il Giu-

dice, e sempre il valente successore

di colui, all'amore del quale Cristo

Signore raccomando I'immenso greg-

ge da se salvato. Siamo certi, che

anche a chi per isventura non abbia

un cuore di figlio, sol che s'intenda

di valore e di grandezza, la materia

e il modo dello scritto del PP. Magani
(ora Vescovo di Parma) riusciranno

una gratissima lettura.
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MELIS Gr. prof. Anatomia del protestantesimo in Italia. Monografia.

Siena, tip. S. Bernardino, 1893, 16 di pp. 208. L. 1,50.

Dopoche in Italia, sulle rovine de-

gli antichi Stati e del romano in ispe-

cie, fu fatta comechessia 1'unita po-

litica, il che si disse far I
s

Italia, si

penso a far gl'Italiani, qnali erano

ricMesti dagli scopi antireligiosi dpi

facitori di quell' unita. Ai protestanti

delle varie razze parve quello oppor-

tunissimo momento per piantare le

loro tende in mezzo a noi e aiutare

cosi i liberali a far gl'Italiani. E cosi

avvenne. Valdesi, Liberi,Fratelli,Bat-

tisti e perfino Cattolici nazionali apri-

rono scuole e circoli di otto o dieci

sette.

Ora, esporre questo punto impor-

tante di storia contemporanea ita-

liana, seguire passo passo questo pul-

lulare delle varie sette protestanti in

questi ultimi tempi in Italia, esami-

nare la parte dottrinale e indicarne

i meschini frutti raccolti e il com-

pito che s'impose il prof. G Melis in

questa preziosa monografia. Egli ar-

riva a questa conclusione che in 30

anni di propaganda, fra circa 30 mi-

lioni d'abitanti, con la spesa di 22

milioni di lire s'e giunto a fare un

protestante sopra circa 3500 catto-

lici (pag. 195). II libro non manca di

graziosi aneddoti e di que' minuti

particolari che non possono sfuggire
a chi, vissuto prima in grembo al

protestantesimo, ha aperto gli occhi

alia luce del vero. E un bel servizio

reso dal Melis alia storia italiana di

questi ultimi anni; e il libro, uscito

con elegante edizione dalla nota ti-

pografia di Siena, e degno d'esser

conosciuto.

MERMILLOD card, ancien eveque de Lausanne et Geneve. Oeu-

vres recueillies et mises en ordre par le R. P. Dom. Alexandre

Grospellier, chan. regulier, ancien secretaire de Son Eminence.

Eloges et Oraisons funebres. Lyon, Paris, Delhomme et Briguet

editeurs, 1893, 8 di pp. XXXIV-584.

Ben pochi saranno coloro che non de Bretenieres, ambidue martirizzati

abbiano inteso parlare di queH'anima

soave che fu il cardinale Mermillod,

di queU'esimio oratore che fra pochi

seppe 1'arte di parlare al cuore, d'in-

sinuarsi dolcemente nell'animo degli

uditori e di commuoverli senza su-

bitanei e forti scotimenti. Ora di

lui si pubblicano tutte le opere, di

cui annunziamo il primo volume.

Esso racchiude in ordine crono-

logico otto orazioni e quattro elogi

funebri, recitati dall'Autore dall'anno

1867 all'anno 1888 in onore di per-

sonaggi, il cui solo nome e una glo-

ria della Chiesa e della patria, di cui

furono figli; p. e. d'un Mons. de Se-

gur; di Mons. Daveluy e di M. Just

in Corea; di M. Deguerry, ucciso dalla

Comune di Parigi ecc. ecc. Vi sono

stati aggiunti, perche del medesimo

genere, gli elogi scritti di Mons. Ren-

du, di Mon. Dunoyer e di Mons. Ma-

rilley. Per la stessa ragione non si

e creduto di dover separare dall'elo-

gio di quest'ultimo quanto il chiaro

Autore scrisse nell' anno 1848 sulla

vita e prigionia del medesimo con-

fessore della fede
;
e neppure di omet-

tere 1'elogio del giovane conte Luigi

Manna Roncadelli, scritto in una com-

moventissima lettera.

Tutti questi elogi e discorsi, fuor-

che due, erano gia stati pubblicati

dall'Autore. L'editore, raffrontando i
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manoscritti collo stampato, ha ora

corretto alcuni errori tipografici e

compiuti certi passi di parecchi elogi

e discorsi. Quanto all'elogio di Mons.

Nogret, all'allocuzione del P. Clavel

e all' orazione funebre del cardinal

Billiet, esse furono confrontate piii o

meno accuratamente, e pero con mag-

giore o minore fedelta hanno 1'im-

pronta e lo svolgimento del pensiero

dell' Oratore.

Nell' Appendice sono rilegati gli

schemi di sette elogi risguardanti la

vita dei sacerdoti della diocesi ge-

nevense, ispirati a Mons. Mermillod

da un affetto tenerissimo al suo clero.

In fine non possiamo tralasciare di

far menzione d'un frammento d'elo-

gio in memoria della defunta contessa

de Maistre, figlia del generale de La-

moriciere, appunto perche nella sua

brevita e una perla e mostra le qua-
lita distintive dell' eloquenza di si

chiaro Oratore.

I lettori da questo e da altri vo-

lumi, che usciranno alia luce, avran-

bile card. Mermillod scrisse ad onore

e a difesa della sua madre la Chiesa

da lui amata si svisceratamente da

volerne eternata la memoria fin sulla

tomba con quelle semplici e sublimi

parole: Dilexit Ecclesiam.

A compire pero il cenno biblio-

grafico dell' operosita intellettuale

d'un tanto personaggio, e bene sa-

pere che, oltre le opere dianzi ac-

cennate, 1'Autore presto continua e

sollecita cooperazione a cinque effe-

meridi cattoliche, che dall'anno 1846

al 1862 si seguirono in Ginevra ; fondo

un periodico di gran pregio, col ti-

tolo: Annales catholiques de Geneve,
ove inseri molti suoi articoli di po-

lemica; e a lui anche si deve il va-

loroso Courrier de Geneve, in cui

scrisse egli stesso ecc. ecc. (p. X).

Va data la debita lode al rev. can.

Grospellier che con tanta cura la-

vora a darci un' edizione compiuta e

corretta delle suddette opere, facen-

done ricerca da per tutto e riscon-

trandole con ogni maggiore accura-

tezza.no un saggio di cio che 1' infatica-

MOARI FRANCESCO. In mortem Christi. Versus hexametri Fran-

cisci Moari tridentini. Tridenti, tip. Institninim filiorum Mariae,

1893, 8 di pp. 20.

Felice saggio di classici studii. Insista e perfezioni, e tragga molti gio-

vani al dolce e grave suono.

MOLA P. CARLO d. 0. Commemorazione di Griulio Capone. Napoli,

De Rubertis, 1893, 32 di pp. 46.

In questo libriccino si narrano cristiane. II P. C. Mola (ora Vescovo

a brevi tratti la vita e specialmente

gli ultimi momenti di Giulio Capone,
raro esempio ai giovani per bonta di

cuore, applicazione allo studio e virtu

JV10RINI Fr. AGOSTINO M. 0. S.

di Foggia), che lo conobbe, ne ha vo-

luto in queste pagine lasciare me-

moria con tale affetto e semplicita di

narrazione che commuove.

Origini del culto alia Addo-

lorata. Ricerche storico-critiche dai primordi della Chiesa fino al

secolo XIII, con appendice. Roma, tip. Poliglotta, 1893, 8 di

pp. XXIY-142.
L' opera annunziata e divisa in Autore si fa a dimostrare che la divo-

tre parti. Nella prima parte il chiaro zione alia Vergine Addolorata ri-
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monta ai tempi apostolici cercandone

gli argomenti e le prove nell'archeo-

logia sacra, nella liturgia e nella

tradizione dei primi quattro secoli.

Sono notabili a questo proposito due

testi che egli riporta dei santi Efrem

ed Epifanio del quarto secolo, dai

quali apparisce che la divozione alia

Madre addolorata in quel tempo aveva

gia preso piede ed era estesa di molto.

La seconda parte, quasi a corona

di questo lavoro, mostra colle testi-

monianze dei Santi Padri, della sto-

ria e dei monumenti, la continuazione

e lo svolgimento di tal culto sino alia

fondazione dell'Ordine dei Servi di

Maria (a. 1233), la cui missione e

stata sempre un apostolato della divo-

zione alia Vergine dei dolori. Questa

parte e veramente bella, perche, dopo
la citazione di due Padri di somma

autorita, S. Ambrogio e S. Agostino,

apresi nel secolo V una serie infinita

di scrittori, di concilii, di document!

e di monumenti, inneggianti a gara
coi titoli piu affettuosi e piu sublimi

e colle superbe moli alia nostra Ma-
dre corredentrice. Notiamo fra essi

le odi greche che vanno col titolo di

trojaari dell'Acolutia,ossia del brevia-

rio orientale; la Croce di Velletri, la

Pace di Ceneda, il dittico di Bam-
bona nella Marca Anconitana e il

santuario di Marienthal presso Ha-

POLETTO Q-. can. Per la creazione di S. E. rev. mons. Mario

Mocenni a cardinale di S. Chiesa. Yersi. Padova, tip. del Semi-

nario, 1893, 8 di pp. 32.

genau della bassa Alsazia.

La terza parte e formata da quat-
tro appendici importanti, che si riferi-

scono al soggetto di quest' opera e

sono: I vagiti della letteratura ita-

liana sui dolori di Maria Vergine ;

alcun inni del Mariale di S. Giuseppe
siculo detto 1'innografo; come eb-

bero origine le tre festivita delPAn-

nunziazione, della Purificazione e dei

Dolori di Maria; la pittura della cro-

cifissione nell' evangeliario siriaco.

Esse sono commendevoli per una se-

ria discussione e critica soda.

In tutta 1' opera appare che il

chiaro Autore sa prezzare il gran te-

soro di erudizione e di verita cri-

stiana raccolto nei lavori del comm.

Giov. Batt. De Rossi, del bollandista

P. Vittore de Buck, del P. Garrucci,

di Orazio Marucchi e di altri assai,

valenti Archeologi.

Noi ci congratuliamo col ch. Padre

Morini che, dopo aver addimostrato

il suo affetto speciale alia Vergine

col dilatare per molti anni 1'Ordine

di lei fuori d' Italia e col narrarne

le glorie in varii libri, ha voluto ag-

giungere un'altra prova del suo amo-

re alia comun Madre col darci un'o-

pera non meno pregevole persostanza

e solidita di dottrina che per scel-

tezza e varieta di erudizione.

L'innalzamento alia Porpora del-

1'Emo Card. Mocenni porse occasione

al Poletto di offerirgli una raccolta

di poetiche composizioni parte ine-

dite, parte uscite alia luce su gior-

nali italiani od austriaci. Del valore

poetico dell'illustre dantista piu di

una volta ci si offerse il destro di

informare i lettori, e queste nove poe-

sie, sei delle quali prendono 1'argo-

mento dai fausti anniversarii della

vita del S. P. Leone XIII, lo mo-

strano tanto diletto alunno alle muse,

quanto i suoi lavori intorno la Di-

vina Commedia gli meritarono lode

di acuto critico ed assennato.
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QUESTIONS ROMANA (La) in un' adunanza massonica. Dialoghi

pubblicati nell'Appendice della Riscossa (Le due Italie 1891-92).

Bassano-Veneto, tip. Koberti, 1893, 16 di pp. 176. -- Cent. 50;

copie dodici L. 5,50; cop. 25 L. 10; cop. 30 L. 18.

Sono ben ventisette dialoghi sul-

1'eterna questione romana, dovuti al-

ia classica e vivace penna del Ro-

manus della briosa Riscossa.

L'Autore finge che 1'ombra irre-

quieta di Massimo d'Azeglio, impen-

sieritasi del pessimo stato delle co-

se d' Italia, sia venuta a colloquio,

dopo la caduta del ministero Crispi,

coll'ombra di Bettino Ricasoli e d'ac-

cordo con lui abbia invitato ad un

congresso le ombre dei caporioni del-

la destra, per rimettere in qualche

assetto il partito monarchico costi-

tuzionale.

L'adunanze furono nella villa di

Castelpulci, poco distante da Firenze,

6 cominciarono verso la fine di mag-

gio dell'anno 1891. V'intervennero

il D'Azeglio, Carlo Boncompagni dal

Piemonte, Liborio Romano da Napoli,

Luigi Carlo Farini dalle Romagne,

Giuseppe La Farina dalla Sicilia, Ri-

casoli,Vincenzo Salvagnoli, Gino Cap-

poni, 1'Abate Raifaello Lambruschini

Giandomenico Guerrazzi dalla To-

scana.

,

II dialogo e spigliato e vivace as-

rito poi vero di questa opera e ri-

posto nelle confessioni che lo scrit-

tore mette in bocca ai congregati,

prese dai loro scritti o da documenti

certi, specialmente a fine di fare vie-

piu conoscere le arti, i disegni, ora

occulti ora aperti, e lo scopo finale

dei settarii e della massoneria. Per-

ci6 s'incontra ad ogni pagina una

lunga serie di citazioni di scrittori,

per cagion d'esempio, di Pietro Ba-

lan, storia d'ltali?; del De Sivo, sto-

ria delle Due Sicilie; del Ravvitti, di

Nicomede Bianchi, del Bufalini, d'Aze-

glio, Cantu, Cavour ecc. ecc

Per questo, per le belle note di-

cniarative a pie di pagina e per im-

portanti scoperte ben dimostrate (co-

me quella che Vittorio Emmanuele
ebbe molto maggior parte nella presa
di Roma di quel che comunemente
si credeva) il libro ci pare pieno di

erudizione storica e politica, assai

utile ad illustrare molti fatti moderni

che pochi conoscono e a togliere i

pregiudizii che parecchi hanno an-

cora rispetto all'unita statuale d'lta-

lia.

sai; la lingua pura e propria. II me-

SABBATINI LEOPOLDO dott. Notizie sulle condizioni industrial!

della provincia di Milano. Milano, stab. tip. P. B. Bellini, 1893,
8 di pp. XX-472. -- L. 6,00.

SAJ (Y) J. M. San Ignacio de Loyola segun Castelar. Genialidades.

Bilbao, impr. del Corazon de Jesus, 1892, 16 di pp. 276. L. 1.

E una confutazione evidente e

piena di brio, di tutte le falsita mar-
chiane sballate dal Castelar contro

S. Ignazio di Loyola, col travisare

del tutto la sua vita, il suo Ordine

ed i suoi santi esercizii, per conchiu-

dere che sant'Ignazio colle sue im-

prese e Yimpossibilismo nella storia.

Negli scritti del Castelar, nemico di

ogni verita storica, vi sono altri spro-

positi che in quest' opera ricevono

anch'essi una buona castigatoria. E,
siccome molti di siffatti errori si van-

no spacciando ancora fuori di Spa-
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gna, una traduzione di questo libro be nelle nostre biblioteche popolarL
sarebbe utile assai e non isfigurereb-

SCUOLA (La) classica. Roma, tip. della Vera Roma, 1892, 16 di

pp. 40.

L'anonimo Autore di quest'opu- quello della scuola romantica e ve-

scolo dimostra con esempii come lo rista. Saporitissimo a questo propo-
stile che siamo soliti chiamare clas- sito e il commento che v' inserisce

sico sia riposto principalmente nella di alcune strofe dell'ode Cadore di

proprieta e chiarezza, e quanto avanzi G. Carducci.

SERVIERE J. Jesus et la saint mort. Paris, Delhomme et Briguet,

1893, 16 di pp. XH-348.

Procurare all'anime pie una mor- di Loiola. Da questo cenno coloro

te non solo buona ma santa e il fine che s' intendono di vita spirituale

che 1'A. si propone, e ve le conduce sanno in quanto pregio s'abbia a te-

per varie meditazioni formate secon- nere 1'opera del P. Serviere.

do il metodo magistrate di S. Ignazio

SIMONELLI G. Y. DKESSELIO.

SMITH S. B. D. D. -- The marriage process in the United States,

(II processo matrimoniale negli Stati Uniti). New York, Cincinnati,

SPECIMEN INSCRIPTIONUM Eenati Massarolii sacerdotis Tiberia-

censis. Augustae Taurinorum, 1893, 8 di pp. 63.

E un bel saggio di epigrafia la- dello stile, propria di siffatto genere

tina. La varieta dei temi, la no- di componimenti, lo rendono, a nostro

bilta dei concetti, 1' eleganza della avviso, meritevole d' encomio, e tal

frase, spirante un alito soave di schiet- che sara debitamente apprezzato da

ta latinita, e la nerboruta concisione tutti i cultori delle lettere latine.

SPEDALIERE P. M. ALESSIO. Le meditazioni. Napoli, tip. Fe-

sta, 1893, 16 di pp. 96. Cent. 40. Si vencle a beneficio del

Circolo Catechistico Maria Immacolata. (Portici).

TACCONE-GALLUCCI N. barone cav. - - La Chiesa e le forme po-

litiche. Siena, tip. S. Bernardino, 1893, 8 di pp. 24.

II chiaro Scrittore parla in que- associare i suoi destini eterni alle

sto opuscoletto intorno all' influsso forme transitorie delle societa poli-

della Chiesa e del Papato sulle co- tiche, che hanno destini transitorii

stituzioni degli Stati e sulle forme anch'esse, e sono soggette a quelle

politiche. II suopensiero appare tutto trasformazioni che s'immutano a se-

nelle seguenti parole : Si e voluto conda dei bisogni e delle aspirazioni

considerare la dottrina della Chiesa, sociali. Egli, discorrendo per i cam-

incentrata nel Papato, come dottrina pi vasti della storia dall' impero ro-

infeudata a questa o a quella forma mano sino al trattato di Vienna, di-

politica, senza pensare che la Chiesa, mostra che le sollecitudini e gli sforzi

ch' e universale, di tutti i tempi e continui della Chiesa sotto quale che

di tutti i luoghi, non pu6 giammai sia forma di Governo sono stati sem-

Chicago, Benziger .Brothers, 1893, 8 di pp. 436.
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pre diretti all' intento che il diritto per idee puramente cattoliche e per

superasse la forza ed unica vincesse una maniera di dire forte e vibrata
;

la verita e la virtu. Tale e anche il il che si pare massimamente nella

fine della Lettera enciclica di Leone descrizione della vita dei primi cri-

XIII all' Episcopate francese. stiani, tutta in opposizione all' im-

Queste poche pagine sono belle mondo ed abbietto paganesimo (p. 6).

TORQUATI GrIROLAMO cav. Commento al primo verso del canto

YII sull' inferno della Divina Commedia di Dante*AligMeri. Roma,

tip. Befani, 1893, 8 di pp. 30.

L'erudito Autore di questo com- del verbo aleppare tuttora vivo in

mento sostiene che il celebre verso

dantesco :

Pape Satan, pape Satan, aleppe

sia un'invocazione di Pluto al prin-

cipe dei demonii, colla quale egli vie-

ne a dire:

Sorgi Satan, sorgi Satan, aiutami.

Per coloro che seguono le que-
stioni dantesche quest' interpretazio-

ne non riuscira in tutto nuova, come

quella che nella sua sostanza fu, non

ha molto, da altri proposta. Nondi-

meno il comento del Cav. Torquati

non manca punto di novita. Egli il

primo, per quanto sappiamo, prova

quel d'Orvieto, dove i contadini vo-

lendo dire altrui: affretta il passo;

vola; dicono semplicemente : aleppa.

Ove si pensi che Dante non ischi-

vo di prendere voci dagli altri dia-

letti d' Italia, quando o gli avvenisse

di trovarle piu significative di altre

fiorentine, o le volesse nobilitare ;
e

che il verbo aleppare colla aferesi

dell'a iniziale fu ricevuto collo stesso

significato dagli Accademici della

Crusca, si trovera questa opinione

ben piu probabile che tante altre pro-

poste e dagli antichi e dai moderni

commentatori
che il famoso aleppe e 1' imperative

TROMBETTA CARLO sac. dott. in S. Teol. e Diritto can. e civ. -

Intervento della Divinita nella celebrazione del matrimonio, con-

siderato come semplice contratto naturale e come Sacramento.

S. Pier d'Arena, tip. Salesiana, 1893, 16 di pp. 54.

E una Conferenza ben ragionata, monio civile e alia donna; e amen-

erudita e di uno stile che congiunge
la nobilta alia chiarezza.

A questa fa seguito un'altra pre-

gevole Conferenza dell'Avv. Paolo

Piana intorno al divorzio, al matri-

due sono riunite in un opuscolo of-

ferto in omaggio al Sommo Pontefice

Leone XIII dall'Associazione lette-

rario-scientifica che s'intitola da Cri-

stoforo Colombo.

UMBRO TEOFILO. Formiano, ovvero del divorzio. Foligno, tip.

degli Artigianelli di S. Carlo, 1893, 32 di pp. 48. L. 0,50.

settarii e daiL'Anonimo, che si e preso il nome
di Teofilo Umbro, mostra dapprima
che gPinconvenienti del matrimonio

che si pretende evitare col divorzio,

rimarranno sempre, e cosi, ai mali

vecchi s'aggiungeranno i nuovi. Ma
fingasi per poco che la riforma vo-

Serie XV, vol. VII, fase. 1037.

luta dai settarii e dai moderni pa-

gani tolga ogni inconveniente del

matrimonio, i mali del divorzio sa-

ranno a mille doppi maggiori. Giac-

che, acconciatasi la legge all'uomo e

non educate 1'uomo ad ubbidire alia

legge, ne segue che non vi sara abuso

39 26 agosto 1893.
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d'autorita maritale che non possa vela sotto il finto nome di Teofilo

quindi innanzi ricevere il suggello Umbro una persona assai colta e

della legittimita, non vi sara don- dotta. Nel resto il nostro parere in

nesca lussuria che non venga legal- siffatta materia e che s'inculchi molto

mente riconosciuta... (p. 14). Viene negli scritti la legge e la volonta di

poi 1'Autore svolgendo vieppiu il suo Gesu Cristo, come ultima ragione del-

soggetto e sciogliendo le difficolta Pindissolubilita del matrimonio in

degli avversarii in si bel modo e con qualunque caso si possa presentare.

tale profondita di dottrina che ri-

URDANETA AMENODORO cay. prof. Compendio di storia sacra,

compilato in forma di questionario ad uso delle scuole elementari.

Roma, libr. Saraceni, 1893, 32 di pp. 92.

YALENTINI YENCESLAO aw. S. M. della Rosa, di Chianciano,

architettata da Balclassarre Lanci Urbinate nel secolo XYI. No-

tizie storiche. Orvieto, tip. commerciale di E. Tosini, 1893, 8 di

pp. 80.

E un opuscolo molto interessante. che gli stavano egualmente a cuore.

Al soggetto principale la Madonna Le descrizioni sono vive, lo stile seor-

della Rosa 1'Autore ne rannoda al- revole e la lingua e forbita; e quindi

tri non estranei aquello, e che istrui- la lettura dell' opuscolo riesce a tal

scono il lettore su diversi altri pnnti. segno soave, che il lettore non se

Quasi si direbbe che 1'Autore ha colto ne stacca se non finitolo.

questa occasione per trattare di cose,

VITA del B. Gerardo Maiella laico prolesso della Congregazione del

SS. Redentore, scritta da im Padre della medesima Congregazione.

Seconda edizione sopra la Yaticana. Napoli, Festa, 1893, 16 di

pp. 576. L. 3,00.

Si veda quanto fu detto della prima edizione nel fasc. 1025, pag. 599.

VOLI (I) dell' anima. Milano, tip. degli Artigianelli, 1893, 32 di

pp. 80.

I voli dell'anima sono qui intesi angeli e ai santi
;
ora a Gesu Cristo

gli effetti del cuore che si solleva a e alia Vergine, sua impareggiabile

Dio, ora rivolgendosi a lui buono, creatura ecc.

sapiente, onnipotente; ora ai suoi

ZACCARIA ANTONIO. II Cuore di Gesu aperto alle anime che

desiderano amarlo. Heditazioni e preghiere di D. Antonio Zaccaria,

Parroco di Faenza. Bologna, Mareggiani, 1893, 32 di pp. 287

L. 1, 50
;
edizione economica L. 0, 50.

Ai nostri lettori e noto 1'Autore divozione al SSmo Cuore di Gesu.

del Tesoro di Racconti istruttivi ed Le meditazioni sono trenta e posson

edificanti. Ora egli ci presenta in servire pel mese di Giugno; la parte

questo libriccino un Manuale che eucologica e formata da parecchie

vuoi per meditazione vuoi per pre- preghiere allo stesso divin Cuore, e

ghiere puo servire ottimamente a chi da varii metodi d'apparecchio alia

voglia infervorarsi nella pratica della SSma Communione.



GRONAGA GONTEMPORANEA

Roma, 1-15 agosto 1893.

I.

COSE ROMANS

1. Le Ancelle del S. Cuore ai piedi del Papa. 2. II S. Padre al perdono

della Porziuncola. 3. Un Circolo cattolico di Roma alle prese col

Liberalismo riguardo alia vantata liberta di stampa largita al mondo.

4. Una costituzione pontificia sull'Ordine benedettino. 5. Due

congress! in Isvizzera e una lettera del Papa. 6. Gli ossequii del

Presidente degli Stati Uniti al Papa. 7. La lettera di Leone XIII al

cardinal Le"cot.

1. I lettori ci sapranno grado, ne la cronaca di agosto sara lesa

ne' suoi diritti, se accogliamo tra i suoi un fatto della prima meta

dello scorso luglio, sfuggito in prima alia investigazione del cronista.

II 6 luglio, ottava di S. Pietro, era prostrato ai piedi del Papa
un piccolo drappello di suore

,
un nucleo d'una religiosa Congrega-

zione, che, nata di fresco, e giunta, quasi d'un tratto, dall' infanzia

ad una robusta adolescenza. E la Congregazione delle Ancelle del sa-

ero Cuore, dette in Ispagna Las esclavas del sacrado Corazon de Jesus.

L'eminentissimo cardinal Mazzella ne e protettore. Questa Congrega-

zione nacque a Madrid in Ispagna il 14 aprile del 1877, dove fu sta-

bilita la prima casa. Fondatrici di questo novello istituto sono le

due sorelle Maria Dolores e Raffaella Porras, native d'una terra della

provincia di Cordova e tuttora viventi, di cui la prima ora chiamasi

Maria del Pilar e la seconda Maria del sacro Cuore. Sarebbe cosa mi-

rabile, se ci fosse permesso, seguire attraverso varie vicende 1'intri-

cato filo ordito dalla provvidenza in guidare per mezzo di casi, in

apparenza fortuiti, queste due pie e facoltose sorelle alia fondazione

di questo istituto. Un sacerdote del Gruatimala, Giuseppe Antonio Ortiz

Uruela, capitato da Roma a Cordova, die il primo moto, e il P. Gioac-
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cMno Cotanilla della Compagnia di Gesn mise in corso regolare 1'isti-

tnto, approvato per prima dal card. Moreno a Madrid. Esso conta gia

187 snore ed ha, oltre la casa primaria di Madrid, quelle di Cordova,

di Jerez nell'Andalnsia, di Saragozza, di Bilbao, di Corogna, di Ca-

dice ed nna, benche provvisoria, anche a Eoma, a S. Lorenzino ai

inonti, vicino al Foro Traiano. La loro chiesina, aperta al pnbblico

cnlto, e assai frequentata per 1'adorazione giornaliera della Encaristia,

il cni cnlto, oltre 1'edncazione della gioventu colle scnole ed il col-

tivare cogli esercizii spirituali le signore, e lo scopo di qnelle sante

vergini. In qnesta stessa casa di Eoma (che fra poco si mntera in

nna stabile e pin ampia) fn tennto il mese di gingno il capitolo per
1'elezione della superiora generale e per gli affari della Congregazione.
Maria del Pilar, nna delle fondatrici, fn eletta a qnesta dignita. Ap-

pnnto dopo la celebrazione del capitolo ottennero le bnone snore

1'ndienza pontificia e furono ricevnte nella sala del trono dal S. Padre.

Qnesti, dopo essersi con molto impegno informato del novello istitnto

e del bene che esso gia fa e si propone di fare in avvenire, rivolse

loro parole di lode e d' incoraggiamento. A qnest'occasione la madre

generale oifri al Papa V obolo d' nn pio e ricco signore spagnuolo,

Fnlgenzio Tarbernero, gran benefattore delle Ancelle del sacro Cnore,
tra le qnali ebbe gia dne delle sne figlie, morte non e" molto. II detto

signor Tabernero e la sna consorte, dopo la morte anche d'nna ultima

loro figlinola, decisero d'intraprendere la vita religiosa e presentemente

egli e in nn noviziato della Compagnia di G-esn ed ella in nn mona-

stero di Salesiane.

2. II S. Padre, tnttoche intento a dirigere il mondo cattolico e le

nazioni nelle vie del vero e del buono, da ottimi esempii di pieta cri-

stiana. II giorno 2 agosto, sacro al perdono di Assisi, egli discese nella

cappella Paolina del Yaticano per Incrarvi 1' indulgenza plenaria, an-

nessa a qnella cappella. L'egregio corrispondente romano dell' Unitd

Cattolica, che vi fn presente, ce ne fa un bel qnadro, descrivendo al

medesimo tempo la verde vecchiezza di Leone, fi una miniatnra della

vita privata di Ini che piace conoscere. II Papa dnnque in quel giorno

dalle sne camere fino all'ingresso della cappella, venne in portantina,

la bella portantina -di cni i camerieri di cappa e spada gli han fatto dono

pel sno ginbileo, e ehe, per la sua comodita, il Papa predilige sopra

quanta (e sono parecchie) gliene sono state regalate durante il suo ponti-

ficate . Cola egli ne scese, e senza appoggiarsi, sali rapidamente i dne

gradini, che separano la cappella dalla regia. Prese 1'aspersorio pre-

sentatogli dal sottosacrista, e girandosi vivacemente attorno, benedisse

la folia. Poi con passo rapido e fermo ando all'altare, innanzi il quale

s' inginocchio al faldistorio. Prego in silenzio circa nn qnarto d'ora;

poi, fattosi all'altare, indosso i sacri paramenti e comincio la messa.
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CM ha, anche una sola volta, assistito alia messa di Leone XIII, non

pno aver dimenticato il tono maestoso della sua voce, 1'accento onde

sottolinea ciascuna parola, il fervore che mette nelle preghiere. Le

parole giungevano chiare e spiccate fino al fondo della cappella, tanto

-che si sarebbero potute stenografare. La messa duro trentasei minuti.

Come ebbe deposto i sacri abiti, il S. Padre tornd ad inginocchiarsi

al faldistorio, e sempre in ginocchio, colle mani rovesciate sul cu-

scino e la faccia nascosta nelle mani, in una immobilita di statua

assiste a tutta la messa di ringraziamento, celebrata da mons. Unghe-

rini, uno dei suoi cappellani segreti. Quando finalmente si sollevo, il

suo viso era inondato di lagrime, ma in mezzo a quelle lagrime rag-

giava una serenita di paradise. Nell'uscire dalla cappella, mentre la

folia si pigiava sul suo passaggio, egli, il buon padre, si avanzava,

solo innanzi a tutti, colle braccia aperte e distese, abbandonando le

mani ai baci dei figli. Alia visita delle ore pom. tutto ando, presso

a poco, come nella mattina. II S. Padre scese nella cappella alle 5 3
/4 .

Inginocchiatosi al faldistorio, prego alcuni minuti in silenzio
; quindi

un cappellano intono il rosario; poi si recitarono i salmi peniten-

ziali, le litanie dei santi ed altre preghiere, e finalmente, cantato il

Tantum ergo, il sacrista, mons. Pifferi, impart! la benedizione col Ye-

nerabile. L'intera visita duro circa un'ora e mezza, e durante tutto

questo tempo il S. Padre resto di continue in ginocchio. II dottor

Lapponi, per debito di ufficio, non lascia mai il S. Padre in queste

occasion!; ma sta li proprio per debito d'ufficio, poiche Leone XIII,
nonostante i suoi 83 anni sonati, non ha davvero bisogno del medico.

3. Anticamente, e pare a noi con molto senno, i mali non solo si

curavano dopo sviluppati, ma altresi si prevenivano; e questi indi-

stintamente, non esclusi quelli che provenivano dalla stampa per mezzo

de' cosi detti malfattori della penna, come con frase felice furono ul-

timamente chiamati in Francia certi scrittori. A' tempi nostri si aboli

il rimedio preventive e si disse bastare il repressive. Che questa fosse

una gherminella rivoluzionaria ed un semplice salvacondotto per dar

passo franco alle sole teoriche liberalesche e non alle cristiane e cat-

toliche, (almeno quanto lo comportasse 1'apparenza) e cosa oramai pa-

lese. La gherminella si chiamo libertd di stampa. Ora, e oltremodo

utile a disingannare gl'illusi, fame vedere i fatti. Eccone uno recen-

tissimo. La Romanina, circolo cattolico di giovani operai romani, vo-

leva pel 7 agosto corrente pubblicare un numero unico, rammemo-
rativo de' fatti del 7 agosto dello scorso anno, quando i liberali assa-

lirono brutalmente i cattolici che volevano onorare Cristoforo Colombo.

Or la questura di Roma proibi la pubblicazione per quel giorno, af-

fine di prevenire qualche male che ne nascerebbe. II dialogo dell' ispet-

tore Sandri col presidente della Romanina, il Covicchio, chiamato a
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render conto del prossimo delitto, sembra un dialogo di altri tempi...

Ispettore. La Romanina vuol fare la solita commemorazione ?

Nossignore Noi lo sappiamo di positive E noi non ne sappiamo
nulla Oltre cid pubblicano un nnmero unico Sissignore Eb-

bene io li consiglierei a non pubblicaiio e faranno molto ineglio

Ma non ci sara nulla di sovversivo, sara una pubblicazione esclusi-

vamente storica Ya bene
; coinunque sia pero, questo ricordare le

scenate dell'anno scorso vuol dire cercare rogna; sicche facciano a

mio modo, non lo pubblichino, ed ora lei favorisca firmare il verbale

Mi displace assai, ma non posso per coscienza firmare Per qua!
motive? Questo si chiama essere diffidenti di noi Dio me ne liberi;

proprio non posso Lei si rifiuta firmare e di cid ne terremo conto,.

ma badi bene che da oggi, primo agosto, loro clericali per noi sono

ed equivalgono gli anarehici Protesto di quest'accusa ;
la prego a,

ritirare la parola. Si, lo ripeto e lo confermo Ed io rinnovo la mia

protesta e la saluto
;
non e questa la maniera d'insultare un'intiera

classe di cittadini italiani. La morale di tutto cio e che la li-

berta di stampa, (il che dicasi di tutte le altre millantate liberta donde

ha nome il liberalismo) e una menzogna, e i cattolici ridono. Quests

riso e stato osservato anche da alcuni liberali di fede ingenua, p. es.

da quelli fiLeTL
1
Italia- del popolo, nel n. del 7-8 agosto, i quali si ac-

cordano in cio con noi. Essi cosi scrivono. Tutti i giornali clerical!

fanno le risate del nostro famoso statute largito ai popoli dal Magna-

nimo, nonche delle grandi chiacchiere che fanno i fogli governativi

sulle nostre libere istituzioni, arra di grandezza della patria. E ri-

dono per quella proibizione data dalla questura di Roma, in antici-

pazione di otto giorni, come i lettori sanno, alia pubblicazione di un,

numero unico di giornale clericale, che doveva intitolarsi La Roma-

nina, e voleva, pare, ricordare le feste dell'anno scorso per Cristoforo

Colombo, a Roma, con relativi tafferugli. Queste cose non si sono

mai viste nemmeno sotto 1'Austria, ne' suoi tempi piu bui. Allora, se

voi volevate pubblicare un giornale, dovevate portarlo da leggere prima

al censore; e quand'egli 1'aveva letto, vi dava o no il permesso di

pubblicarlo tutto o parzialmente, secondo gli pareva. Adesso, con lo

statute, la liberta, la grandezza della patria, vi proibiscono di pub-

blicare un giornale otto giorni prima che esca, pel solo sospetto che

voi in esso giornale vogliate dire questo piuttosto che quest' altro.

Avete ragione, o clericali, pienissima ragione: la liberta del regno

d' Italia e una grandissima buffonata. C'e stato uno, al tempo del-

1'Austria, che voleva punire anche le intenzioni
,
e lo dichiarava

pubblicamente con un proclama. Ma era un feroce maresciallo, in

tempo di guerra; non era uno di questi nostri cantastorie della le-

galita e della liberta... torotota.



CONTEMPORANEA 615

4. Colla data del 12 lugiio e uscita teste una costituzione ponti-

ficia riguardante 1'antico ed inclito Ordine benedettino. II S. Padre

Leone XIII, sempre intento al bene della Cfriesa e pronto a servirsi

,a tale scopo di tutte le forze cristiane, ha volto lo sgnardo a quella

insita in quell'Ordine, si glorioso nella storia ecclesiastica ed europea.

E chiamati da tutto il mondo in Eoma gli Abbati delle varie congre-

gazioni, voile che di comune accordo provvedessero al bene universale

-di tutto 1' Ordine, in ispecie a quello one, in quest! nostri tempi , po-

teva derivare da una maggiore unita, salvo, quanto alia sostanza,

quella caratteristica tutta propria dell' Ordine che fa d'ogni congrega-

zione una famiglia autonoma, di cui 1'Abbate e il padre. II card. Du-

sinet, arcivescovo di Catania, benedettino e presidente dell'assemblea

tenutasi in Roma a S. Callisto, obbedendo ai desiderii del Papa, pre-

.sento al medesimo, il 2 di maggio, le risoluzioni che nell'assemblea

benedettina furono prese di comune accordo, secondo i desiderii del

Papa, rimanendo in vigore I'intima sostanza della regola di S. Be-

nedetto. Or tali risoluzioni furono da Leone XIII approvate con la

costituzione apostolica di cui parliamo. Esse riguardano la creazione

nella famiglia benedettina d'una dignita suprema, corrispondente, per

quanto lo permette la regola monastica
,

a quella degli altri Ordini

religiosi; la dignita cioe d'un Abbate Primate, che stabilira la sua

dimora nel sorgente collegio di S. Anselmo sull'Aventino, eollegio che

.accogliera student! benedettini da tutto 1' Ordine. II S. Padre, per

questa prima volta, ha nominate egli stesso il Primate, ed e il E.

Don lidebrando de Hemptine, Abbate di Maredsous della congregazione
di Beuron. II S. Padre ha rimesso poi alia congregazione de' Yescovi

e Eegolari il determinare piu al rninuto i diritti e i doveri del Pri-

mate verso tutto 1' Ordine.

Dopo questo cenno sommario, e pregio dell' opera inserire qui

quella parte della costituzione apostolica, ove si contengono le riso-

luzioni prese dai Benedettini riguardo alia detta dignita primaziale e

approvate. poi dal Papa. 1. Omnes Congregationes Benedictinorum,

quos nigros vocant, veram fraternam confoederationem ineunt, quae
.tamen confoederatio nullam Congregationem alteri subiicit. Ut auteni

confoederatio haec unitatern aliquam habeat
,
firmis manentibus om-

nium Benedictinorum, quos diximus, Congregationibus , earumque
Const!tutionibus vel declarationibus; propriisque unicuique earum Ar-

chiabbate, vel Abbate general!, vel Abbate Praeside nee non et Pro-

curatore general! ac Yisitatoribus servatis; item firmis manentibus
iuribus atque privilegiis uniuscuiusque monasterii, Abbas Primas om-
nium Congregationuni creabitur, qui Romae clegat pro negotiis totius

Ordinis bonum directe respicientibus. 2. Abbas Primas assumatur
ex universo corpore Congregationum, nullo facto nationum discrimine,
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nullaque servata earumdem Congregationum distinctione, sed sola vir-

tutis, idoneitatis et meritorum contemplation e. 3. Qui, modo qua

praemittitur, Abbas Primas constitutus faerit cum attributis a Sanctis-

simo Domino Nostro ipsi benigne concedendis, erit simul Abbas Col-

legii S. Anselmi de Urbe cum ordinaria iurisdictione, ibique mane-
bit. Ipsum autem Collegium non censeatur pertinere alicui ex dictis

Congregationibus, sed familiam habeat ex omnibus Congregationibus

conflatam, quam ipse Primas constituere curabit, audito Eectore Col-

legii. Omnes yero superiores uniuscuiusque Congregationis morem ge-
rant Primati ad formandam praedictam familiam Collegii, excepto casu

specialis necessitatis. 4. Primatis Congregationum Benedictinarum

et Abbatis S. Anselmi officium perduodennium duret; ideoque duode-

cimo quoque anno Praesides omnium Congregationum, et, quoad eius

fieri poterit, etiam omnes Abbates regiminis convenient Eomam pro
novo Primate eligendo, vel pro eodem ad aliud duodennium confir-

mando, nee non pro negotiis prout supra ;
nisi eidem Primati videbi-

tur pro gravissima aliqua causa infra duodennium convocare Praesides

et Abbates praedictos. Quod si vero Primas infra duodennium e vita

migraverit (aut alias officium eius de iure et de facto vacare conti-

gerit), regimen Collegii S. Anselmi pro tempore vacationis penes Re-

ctorem eiusdem Collegii erit, qui tamen, nulla mora interiecta, post

obitum Primatis, de mandate Summi Pontificis, convocet omnes Con-

gregationum Praesides et Abbates, prout supra dictum fuit, ad ele-

ctionem infra sex menses habendam. Yalide autem is tantum censetur

electus Primas et Abbas S. Anselmi, cui duae tertiae partes votorum

in electione suffragaverint. Hac autem prima vice Abbas S. Anselmi

et Primas is sit quern Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII,

Protector ac Patronus noster benignissimus, ad huius officii onus assu-

mere dignabitur. 5. Rector Collegii S. Anselmi, de voluntate et con-

sensu Abbatis, gubernationem et disciplinam eiusdem Collegii tenens

probe noverit, ea omnia quae relationes Collegii cum singulis Congre-

gationibus respiciunt, ad Abbatem S. Anselmi, velut Primatem omnium

Congregationum spectare. Teneatur vero Rector eidem Abbati omnimo-

dam praestare operam ad idem Collegium fovendum, praesertim ad Pro-

fessores eligendos, ad rationem studiorum necessitudinibus singularum

Congregationum, quoad eius fieri poterit, accomodatam, instituendam
7

neque rem quamcumque novam alicuius momenti circa vivendi nio-

dum, disciplinam monasticam aut studia introducat absque consensu

Abbatis S. Anselmi.

5. Due congressi si sono tenuti quest'anno in Isvizzera sulla cosi

detta questione sociale; quello di Bienne nell'aprile di quest'anno, a

cui presero parte 300 operai, di cui 50 cattolici, e quello, tutto re-

cente, dei socialisti a Zurigo. Nel primo fu dato alia questione uno
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scioglimento in gran parte cristiano, nel secondo (checche sia della

parte dottrinaria positiva) e certo che ebbero la peggio gli anarchic!,

essendo stati scacciati dal congresso, non volendo i socialisti, per

cosl dire, gravi e pensatori, adoperare la violenza per arrivare alle

loro riforme, ma impossessarsi per vie legali del pubblico potere. II

liberalismo patriottico italiano ebbe anclie un forte colpo, quando il

delegate Turati di Milario, parlando del moto operaio italiano, disse

che gli operai d' Italia oramai non credono piu al falso dogma del

patriottismo sfruttato da att'aristi corrotti e senza cuore per il povero

popolo.

Ora, tornando al primo de' due congressi, il sig. Decurtins, che

era a capo degli operai cattolici, a cose finite voile informare il Santo

Padre delFesito felice che aveva avuto il congresso, quanto all'affer-

marsi le idee del Papa sulla questione medesima, espresse nella ce-

lebre enciclica Rerum novarum. II Decurtins e deputato al Parlamento

del cantone de' Grigioni e consigiiere alia Camera di Berna. Fu egli

one coopero all'erezione dell'universita di Friburgo, ed e apostolo in-

faticabile delle idee del S. Padre sulla questione sociale. Alia lettera

del Decurtins il S. Padre rispose con un breve in data del 6 agosto,

nel quale dopo essersi congratulate con lui e dopo aver ricordato

quanto contribui la Chiesa pel bene degli oppressi, cosi continua :

Satis et ea meminisse quae, teste historia et traditione maiorum, Ec-

clesia gessit ut antiquae servitutis labem aboleret. Ex eo quod sola

suis viribus potuit tantum tollere stirpitus humani generis dedecus

quod penitus moribus inoleverat, facile licet arguere quid praestare

queat ut operariam classem eximat ex iis rerum angustiis in quas ae-

tate hac nostra earn coniecit hurnanae societatis conditio. Facile pa-

riter exinde intellectu est, ad hoc perficiendum opus pietatis eximiae

ac verae humanitatis nihil potius et efficacius esse, quam conniti ut

alte insidant animis christianae praecepta legis, moribusque hominum
moderatrix praesit Evangelii doctrina. Quare haud minorem inesse

putamus laudem quam opportunitatem et fructum in eo consilio

quod iniistis, ut per huiusmodi conventus populi et imprimis ope-

rariae classis animi iis imbuantur documentis, quae memoratis Lit-

teris Nostris explicavimus e sanctissimis Ecclesiae doctrinis hau-

sta, atque ut illis probe perceptis, certam induant persuasionem,
ea quae legitime expetunt bona opperienda esse, non ex inconsulta

socialis ordinis perturbatione, sed ex vi salutari sanctoque dominatu

illius sapientiae quam de caelo illatam ad regendos hominum mores

Ohristus Dominus in terras effudit. Nee minus Nobis probatum extitit

scitum illud Biennensis conventus, quo canturn est ut proxime novus

ac frequentior dndicatur operariorum coetus, cuius communi voto eorum

curae, qui rebus publicis praesunt, eo convertantur ut pares ubique
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ferantur leges quae infirmitatem protegant puerorum mulierumque

operantium, eaque effici iubeant quae Litteris Nostris agenda suasimus.

Neque vero rnultis opus est ut summa huiusce rei ratio in aprico sit.

Nam siqua gravis et probabilis causa est, ex qua publica auctorita&

iure sese interponat legum latione ad rationes tuendas operariorum,
nulla sane gravior ac probabilior videri poterit, quam necessitas sub-

veniendi imbecillitati puerorum et feminarum, unde initia vel ortum

succedens progenies habet, viresque et opes gentis cuiusque magna
ex parte promanant. At parte ex alia nemini obscurum est quam im-

perfectum patrocinium foret labori opificum per leges datum, quas
diversas sibi unaquaeque civitas ferret. Quum enim aliae aliunde pro-

fectae merces saepe eodem confluant ut venum eant, certe modus et

finis labori opificum alicubi praescriptus, fructus industriae proveheret

alterius gentis in alterius perniciem. Hasce aliasque id genus diffi-

cultates sola nequit infringere legis humanae vis. Yinci illae demum
et infringi poterunt, si Christiana de moribus disciplina passim exce-

pta mentibus late floruerit, hominesque actus suos ad normam exe-

gerint documentorum Ecclesiae. Quae si praecesserint, commode acce-

det ad communem salutem concors adiutrix legum latorum prudentia

et omnium, quibus quaeque gens pollet, virium actuosa explicatio.

Tibi vero, dilecte Fili, qui studio innammato vires ingenii ope-

ramque omnem et industriam eo confers, ut scopum tarn nobilem as-

sequi liceat, hoc benevolentiae Nostrae testiinonium palam praebere

voluimus, certa spe ducti Te strenue perstituriim in inceptis, seclulo

adnitentem ut latins in dies doctrinae vulgentur et invalescant tradi-

tae in documentis quae ad levandas miserorum aerumnas firmandum-

que socialem ordinem ab hac Apostolica Sede prodiere.

6. II Presidente degli Stati Uniti, il signor Grover Cleveland, ha

spedito al Papa, per mezzo del cardinal Gibbons, le congratulazioni pel

giubileo episcopale di S. Santita, anche in contraccambio di quell'af-

fetto paterno e sollecitudine di che Leone XIII ha dato prova in quest!

ultimi anni verso la Chiesa cattolica negli Stati Uniti. Ecco la let-

tera, come e riportata nell' Ossewatore Romano del 12 agosto: Execu-

tive Mansion, Washington, 9 agosto 1893. A Sua Eminenza il Card.

Gibbons. Eminenza ! La prego a volermi permettere di mandare per

mezzo
<Ji

Y. Em. a Sua Santita Leone XIII le mie sincere congra-

tulazioni in occasione del suo Giubileo di cinquant' anni di episco-

pate. II piacere che accompagna questa espressione delle mie felici-

tazioni viene molto aumentato dal rammentarmi che Sua Santita ha

sempre manifestato un vivo interessamento per la prosper ita degli

Stati Uniti e una grande ammirazione per le nostre istituzioni poli-

tiche. lo godo nel credere che questi sentimenti derivano natural-

mente da quella sollecitudine che il Santo Padre nutre per il benes-
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sere e la felicita delle masse dell'uinan genere, e dalla speciale sim-

patia con cui riguarda ogni tentative fatto per render rispettabile la

personalita umana e per promuovere il miglioramento morale e so-

ciale degli operai. La gentilezza con cui Sua Santita accetto ultima-

mente una copia delle costituzioni degli Stati Uniti in' induce a ma-

nifestarle che, se cid non sembra soverchia presunzione, mi riusci-

rebbe di sommo gradimento il deporre nelle sue mani un libro che

contiene le carte e r document! ufficiali da me scritti durante la mia

precedents amministrazione. Vostro sincerissimamente GKOVER CLEVE-

LAND.

7. Abbiamo pubblicato, poche pagine qui innanzi, la lettera di

Leone XIII al card, arcivescovo di Bordeaux. E 1' ultima parola del

-Papa sulla nota questions religiosa e politica di Francia, sull'aderire

cioe lealmente alia Repubblica costituita, deposti gli antichi dissidii

di partiti politici, per attendere tutti uniti sotto quel regime al bene

religiose e sociale. Tal lettera viene assai opportuna, ricorrendo, il

20 agosto, le elezioni politiche. Qualche giornale massonico d'ltalia

ha gia cominciato a parlare del successo che avra o no in Francia

1'idea papale. Checche sia di cid, nessuno ignora che le trasforma-

zioni sociali non accadono in un giorno. La verita e la giustizia ha

bisogno di tempo per isvilupparsi, non meno de' semi delle querce e

<iegli olmi. L'aver seminato una grande e buona idea e sempre opera

-egregia. II signor Dupuy, presidente de' ministri in Francia, in un

discorso elettorale ha teste detto, riguardo ai cattolici aderenti alia

Bepubblica (i cosi detti rallies), che la Eepubblica non e un mono-

polio di alcuni, ma il patrimonio di tutti i cittadini. Se 1' abbia per
detto la Tribuna che in un articolo intitolato La politica de' sot-

tintesi insulta al Papa e lo accusa d'ingerirsi di cose che non deve

di voler distruggere la Repubblica stessa. Quanto alia prima accusa,

fa vedere con essa la giudaica effemeride qual concetto ella abbia della

liberta, volendo impedire al Maestro della morale quel diritto che si

concede all' infimo scrittorello, di dare que' consigli che gli sembrano

piu opportuni. Quanto alia seconda, ella ha la risposta dallo stesso

presidente del Ministero la ove dice che la Repubblica non e un mo-

nopolio di pochi, ma il patrimonio di tutti. La Tribuna non conosce

-altra Repubblica che quella ove non sia vestigio di Cristianesimo. Una

Repubblica cristiana per lei non e piu una Repubblica, e s' aifanna

a dimostrare che essa cessa quando saranno abolite le leggi scolasti-

che, il matrimonio civile, il divorzio, e quando sieno ristabiliti i pri-

vilegi de' chierici rispetto al servizio militare. Notizie di Francia

annunziano che, tra i deputati eletti, gli aderenti alia Repubblica,
nel senso voluto dal Papa, sono 13. E un buon seme per cominciare.
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II.

COSE ITALIANS.

1. La nuova legge delle banche sancita dal Senate. 2. Monete di bronzo

da 10 centesimi, carte da una lira e ^affidavit. 3. Nuovo compute delle

ore per le ferrovie. 4. Una messa sulla cima del Montebianco.

5. Appunti storici.

1. La nuova legge per le banche, approvata gia dalla Camera del

deputati, fu sancita il 9 agosto anche dal Senate, lasciato da parte-

ogni emendamento, che altri aveva proposto. Cos! in Italia si avranno*

tre banche : la banco, d'Italia, il banco di Napoli e il banco di Sicilia.

La facolta di emettere biglietti e loro concessa per 20 anni. La banca

d'ltalia, come gia dicemmo, avra sua sede nel nuovo palazzo fabbri-

cato a Via Nazionale. Registriamo qualcheduno dei 31 articoli, onde-

consta la detta legge, perche i lettori ne abbiano una qualche idea,

H 1 articolo e di questo tenore : E autorizzata la fusione della

Banca nazionale nel regno d'ltalia con la Banca nazionale toscana

e con la Banca toscana di credito, allo scopo di costituire un nuova

Istituto di emissione, che assumera il titolo di Banca d'ltalia. Questa

pero dovra stabilire sedi o succursali proprie nei luoghi ove cesse-

ranno quelle della Banca Nazionale Toscana. La Banca d'ltalia avra

un capitale nominale di 300 milioni, diviso in 300,000 azioni nomi-

native di lire 1000 ciascuna. II capitale versato dei tre Istituti sud-

detti, ascendente a lire 176 milioni, sara portato a 210 milioni entro-

sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Lo statute della

Banca d' Italia dovra essere approvato con reale decreto, sulla pro-

posta del ministro di agricoltura, Thdustria e commercio, di concerto-

col ministro del tesoro . L' articolo 3 determina 1' uso de' biglietti

delle banche esistenti. Al piu tardi, entro due anni dalla data della

pubblicazione della presente legge, dovra cessare ogni emissione dei

biglietti di Banca presentemente in corso. Quelli della Banca Nazio-

nale nel regno d'ltalia, della banca nazionale toscana e della banca

toscana di credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'lta-

lia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri

biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi. I biglietti attuali dei

detti Istituti cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli r

che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902, sa-

ranno prescritti. II valore dei biglietti prescritti andra per meta a

favore della Cassa Nazionale per gli invalidi al lavoro. L'articolo
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24 annnnzia il principle, quando andra in vigore la nuova legge :

La Banca d' Italia dovra entrare in funzione non piu tardi del 1

gennaio 1894. Fino al giorno dell'entrata in funzione della Banca

d' Italia, e prorogata alle tre Banche che la costituiscono la facolta

di emettere biglietti pagabili a vista ed al portatore, ed e prorogate

il corso legale dei biglietti medesimi.

2. La Oazzetta uffidale ha pubblicato due decreti reali, da con-

vertirsi poi in leggi al riaprirsi del Parlamento. Col primo de' due

decreti si da facolta di coniare monete di bronzo da 10 centesimi non

eccedenti complessivamente il valore di 10 milioni; col secondo si

permette remissions di carte d'una lira, che chiamano buoni di cassa,

e cid fino a che non sieno in migliore assetto le condizioni degli

spiccioli d'argento con provvedimenti piu stabili. II valore comples-
sivo di queste lire di carta non deve oltrepassare i 30 milioni; i

quali 30 milioni cartacei non saranno se non rappresentanze di mo-

nete divisional! d'argento, immobilizzate, come dicono, nel tesoro dello

Stato a questo scopo. Un lettore, poco intendente di queste teoriche

pecuniarie, dira: E se poi non ci fossero tali monete d'argento da

imprigionare in cassa per sostituirle in qualsiasi evento alle carte

circolanti? A questo scrupolo cosi risponde un passo del decreto

reale : In via eccezionale e per bisogni urgenti della minuta circo-

lazione, il Ministro del Tesoro potra emettere i detti Buoni anche se

non esista ancora nelle tesorerie la somma corrispondente in spezzati

di argento a condizione : 1 che la circolazione dei Buoni di Cassa

sia interamente coperta da monete di argento o d'oro aventi corso le-

gale nel Regno ;
2 che queste monete siano surrogate, nel piu breve

periodo di tempo possibile, con le specie divisionali raccolte all' in-

terno o da introdurre dall' estero. E cosi e sciolta la difficolta.

Per ora la carta e piu tardi, quandochessia, 1' argento ;
e di quelle

carte d'una lira, essendovene 30 milioni ed essendo egualmente 30 mi-

lioni gl' Italiani, ognuno in media ne avra una per il minuto commer-

cio. E poi c' e ^affidavit. Or che cos' e ^affidavit e qual e il suo effetto?

Facciamo il catechismo di questa strana parola, posto che i lessicografi

non lo fanno, credendo di perderci nella riputazione di letterati. L' affi-

davit dunque consiste in due cose: primo, che nel riscuotere fuori d'lta-

lia il valore delle cedole del debito pubblico, si devono, d'ora innanzi,

mostrare, oltre le cedole, anche le cartelle, donde esse furono staccate;

secondo, prestar giuramento che quelle cartelle appartengano vera-

mente a colui che le presenta. L' effetto immediate di tuttocio e una

grandissima remora nell'andare a farsi pagare fuori il valore di dette

cedole, riuscendo assai incommode per molti fare il primo atto ed

impossibile per altri il secondo. L' effetto poi mediate ed ultimo e un

argine all'uscita dell'oro dall' Italia; poiche il Governo dovrebbe pa-
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gare in oro le cedole provenienti da altri Stati, laddove in Italia le

pagherebbe in carta.

3. Col 1 di novembre di qaest'anno si comincera un nuovo com-

pute di ore per le ferrovie, computo accettato da tutta 1' Europa cen-

trale, ossia dall' Italia, Germania, Lussenburgo, Austria e Ungheria,
Svezia e Norvegia, Bosnia, Turchia occidentale, Svizzera e Danimarca.

Jl computo e di molto simile a quello dell' antico orologio italiano,

in cui tutta la giornata era divisa in 24 ore. Nel nuovo computo

pero le 24 ore si cominciano a contare non gia dal tramonto, ma da

una mezzanotte all'altra, e si denominera tempo medio dell'Italia cenr

trale. Esso e misurato sul meridiano situato a 15 gradi all'oriente di

Greenwich sul Tamigi, e anticipa di 10 minuti sul tempo di Eoma.
II decreto e stato pubblicato colla data del 10 agosto di quest'anno.

Se questo computo e accettato da tutti i paesi, si avra 1'ora univer-

sale per tutti
;
la quale sara anche piu vantaggiosa, se verra intro-

dotta anche dagli orologi pubblici negli usi della vita. II dotto P. Lais

ha pubblicate alcune osservazioni sul nuovo computo. I vantaggi che si

otterranno da questo sono : la invariata continuazione de' numeri, non

dovendosi dopo le 12 ricominciare da capo ; quindi 1' inutilita del-

1'aggiunta per designare le ore antimeridiane o pomeridiane, nonche

quella de' segni soliti apporsi ai libretti ferroviarii; quello dell'inal-

terato cambiamento d'ora per 1'istante della partenza o deH'arrivo di

un dispaccio, di un piroscafo o di un treno ferroviario nei paesi dell'u-

nione
;
finalmente un medesimo istante assoluto di tempo corrisponde

esattamente al minuto ed al secondo di ciascuno degii orologi regolati

col tempo medio dell' Europa centrale. Una grave difficolta sorgera

da ci6, che non tutti i paesi forse adotteranno questo computo, ne

tutti vorranno prender dall' Inghilterra il meridiano iniziale.

4. Un notevole fatto di alpinismo cristiano. II giorno 11 agosto,

alle 8 e mezzo di mattina il sacerdote Bonin, vicecurato di Pre Saint-

Didier, celebrava la messa sulla piu alta cima dell'Europa, sulla vetta

del Montebianco nell'alta Savoia, a 4816 metri. Da piu sublime al-

tezza non fu mai forse offerto a Dio il sacrifizio cristiano. Un tale

Origoni, parte del drappello che ebbe il coraggio di montare fin co-

lassu, in compagnia del Bonin, cosi ne scrive s^Y Osservatore cattolico.

La comitiva... pernotto la sera del 9 corr. alia capamia del Dome,

ov*era salita in 6 ore e mezzo da Courmayeur; il mattino seguente,

superata la difficile cresta del Bionassay, raggiunse con tempo bello

ma con fortissimo vento la capanna Yallot (m. 4300). Dopo una prima

gita di ricognizione alia vetta del Montebianco (m. 4816), compiuta

per esaminare il luogo e per tracciare la via, il vento cambio, e pre-

paro per il venerdi seguente una brutta giornata. Malgrado ne fosse

dissuaso dalle guide, il rev. Bonin voile effettuare il suo proposito,
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e alle 8.30 ant. del giorno 11 si trovava sulla piu alta cima d'Eu-

ropa. Nevicava leggermente; la montagna era avvolta nella nebbia,

ed era si fredda che il vino e 1'acqua portati colassu per la messa

si trovarono gelati. Sopra una fossa scavata nella neve per edificarvi

la nuova capanna fu stesa una coperta : si attaccarono le immagini
sacre alle pareti di una garetta di legno ;

si dispose la pietra consa-

crata e il calice, dopodiche il vicario di Pre Saint-Didier indosso gli

abiti sacri e celebro la messa, servita dall' abate Perruchon. D'altra

parte 1'abate Joseph Henry, lievemente indisposto per 1'ascensione

compiuta con me il giorno prima alia stessa vetta, celebrava pure la

messa, alia capanna Yallot (m. 4300), al ritorno della compagnia.
Cosi il rev. Bonin compiva in condizioni non favorevoli una difficile

impresa meditata ed aspettata, e ci voile davvero del coraggio a sa-

lire digiuno su quella cima e restarvi una mezz' ora a celebrare,

mentre il vento cosi fortemente soffiava che a mala pena le guide

potevano tener ferma la coperta, sotto la quale il calice e le lanterne

e gli arredi sacri minacciavano di essere travolti in basso. Al loro

ritorno alia capanna Yallot, i due sacerdoti, rifocillatisi, presero tosto

la via di Chamunix, giacche il tempo, sempre cattivo, non permet-
teva di rifare la difficile via della salita. E il giorno dopo la comitiva

giungeva senza incidenti a Saint-Didier. La Riforma del Crispi nel

raccontar questo fatto ha voluto condirlo con un p6 di volterianismo,

prendendo anche da cio occasione per lanciare una freccia contro il

Papa. Non sara inutile saper come scrivono fra gente cristiana questi

signori : Certo, dice dunque la Riforma, se veramente v'e un Dio

che si occupa de' mortali ed ascolta la loro voce (poiche questi am-

mettono volentieri un Dio che non si occupi di loro) la messa detta

stamane al sorger del sole dall'umile prete sulla silente cima delle

Alpi deve esser salita al trono di quel Dio, e vi deve esser stata ac-

colta con maggiore soddisfazione di quella detta in S. Pietro fra gli

ori e i flabelli, al cospetto di mezzo mondo.

5. Appunti storici. 1 // cokra a Napoli. Quest' infezione epi-

demica, sviluppatasi da qualche mese a Napoli, e stata ben poca cosa

riguardo a quello che essa fu qualche anno fa. II giorno 7 agosto i

dispacci notavano 7 casi e 5 morti
;

il 19, 10 casi e 6 morti
;

il 20,

17 casi e 10 morti. 2 Manovre navali. Esse si svolgono in questi

giorni tra Livorno e Civitavecchia. La squadra permanente recatasi

in Sardegna medita una sorpresa contro Napoli, ed avvicinatasi, al-

1'alba del 15 agosto, e riconosciuta dalla squadra di manovra, acca-

dendo uno scontro fra 34 torpediniere della prima e 14 della seconda

squadra. Tanto per accennare ad uno dei temi che furono proposti

all'esercizio. V'assiste col re Umberto il principe Enrico di Germania

e il principe di Napoli. 3 Sussidio rifiutato ad un Circolo catto-
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lico. II Patronato de' giovani di Pavia, diretto dai PP. Stimmatini,
dimando un sussidio al Ministero

; questo ehiese informazioni al con-

siglio provinciale scolastico, il quale fu di parere che si negasse il

soccorso, perche detto Patronato ha dato prova delle idee piu sov-

versive insegnate, contrarie alle istituzioni che ci reggono, invitando

a rivolta in nome del Papa e con la bandiera del potere temporale ,

perche in complesso... ha indirizzo antipatriottico ,
e perche e

diretto da Gesuiti (sic). L'Unitd cattolica del 15 riporta per intero

tal decisione.

III.

COSE STRANIERE

G-ERUSALEMME (Nostra Corrispondenza). Pieno ragguaglio del Congresso
Eucaristico di G-erusalewime, scritto da un sacerdote greco cattolico.

I. Perche cosi tardi. 2. Gravi ostacoli religiosi superati da Leone XIII.

3. Difficolta politiche, come sciolte dalla diplomazia pontiflcia. 4.

Pericoloso tumulto musulmano. 5. Arrive del pellegrinaggio interna-

zionale di penitenza. 6. Arrivo del Cardinale Langenieux, Legato Apo-

stolico, suo ingresso in Gerusalemme. 7. Suo splendido e felicissimo

discorso conciliativo in aprire il Congresso. 8. Altri cliscorsi eucaristici

di ottimo effetto sugli Occidentali e sugli Oriental!. Mutua stima, carita e

senso di fratellanza durante il Congresso. 9. Discorso dell'Abb. di Grot-

taferrata sulle cure di Leone XIII per la liturgia greca di quell'Abbazia

presso Roma. 10. Chiusura e Te Deum, soddisfazione universale.

II. Visibili effetti del Congresso eucaristico, seme di riconciliazione delle

Chiese dissident!.

1. Non senza particolare ragione ho tardato fino a questo punto

la promessa corrispondenza intorno al solenne Congresso eucaristico,

celebrato in Gerusaleinme nello scorso mese di maggio. Perocche i

grand! avvenimenti non si possono giudicare se non dopo nn qualche

tempo, quando, cessato il rumore esterno da essi prodotto, la mente

puo raccogliere tutti gli elementi che li riguardano, con quiete e ma-

turo discernimento, divisandone le cause e studiandone insieme gli

effetti.

2. Cio che di quel Congresso ha reso un avvenimento straordina-

rio, fu la parte che vi prese direttamente il S. Padre Leone XIII.

II Breve al Yescovo di Liegi, che incoraggiava la riunione di quel

Congresso, e 1'altro diretto al Card. Langenieux, col quale questi ve-

niva nominate Legato Apostolico a fine di presiedere 1'Adunanza in

nome della S. Sede, fecero tosto cornprendere il grande interesse che
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vi metteva il Pontefice pel suo felice riuscimento. Nello stesso tempo

perd un tale autorevole intervento pareva a molti, tanto cattolici

quanto eterodossi, un passo pericoloso, e si dubitava fortemente della

buona riuscita dell'intera impresa.

B veramente, chi conosce lo stato religiose e politico di Gerusa-

lemme, poteva facilmente fomentare quei dubbii. Poiche intorno al

Sepolcro di Cristo, sotto il velo di onorarlo, si agitano tutte le passioni

religiose e politiche. A G-erusalemme sono rappresentate tutte le Co-

munioni cristiane, le quali, sebbene nemiche le une delle altre, tutte

egualmente vogliono essere rappresentate a Gerusalemme, per onorare

i luoghi, dove furono compiuti i piu alti misteri della vita di Cristo,

del quale si vantano di portare il nome. Cosi i Nestoriani caldei, che

si divisero dalla Chiesa cattolica per non aver voluto accettare le defi-

nizioni dommatiche del Concilio efesino, gli Eutichiani copti ed abis-

sini, che sono tuttora ribelli ai decreti del Concilio calcedonese, i

Giacobiti siri, gli Armeni monoteliti, anch'essi lontani dalla comu-

nione della Chiesa cattolica per non aver voluto accettare i decreti

dommatici dei Concilii generali IY, Y, YI, hanno la propria rappresen-

tanza presso il S. Sepolcro, cio& un Yescovo, clero e popolo.

Fra i dissidenti orientali, si conta particolarmente il Patriarcato

greco, il quale ha un certo prestigio religioso e politico in Gerusa-

lemme. Esso, benche distaccato, fin dal secolo XII, dalla comunione

oattolica, vanta titoli di possesso sin da' tempi di Costantino il Grande,
e cento milioni di aderenti fra Greci, Eussi, Kumeni, Giorgiani ed

altri popoli di nazionalita slave. Questo Patriarcato riguarda il Pa-

triarcato latino ed i PP. Francescani, che hanno la custodia dei Luoghi

santi, come usurpatori dei proprii diritti e ne tollera la permanenza
solamente per non andare in disgrazia del Governo ottomano. E poi

da notare, che se tutte le Chiese autocefale di rito greco vi hanno

una propria rappresentanza, la Chiesa russa vi si distingue per le sue

oolonie ed i suoi stabilimenti.

Non manca per ultimo il Protestantesiino colla varieta delle sue

sette e delle sue nazionalita. I protestanti inglesi, tedeschi, svedesi ed

americani vi hanno fondato colonie, scuole, collegi e stabilimenti filan-

tropici, che fanno una forte concorrenza agli stabilimenti de' cattolici,

de' greci e delle altre sette di rito orientale.

Di contro a tutte queste Comunioni e Sette orientali ed occiden-

tal! sorge il Cattolicismo, rappresentato dal Patriarca latino, dai San-

tuarii tenuti dai PP. Francescani e da diverse corporazioni religiose,

ohe vi hanno diversi stabilimenti d'educazione e di carita con poche

migliaia di fedeli
;
inoltre da' cattolici di rito orientale, benche pochi

di numero, Greci melchiti, Armeni, Siri e Maroniti, che vi tengono
Serie XV, vol. VII, fasc. 1037. 40 26 agosto 1893.
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qualche Santuario. Per i Greci melcMti havvi un piccolo e un grande-

seminario, detto del SS. Gioacchino ed Anna, diretto dalla Congrega-
zione del Missionarii d'Africa, e mantenuto coll'oro francese. II Catto-

licismo, sia per mantenersi in possesso di cid che ha, sia per allargare

la sua cerchia d'azione, e costretto a lottare contro tutte queste sette,

ciascuna delle quali cerca d'espandersi a danno delle altre, e tutte

unite a danno del Cattolicismo, che considerano come il loro comune
nemico. II conflitto adunque delle influenze religiose in Gerusalemme

r

e per conseguenza in tutta la Palestina, e continue ed incessante,

benche abbia apparenza pacifica.

A lato delle influenze religiose stanno le influenze politiche e di-

plomatiche delle Potenze. Esse si sforzano, per mezzo dell' influenza

religiosa, di raffermare ed estendere T influenza politica dei proprii

Stati in Oriente : 1'Inghilterra e la Germania col proteggere le colonie

e gli stabilimenti protestanti ;
la Grecia e la Eussia col tenere sotta

la propria tutela il Patriarcato greco e gli stabilimenti greci e russi
;

la Francia col tenere alto il diritto di protettorato sui cattolici e loro-

stabilimenti, sul Patriarcato e sui Santuarii tenuti dai FrancescanL

Quanto all'Austria, benche non possa vantare i diritti di protettorata

che ha la Francia, nondimeno anch'essa stende la sua protezione sui

cattolici di Palestina, ed ha qualche stabilimento religioso di sua pro-

prieta. In
codja

a tutte le Potenze viene 1'Italia, la quale non potendo*

ostentare cola il suo anticlericalismo, affetta protezione per i Francescani

e per altri religiosi italiani. Quindi i consoli delle diverse Potenze, che

agognano a far prevalere la propria influenza, godono di alta considera-

zione. Pero fra questi si distinguono i consoli di Francia e di Eussia,

perche estendono la loro protezione non solo su' proprii nazionali, ma
anche sui Luoghi santi, tenuti da greci e latini. E poi conosciuto da

tutti che i trattati, massime quello di Berlino, riconoscono alia Fran-

cia la protezione della Chiesa cattolica, e alia Eussia quella della Chiesa

greca disunita.

In mezzo a tanti elementi disparati di Cristianesimo ed a tanti

interessi religiosi e politici che si disputano in Gerusalemme la pre-

valenza, arbitro siede il Governo turco
;

il quale, nulla comprendendo
dello spirito cristiano, procura, a suo modo e come pud un maomet-

tano, tenere la bilancia in equilibrio, ed impedire gli urti e, quando

avvengoiio, portarvi riparo. Strana condizione del Cristianesimo a lato

del Sepolcro di Cristo, donde usci la luce che illumina il mondo I

Quindi poteva parere cosa singolare, se non anche strana, che in

mezzo a tali elementi, per la maggior parte contrarii al Cattolicismo,

si dovesse tenere un Congresso cattolico, coll' intervento d' un Cardi-

nale, dopo la caduta di Gerusalemme nelle mani dei Maometlani, non
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mai piu visto in quelle contrade. Ed ora I'annunzio dell' invio di im

Cardinal Legato del Papa in Gerusalemme commosse tutte le comunita

eterodosse, e si grido subito che il Papa intendeva mandare una nuova

crociata latina contro le Chiese orientali, sotto forma pacifica bensi,

ma tale pero che minacciava, come le antiehe crociate militari, di

far prevalere il prestigio latino e la sua piena influenza in Oriente.

II Protestantesimo, che si sforza per ogni modo d' insinnarsi nelle

Chiese eterodosse d' Oriente, soffiava nel fuoco a fine di far credere

ad una nuova invasione del Papismo. I Maomettani, che sentivano

paiiare di crociate ed invasione latina e papale, si ricordarono delle

lotte sostenute per conquistare la Siria e la Palestina dalle mani dei

Crociati, diventarono sospettosi, temendo d'essere forse costretti, a di-

sonore della bandiera di Maometto, a cedere di nuovo Gerusalemme

ai cristiani d' Occidente, ai temuti Franchi.

In tutto questo commovimento molto c'entrava 1'ignoranza delle

cose cattoliche, e che cosa fosse in sostanza un Cardinale ed un Le-

gato del Papa. La Diplomazia ostile alia S. Sede prese la palla al balzo,

e non contenta di sollevare il malcontento degli orientali eterodossi e

dei musulmani, agi anche presso la Sublime Porta, affinche non fosse

permessa la celebrazione del Congresso Eucaristico in Gerusalemme.

Le cose erano arrivate a tale punto, che i cattolici d'Oriente d'ogni

,rito cominciarono a temere che il loro prender parte al Congresso po-

tesse gravemente dispiacere alia Sublime Porta e allo stesso Sultano,

sempre benevolo verso i cattolici orientali. E cio spiega perche di fatto

pochi Yescovi orientali, massime tra quei ch'erano piu vicini a Co-

stantinopoli ,
ardissero di mettersi in viaggio per Gerusalemme. Le

difficolta arrivarono poi a tal segno, che si credette per un momento,
che

,
sotto scusa d'igiene pubblica ,

a cagione de' primi sintomi del

colera apparso in Francia, il Congresso Eucaristico sarebbe rimandato

ad altro tempo piu opportune, cioe alle calende greche.

3. Ma intanto il Congresso fu celebrato. Or come si spiega il fatto,

se tante erano le difficolta, che parevano insuperabili? Tutto si deve

all'azione diretta del S. Padre Leone XIII. Egli diede ordine al-

1' Emo Card. Eampolla, Segretario di Stato, di agire diplomaticamente
in suo nome, e questi assicuro i gabinetti di Vienna, Beiiino e Lon-

dra, che il Congresso di Gerusalemme nulla aveva di aggressive ri-

spetto alia politica delle varie Potenze in Oriente, come quello ch'era

una semplice dimostrazione di pieta cristiana. E i gabinetti se ne di-

chiararono soddisfatti e promisero di non frapporre nessun ostacolo alia

effettuazione del desiderio del S. Padre per il felice successo di quel

Congresso. A Costantinopoli si agi presso il Sultano, il quale, dalle

assicurazioni del S. Padre incoraggiato, diede severi ordini, affinche il
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Congresso non fosse disturbato, e si rendessero i dovuti onori al Rap-

presentante della S. Sede. L'ambasciatore di Francia a Costantinopoli

contribui pure moltissimo al medesimo intento.

Una delle difficolta che opponevasi al Congresso era che il S. Padre

avesse scelto a suo Legato un Cardinale francese e non un italiano.

Ma un Cardinale italiano non si sarebbe potuto mettere sotto la pro-

tezione della bandiera italiana, e doveva necessariamente accettare

la protezione francese, come la sola riconosciuta dai trattati in tutto-

1'Oriente. Cid avrebbe maggiormente irritato il Governo italiano ed

i suoi alleati. Al contrario era ben giusto che il Legato fosse protetto

dalla bandiera della sua nazione, e pero fosse francese. Per tale ra-

gione si quietarono i Gabinetti di Vienna, di Berlino e di Londra, e

si ottenne facilmente il favore del Sultano.

Si voile pure far credere che la Russia si fosse mostrata contraria

al Congresso di Gerusaleinme. Che il partito panslavista vedesse di

mal occhio quel Congresso cattolico
,
come pregiudizievole all' Orto-

dossia russa e fuori di dubbio
;
ma il Governo, per non disturbare

le sue buone relazioni colla Francia, si tenne neutrale, assicurando

pero i monasteri russi di Gerusalemme ed il Patriarcato greco, che

nulla di offensive dovevano aspettarsi dal Congresso eucaristico, e che

potevano starsene tranquilli.

D'altra parte il Card. Langenieux, nella sua autorita di Legato Apo-

stolico, diede gli ordini opportuni al clero, al popolo cattolico di Ge-

rusalemme ed ai pellegrini, perche si tenessero in guardia ed evitas-

sero qualunque atto, che potesse essere interpretato come provocazione 7

o dai musulmani o dagli eterodossi cristiani, e che il loro contegno-

fosse in ogni incontro ispirato dalla carita cristiana per tutti senza

distinzione di sorta alcuna.

4. A malgrado di tali disposizioni ed ordini vi fu un momento r

che fece trepidare gli animi dei cristiani. Un farabutto musulmano r

non si sa da chi istigato, pochi giorni avanti Tapertura del Congresso,

inalbero lo stendardo di Maometto, e circondato da una moltitudine

di fanatici arabi, che brandivano spade sfoderate, fece un giro per

le vie della citta, eccitando i suoi correligionarii alia guerra santa,

quasi che 1'Islam fosse minacciato da un'irruzione di cristiani d'Oc-

cidente. Ma fu un tentative senza serie conseguenze. Ibrahim Pascia,

Governatore della Provincia, subito represse quel movimento fanatico,

col fare imprigionare quel farabutto e i suoi complici principali, e

tutto subito ritorno nell'ordine.

Pero quel brutto fatto fu un cattivo precedente, e fece temere ai

pellegrini e congressisti, che Gerusalemme fosse un suolo vulcanic:*
,

che poteva erompere in fiamme, se non si stesse all'erta, a fine d'evitare
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qualunque atto, che potesse essere interpretato sinistramente da' ne-

mici del nome cattolico, e del Papato ;
ma allo stesso tempo 1'ener-

gia della pronta repressione dava a sperare che il Congresso sarebbe

stato celebrate senza gravi incident!.

.5. Intanto arrivavano da Marsiglia, Brindisi e Napoli su tre grossi

vapori i membri del pellegrinaggio internazionale di penitenza a Giaffa,

e di la si dirigevano per diverse vie a visitare i diversi santuarii

che ricordano le geste di N. S. Gesu Cristo
,

tutti poi riunendosi a

Grerusalemme per prendere parte al Congresso. II Pellegrinaggio era

composto di alcuni Yescovi, di moltissimi preti, di non pochi laici,

e di alcune pie donne. La visita dei santuarii della provincia e di

G-erusalemme si esegui in pieno ordine, sotto la scrupolosa sorveglianza

delle autorita turche, che avevano ricevuto dal Sultano severi ordini

di fare rispettare i pellegrini e guarentire 1' ordine. I pellegrini si

mostrarono in ogni luogo cortesissimi coi greci ed armeni e con gli al-

tri cristiani dissident!
,
come pure coi maornettani e con gli ebrei, e

furono ricambiati di cortesie, massime quando s'accorsero che i Fran-

chi, come sono chiamati da loro $li Europei, portavano buon gruzzolo

di denari da spendere nel loro soggiorno in Palestina. Naturalmente

gli ebrei, quando sentono 1'odore dell'oro, sono sempre i piu cortesi

uomini del inondo. Ma cio che faceva alta impressione agli abitanti

di Gerusalemme, era la pieta e la compunzione che dimostravano i

pellegrini, recitando le loro preghiere e facendo atti di penitenza in

riparazione degli oltraggi che si commettono coll'empie bestemmie e

co' peccati di dissolutezza. II triduo solenne, che precedette 1'apertura

del Congresso, fa un vero trionfo di Gesu Cristo sacramentato e della

pieta dei pellegrini.

6. Ma gia s'avvicinava il giorno dell'apertura del Congresso Eu-

caristico, e v'era in tutta Gerusalemme grande aspettativa pel Le-

gato Apostolico. Frattanto il Card. Langenieux, imbarcatosi a Marsi-

glia sopra una corazzata francese, arrivava a Giaffa all'improvviso,
ed in forma privata scendeva ed andava ad alloggiare nel Convento

dei PP. Francescani. Di la diede gli ordini opportuni per il suo in-

gresso solenne in Gerusalemme, il quale avvenne il giorno 15 maggio,

vigilia dell'apertura del Congresso.
Sua Eminenza giunse da Giaffa a Gerusalemme per la ferrovia, la

cui stazione non bene ancora perfezionata, e fuori della citta. Cola

era stato eretto un grandiose e ricco padiglione, dove il Cardinale

indosso gli abiti cardinalizii di Legato Apostolico e dove ricevette gli

omaggi del Patriarca latino monsig. Piavi e dei Yescovi latini ed

oriental! cattolici arrivati a Gerusalemme. Monsig. Gregorio Juseff,

Patriarca dei Greci melchiti, ch'era giunto pochi giorni innanzi con
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quattro suoi Yescovi, per la sua grave eta, si fece rappresentare da

uno di quest! . II Yescovo giacobita, che ha ferma residenza a Geru-

salemme, voile anch'egli dare il benvenuto al Cardinale, come pure
fecero le altre Comunita cristiane dissident!, mandando ciascuna un

deputato loro proprio.

II grande piazzale, che divide la stazione ferroviaria dalle mura,
era gremito di pellegrini e di un' inimensa folia di gente d'ogni lingua
e religione, abitanti di Gerusalemme e forestieri. Le truppe turche,

comandate da due general! in grande divisa laeevano ala per le vie

che doveva traversare il Card. Legato; il quale dopo aver ricevuto

gli omaggi ed il saluto dei sopraddetti personaggi, preceduto dalla

Croce, monto a cavallo sopra la tradizionale mula bianca, e seguito

dalla folia dei pellegrini e dei curiosi, s'avvio alia chiesa del S. Se-

polcro, circondato dagli official! della marina francese e dal Console

francese, anch'essi in grande tenuta di gala. II Card. Legato non ebbe

a patire nessun atto irriverente, anzi la sua persona in mezzo a tale

apparato fu da tutti accolta e salutata co' segni del massimo rispetto.

Arrivato il corteggio alia chiesa d^l S. Sepolcro, il Guardiano dei

PP. Francescani rivolse al Cardinale un'allocuzione, dandogli il ben-

venuto. Sua Eminenza rispose con brevi parole, piene di benevolenza,

e quindi, dette alcune preghiere, il Legato si ritiro nell'alloggio pre-

paratogli.

La prima giornata era riuscita bene. I pellegrini ed i membri del

Congresso, che erano in grandi pensieri, si rincorarono, e tutto ve-

niva a presagire che il Congresso avrebbe avuto un felice esito.

7. Ma cio che s' aspettava con grande ansieta era il discorso del

Card. Legato all'apertura del Congresso, che si tenne la mattina se-

guente 16 maggio. II Legato aveva alia sua destra il Patriarca dei

Greci melchiti, monsig. Juseff, il quale insieme ha titolo e giurisdi-

zione di Patriarca di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme; alia si-

nistra sedeva monsig. Piavi, Patriarca latino. Gli altri Arcivescovi

e Yescovi, occidental! ed oriental! di divers! riti, sedevano secondo

1'ordine della loro anzianita. Era davvero uno spettacolo stupendo ve-

dere intorno al rappresentante del Successore di S. Pietro, i rappre-

sentanti delle Chiese d'Oriente e d'Occidente in fratellevole concordia.

Gli altri congressisti ed i pellegrini occupavano i posti loro assegnati.

Tra gli spettatori v'erano moltissimi appartenenti alle Chiese orien-

tal! dissident!, ai quali da' congressisti cattolici si usavano tutte le

finezze della carita cristiana, affinche vedessero e sentissero quanto

si andava trattando nell'Assemblea. Ed in vero 1'aspettativa loro per

quel che avrebbe detto il Legato, era forse piu grande ancora che

ne' cattolici, come si leggeva visibilmente nell'atteggiamento dei loro

volti e delle loro persone.
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Giunto 1'aspettato momento, il Cardinale si alza ed annunzia la

pace : Pax vobis, prosegui dicMarando che la sua missione e pacifica;

poi : Se dunque voi mi dimanderete
,
come una volta il vegliardo

di Betlemme a Samuele, con quale spirito io venga a voi, pacificus

ne est ingressus tuus? delegato da Colui, che la storia chiamera il

grande Pacificatore dei tempi moderni, io vi rispondero col Pro-

feta : Pacificus, ad immolandum Domino veni; io vengo ad invitarvi

a rendere gloria a Dio nel Santissimo Sagramento dell'Altare e ri-

dirvi le paterae sollecitudini di Leone XIII per queste nobili Chiese,

che conservano sulla terra d'Oriente le sante tradizioni del passato:

Gloria Deo! Pax hominibus!

Tali parole fecero una profonda impressione nell'uditorio compatto,

massime negli Orientali cattolici ed eterodossi. Cosi pure gli Orien-

tal! si mostrarono manifestamente soddisfatti quando udirono dal

labbro del Cardinale, che il S. Padre Io aveva inviato per cogliere

1'occasione di dare un nuovo segno della sua ammirazione e della sua

simpatia alle Cristianitd orientali, che son le figlie primogenite della

Chiesa di Dio. Quando poi Sua Eminenza conchiuse la prima parte

del suo discorso col dire: Affinche le disposizioni intime della mia

anima vi siano conosciute, ripeto qui cio che io diceva, poco tempo fa,

a Leone XIII nella mia udienza di congedo : Santo Padre, io sard il

Legato del Vostro Cuore per far loro conoscere il Vostro amore: scop-

pio un immenso e prolungato applauso. Era 1'eco dei figli, che rispon-

deva al caldo palpito del loro Padre comune.

Nella seconda parte del suo discorso il Card. Legato parlo^dei titoli

che ha 1'Oriente cristiano alia benevolenza del Papa e della Chiesa

universale. Parlo delle lotte sostenute daH'Oriente per la conservazione

del domma cristiano
;
e della celebrazione dei Concilii generali; dei

Padri e Dottori della Chiesa; degli scrittori che crearono la storia e

la scienza ecclesiastica
;
della costanza dei martiri e confessori dati

dall'Oriente
;
dei gloriosi fondatori del monachismo, che diede schiere

di santi e di sapienti : lodo la tenacita della Chiesa orientale per tenere

ferme le tradizioni cristiane, che dimostrano la perpetuita del domma
cristiano : e conchiuse questa parte riportando le parole di Leone XIII,

pronunziate nell'allocuzione del 16 aprile 1879, soli due mesi dopo che

era salito sul trono di S. Pietro : Oh come Ci son care le Chiese

d'Oriente ! Quanto ammiriamo le loro antiche glorie e quanto saremmo
felici di vederle risplendere del loro primitivo splendore !

La perorazione del discorso si estese dimostrando che il Papa, per
mezzo d'un Legato Apostolico, aveva voluto prendere parte, in qual-
che modo, al Congresso per crescergli dignitd, celebrita, e decoro, per
onorare I'Oriente e far intendere, sotto il simbolo delicato del Sacra-
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mento di amore, una parola di pace ai cristiani oriental!. Non e

quindi, soggiunse, la mia missione opera di diplomazia ne opera di

polemica, sibbene opera di pieta e di adorazione. L'Eucaristia ne e

il principio, e ne e anche 1'anima. Le nostre speranze, nel compiere

questa missione, riposano sull'azione della divina carita, che riconcilio

in altri tempi, nel sangue della Eedenzione, i figli col loro padre
ed i fratelli fra loro. E termind col dire : E cosi, Yenerabili fra-

telli, le nostre Assemblee Eucaristiche, allo stesso tempo che aumen-
teranno nei cattolici 1' amore del Dio dei nostri altari, saranno per i

cristiani, secondo il desiderio ch'esprirneva Leone XIII il 15 del

mese passato ai pellegrini francesi, un muto, ma eloquente invito agli

Orientali di unirsi con noi, in un solo e medesimo sentimento, di

fede, di speranza, e di carita.

II discorso del Card. Legato lascio un' incancellabile impronta nelle

menti e nei cuori degli Occidental! ed Orientali, come quello ch'era

pieno di quello spirito di conciliazione, e di carita, di cui riboccano

tutti gli atti solenni di Leone XIII. Caddero tutti i timori, tutti i

pregiudizii che il Congresso eucaristico dovesse essere una macchina

di guerra. Tutti gli Orientali, cattolici ed eterodossi, compresero che

le Yoci corse, non avevano nessun fondamento, e che il Congresso
non aveva altro intento, per volonta di Leone XIII, che di glorifi-

care il Sagramento d'amore, e per tal Sagramento d'amore, invitare

silenziosamente i dissident! all'unione. Quindi ogni sentimento d'of-

fesa verso le Chiese oriental! veniva escluso, come contrario alia ca-

rita di Cristo in Sagramento, che si veniva a glorificare nella citta

dove era stato istituito dall'amore del Eedentore.

8. Dopo il Cardinale, il Patriarca dei Greci melchiti, Mons. Juseff,

fece leggere il suo discorso dal suo segretario, esprimendo sentiment!

di pace e di concordia
,

i quali beni dalle Chiese d'Oriente non si

potevano ottenere che nell'unione colla S. Sede; dimostro Tuniformita

di credenza delle Chiese oriental! colla Romana sulla Santa Eucari-

stia, ed espresse 1'augurio, che la medesimezza della fede in quel Sa-

cramento
, portasse finalmente 1'unione di tutte le Chiese colla Ro-

mana, nella fede e nella carita di Cristo. Segui il Patriarca latino di

Grerusalemme, Mons. Piavi, il quale fece eco e alle parole del Card.

Legato e a quelle del Patriarca dei Melchiti. I tre discorsi d'inaugu-

razione furono come un balsamo di carita, la cui fragranza si sparse

in tutta 1'assemblea e in tutta la citta di (jerusalemrne; furono come

1'inaugurazione della fraternita cristiana all'ombra del Sacramento di

unione.

L'Occidente e 1'Oriente cattolico
,
radunati a (jerusalemme sotto

la presidenza d'un Legato del Papa, davano inoltre un solenne saggio
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alle Chiese dissident! della stinia che la Santa Sede di Koma ha per

le liturgie oriental!
,
e come il mantenimento scrupoloso delle mede-

sime non pud essere ostacolo alTunione delle due Chiese.

Ed in vero in quegli otto giorni, che duro il Congresso, ogni mat-

tina si ando celebrando una Messa in rito orientale. La Messa greca

fu. ascoltata nelle lingue greca, slava ed araba, ed in altri giorni nei

riti, siro, maronita, armeno ed etiopico. Ma cio che fece piu impres-

sione fu 1'intervento del Card. Legato al Pontificale greco, tenuto da

Monsig. Juseff Patriarca dei Greci melchiti nella chiesa di S. Gioac-

chino colla concelebrazione di quattro Yescovi del suo patriarcato, ed

assistito dagli alunni Greci melchiti del seminario, ch'e presso quella

Chiesa, ed e diretto dai PP. Bianchi, Missionarii d'Africa. La chiesa

era gremita di pellegrini, di congressisti e di moltissimi Grreci dissi-

denti. Gli Occidentali rimasero commossi alia maesta e bellezza delle

ceremonie della Chiesa greca ,
ed i dissidenti greci animirarono la

compostezza, e 1'esattezza delle ceremonie, e vi riscontrarono la me-

desimezza del rito, quale essi stessi osservano nei loro tempii, e si

persuasero, alia presenza del Legato Apostolico, come la Chiesa Eo-

mana sa abbracciare nell'unita della fede anche le Chiese di rito

orientale. Gli altri dissidenti orientali provarono la stessa impressione

assistendo ad una Messa celebrata in uno dei loro proprii riti.

Molti Occidentali poi, che non avevano mai visto i riti orientali,

capirono in che consista la Chiesa d'Oriente, e come si possa essere

cattolici al pari dei latini, professando gli antichi riti delle Chiese

orientali. Quindi la vista di tali diverse funzioni servi a maggiormente

legare di fraterno amore e earita i Cattolici d'ambo i riti, e far co-

noscere ai dissidenti orientali, come sia possibile 1'unione di tutte le

Chiese sotto la sovrana autorita del successore di San Pietro, il cui

primato su tutte le Chiese e affermato da' libri liturgici di tutte le

Chiese orientali, anche di quelle che sono separate da Eoma.

I discorsi poi pronunziati da' congressisti dimostrarono in parti-

colare la piena consonanza delle Chiese orientali colla Eomana nei

domma del Sacramento dell'Eucaristia.

Monsig. Juseff nei suo discorso accenno a questa concordia. Mons.

Geraigiry, in una stupenda esposizione delle liturgie greche di San

Basilio, di S. Giovanni Grisostomo e dei Presantificati, fece conoscere

1'identita dommatica della Chiesa greca colla Rbmana riguardo 1'Eu-

caristia, e allo stesso tempo fece comprendere di quanta pieta, com-

punzione ed elevatezza di pensieri cristiani, sieno cosperse le pre-

ghiere liturgiche della Chiesa.

Monsig. Debs
,
Arcivescovo maronita di Berito o Beirut

, espose
il lato dommatico delle liturgie caldee, sire e maronite, e le mostro
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tutte conform.!
,
anche quelle usate dai Nestoriani e Giacobiti, alia

dottrina cattolica sull'Eucaristia.

Altri ecclesiastici oriental!, dei quali non ricordo i nomi e la di*

gnita, fecero un'analisi della liturgia alessandrina dei Copti e della litur-

gia armena, dimostrando 1'armonia di tutte colla liturgia romana sul

domma della transustanziazione, e sulla presenza reale di Cristo nella

Eucaristia. Destavano ainmirazione negli Occidental! gli square! che

venivano citati da quelle liturgie, per lo splendore delle idee, per
1'affetto di pieta, per 1'altezza dell'espressioni dommatiche che con-

tenevano, e per la forma magnifica con cui venivano rappresentati

i santi misteri. Molt! degli Occidental! uscivano dall'Assemblea di-

cendosi : Abbiamo sentito tante belle cose, che noi ignoravamo e che

sono gloria della Chiesa cattolica, perche le Chiese orientali erano

unite a Roma nei primi secoli cristiani. Come clunque la maggior parte

di esse rimangono ancora disunite da noi? Pareva che tutti uscissero

infiammati, dope le glorie narrate della SSma Eucaristia dalle litur-

gie orientali, di maggiore amore per Gesu Cristo per amor nostro

sagramentato, e di desiderio di cooperare alia riunione di queste

chiese alia Romana, madre di tutte le chiese. Da cid provenne il

voto espresso dal Congresso, che le preghiere delle liturgie orientali

fossero tradotte nelle lingue d' Europa ad edificazione dei fedeli

d' Occidente.

I dissident! orientali restavano egualmente commossi nel vedere

Tattenzione e 1'interesse che prendevano i Latini alle loro liturgie,

e nello scorgere 1' uniformita dommatica delle proprie Chiese con la

latina, e quasi pareva che ci dicessero : E se siamo concord! nel mi-

stero d' amore coi Latini, perche non ci dichiariamo anche loro fra-

telli, quando la forma liturgica non impedisce 1'unita della fede?

Onde avveniva che, dopo tali esposizioni, fra Occidental! ed Orien-

tali la cordialita crescesse' maggiormente, e che la carita di Cristo in

Sagramento si espandesse maggiormente fra gli uni e gli altri ed una

corrente d' affetto invadesse gli Occidental! ad amare T Oriente cri-

stiano, e gli Orientali, s'erano cattolici, a stringersi sempre meglio

alia cattedra di S. Pietro, e, s'erano dissident!, ad accostarsi all'Occi-

dente cattolico.

Ma altri discorsi influirono ad accrescere tale corrente di affetto fra

le due Chiese. II P. Michel della Congregazione dei Missionarii d'Africa,

gia Rettore del Seminario greco melchita di Gerusalenime de' SS. Gioac-

chino ed Anna, dimostro con forbito discorso la sollecitudine dei Ro-

mani Pontefici per la conservazione ed integrita dei riti orientali: a

tale scopo essere stato proibito il passaggio dal rito orientale al latino

con gravi sanzioni di pene ecclesiastiche contro i disobbedienti. L'espo-
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sizione delle bolle, del brevi pontificii e delle disposizioni della S. Cong.

di Propaganda a favore del riti oriental!, fatta da un Keligioso latino,

produsse pure impressione favorevolissima, facendo toccar con mano,
che i riti oriental! erano apertamente e solennemente approvati dal-

1'autorita della S. Sede, e che pero sarebbero sempre conservati in-

tatti secondo la tradizione gli usi delle singole Chiese. Cosi si distrug-

geva il pregiudizio dei dissident! oriental!, che credono di non poter

essere cattolici se non col rito latino, e che farsi cattolici e lo stesso

che diventare latini.

II Patriarca latino di Gerusalemme sostenne che i Missionarii latini

d'Oriente si conformano pienamente alle disposizioni pontificie intorno

ai riti oriental!, e li scagiono dall'accnsa di volere latinizzare 1'Oriente

cristiano.

9. Ma su tale argomento quello che ottenne maggior effetto fu il

discorso del P. Arsenio Pellegrini, Abate del monastero basiliano di

Grottaferrata nel Lazio. Egli racconto come quel monastero fu edifi-

cato da S. Mlo, greco di Calabria; il quale, essendo di rito greco e

insieme monaco basiliano, trapianto in Italia ed in vista di Eoma quel

medesimo rito, adoperato da' suoi figliuoli sino al Concilio di Firenze.

Disgraziatamente dopo quel tempo, il rito si ando guastando a poco
a poco, essendovisi introdotto 1'uso dei paramenti latini e molte cere-

monie latine, benche la lingua liturgica fosse rimasta sempre la greca.

Ma Leone XIII voile purificato il rito di quel monastero da ogni lati-

nismo ed ordino, con costituzione a quest'uopo, che i monaci basiliani

di Grottaferrata ritornassero alia purita del rito greco, impiantato in

quel monastero dal loro santo Institutore, e questo non ostante tutte le

opposizioni che s'incontrarono nell'esecuzione. L'abito greco ch'egli ed

il suo cpmpagno P. Teodoro Apusias portavano, e la Messa da loro

celebrata in puro rito greco diedero maggior'rilievo al discorso, e tutti

ammirarono la sapienza di Leone XIII e della S. Sede e la solleci-

tudine della Chiesa Eomana nel mantenere e proteggere il rito della

Chiesa orientale. II fatto gridava piu alto di qualunque teoria. E per

questo appunto il P. Pellegrini seppe ispirare simpatia non solo agli

Oriental! cattolici, ma anche ai Greci dissident!, i quali rimanevano

lusingati nel loro amore per 1'Ellenismo, venendo a sapere che nelle

vicinanze di Eoma esiste un monastero, ricco d'una biblioteca di ma-

noscritti greci, e nel quale s' insegna il greco antico e moderno, e

si mantengono i riti della Chiesa greca e le sue tradizioni.
'

Questi discorsi sui riti oriental! piu o meno direttamente toccavano

il mistero augusto dell' Eucaristia, come centro del culto e della vita

cristiana. Ma furonvi anche dottissimi, piissimi ed eloquentissimi di-

scorsi, che piu direttamente toccarono il culto della SSma Eucaristia,
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ed i doveri di corrispondenza ne' fedeli, affinche la vita di Cristo, che

emana da quel Sacramento sulla Chiesa intera, si espanda nella vita

delle persone individue, della famiglia e della societa, e sia ristabilito

il regno di Cristo nel mondo moderno. Quanto su tale materia si disse,

era conforme alle credenze, non solo dei Cattolici
,
ma degli stessi

Orientali dissidenti. La pieta e 1'armonia degl' Occidental! ed Oriental!

cattolici nell'assistere alle solennita eucaristiche, alle Messe solenni

d'ogni rito e alle processioni del SSmo Sacramento, facevano buona

impressione nei dissidenti orientali, i quali vedevano che quella pieta

non era puramente rituale, come nelle proprie chiese, ma profonda e

radicata nella fede in quel Sagramento augusto. Le frequenti cornu-

nioni dei pellegrini eccitavano pure grande stima delle pratiche della

Chiesa cattolica; poiche, mentre presso loro, benche dal sacerdote 1'in-

vito alia S. Comunione si faccia ad ogni Messa, nondimeno i piu devoti

non partecipano delle carni immacolate di Cristo che poche volte

all'anno
,

essi comprendevano di quanta inferiority sieno le proprie

Chiese di fronte alia Chiesa cattolica, la quale sotto le forme liturgiche

occidental! ed orientali sa suscitare la vita di Cristo tra i fratelli, ed

eccitarli al sacrifizio di se stessi, nelle opere di carita privata e pub-

blica, per far regnare Cristo nei cuori degli uomini.

10. Era gia arrivato il giorno destinato a por fine al Congresso,
ed era quello in cui cadeva la festa della Pentecoste. Dopo esaurite

tutte le materie ed approvate le risoluzioni ed i voti, il Card. Le-

gato pronuncio il discorso di chiusura, che fu come il riassunto del-

1'opera del Congresso gerosolimitano. Presa occasione dalla festa che

celebravasi, dimostro come le meraviglie della prima Pentecoste si

rinnovavano in Gerusalemme in occasione del Congresso, in cui erano

rappresentate tutte le nazioni e le lingue, e come in tanta varieta

di nazioni e di riti e di costumi, vi fosse regnata la piu perfetta

armonia, e tutti fossero rimasti subordinati al Eappresentante del

S. Padre, come una volta a S. Pietro tutti gli Apostoli e discepoli

di Cristo, nell'unita della fede e nella concordia della carita, e per-

severanti tutti nella comunione della frazione del Pane, cioe della

S. Comunione dell' Eucaristia, la quale e simbolo d'unita e di carita.

Quest'unita e predicata come necessaria nelle preghiere delle Chiese

orientali; le quali pregano, 'per la pace di tutto quanta il mondo, per il

benessere delle sante Chiese di Dio e per I'unione di tutti, come e richiesto

anche essenzialmente dallo spirito del Cristianesimo. Dall'unita

della Chiesa discende la sua universalita, per la quale avviene che

sotto 1'autorita sovrana del Papa possono riunirsi e si riuniscono tutte

le Cristianita a qualunque lingua e rito appartengano, e che 1'auto-

rita del Papa non e ristretta ad una nazione o ad una Chiesa par-
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ticolare
; giacche la Chiesa non e ne greca, ne latina, ma Cattolica doe

Universale. La Chiesa Eomana ha dato sempre prova di questa uni-

versalita, avendo accolto sulla cattedra di S. Pietro diversi Papi
di nazionalita orientale e mantenenclo nella sua comunione popoli

di diversi riti; perche la loro varieta, come diceva Pio IX, anxiche

affievolire I' unita della Fede, accresce splendore e maestd alia Chiesa.

Quindi questa varieta dei riti, non e solamente accettata e tollerata,

ma e necessaria, perche risponde in molti paesi ad un bisogno reli-

gioso e tradizionale in armonia con la disciplina della Chiesa. Espresse

il voto che tale fausto avvenimento per cui 1'Occidente e 1'Oriente

s'unirono insieme e misero in comune le loro tradizioni ed i loro de-

siderii, sia per attirare 1' attenzione del mondo sulla dottrina degli

Apostoli, rianimi la devozione al SSmo Sagramento, ecciti i popoli

alia preghiera e divenga per questi paesi una sorgente delle piu elette

benedizioni.

II Card. Legato termino apostrofando 1'Oriente nella seguente ispi-

rata maniera: Possa tu, o terra d'Oriente, ricuperare il tuo an-

tico splendore, la tua maravigliosa fecondita : det tibi Deus de rore,

coeli et de pinguedine terrae abundantiam frumenti et vim. Ma soprat-

tutto, suscipe benedictionem quam attuli tibi et quam donavit mihi Deus

tnbuens omnia: accetta la benedizione, che t'apporto, e che in nome
di quel Dio, che dispensa tutti i beni, mi ha affidato per te il suo Pon-

tefice, il Rappresentante della sua Paternita, 1'Immortale Leone XIII.

II canto del Te Deum e la benedizione del SSmo diedero fine al

Congresso. Pareva che i suoi inembri fossero dolenti di aversi a di-

videre, tanto bene era proceduto il primo Congresso cattolico tenuto

in Oferusalemme, in mezzo alle memorie viventi della passione di

Cristo, ed al lato del Cenacolo, dov' erasi istituito il Sagramento

d'amore, 1'Eucaristia.

11. E qui mi si permetta di fare alcune osservazioni intorno il

successo del Congresso.

Si voile vedere una certa freddezza nel Grovernatore di Gerusa-

lemme Ibrahim Pascia verso il Card. Langenieux, perche non vi fa

fra loro scambio di visite. Ma cio avvenne perche non era possibile

combinare un cerimoniale, che soddisfacesse il G-overnatore maomet-

tano e salvasse insieme 1'autorita del Legato Apostolico, e percio fu

convenuto che non vi fosse scambio di visite. D'altra parte il Cardinale

ed il Orovernatore si trovarono riuniti a pranzo presso il Console fran-

cese, e si ricambiarono le piu grandi cortesie. In generale il Groverno

turco, per espresso volere del Gran Sultano, si regolo sempre, e siamo

lieti di attestarlo, nei modi piu civili e cortesi che desiderar si po-
tessero

;
e n'ebbe solenne ringraziamento dal Legato apostolico.

Cosi non vi furono visite fra il Cardinale e i due Patriarch! greco
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ed armeno dissident!, anche qui per la difficolta di combinare il cere-

moniale. Ma i detti Patriarchi furono cortesi nel far pervenire i loro

ossequii al Legato Apostolico, e quest! nel ricambiarli.

Pero diversi Yescovi latini credettero bene di fare visita al Pa-

triarca Greco, uomo venerando e colto nelle lettere e nelle scienze

e di sentimenti anzi temperati verso la Chiesa Cattolica. Egli resti-

tuiva le visite in persona e mostrava la speranza che, abbattute le

prevenzioni e gli ostacoli dall'una e dall'altra parte, si venisse un

giorno alia riunione delle due Chiese. Ad un Yescovo latino, quel
venerando Yegliardo disse: Ora abbiamo imparato a conoscerci e ad

amarci; e quando ci amiamo, non siamo piu molto lontani dall'unircr

in una sola Fede.

Ma il P. Pellegrini ,
Abate di Grottaferrata, parve che eccitasse

maggior simpatia in quel prelato dissidente. Questi lo prego che volesse

visitarlo frequentemente, perche tali frequent! visite, soggiunse, fanno

cadere molte prevenzioni e facilitano 1'accostamento dell' Oriente col-

1'Occidente. Per questo motivo il P. Pellegrini voile visitare i mona-

steri e stabilimenti greci, trovando dovunque cortese e festosa acco-

glienza da parte dei greci ecclesiastici e secolari.

II P. Yincenzo Yannutelli, ch'era stato altre volte a Gerusalemme,
attirava pure la benevolenza dei Greci per le sue pubblicazioni inti-

tolate: Sguardi all' Oriente. Esse erano gia conosciute non solo da nor

cattolici, ma anche dai dissidenti greci e russi di Gerusaemme, i quali

erano contentissimi di poter conoscere, nell'occasione del Congresso r

1'uomo che aveva scritto con tanto favore della Chiesa greca.

Altri congressisti latini vollero da presso conoscere le cose greche

di Gerusalemme, da per tutto furono accolti favorevolmente e cortese-

mente, dandosi loro tutte le informazioni richieste.

In quest! incontri si scendeva a parlare dell' unione delle due

Chiese, ed i Greci esprimevano voti perche la cosa giungesse ad effetto.

Pero si mostravano impensieriti delle difficolta, le quali dicevano poter

provenire dalla politica interna dell'Impero Ottomano e dalla politica

esterna di quelle Potenze, che nella divisione religiosa dell' Oriente

trovavano il modo d'accrescere la propria influenza.

I Greci naturalmente accennavano al forte ostacolo che s'incon-

trerebbe nella Kussia; essa e di fatto moralmente padrona del Patriar-

cato greco di Gerusalemme, essendo questo mantenuto dalle rendite

che ha in Eussia e dalle elemosine della pieta del popolo russo verso

i Luoghi santi.

E cosa degna di nota che i dissidenti, nei colloquii avuti coi con-

gressisti, mostrarono sempre alta stima e venerazione per Leone XIII,

considerandolo come il protettore dei Cristiani Oriental!, come il Papa

pacificatore fra le diverse communita cristiane d' Oriente
,

e come
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quello ch'e disposto a fare ogni piu larga concessione, pur di venire

ad una plena concordia fra le due Chiese.

Spesso i pellegrini applaudirono Leone XIII dentro e fuori del Con-

gresso e nelle pubbliche vie, e mai non vi fu contrarieta da parte

dei dissident!. Tanto e riverito il nome del grande Pontefice.

II Yescovo siro giacobita di (rerusalemme, preso d'ammirazione pel

Congresso Eucaristico ed eccitato da Mons. Basilio Haggiar Yescovo

di Sidone, greco melchita, visito il Card. Langenieux, e rimase pieno
di dolce simpatia nel vedersi accolto da Sua Eminenza con benignita

fraterna e con ogni squisitezza di modi
;
osservando poi che la carita

era esercitata senza confine dal Cardinale, da' Yescovi e dai congres-

sisti verso gli Orientali dissidenti, disse a Mons. Haggiar : Come Dio

mando il suo Unigenito a salvare il mondo, cosi il Papa Leone XIII

ha mandato il suo Legato per salvare 1'Oriente.... Tanto lo spirito

pacificatore di Leone XIII era entrato nel suo cuore.

Anche il Yescovo copto, monofisita, Yicario del suo Patriarca a (je-

rusalemme, incoraggiato da Mons. Haggiar, voile visitare il Card. Le-

gato. Quale non fu la sua sorpresa, nel vedersi accolto con tutte le

finezze della carita e della cortesia dal Kappresentante del Papa di

Roma, mentre fino allora non era stato mai curato da nessuno de' greci

o latini dimoranti in Gerusalemme? Si parlo dell'iinione; il Yescovo

copto 1' ammise in principio, ma nulla disse poter fare senza il suo

Patriarca. Ma pero promise, e in fatto spedi una lettera per mano
-di uno dei suoi preti al suo Patriarca per averne il sentimento.

Questa lettera ebbe un qualche effetto. Perocche, quando il Card.

Langenieux nel suo ritorno in Europa passo pel Cairo, ebbe la visita

di quel Patriarca, il quale, dopo 15 secoli di separazione dai copti

inonofisiti dalla Chiesa Cattolica, non avrebbe certo sperato, che un

Principe della Chiesa superba di Roma, com' egli era solito appellare

la Chiesa Romana, 1'accogliesse da fratello. Anch'egli riconobbe essere

necessario che la sua Chiesa, che ha tre milioni di seguaci nell'Egitto,

e sette nell'Abissinia, si riunisse alia Romana; ma aggiunse che nulla

poteva fare senza il consenso dei suoi Yescovi. II Cardinale gli restitui

la visita, ed il Patriarca ne fu lietissimo e lo ricevette con tutti gli

onori dovuti al Rappresentante della Fede, da cui S. Marco ebbe la

missione di fondare la Chiesa di Alessandria, e donde quel Patriarca

prende il titolo. In quella circostanza il Patriarca riconobbe, che la

separazione dalla Chiesa Universale aveva gettato la Chiesa copta in

profonda abbiezione e miseria, da cui non potrebbe piu risorgere se

non coll'unirsi a Roma; ma che a tale disegno s'oppone la politica

e la prepotenza protestante, e che percio nulla si poteva fare per il

presente; nondimeno faceva voti, che Dio appianasse le difficolta e

piegasse la volonta degli uomini per arrivare a si nobile scopo. Con-
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gedatosi il Cardinale fu accompagnato dal Patriarca, da' suoi preti e

diaconi sino agli sportelli della carrozza, ed i due prelati si separarono

colla piu grande cordialita.

II Congresso di Gerusalemme, eke pareva d'impossibile esecuzione,

fu effettuato per il grande prestigio ch' esercita il nome di Leone XIII

presso i Govern! di Europa, presso il Sultano e presso i popoli d'O-

riente. II Congresso, che veniva calnnniato come una nuova Crociata

latina d' invasione sotto nuova forma, riusci un'opera di glorificazione

della S. Eucaristia e di pacificazione degli spiriti. II Patriarca Greco

fece pervenire le sue felicitazioni al Card. Legato, dicendo che tutto

era riuscito pacificamente e nulla era stato fatto o detto che non fosse

perfettamente cristiano. II Congresso fece conoscere agli Occidental!

che cosa fossero le Chiese Orientali, e come esse possono stare sotto

le ali della Chiesa Komana, al pari della latina.

Nel tempo stesso quel Congresso strinse maggiormente i vincoli

fra' Cattolici d'ambo i riti, e dimostro ai dissident! che il Papato e

un' autorita universale, il centro del mondo cristiano, senza del quale

non possono stare le Chiese che ammettono la Gerarchia, e che la loro

unione con- Roma diviene oramai cosa assolutamente necessaria. II

Congresso fu come il seme gettato, per la riunione di tutte le Chiese

Orientali oggi dissident! dalla Eomana. Ora bisogna inaffiare il campo

seminato, purificarlo dalle cattive erbe, e clifenderlo dalle intemperie

delle contraddizioni, affinche col tempo il frutto maturi, e si abbia

il buon raccolto, cioe 1' effettiva unione delle Chiese oriental! alia

latina sotto la sovrana obbedienza del Successore di S. Pietro. In tale

opera nulla deve essere artificiale o violento, ma tutto deve procedere

dolcemente, affinche 1'unione delle due Chiese divenga prima una

persuasione generale e poi un fatto compiuto.



LA TERZA ROMA

NEL VENTITREESIMO SUO GENETLIACO

i.

Dopo il 1870, e di prammatica, nel regno d' Italia, che

T anniversario della breccia della Porta Pia si ,celebri con

mostre di gioia, la piu viva che P entusiasmo liberalesco sap-

pia eccitare. Si tratta nientemeno che del genetliaco della

terza Roma, attraverso quella breccia uscita alia luce. Si nota

pero che d'anno in anno, 1' entusiasmo, per la commemora-

zione di si be^f'orno, non crescit eundo, come dovrebbe suc-

cedere, ma defic
*

.L ^ogo di crescere viene calando. L'espe-

rienza del lungo tempo passato non rassicura piu come prima.

Ai voli pindarici degF inneggianti si mescolano gemiti elegiaci,

poiche 1'idolatrato parto di quella breccia non che, col de-

correr degli anni, migliori. ma peggiora. Non prende persona,

non carne, non colore, non forza : a stento si regge in piedi,

anemico e scheletrito. Niuno lo direbbe nato fra gli scoppii

delle bombe e gli schianti dei cannoni. Percio molti incanti

sono rotti, molte speranze sono svanite: il dolce della poesia

e seguito da una prosa troppo amara. Si sente la verita del-

Passioma: Ubi mel, ibi fel.

Di fatto, a parlare fuori di allegoria, che e divenuta la

splendida Capitals, che nel 1861 Gamillo di Cavour, fra le

acclamazioni del Parlamento di Torino, vaticino dover essere

la Roma italiana, quando aggiungesse le novelle sue glorie

alle glorie che venticinque secoli di grandezza vi avevano ac-

cumulate ? A che e ridotta questa terza Roma, la quale fu so-

gnato che emulerebbe le magniflcenze della Roma dei Gesari

e della Roma dei Papi?
A tali domande non e oggi liberale di qualche giudizio,

che non ammutolisca e non si copra il volto cplle mani. Ep-
Serie XV, vol. VII, fasc. 1038. 41 4 settembre 1893.
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pure assai giova richiamare il pensiero di chi ha buon giu-

dizio e di chi non lo ha, sopra i frutti di un' impresa, che in-

darno si ostenta di festeggiare come la piu gloriosa e pro-

ficua, da secoli compiutasi in Italia.

II.

Roma e Capitale, non vi ha dubbio. Ma di che sorta? Sin-

golarissima ;
non solo perche, durando ad essere religiosamente

Caput orbis, e divenuta altresi politicamente Caput Italiae,

e quindi doppia Capitale, che alberga insieme due Sovranita,

due Corti, due Gorpi diplomatic!; ma perche, diversamente da

tutte le altre Capitali d' Europa, non e se non centro di stretto

ufflcio, o, come dicono, burocratico del regno. Potrebbe an-

cora definirsi Capitale parlamentare, dacche la maggiore sua

importanza politica incomincia coll' aprirsi/ e termina col chiu-

dersi delle tornate legislative. Per cinque o sei mesi dell' anno,

di Capitale non conserva se non il puro ordegno meccanico

dell' amministrazione : il resto e sbandato da per tutto, dentro

e fuori la Penisola. Non appena si tira il catenaccio ai por-

toni della Curia innocenziana e del Palazzo Madama, la fuga

diviene generale. Corte, senatori, deputati, ministri, diploma-

tic!, tutti pigliano il volo, il Caput Italiae sparisce dalla terza

Roma, che resta allora piu che mai il Caput orbis.

Ecco in che modo il Fanfulla descrive questa fuga: Come il

diligente travel, che e scrupoloso osservatore dell'orario d'uf-

ficio, ma appena che scocca 1'ora, che segna finita la giornata

ufficiale, pianta in asso la pratica al punto in cui si trova e

si precipita fuori d' ufficio, tirando un lungo sospiro e pensan-

do : Ho compito il mio dovere ed ora sono libero
;
cosi tutto

1'elemento ufficiale italiano, appena cessati gli ultimi echi delle

discussioni politiche, si affretta a prendere d' assalto i treni e

se puo fugge da Roma. Si direbbe che a Roma ci si stia pro-

prio ed unicamente per ragioni d' ufficio.

Da omai ventidue anni si ripete questo fatto; e i suoi

effetti, non che scemino, vanno anzi sempre crescendo di gra
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vita. Perocche, da principle, appena consumata la conquista

di Roma, la fuga universale dei conquistatori durante meta

delPanno si poteva spiegare colle consuetudini, con la man-

canza di qualche agio, col timore del caldo eccessivo, o del-

Pinsalubrita dell' aria dei sette colli; ma ora siffatte ragioni,

o pretesti non sussistono piu. Non e certo questione d'igiene,

seguita a dir'e il Fanfulla; Roma, non fosse che per le acque

eccellenti di cui e ricchissima, e tra le citta piu salubri d'Eu-

ropa; la triste leggenda della malaria e un pregiudizio cui

nessuno oramai puo credere, e la temperatura, mitigata per

molte ore dalle brezze marine, e in estate assai piu tollera-

bile che non quella delle principali citta d' Italia. Niente di

piii vero : si sta meglio nelP estate a Roma, che non a Milano,

a Firenze, a Bologna, a Venezia e a Torino.

Percio naturalmente gli sfugge dalla penna questa interro-

gazione: Perche avviene per la Gapitale d'ltalia codesto feno-

meno, che non si veriflca per alcuna delle grandi Gapitali

d'Europa. le quali e d' estate e d'inverno continuano sempre
ad essere le piu spiccate rappresentanti della vita nazionale ?

E risponde: La questione igienica non c'entra. Le ra-

gioni sono altre e di natura diversa, e forse le principali bi-

sognerebbe cercarle nella storia*e nell' indole della nostra co-

stituzione nazionale 1
.

Abbiamo qui pertanto un liberale di qualche giudizio, il

quale non vede gran che da rallegrarsi pel genetliaco di que-

sta terza Roma, riuscita flnora piu tosto un grande accampa-

mento burocratico, di quello che la splendida Capitale di un

gran regno: e questo per un vizio organico di costituzione,

che non ha ne puo avere rimedio.

III.

Col Corriere di Napoli percio la chiamano ancora citta-

locanda. E in effetto pochi assai fra gF Italian!, che non vi

sono legati dallo stipendio, vi ban messo stanza ferma. Molti

1 Num. degli 11 luglio 1893.
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ci vengono, e parecchi ci passano alcuni mesi: ma il mag-

gior numero non vi ha ne tetto, ne letto proprio. Yi sta a

pigione, a pensione od in locanda. Quasi tutta 1' Italia politica

e in questa condizione. Roma sembra come isolata dal ri-

manente d' Italia
,
ha scritto il citato Corriere i

. Ed un al-

tro Corriere, quello delta Sera di Milano, non esclude da tale

stranezza ne meno la Gorte, adducendone per ragione, che

la Gorte non e romanamente indigena
2

. Di fatto nessuno

le da nome di Romana, ma tutti, e dentro e fuori d' Italia, la

denominano Sabauda. La Corte Romana per antonomasia re-

sta sempre ed unicamente quella del Papa.

Strana bizzarria ! GF Italiani medesimi che, per una cagione

o per un'altra, soggiornano in Roma, non pure non vi si ricono-

scono per Romani, ma pare che non si curino di mostrarvisi

Italiani. Si stringono invece a gruppi, secondo le province ;
e

cosi avete i Piemontesi, i Lombardi, i Veneti, i Liguri, gli

Umbri, i Siculi, i Toscani, che formano circoli e leghe da se,

si raccolgono a feste, a banchetti geniali. La Capitale quindi,

in cambio di congiungere, dentro le sue mura, ad unita gli

Italiani, li divide anzi a legge di regioni. Tutti, qual piu qual

meno, cominciando dall'alto, vi stanno da forestieri e, come

in terra non loro, inchinano ad addomesticarsi co' loro con-

terranei, co' quali hanno comuni i gusti, comuni le usanze e

comuni i dialetti. Codesta caterva di gente italica, nella Roma

vera, compone la Roma buzzurra, la Roma nuova, che e la

Roma fittizia degli affarisli e dei politicanti. Questa Roma,

cosi piangendo il Corriere di Napoli, tanto diversa da quella

sognata, a lungo andare, phi che rinforzare, affievolisce la fede

nell' italianita : la dove sopra tutto dovevamo sentirci Italiani,

senza differenza di terra e di dialetto, ci sentiamo invece Pie-

montesi o Siciliani, Liguri o Napoletani, Lombardi o Mar-

chegiani
3

.

Notabile e inoltre che in questa terza Roma, dopo un non

1 Num. del 25-26 luglio 1893.
2 Num. dei 3-4 agosto 1893.

3 Num. cit.
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breve periodo di anni, le famiglie opulente, o d'illustre nome,

delle varie parti d' Italia non son venute, ne vengono a pian-

tarvi la sede. Gio si avvera di Parigi, di Londra, di Madrid,

di Vienna, di Berlino. Delia Roma italiana, no. Questa Capi-

tale di nuovo genere non attira nessuno. Ci viene a stare chi

non puo far di meno, ci sta il meno che puo, e ne fugge subito

-che il fuggire gli sia libero. La storia e 1' indole della co-

stituzione nazionale
, accennata dal Fanfulla, esercitano per

questo rispetto un influsso manifesto. II centro dei doviziosi

signori dell'Italia prosegue sempre ad esser quello delle loro sto-

riche regioni. Ognuna di esse ha la sua Capitale. Milano e

centro pei Lombardi, Torino pei Subalpini, Geneva pei Liguri,

Firenze pei Toscani. La Capitale politica dell' Italia-una si con-

sidera come centro soltanto di chi ha vincoli ed interessi colla

politica. I signori italiani restano ov'e la culla della famiglia,

ove sono le case e le ville avite, ove sono i tenimenti loro :

ivi si piacciono ed ivi tengono flssa la dimora. Ne che la terza

Roma sia per disperdere quest' influsso, vi e 1' ombra di una

speranza per Tavvenire.

Ond' e che la romanita e rimasta tutta e solo al Papa,

ed e durata ad essere tutta e solo suo patrimonio, non essendo

bastata la forza burocratica del regno italico a sopravvincere

il Caput orbis. E in vero, non appena la Roma italiana, col

caldo, sfratta dalla sua cerchia, lo nota il Carriere della sera

di Milano, Roma torna quella che fu. L'autorita che vive

e si sente e Fecclesiastica. II vero Sovrano e la sua Corte sono

al Vaticano. Roma papale rivive *. Per lo che giusto e il

dire del Fanfulla, che finchk la Capitale del regno non sia

tutto 1'anno il centro e la piu vigorosa rappresentanza della

vita nazionale, Roma papale lottera sempre vittoriosa, in-

nanzi al pensiero dei lontani stranieri, colla Roma italiana 2
.

E non pure innanzi al pensiero dei lontani stranieri, ma in-

nanzi a quello altresi dei vicini Italiani, pei quali Papa e Roma
sono indissolubili nel concetto

;
e fa ridere chi di Roma e del-

P Italia s' ingegna a flngere una medesima e sola cosa.

1 Num. cit.
2 Num. cit.
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Abbiamo dunque la terza Roma costituita si Capitale d' Ita-

lia, nel corpo della seconda
;
ma piu a maniera di campo,

che di residenza stabile. L'alba del suo ventitreesimo genetliaco

la saluta alloggiata ancora in locanda
;
colla sua Corte in un

Palazzo apostolico, col suo Senato e col suo Parlamento in

due Palazzi di origine pontificia, co' suoi tribunal! in un con-

vento. Noi, esclama il mentovato Corriere di Napoli, noi

in Roma facciamo proprio una figura barbina anzi che no, noi

poveri buzzurri, che fra il Golosseo e San Pietro, non abbiamo

saputo elevare niente di meglio che il Palazzo delle Finanze,

con quelle finanze, che tutti sappiamo
!

;
e poteva aggiun-

gere, con tale solidita, che, affinche non dirocchi, si deve tener

su a furia d' incatenamenti.

IY.

Alia singolarita poi di questo suo essere di Capitale, ri-

sponde la qualita degli splendori che Paccompagnano. L' au-

rora di si lieto genetliaco vi illustra, per di piu, magnificenze

edilizie degne di essa. II Mattino di Napoli la chiamava Pal-

tro giorno una catacomba scoperchiata. Si sa che una bocca

augusta P ha deflnita una citta bombardata. II duca Gae-

tani, suo ultimo sindaco, deplorava, in un atto d'ufflcio, che la

terza Roma sia ora inclita, per recenti ruine, che superano

in turpitudine la bellezza delle antiche. Vi si ammirano in-

tere contrade, che rendono P idea di Casamicciola, dopo il

terremoto nefasto del 1883. Da per tutto, fino nel cuore dei

piu popolati quartieri, si scorge vero alia lettera il coepit ae-

dificare et non potuit consummare del Vangelo.

E quello ancora che si e condotto a compimento, non guar-

dando Parte barbarica, come sta saldo? Tra quindici o venti

anni, il visitatore della citta dei Papi domandera: - Dov'era

la Roma nuova, la terza Roma famosa, che doveva oscurare

i fulgori della Roma imperiale e della papale? E gli si addi-

tera un mucchio di ruderi e di mura crollanti. Tal 6 il giu-

dizio che i periti danno della massima parte delle novelle co-

1 Num. cit.
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struzioni: concedono ad esse un cinque lustri appena di fer-

mezza. Gia se ne son viste cadere parecchie, e tuttodi se ne

veggono altre screpolate e pericolanti. II fastoso ponte intito-

lato a Margherita di Savoia, passati a stento tre anni da che

s' e tirato su, principia, come dicono, a cedere : e vissuto quanto

Pallegorico fiore di cui porta il nome. E notorio, come abbiam

detto, che 1' immane baracca delle flnanze si regge in piedi per

forza di catene. II Palazzo di Giustizia a fatica e sorto dalle fon-

damenta, e gia vi vacilla sopra quasi posasse in sull'arena. L'al-

tro ponte sacro a Giuseppe Garibaldi, oltreche piega, mal guida

il corso dell'acqua, tantoche 1' isola di S. Bartolomeo si e tra-

sformata in una penisola, con detrimento gravissimo della to-

pografia storica e dell' igiene. Al Tevere, per incassarlo in

costosissimi muraglioni, che qua e la mostrano di sfasciarsi,

si e cosi allargato il letto, che fra breve non sara phi navi-

gabile da barconi che non sieno burchielli : e, cio che e peg-

gio, interchiusosi lo sfogo alle acque copiose del sottosuolo, e

a temere che, pel rammollimento del terreno, le case della

citta bassa sprofondino ;
e cosi insieme colla nuova ruini pure

una gran parte della vecchia Roma *. Ecco, la splendida Ca-

pitale, profetata dal Gavour, emulatrice dei monument! dei

Flavii e dei Sisti!

Y.

Risplendesse almeno di prosperita e di ricchezza ! Ma, per

tal verso eziandio, la terza Roma armonizza a perfezione col

corpo di cui e capo, Caput Italiae. La miserabilita di questo

corpo si accentra anzi in essa, e con tutta la sua pompa vi

sfolgoreggia. Di quante Capitali conta il mondo civile, non una

1'agguaglia nella miseria: le supera tutte. Ed e questo Funico

primato cui e assorta, da che gode 1'onore di albergare ca-

pitalmente il giovane regno. Rendite sue sono i debiti, com-

mercj suoi le usure, industrie sue i fallimenti. Lo squallore e

la fame, assai meglio che il Senato ed il Parlamento, vi rap-

presentano la Sovranita nazionale.

1
V, il Corriere Nazionale di Torino, num. del 28 luglio 1893.
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A renderla, colle grandigie edilizie che abbiam ricordate y

sempre piu degna delle invidiabili sue sorti, un branco di avvol-

toi, barattieri, sensali, trucconi, arfasatti, da ogni angolo della

Penisola calo nelle sue mura. Costoro seppero cosi bene de-

stfeggiarsi, che piu di mille e dugento milioni fecero sciupare

in aree e sterri, in calce e sassi; e poi quando il denaro

venne meno a tutti, scoppio la crisi, cio6 una bancarotta ge-

nerale: e cosi la terza Roma fu piantata in asso, co' suoi edi-

flzii campati in aria, col suo Municipio mezzo fallito, co' suoi

lavoranti disoccupati, co' suoi cittadini giuntati, depredati, affa-

mati, co' piu pingui suoi patrimonii andati in fumo.

Da quel tempo in giu, la popolazione ondeggiante ed avve-

niticcia scemo a decine di migliaia ;
dacchS sopra cinquanta-

mila addetti all'arte muraria, accorsi da tutta Italia sloggiarono;

la indigena soggiacque a traversie di ogni maniera. Stato, Pro-

vincia, Municipio spietatamente gareggiarono in aggravare di

pesi fiscali e di tasse la depauperata citta. I protest! di cam-

biali, i sequestri, le vendite all'incanto, la chiusura delle offi-

cine e dei negozii si seguirono senza posa. II Monte di Pieta fu

costretto ad allargare gli spazii, per ricevere a carra pegni,

dei quali il novanta per cento, non piu riscattato, e venuto e

vien cadendo fra gli artigli de' rapaci giudei. In sostanza la

splendida Capitale in cui, colFunita politica, aveva da assom-

marsi 1'opulenza delPItalia, si & trasfor.mata in un mercato di

liquidazione, nel quale colui si reputa fortunato, che delle

migliaia puo ricuperare le decine.

E frattanto la terza Roma brulica di mendicanti in tuba e

in cenci, in soprabito ed in camiciuola, morenti d'inedia e di-

sperati. II popolino di Toscana cosi ebbe a descrivere la grassa

vita recatagli dalPItalia piemontese:

Sotto li Medici,

Pan come sedici.

Sotto i Lorena,
Pane a pranzo e pane a cena.

Sotto il Piemonte,
Pan di crusca e vin di fonte.
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Oggi, nella terza Roma, molti, dopo mangiato il pan di

crusca, si leccherebber le dita. Ma questo pure manca. La sola

speranza che li sostiene vuol sapersi dov'e? Lo dice il Cor-

riere di Napoli. Non si spera se non nei pellegrini che ar-

rivano o arriveranno *. Se non fosse la Roma Caput orbis,

la Roma Caput Italiae sarebbe a quesfora un ossario spolpato.

VI.

Si sa da tutti che nobilissimo fine dell'epopea italica do-

veva essere la restaurazione delFordine morale . Se ne mil-

lantava il liberalismo, e lo promulgo in un solenne suo bando

il re galantuomo. La splendida Capitals adunque, termine e

-corona sospirata dell'impresa, non poteva non credersi che

riuscirebbe appunto un lucido sole di onesta, oscuratore di

quella della Roma dei Papi. Invece, nel ventesirnoterzo anni-

versario di questo coronamento dell'epopea, leggiamo nei diarii

piii liberaleschi, e sentiamo da per tutto ad un coro parago-

narsi la Capitale delF Italia ad un padule, ad una pozzanghera,

ad un pattume, ad una cloaca d'ogni specie di morale im-

mondizia. II men male che se ne dica, 6 che essa e diventata

una spelunca latronum, dove si ruba a man salva, si truffa,

s'inganna, si mercanteggiano fedi, coscienze, onori, penne,

patriottismi, suffragii, cariche, giustizia e quanto all'ordine della

moralita si attiene. Tutto nella terza Roma e sospetto, scan-

dalo, menzogna, astuzia, discredito e vitupero.

Lasciamo stare i delitti quint uplicati, le ruberie, gli assas-

sinamenti, i suicidii, le violenze, le brutture del malcostume,

la licenza della canaglia impunita sempre, purch6 sappia gri-

dare a tempo il morte e il viva convenuto; comelo attestano

le recentissime eroiche geste contro le ambasciate di Francia,

sotto scusa di vendicare i tristi fatti di Aigues-Mortes. Ma le la-

drerie delle Banche, cogli odierni processi, sono una ignominia,

che imprime carattere specifico alia morale della terza Roma, e

dei galantuomini che ve 1'hanno intronizzata. Non si tratta di

malfattori volgari, n& di gente della plebe; ma di ex-ministri,

1 Num cit.
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di senator!, di deputati, di pubblicisti, di commendatori, di

maggiorenti e di arcifanfani, di astri insomma di prima gran-

dezza nelle sfere politiche del regno. Peccato cbe non si sia

arrivato in tempo di inventare un vocabolo, cbe coonesti 1'in-

famia di questa sorta di ladronecci, come se ne sono trovati

gia per abbellire le infamie di altri latrocinii! Pur troppo r

nel linguaggio altresi piu patriottico della terza Roma, a questi

furti deve restare la denominazione di furti, a questi peculati

quella di peculati. I giudici inquirenti, processanti, sentenzianti

hanno dovuto tener ferme le parole proprie; e, disgraziata-

mente pei ladri, come diceva in altro proposito Tertulliano,

proprielas verborum veritas rerum. L'unico spediente venuto

alia mano, per salvare non pocbe sublimita dal precipizio, e

stato quello di non farle cader dentro il vortice del codice

penale, ma di farlo loro non piu che rasentare. Per fortuna,

si e lor fatta prendere una tangente!

Nella quale arte di creare le tangenti, la terza Roma e

maestra. Per non uscir dalle ladrerie delle Banche, si legga

quello che un senatore, il quale sa dove il diavolo bancario

tien la coda, rivelava dianzi ad un ebreo della Tribuna.

Al Governo non e mai riuscito di persuadere i direttori

delle Banche, che le scorte sono una cosa, e il fondo di cassa

un'altra. E la faccenda e arrivata al punto, che la Banca Na-

zionale, per 600 milioni di circolazione, tiene 900 milioni, cosi

detti di scorta
;

il Banco di Napoli ne ha 250 milioni, per 250

di circolazione; la Banca Nazionale Toscana 100, per 33- e il

Banco di Sicilia 50, per 100.

Per tal modo gli Istituti conservano piu di un miliardo

e trecento milioni in biglietti di scorta, dei quali taluni, si &

visto, sonosi serviti col pretesto che erano fondi di cassa.

Ecco il segreto per il quale certe Banche hanno^ dato la

caccia alle esattorie. Esse pagavano i bimestri con quei fa-

mosi fondi di cassa, salvo ad attendere che i loro esattori

avessero poi versato a comodo le quote dei contribuenti, gua-

dagnandovi sopra il 4 o il 5 per cento *.

1 Num. dei 2 agosto 1893.
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Avete capito ? commentava il Fanfulla ; colla comoda con-

fusione tra biglietti di scorta e fondo di cassa, si aumenta alia

chetichella la circolazione, e quindi, quando facciamo conto di

avere in giro, ad esempio, un miliardo e mezzo di biglietti,

la massa di carta sul mercato salira a Dio sa quale cifra 1
!

E nondimeno con tutte le ispezioni e le commission! di

vigilanza del Governo, chi ha mai, per queste ladrerie belle e

buone, torto un capello ai direttori delle Banche? Sotto sotto,

si facevano andare per la tangente.

Per somma sventura, non vi e potuto andar sempre il di-

rettore della Banca romana. S'ignora per quale forza centri-

peta misteriosa, Forbita del codice penale lo ha attratto, vi e

cascato dentro a piombo, e n' e nato il clamoroso putiferio

che si sa. Di che i farisei del liberalismo si battono in fronte

e non cessano di flngersi scandalizzati. Poverini!

I Papi, avverte lagrimoso il prelodato Corriere di Na-

poli, i Papi avevano saputo fondare e dar forza ad una Banca

romana, che, viceversa, nelle nostre mani e costretta a piantar

sua sede nel carcere di Regina Coeli. Ed e proprio in questa

Roma, che vive il re, il Governo, il Parlamento, cioe vive

F Italia legale
2

! Ed il Corriere ne fa il meravigliato ? Que-

sta Roma non n' e forse la Gapitale ?

VII.

E superfluo perder tempo ad indicare gli splendori politici,

che essa sparge per lo mondo. Sono pari a' suoi edilizii, a' suoi

economic!, a' suoi morali. Da dentro, e una babele di leggi, di

ambizioni, d' imposture, di partiti, di invidie, di corruttele, di

male contentezze. Da fuori, e ancella dimessa di chi puo aiu-

tarla a conservarsi ancora un poco Caput Italiae in Roma.

A tale intento ha stretta Falleanza del puledro coll' uomo, di

cui favoleggia Esopo. Per goder Fonore di portarsi in groppa
F alleato, F Italia legale non bada a pene, non cura umilia-

zioni. GF Italiani ne sono scuoiati e ridotti quasi alFerba verde.

Cio non monta. Finiscano d' inedia gF Italiani, purche F Italia

1 Num. del* 3 agosto 1893. 2 Num. cit.
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delle ruine, del debiti, della cartastraccia, del peculati bancariiy

resti intangibile dov' & il Caput orbis. Troppo si avvede che-

la sua Roma fa da ombra alia Roma del Papa; che la sua

meschinita serve a dare risalto alia grandezza della Roma del

Papa; che colla sua impotenza aggiunge risalto alia potenza

della Roma del Papa ; che, colla sua nuova e ribalda morale,,

accresce venerazione alPantica e sacra onesta della Roma del

Papa.

Essa vi e; e quale vi e, si arroga di restarvi e di tutta

potervi toccare il Caput orbis, di tutto manometterlo
; presu-

mendo di non esservi toccata un giorno e manomessa alia

sua volta. Si vanta di alzare per impresa privilegiata il Tan-

gam non tangar, perche, tremante di paura e di fame, si

tiene appiattata sotto ali protettrici. Sente per6 che queste

ali son mobili, e da un'ora alPaltra il vento puo farle sten-

dere altrove.

Percio niuno e sicuro della stabilita della terza Roma, in

casa della Roma del Papa. Duole il dirlo; scrive amareg-

giato il Corriere di Napoli; ma il tacerlo non giova. Roma y

questo che si credeva essere il gran centro della vita nazio-

nale, irraggia ancora la sua virtu assimilatrice verso una

periferia troppo estesa, che oltrepassa i confini di quest'umile

Italia. Conseguentemente, per augurio festoso alia terza Roma,
offre questo gentile voto. Piii che rovesciare baracca e bu-

rattini, sarebbe meglio richiudere la breccia di Porta Pia e

riprendere un viaggio di ritorno dal Pantheon a Superga
d

.

Giorni sono il Folchetto esprimeva la proposta, che si fa-

cesse una breccia di Porta Pia a rovescio.

Sotto la penna nostra, questi augurii e questi voti sareb-

bero pericolosi: e noi ci guarderemo dair appropriarceli. Ma

poich& i liberali, a guisa di un olezzante mazzo di fiori, ce li

pongono in mano, non esitiamo a passarli, qual presente di

festa genetliaca, alia scarna e cadaverica mano della terza

Roma.
1 Ivi.



LE AZIONI
E GL'ISTINTI DEGL1 ANIMALI

XL

Si prosegue a dire dei vegetali semoventi. Le diatomee: le

clostere: le clamidomonadi. La motilitd e la vita vegeta-

tiva secondo Aristotele. Donde provenga ai viventi la mo-

tilitd meccanico-vitale.

Fummo costretti da circostanze particolari ad accorciare

in sulP ultimo il precedente articolo, nel quale si mostrava

per molti fatti oramai resi volgari fra i Naturalist!, che la fa-

colta dell'uscire in moti vitali non travalica per se i limiti

dell' infimo grado di vita, che e il vegetative. In ispecie, ad

esempio del trapasso da luogo a luogo, citavamo le gite degli

anterozoidi e delle zoospore ecc., onde si riproducono le Al-

ghe, i Licheni, i Muschi, le Licopodiacee, tutte del gran Regno
delle Crittogame : e per ultimo accennammo appena ai viaggi

delle Diatomee. Qui dovemmo fermarci, e di qui ripigiiamo,

con buona licenza del lettore, che vi potra fare di passaggio

la conoscenza, se gia non 1' ha, con una delle piii maravigliose

classi di creature microscopiche. Anche esse sono alghe, ma
di struttura semplicissima, constando di una sola cellula, sic-

che non potrebbero offerire all'occhio ne gran bellezza ne

gran varieta, se non fosse la proprieta che hanno di rivestirsi

di un guscio siliceo, a cui d&nno, ciascuna secondo la sua

specie, forme cosi vaghe e diverse, che e un incanto. Le diato-

mee vivono numerosissime in tutte le acque, posate ordina-

riamente sul fondo, sugli scogli e sulle piante acquatiche, stri-

sciandovi sopra e aggirandovisi, con un procedere che a ri-
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conoscerlo per vitale basterebbe il suo andare non continuato

ma a stratte e quasi a sbalzi, come di chi si da ogni volta Taire

collo scatto di un organo propulsore. Yeri organi e inutile il

cercarli in un vivente costituito di una sola cellula, che e Pul-

timo elemento in cui si risolve ogni organismo : ma ben vi si

trova P equivalente, nella proprieta che ha la cellula di spor-

gersi e allungarsi in questo verso e in quell' altro, e da capo

raccogliersi. Or questo maneggio, gia conosciuto in altre specie

del mondo microscopico, non s'era potuto scorgere ancora

nelle diatomee; e pareva anzi inverosimile a supporsi, a mo-

tivo di quel guscio siliceo, in cui la cellula e rinchiusa; onde

si supporreva, per la cosa meno improbabile, che il progre-

dire di quelle alghe si operasse per mezzo di rigonflamenti e

restringimenti, resi invisibili dalla loro celerita e minutezza.

Quanto al fatto sostanziale delP essere le diatomee dotate della

facolta del muoversi, P incertezza circa il modo non guastava

nulla. Ma cotesta incertezza altresi e stata tolta dal Biitschli,

come piu sopra accennammo, con rendere visibili, merce Pag-

giunta di un po' d' inchiostro di China, i due filamenti di pro-

toplasma, onde la diatomea si da la spinta o lo slancio, che

voglia dirsi, ad ognuno di quei suoi passi. L'estrema picco-

lezza delPoggetto non lascia ben discernere donde muova il

doppio filetto protoplasmatico (a), che costeggia la meta an-

teriore della Pinularia noUlis, ritratta qui sotto per un esem-

pio: e neanche se si continuino con essa, ovvero escano dai

Fig. 1. Pinularia nobilis a filetto protoplasmatico anteriore

b pseudopodi retrattili.
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fianchi del guscio per qualche menomissima apertura, le altre

due appendici posteriori (&) segnate con due semplici linee

punteggiate; e Tuna si termina diritta, Paltra a spira, per

indicare i due aspetti die si veggono prendere secondo il caso.

Nel fatto sta che quando la diatomea si muove, si veggono i

due pseudopodi, dianzi ritirati, allungarsi e spingersi con forza

pel verso indicate dalla freccia, e 1'alga di altrettanto venire so-

spinta nel verso opposto. Si capisce che cotesto maneggio ab-

bia a riuscir bene per lo strisciarsi, che fanno per solito le

diatomee sopra le superficie solide; perocche quivi i pseudo-

podi trovano il sodo, dove puntare e dar 1'abbrivo a tutta

P alga. Ma egli puo valer del pari pel vogare liberamente fra

due acque, bastando a cio la resistenza che oppone il liquido

a quei due remi viventi, come la oppone alle pinne dei pe-

sci; o, per usare di un paragone piii rispondente, ai buffi di

acqua che lancia il polpo quando vuol muoversi di posto. II

suo fare e somigliante a quello delle nostre diatomee. Egli

Fig-. 2. Octopus vulgaris o polpo comune.

non emette, no, dai fianchi due schizzi di protoplasma, ma, in-

goiata una quantita conveniente di acqua, la spinge fuori con

forza da un come imbuto che egli si reca a mezza la vita (Fig. );

e P empito ne e tale, che il polpo ne rimbalza a ritroso : che

tale e il suo modo di procedere anche nelP inseguire la preda :

raggiuntala poi, in un attimo da volta e Pavvinghia coi suoi

terribili tentacoli. Delia diatomea non si puo dire che vada a

ritroso e neanche per diritto, perche negli organismi unicel-
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lulari non v'e ne capo ne coda, ne veruna parte che possa chia-

marsi propriamente o anteriore o posteriore. Ma rispetto al mec-

canismo della sua locomozione, ognun vede quanto rassomigli
a quello del polpo, e come sia fondato sullo stesso principio.

La differenza sostanziale fra i due semoventi e in cio, che il

polpo si muove evidentemente per apprensione ed appetito

sensitive; e se non lo dicessero quei suoi due occhioni stra-

buzzati, terrore di tutto il popolo dei granchi e dei nicchi e

ancora dei pesci, lo attesterebbero i suoi movimenti appro-

priati al rincorrere la preda e afferrarla, ovvero a rintanarsi,

e agli altri atti proprii di chi ha senso ed appetito animale.

Al contrario la diatomea con tutto quel suo avventare di pseu-

dopi, ed essere cosi trasportata in giro, non fa nulla piu di

quello che facciano altre cellule vegetali, siano poi libere ov-

vero ancora comprese nei tessuti delle piante, adoperandovi
dei modi non meno curiosi e varii, come suole essere varia

la vita nelle sue manifestazioni.

II clostere e esso pure una piccola alga comunissima nelle

nostre acque dolci. Mirato colla lente, egli rafflgura, a dir

breve, un cetriuolo. Nel centro reca un piccolo nucleo, indizio

che e composto di una sola cellula; presso alle due estremita

poi si veggono nel protoplasma due piccoli vani contrattili, e

per lo lungo vi corrono due strisce colorate in verde dalla

clorofllla. II clostere e altresi alga viaggiatrice : se poi ado-

peri di soppiatto qualche pseudopodo come le diatomee, fl-

nora non si puo asserire; e, fino a prove migliori, si sup-

pone che egli se ne cavi con minute palpitazioni pei casi or-

dinarii. Ma non e piu cosi quando si tratti di andare incontro

alia luce. Gia parecchi naturalisti hanno notato i maravigliosi

movimenti che produce ancor nelle piante superiori la ten-

denza ad acconciarsi nel modo piu convenevole alPappulso dei

raggi luminosi. Ma il clostere sembra voler vincere in cio

ancora il desmodio oscillante. Mettiamolo in un piccolo acqua-

rio da saggio, e su questo facciamo cadere un raggio obliquo

di luce. II clostere, che giaceva sul fondo, si rizza allora a

poco a poco suH'una delle due estremita e appunta Faltra nella
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dirittura del raggio. E finite? No. Dopo cinque o sei minuti,

sia discrezione dell'estremita sazia di luce, sia impazienza del-

Taltra estremita, che aspetta digiuna la sua volta, ecco que-

st'ultima fare un capitondolo intorno alia prima, onde le parti

si danrfo il baratto, e il citriuolo intanto s'e avanzato di tutta

la sua lunghezza verso la sorgente luminosa. Passato circa lo

stesso intervallo, nuova capriola e nuovo passo ;
e cosi via di

seguito con tanta costanza che a voler raccogliere tutti i clo-

steri d'un acquario sopra una delle pareti di vetro, basta farvi

giungere solo per essa i raggi luminosi, e in capo a pochi di

non ne manca uno al ritrovo.

8 m

Fig. 3. A. 1 Clostere molto ingrandito: 2 lo stesso, rivolto al

raggio incidente. B. 1 Clamidomonade ingrandita coi due cigli

vibratili. 2, 3. Esperienza del Bre"al 4
.

1 Dalla Nature di Parigi n. 1027.

Un'esperienza simile puo farsi colle Glamidomonadi, altra

specie di alghe comunissime, onde si vede colorata spesso in

verdastro 1'acqua morta delle pozze e quella altresi dimenti-

cata per alcun tempo nelle bottiglie. Se si miri colla lente

una stilla di quelPacqua, ovvero un grumo della patina verde,

addensata come un musco viscido. sulle pareti, questa si vede

essere composta di uno sterminato numero di vivaci clami-

domonadi, consistent! ciascuna in una celletta ovoide, munita

pero di due cigli, che non posano mai, e col loro remeggio
la fanno turbinare intorno a se stessa (Fig. 3, B). A un tratto

ella rista, e si veggono uscire dai suoi fianchi altre cellulette

ie XV, vol. VII, fasc. 1038. 42 4 settembre 1893.
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ciliate e mobili come la madre, anzi piu, e sono le zoospore.

Avide esse della luce come i closteri, le vanno incontro, piu

dignitosamente e vero, cio& non a forza di capitondoli e ca-

priole, ma niente meno costantemente vogando alia sua volta

per mezzo dei loro cigli. Quindi puo ognuno ripetere la gra-

ziosa esperienza imaginata dal Breal, tingendo in nero la parete
esterna di un vasello di vetro, al che basta I'affumicarlo, e

disegnandovi con un fuscello una figura qualunque o le lettere

di una parola, come, nella figura piu sopra, e la parola NA-

TURE. Se il provino si riempia di acqua di pozzanghera e in

capo a qualche tempo si asterga con un cencio il negrofumo,

apparira sul vetro a lettere verdi la parola dianzi scritta, per
essersi tutte le clamidomonadi affollate la donde entrava nel

vaso la luce.

Ma basti oramai di esempii, che si potrebbero moltiplicare

troppo piu, volendo. A nessuno puo fare difficolta contro essi

sia la piccolezza dei vegetali citati qui per ultimo, sia 1'appar-

tenere eglino alia classe infima del loro regno. La piccolezza

non fa differenza alcuna, dove si tratta di attributi specifici.

Rispetto a questi, come nel regno animale il moscherino al-

Telefante, cosi nel vegetale un'alga monade e uguale alia Se-

quoia gigantea. Quanto poi al considerarsi le citate monadi

come gFinfimi fra gli esseri vegetali, poiche non si puo ne-

gare il fatto del loro muoversi ancor da luogo a luogo, la

supposta inferiorita di quegli esseri diventa piuttosto un ar-

gomento a negare che la virtu motiva abbia ad essere un

privilegio delle nature animali, poich6 Tincontriamo appunto

negl'infimi vegetali. Nel fatto pero la nobiltk qui non ci ha

che vedere, bensi le diverse condizioni in cui si trovano una

cellula solitaria, e una moltitudine di cellule, incorporate a

formare un organismo complesso. S'intende che a queste non

puo convenire la facolta d'andare girovagando, conformate

come sono e determinate alia propria funzione nelPorganismo

di cui sono parte sostanziale. Anche cosi non se ne trovera

una che stia in quiete perfetta e non si muova del continuo

in palpiti vitali; ma il loro complesso, se egli e una pianta,
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e per solito determinate dal suo modo di nutrizione e di svol-

gimento a rimanersi fisso nel luogo dove vegeta; e di qui

viene che la natura non abbia dato a tali vegetali complessi

il moto. Ma non e cosi di un vegetale, il quale consti di una

cellula sola : la quale pero se non gode del vantaggio di sol-

levarsi a far parte di un organismo piu vistoso, piu compli-

cato, piu duraturo, conserva per compenso il libero uso di tutte

le sue funzioni, non escluso quella di trapassare da luogo a

luogo, quanto e meglio di alcuni animali.

L'antichita non conosceva ne poteva conoscere questa ca-

tegoria di fatti: il perche, stando a cio che dava per allora

F osservazione, si diceva con Aristotele che la motilita non

ispetta alia vita vegetativa, dappoiche il moto locale si fa

sempre per un fine, e con una rappresentazione conoscitiva o

con appetito
1 e che due sono i principii del moto nei vi-

venti, Fappetito cioe e F intelligenza, posto che 1' iniaginazione

si consider! come una tal quale intelligenza; attesoche e gli

uomini spesso si muovono non per ragione ma per fantasia,

e nei bruti non v' e ne intelletto ne ragione, ma imaginazione

soltanto.... Adunque Fapprensione e Fappetito, ambedue insieme,

provocano il moto locale.... : prossimamente poi lo provoca
F appetito, perche, senza esso, F imaginazione non basta a

muovere 2
. Le quali tutte sentenze, siccome si attagliano ap-

puntino alia genesi dei moti, che sentimmo chiamarsi da S. Tom-

maso in istretto senso animali; cosi non escludono, neppure

secondo la mente dello Stagirita, gli altri moti, che per la

cieca spontaneita vitale possono paragonarsi ai movimenti car-

diaci, e respiratorii ;
e tutti insieme mancano del carattere

specifico di un atto animate, che e il procedere da appren-

sione e da appetito.

1 Patet itaque (id quod movet animal secundum locum) non esse po-
tentiam nutriendi: namque alicuius gratia semper hie motus fit, estque Del

cum imaginatione vel cum appetitu. ARISTOT. De An. lib. I, c. 9.

8 Videntur igitur duo Jiaec esse moventia: vel appetitus vel intellectus

(si quis imaginationem ut quandam intellectionem consideret). Haec igitur

ambo, intellectus et appetitus motum secundum locum provocant.... Imagi-
natio quoque, quum movet,'non absque appetitu movet. Ibi. c. 10.
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E qui si noti ancora come 11 grande Naturalista e Filosofo,

nel fare della motilita un'appartenenza della vita sensitiva, non

si fondo sopra raziocinii metafisici, ma sopra argomenti di

fatto e d' induzione. Se la facolta di muoversi, scriveva egli r

entrasse nella cerchia della vita priva di senso, i vegetali si

vedrebbero aver moto, e possedere qualche organo accomo-

dato a questa funzione
i

. I cigli vibratili, i pseudopodi proto-

plasmatici, la contrattilita delle cellule, hanno recato sulla bi-

lancia nuovi fatti sconosciuti allo Stagirita, ma tutto insieme

confermano la giustezza logica della sua illazione.

Ed or se si domandi qui per ultimo su che si fondi cotesta

motilita di infimo ordine, se sulle condizioni materiali dell'or-

ganismo ovvero sulla natura del principio vilale onde quello

e informato, facil cosa e il soddisfare almeno genericamente

al quesito. Certamente la struttura, sia delle cellule sia dei

tessuti, si dee supporre adatta a ricevere la potenza e ad

esercitare 1'atto dei movimenti vitali. La foglia della dionea r

comech6 i botanici non v' abbiano trovata differenza che la

diversifichi dalle altre, ha da essere costruita in modo da poter

eseguire quel suo rapido ripiegamento, che sciuperebbe ogni

altra foglia a volerlavi sforzare. Diremo di piii. La rispon-

denza della struttura al movimento, a cui una parte organica

e ordinata, puo esser tanta, che cessata ancor la vita, per

mero effetto delle forze .fisiche che vi sottentrino, il moto ne

consegua medesimamente. V ha delle piante, per esempio, il

cui pericarpio, o il guscio che vogliam dire, entro il quale

sono rinchiusi i semi, e composto a spicchi, adattati fra loro

a contrasto, con tal arte che, come giungono i semi a matu-

rita, rotto 1' equilibrio, ogni spicchio s' aggroviglia di scatto

come una molla, e spicchi e semi ne vanno lanciati intorno

meglio che per la mano di un giardiniere. Ognuno puo ve-

dere cotesto giuoco nella Impatiens balsamina delle nostre

aiuole, la quale forse si conoscera meglio sotto il nome volgare

1 Plantae quoque moverent sese, partemque aliquam ad hunc motum ut

instrumentum accomodatum haberent. Ibi c. 9.
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di Begli dmini. In certi prati e grillaie VEcballium o citriuolo

selvatico, si vede rifare lo stesso verso, colla giunta di uno

sprazzo di umore acrimonioso. E la Hura crepitans mette

in questa manovra finale tanta lena, che lo schianto del suo

guscio suona come quello di una pistola. E non e una salve

a polvere no; tanto e vero, che nelle collezioni dove si con-

servi una di quelle cocce, si suole girarle attorno parecchie

ritorte di spago, ed altresi di lega, per riparare le vetrine

dai danni di un possibile scoppio. Or noi non discuteremo in

qual momento cessi in uno di quei pericarpii la vitalita, dopo
che egli e staccato dalla pianta. Diciamo bensi non v' essere

inconveniente a concedere che il fenomeno dello schianto possa

effettuarsi ancor quando il guscio sia morto del tutto; e cio per

la mera elasticita dei tessuti e per essersene rotto ad arte

F equilibrio : se non che, mentre il guscio era vivo, le forze

in esso vigenti erano forze vitali
;

cessata la vita e sotten-

trato un altro principio di attivita, elle non saranno piii che

forze molecolari di materia morta: e pur 1'effetto sara il me-

desimo. Ma, tralasciando questi casi speciali; in generale sta

il fatto che gli elementi organici dotati di motilita, le cellule

cioe e i tessuti, per la parte ancor materiale sono e debbono

essere di tale struttura, che li metta in prossima disposizione

all'esercizio di quella funzione
;
e diciamo funzione, perche le

loro reazioni, a confessione dei piu sinceri fra gli stessi ma-

terialisti, non hanno che fare colle reazioni meccaniche.

Effettivamente pero la virtu motiva viene a quegli elementi

dal principio vitale, come e" manifesto
;

dal quale informato

Forganismo, sia egli semplice o complesso, vive e vegeta ed

eseguisce i corrispondenti moti meccanico-vitali per la sua in-

trinseca attivita. Siffatti moti pero interni ed esterni, sono come

le altre operazioni vitali, soggetti a leggi loro proprie, diverse

da quelle del mondo minerale, ma niente meno fisse e deter-

minate. Un corpo elastico sfigurato da una percossa, reagisce

rispingendo con eguale forza le molecole spostate, alia posi-

zione primitiva. La sensitiva, la dionea, il desmodio, il' clo-

stere, la clamidomonade, al leggiero toccamento di un insetto,
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alFappulso di un etereo raggio di luce, scattano, palpitano e

vogano ancora e progrediscono, non perche abbiano sentito

nulla ne sieno capaci di nulla bramare, ma perche tale e Fatti-

tudine vitale del loro organismo. E non pensate ! che lo scopo

di quella facolta, ancorche esse non lo veggano, ci e senza

meno. C' e per le zoospore, che s' incontrano cosi cogli ante-

rozoidi, senza di che perirebbe la specie : e, delle diatomee,

chi ci dice che il loro girovagare non giovi a puriflcare me-

glio F ambiente da quella silice di cui formano i maravigliosi

loro nicchi?

Ed ora, per ritornare sui nostri sentieri, sebbene cio che

predomina nella vita degli animali e, conforme al grado loro,

Fattivita e (poiche di questo ragioniamo) la motilita sensitiva,

cio non di meno, vuole la ragione, per le cose esposte, che

nello studiare la genesi e la natura dei loro moti, si tenga

conto della parte che puo spettarne alle mere leggi organiche

e fisiologiche. Imperocche Fessere di animale non esclude,

anzi ha per fondamento, la vita vegetativa colle sue funzioni
;

e notano di piu i filosofi con ragione, che uno stesso genere

di facolta, comune a piii classi di esseri, si solleva ad opera-

zioni tanto piu nobili quanto e piu elevata la classe in cui si

accoglie. Cosi la fantasia delF uomo assorge alle creazioni del-

Farte, inaccessibili alia fantasia del bruto, e va dicendo. Laonde

e giusto a pensare e lo conferma il fatto, che la virtu vegeta-

tiva, e la motiva a lei spettante, sorpassi negli animali gli ef-

fetti che se ne osservano nei vegetali. Vedremo qui appresso

come cotesti principii valgano per prima cosa ad illustrare

quei che corrono presso i fisiologi sotto il noir.e, quantunque

disadattissimo, di alii riflessi degli animali.
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XII.

Gli atti riflessi della fisiologia moderna. Loro divisions in ire

classi. Moti non preceduti da apprensione. Esempii. Spie-

gazione. Moti di dubbia genesi. Esempii di moti in ani-,

mail decapitati o scervellati. Ipotesi varie.

L'aggiunto di riflesso, secondo che qui s'intende, fu deri-

vato, da chiunque ne fosse il poco felice inventore, dal feno-

meno fisico della riflessione, putacaso, della luce, il cui raggio

quando rimbalza prende appunto il nome di riflesso. Sicch6

per atto riflesso non s' ha a intendere un atto eflfettuato con

riflessione, come si avrebbe ragion di credere; anzi tutto il

contrario; volendosi precisamente denotare con quell'aggiunto

un atto, il quale sia fatto, in ogni caso, senza riflessione, e

spesso ancora senza apprensione, per pura reazione fisiologica,

sul fare di un raggio riflesso. Tanto valeva lasciar da banda

questo paragone che zoppica di tutte e due le gambe, e par-

lare alia semplice di reazioni organiche e fisiologiche, ovvero,

all'antica, di moti naturali : termini tutti piu chiari, e certo non

disadatti a quella maniera.

II peggio 6 che, flssato comunque il nome, i fisiologi non

vanno punto d'accordo n6 pel concetto n6 per la determina-

zione degli atti che vi si hanno da comprendere. Lasciando

che ciascuno mantenga i suoi, cotesti cosi detti atti o moti ri-

flessi possono dividersi in tre classi, secondo che di alcuni di

essi si conviene che non procedono da apprensione e da ap-

petito ;
di altri si puo controvertere

;
di altri infine e manifesto

che presuppongono apprensione.

Rifacciamoci dai primi, la cui spiegazione e di molto age-

volata da cio che ragionammo nel precedente paragrafo; po-

niamo che alcuni d' essi non lascino di sollevare nuove que-

stioni assai curiose. A cotesta prima classe adunque apparten-

gono, come fu gia accennato, il moto peristaltico e Pantiperi-

staltico dello stomaco: poi i moti del cuore onde si attiva e
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mantiene la circolazione, e gli altri della respirazione. Ricor-

dammo altresi gli ondeggiamenti delle villosita o cigli vibra-

tili della mucosa. Le villosita dell' intestine tenue, durante la

digestione, si veggono assottigliarsi e rigonfiare alternata-

mente, assorbendo dalla parte dell' intestine e trasmettendo

dalla estremita opposta la sostanza alimentare ai canali chili-

feri. La mucosa dello stomaco, non appena e tocca dal cibo

ingoiato, arrossa per 1' afflusso del sangue, rigonfia, e trasuda

un succo che concorre alia digestione. Di cotesti moti onde

risulta tutto il lavorio vegetativo del corpo animale, PIstologia

ne empie buona parte delle sue pagine.

Ma cio che puo sembrare piu strano e che tali moti si con-

tinuano ancora in parti separate per taglio dall' organismo.

Abbiam veduto il cuore di un colubro palpitare, rispondendo

alle punture tre ore intiere dopo che era stato cavato dal corpo

all'animale ucciso. II cuore di una rana, similmente estirpato,

puo seguitare a battere per 3 ore all' aria aperta, e per 12 ore

nelP ossigeno puro. Nel corpo di qualche giustiziato si sono

viste villosita vibrare 48 ore dopo la morte dell' individuo.

Quando una vespa o una pecchia, per avere vibrato troppo

rabbiosamente il pungiglione e costretta a lasciarlo nella fe-

rita, essa perde nello strappo, insieme col pungiglione, anche

il muscolo con che suole dardeggiarlo: e il Reynaud osservo

che quel muscolo anche strappato seguita a contrarsi e ad

affondare piu e piii il dardo nelle mani. Chi non ha visto i

guizzi, che da per breve ora la coda di una lucertola spiccata

dal corpo? Questi fatti confermano, se fosse d'uopo, che cotali

moti non appartengono per se alia vita sensitiva, ma potrebbe

sembrare ad alcuno che dimostrino inoltre piu che non vor-

remmo, cioe che non sieno per nulla un fenomeno vitale, di

ordine superiore agli effetti delle mere forze fisiche. A cio ab-

biamo data una risposta per se bastevole, considerando poc'anzi

la parte che puo avere la struttura materiale nella produzione

del moto vegetativo ancor dopo morte p. e. di un pericarpio di

Balsamina. Ma qui la risposta puo darsi ancor piu piena, e

forse, atteso il subbietto, piu soddisfacente.
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Voi supponete che quel cuore di colubro o di rana sia

morto. Or come lo asserite voi, se egli da piuttosto segni di

vita? giacche, siamo sempre a quella, siffatti moti non rispon-

dono alle leggi meccaniche. Ma, si replichera, se quel cuore

ha da esser vivo, che e egli? Forse un animale, a un tratto?

- No. Dunque un vegetale ? Neanche. Che ha da es-

ser dunque? Egli e quel che ognun vede, cioe un essere

incompiuto, in uno stato che non appartiene a nessuna classe

in natura, anzi non e in nessuno stato, perche e in via verso

1'ultima corruzione. E se vi piace chiarirvi alquanto meglio

intorno a quel filo di vita, che appare in un brandello di muscolo,

applicate con certa latitudine al caso cio che, dietro Aristotele,

scriveva TAngelico intorno alia vita degli anelidi. Animal anu-

losum habet unam animam in actu sed plures in potentia
1

.

In quegli animali altresi, benche somiglino piuttosto a colonie

che ad individui, perche ciascun anello ha quanto gli basta per

vivere ancor separate ; tuttavia, finche i segmenti vivono uniti,

una sola e in atto Panima che li informa e congiunge in un

individuo : solo si puo dire che vi sieno costi piu anime in po-

tenza, in quanto che ciascuno di 'quei segmenti, atto essendo

per la sua struttura a vivere da solo, esige naturalmente, qua-

lora si separi dagli altri, una forma della stessa specie che il

tutto. In modo non eguale ma simile si puo dire che, vivo il

ranocchio, il suo cuore, come gli altri organi, viveva dell'unica

anima del tutto : ma, separate dal tutto, non ha, no, nella sua

costituzione tanto da poter ricostituire un ranocchio, ma ben

tanto da esigere per natura un principio vitale che ne pro-

lunghi almeno la funzione, alia quale e nato, di palpitare.

Passiamo alia seconda classe dei moti fisiologici, di cui si

controverte se procedano da apprensione e da appetito. E qui

vengono in primo luogo quegli esempii di strana motilitk che

i fisiologi hanno osservato nelle vivisezioni e sopra animali

decapitati. Non pochi ne sono oramai divulgati per 1'uso fat-

tone in diverse question! : cio non pertanto dobbiamo ripor-

1
1 Dist. 8 q. 5, 3.
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tarli
;
e si vedra eziandio subito come si distinguano dagli al-

tri di cui pur ora discutevamo.

Le rane son esse, che ancor qui fanno le spese ordinarie

delle esperienze. Una delle piu comuni e quella di decapitare

il ranocchio, e poi stuzzicarlo con una pinzetta o con una goc-

cia di acido. II corpo cosi monco cerca nulla meno di libe-

rarsi dal tormento, rimovendo colla zampa il ferro o asciu-

gando Facido che frizza. Poi si argomenta di fuggire a salti.

Posto a giacere supino, si drizza. Tralasciamo altre prove piu

crudeli e inutili, perche il gia detto basta per mostrare come

un animale privo del capo, e con esso dell'organo cerebrale,

in cui siamo soliti a collocare il sensorio regolatore dei moti

animali, possa cio nulla ostante coordinare i moti delle varie

membra ad uno scopo comune, il che e tutt'altro fenomeno

che il semplice palpitare d'un cuore o 1'ondeggiare di cigli

vibratili.

II Canestrini ha pubblicato un buon numero di fatti simili

che egli osservo, decapitando varie specie d'insetti. La vita-

lita vi suole perdurare cosi nella testa, dove si manifesta coi

moti delle antenne, come altresi, e generalmente piu a lungo,

nel tronco. I lepidotteri, le mosche e i tafani, non sembrano

sulle prime curarsi dell'oltraggio sofferto, e cosi mozzi spic-

cano il volo. II Ganestrini vide il corpo delle farfalle volare

18 giorni dopo spiccatone il capo; e dei grilli andar saltando

dopo 13 di. S'era gia notato che una Mantis religiosa, specie

assai comune di locusta, privata, s' intende, del capo, ogni qual-

volta si stuzzichi, si mette sulla difesa, si volge verso la donde

le viene lo stimolo, e fa atto di adunghiare il nemico. Altri

moti di minor conto le si veggono fare fino in capo a 14 di.

L'umidita e il calore favoriscono la durata della vitalita. Fra

i miriapodi, i geofili, perduta la testa, se ne vanno, come se

nulla fosse, colla parte anteriore del tronco sollevata, e segui-

tano a vivere per piu giorni ;
le scolopendre per 8

;
e gli iuli

dopo 7 di arrancano tuttavia colle zampe degli ultimi loro

anelli.

Negli animali a sangue caldo la decapitazione sconcerta
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di troppo Porganismo, e percio i fisiologi si sono studiati di

supplirvi con isflbrare o togliere in tutto o in parte il cer-

vello agli individui su cui si facevano gli sperimenti. Questi

ne rimarigono come istupiditi; ma, messi al tormento, escono

in atti coordinati troppo piu che non s'aspetterebbe in tanto

sfacelo del sensorio centrale.

Yarie sono le vie che possono tenersi nel dar ragione di

cotesti fenomeni. I materialisti, supponendo che nei corpi de-

capitati sia spenta la vita, ne deducono che i loro moti altro

non sono se non una reazione meccanica dovuta alle forze fi-

siche della materia: onde tali saranno altresi, per loro/giu-

dizio, nel corpo vivente. II Wundt li riguarda egli pure come

fenomeni meccanici, non pero nel senso dei materialisti, ma
in quanto procedono da legge organica, senza intervento di

apprensione. Altri inflne, distinguendo due classi di sensorii

centrali, cioe quelli del midollo spinale e quelli degli emisferi

cerebrali, non trovano difficolta ad ammettere che, distrutti i

secondi, i primi bastino a reagire con moti vitali, originati e

coordinati non solo dalla struttura deH'organismo, ma ezian-

dio da sensazioni, provate dal tronco decapitato; ne solo da

sensazioni, ma da fantasia ancora e da appetito. Le due ul-

time sentenze contengono cose vere, benche la seconda, a pa-

rer nostro, sia incompiuta, e la terza ridondante, come si ve-

dra, a Dio piacendo, in un prossimo articolo.
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Collegi ed Universita. 3. Una gara malsana pe' maestri cattolici. 4. Ra-
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1. La Mostra dei prodotti uso volentieri questa parola

esprimente fecondita e premio alle fatiche dei fiori e dei

frutti delle Scuole cattoliche, agli Stati Uniti, occupa uno spa-

zio di circa 29,000 piedi quadrati, nelle Gallerie S. E. del Pa-

lazzo delle Arti Liberali. E una Esposizione collettiva, formata

con assoluta unita di concetto, sotto unica direzione
;
e prende

esattamente una sesta parte dei 175,000 piedi quadrati, con-

cessi alle Scuole in generale. I material! furono somministrati

da quelle Diocesi e da quegli Istituti, che vollero spontanea-

mente prendervi parte. Se ne ragiona universalmente, come

del piu importante florilegio di lavoro educativo messo in vi-

sta nell'Esposizione Colombiana. Prescindendo pure dalFunita

di concetto che resse la disposizione del materiale, tutto vi

spira sensibilmente Tunita, per lo spirito ond'e animate, per

le tendenze impressevi e per il fatto che il vasto campo del-

1' insegnamento vedesi appieno signoreggiato dalFoperosita e

dalla manifesta idoneita del magistero cattolico. Fra i varii

giudizii espressi dalla stampa laica, citero soltanto un breve

passo della Educational Review (quaderno di giugno, p. 76) :

Le tre sezioni di questa Mostra sono affldate alle cure : dei

Fratelli della dottrina cristiana, dell'Arcidiocesi di Chicago e

del Comitato per 1'Esposizione delle Scuole cattoliche
;
e tutte

insieme offrono pregevole opportunita di studiare una parte

rilevante del sistema educativo. L'elenco degli Istituti rappre-
1 Vedi i quaderni 1034 e 1036, pp. 188, 398.
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sentativi comprende Scuole d'ogni grado, dai Giardini infantili

sino alle Universita, nonchS scuole di lavori manual!, scuole

industrial! e special!.

A cagione di questa pienezza e relativa perfezione della

Mostra cattolica, io reputo che quanto avra a dirsi intorno

agli altri sistemi d' insegnamento rappresentati nell'esposizione

Colombiana, potra servire di semplice appendice all'opera della

Chiesa, a mo' d' illustrazione o di contrasto
;
e cio tanto phi

che havvi un'altra sezione prettamente cattolica, oltre quella

gia accennata degli Stati Uniti. Di fatto, la provincia di Quebec

(Canada) ci ha spedito un campionario del suo lavoro scola-

stico, scelto si, ma cosi giudizioso da riuscire completo nelle

cose che piii importano, ponendone la direzione nelle esperte

mani del Revmo Bruchesi, Canonico della Gattedrale di Mont-

real. Adorna esso la sezione scolastica della Granbrettagna,

riempiendo due courts, o grand! recinti, della Galleria occi-

dentale, quasi dirimpetto alle collezioni delle scuole cattoliche

degli Stati Uniti; di maniera che io non dovro che passare

da un lato all'altro del palazzo delle Arti Liberal!, per con-

durvi oltre il confine canadese, persuaso che di la come di

qua la vostra attenzione sara intrattenuta con pari diletto in

una corrispondenza da queste transatlantiche region!.

2. Non e duopo soffermarci troppo sulP insegnamento dei

Collegi e delle Universita, non essendo cosa che possa offrire

molto pascolo alFocchio. Ne abbiamo certamente piu di un

modello, sia dei Collegi cattolici, sia degli Istituti non catto-

lici di eguale grado, e delle grandi Universita patrie ;
ess! ap-

pariscono, tuttavia, come semplici fregi, un puro lusso del-

TEsposizione Colombiana. Ci presentano, infatti, fotografle di

ediflzii, di classi, di schiere studiose
; saggi dei loro Musei, ra-

rita delle loro Biblioteche, antichita, libri compost! dai loro

alunni; e con particolare pompa: fotografie dei Clubs di ballo,

di tiro a segno, di giuochi ginnastici ecc. ecc., non escluse

le associazioni tra fanciulle. Prendendo ad esempio PUniversita

(protestante) Wesleyana delFOhio, vedrete come essa vanti il

numero dei suoi ascritti (1271), cosi diviso: gentlemen (signo-
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ri) 734, ladies (signore) 537. E ben vero, dall'altro lato, che

le signore , come apparisce da un po' di analisi, frequen-

tano principalmente le class! inferior!, sono cioe per lo piii

giovanette che compiono 1'ordinario corso elementare !

Accanto a quella, scorgete rOberlin College, pur esso pro-

testante e delPOhio, il quale rivendica la gloria di antesignano

nel sistema di coeducazione de' sessi
, escogitato per con-

durre la donna a piu eccelsi destini !

II Woman's College di Baltimora ci mostra in fotografia

le sue allieve nelle fogge e fra i passatempi del passeggio.

Le fanciulle vengono addestrate al maneggio delle armi, col-

Puniforme di Zuavi maomettani, vero spettacolo d' ibrida edu-

cazione ! Le docenti indossano Pabito maschile dei professori

d'Universita. I diversi gradi delle studentesse sono parimente

indicati in termini maschili: Freshmen, Bachelors of Arts, Fel-

lows, M. A., Ph. D. ecc. Ciascuna fanciulla porta F identico

berretto e manto degli studenti universitarii dell' altro sesso.

Perche mai, dunque, non dovrebbero i Gollegi ,e le Univer-

sita fare sfoggio dei loro Clubs di signore ,
delFeducazione

fisica impartitavi, delle geste compiutevi nel cosiddetto Del-

sartism e di tutte le altre ciarlatanerie, prese a prestito dalle

corrispondenti classi di signori ?

Ma, sebbene sia per me tempo di entrare nelPargomento

dell'istruzione cattolica, pure temerei di lasciare nelle vostre

menti un' impressione men giusta verso questo metodo amaz-

zonico di educazione, se dimenticassi di mentovare che le fan-

ciulle pure studiano. Ed ascoltate che cosa studiano : Scuole

classiche femminili, Indianopoli. Glassi superiori, corso quin-

quennale, eta delle allieve dai 14 ai 19 anni. Materie obbli-

gatorie colP indicazione della durata del corso per ciascuna

materia in anni ed ore, computandosi ogni ora di scuola 40 mi-

nuti Inglese, Greco, Latino, Francese, Tedesco; Storia, Geo-

grafia fisica, Aritmetica, Algebra, Geometria piana e solida,

Trigonometria, Botanica, Geologia, Fisiologia, Zoologia, Fisica
;

Disegno, Recitazione, Educazione flsica, Musica vocale. Queste

materie sono obbligatorie per un quinquennio, coll'aggiunta

di varie altre facoltative.
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3. Incamminiamoci ora di nuovo all'Esposizione delle Scuole

cattoliche, facendo tra via una sola riflessione. Non & da stu-

pirsi che le nostre buone Suore muoiano a schiere a schiere,

nel fiore della giovinezza, quando trovinsi invescate nella triste

pania dell' imitazione di si folle metodo d' insegnamento. E
nondimeno non si cessa di sussurrare loro all' orecchio che

dovrebbero mettersi in gara coll' istruzione laica da cui sen-

tonsi attorniate ! II metodo & folle, come ho gia detto
;
ma di

piu, nella sua follia, fa uno scialacquo enorme di danaro, im-

pinguando un esercito di professori di vistosi stipendii, la cui

profusione, per quanto si esageri, non servira mai di farmaco

alia congenita insania del sistema. Ma cio che le nostre Suore

vengono consigliate a sacrificare, in questo caso, per gareg-

giare colla scuola laica, non e altro che la salubrita stessa,

la solidita, 1'amabilita della loro maniera di allevare la mente

ed il cuor giovanile. Perche non consigliarci altresi di rinun-

ziare alia copiosa e benefica luce del sole od alle nostre vi-

vande ordinarie, per cibarci delle spezie degli Indiani occiden-

tali e per leggere al lume dei fuochi d' artifizio ?

4. Questi fasti dell' istruzione laica, sui quali avete meco

gettato uno sguardo, riempiono la rete delle Gallerie, all'estre-

mita meridionale del Palazzo. In quella vece, la Mostra delle

scuole cattoliche degli Stati Uniti e situata in una Galleria sul

lato orientale che si distende a fiance della grande sala (Hall)

centrale, libera dall' ingombro di altre gallerie. Quivi il vostro

occhio rimane veramente ammaliato, ora spaziando sul vasto

ambito che gli sta dinanzi, dedicate alle manifatture, ora sol-

levandosi al soifltto, lungo un quarto di miglio, sorretto ad

un'altezza di 245 piedi da un superbo arco non interrotto di

lastre di acciaio curvate, della lunghezza di 382 piedi, dall' uno

all' altro lato della base. L'area di questa navata di mezzo e

intersecata longitudinalmente dalla Columbia Avenue (Viale

della Colombia), dell' ampiezza di 50 piedi, e contrassegnata

nel centro, dove incrociansi i precipui viali e dove incontransi

i padiglioni di quattro grandi nazioni, da una torre con oro-

logio dell'altezza di 120 piedi. Vi si gode, ripeto, uno spetta-



672 LA MOSTRA GOLOMBIANA

colo nel quale abbondano vita, varieta, bellezza. La larghezza

dello spazio comprendente le gallerie di la dalla navata late-

rale, e di 200 piedi, con interstizii per non intercettare la

luce alia navata vicina. Tutto lo spazio disponibile, poi, fra le

varie navate ed i 90 riparti della rete di gallerie, abbraccia

44 acri. Ora, alle scuole cattoliche fu assegnato un quadrato

completo di quattro riparti cosiffatti, nelle gallerie laterali,

quadrato riempito da una serie perfettamente uniforme di oltre

100 booths, edicole o stanze.

Nel posto d'onore, addossata ad una delle pareti del Pa-

lazzo, splende la Mostra dell'Arcidiocesi di Chicago, abbellita

da una gigantesca statua in marmo del venerando Arcivescovo

Feehan. L'alta parete, che le sta a tergo, e coperta quasi fino

al soffitto di dipinti, usciti per la maggior parte dalle Acca-

demie della stessa citta di Chicago; e una dozzina di edicole

in quell'angolo def quadrato contiene le raccolte delle scuole

parrocchiali della stessa Arcidiocesi. All'altro angolo del qua-

drato, quasi diagonalmente dirimpetto a quella di Chicago, FAr-

cidiocesi di S. Francisco ha colmato sette edicole dei frutti delle

sue scuole parrocchiali e delle sue Accademie sulle coste del

Pacifico. Fra questa e quella, una ventina di altre Diocesi del-

PUnione ci fa conoscere i risultamenti della propria attivita

insegnante, incompiuti si, ma sufficient a rappresentare il tipo,

E che mai non e incompiuto in una Mostra scolastica ? Pure,

nel medesimo tempo, havvi in tutto ridondanza. Sei courts na-

zionali (nel medesimo senso di prima, cioe di grandi spazii

ricinti) sono certamente anguste per tutta quella parte di mondo

che si estende fra il Giappone ed il Canada. Nondimeno, voi

nuotate nel superfluo, particolarmente nella sezione degli Stati

Uniti, se quanto cercate e il tipo speciflco, il carattere speci-

fico dei risultati educativi. Intendiamoci : potreste ammontic-

chiare sopra questo Palazzo tutti i 20 edifizii separati appar-

tenenti alle nazioni straniere ed i 40 altri dei singoli Stati

delPUnione, e voi avreste sempre una collezione pedagogica

difettuosa, e pur tuttavia esuberante di materiale. L'idea es-

senziale dei tipi e indipendente dalla quantita.
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5. Chi soffermasi nel mezzo delle dodici edicole, che atte-

stano lo zelo del cattolici di Chicago per la buona educazione

della gioventu, riceve una di quelle lezioni oggettive ed in-

tuitive, per cui 1'intelletto vede assai piu cose che Focchio ma-

teriale non contempli. Vi si puo leggere, infatti, una lunga

storia di acerbissime lotte sostenute e inflne di giganteschi

trionfi per il bene riportati nella formazione di una Diocesi

Americana.

I segni visibili di cio corisistono in un cumulo di esercizii

di mano dei giovanetti cattolici, sia nei diversi rami di studio,

sia nei different! gradi di artistica educazione delPocchio e

della mano. Lasciando anche da banda Fistruzione superiore

accademica delle fanciulle, bisogna sapere che la comune

scuola parrocchiale abbraccia tutto Palbero delFinsegnamento,

dalPabbici fino agli studii superiori. Ciascuno puo convincer-

sene, esaminando, ad esempio, Felenco delle materie pertrat-

tate, che la principale scuola maschile della parrocchia della

Sacra Famiglia (Chicago) espone colla bellezza di 96 volumi

legati di temi scritti dagli allievi. Quest! ultimi sono circa

mille; e, sfogliando i detti volumi, vi avvedrete com'essi, la-

sciando la scuola parrocchiale all'eta di 16 o 17 anni, dopo

avervi esordito da piccini (minims) un paio di lustri prima, non

abbiano alcun bisogno di frequentare le pubbliche scuole su-

periori od i collegi privati d'istruzione mercantile, per fare il

loro ingresso nella industre vita dei traffici. Le materie delle

lezioni sono : Catechismo, storia, aritmetica, calligrafla, geo-

grafia, grammatica, lingue, ortografla, temi correnti (current

topics), legge commerciale, governo civile, misure (mensura-

tion), disegno di piani e piante, tenuta di libri, filosofia na-

turale, fisiologia, fonografla, scrittura a stampa, composizione

tipograflca, stampa.

La flsiologia, naturalmente, si e intrusa in questa famiglia,

grazie alle spinte datele da estranei, tenaci ed importuni con-

siglieri.

I lavori esposti sono genuini, come dimostra d'altronde la

Serie XV, vol. VII, fasc. 1038. 43 5 settembre 1893.
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stessa lore moltitudine, insieme al fatto che nessun grado n'e

escluso.

La legatura, in tanta mole di volumi, e sempre degna del-

1' Esposizione e degli espositori. Immaginatevi che una sola

parrocchia, quella di St. James, ha speso non meno di 400 dol-

lari (2,000 lire) per la legatura di un solo volume.

Non mi arroghero di iniziarvi ai misteri di questa specie

d'archivii della puerizia, dei suoi lavori manuali, dei suoi di-

segni e cosi via.

Per variare alquanto la moltiplicita delle nostre osservazioni,

ve ne faro motto quando v' introdurro nell' edicola di altra

Diocesi, per es. di San Francisco. Ora mi preme piu di co-

rnunicarvi alcune altre riflessioni generali, suggerite da que-

sta pedagogica Mostra, e precisamente smTargomento gia fug-

gevolmente sfiorato delle difficolta, delle lotte, dei trionfi no-

stri nella formazione di una Diocesi Americana.

E manifesto che un clero zelante e pieno di abnegazione

dev'essere 1'anima e la vita di una vigorosa comunita catto-

lica. Ora 1'Arcidiocesi di Chicago ci presenta qui 60 scuole

parrocchiali, un Collegio, 9 Accademie, 2 Asili del Buon Pa-

store, 2 Orfanotrofl, una Gasa di educazione, una Scuola Eph-

pheta (dei sordomuti) ed un Asilo infantile i quali hanno

portato volenterosi il loro contributo alia Mostra, ma sono ben

lungi dal rappresentare adequatamente 1'opera dell'Arcidiocesi

nel campo dell' istruzione. Ed invero sappiamo da altra parte

ch'essa novera ben 130 scuole parrocchiali, 5 Orfanotrofl, 2

Asili del Buon Pastore, un Asilo infantile, 2 ricoveri per fan-

ciulle, una scuola Ephpheta, 4 Collegi e 18 Accademie, col

qual termine intendesi generalmente una scuola d' istruzione

superiore per fanciulle, insomnia una scuola conventuale. A
tutto cio e duopo aggiungere 3 Ricoveri per la vecchiaia e 5

Ospedali.

Diamo ora un' occhiata al numero dei fanciulli. Le piu

grandi parrocchie sono : quella di S. Stanislao Kostka, polacca,

retta dai PP. della Risurrezione, abitata da 30,000 anime e

fornita di una scuola parrocchiale con 2659 allievi
; quella
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della Sacra Famiglia, cT inglese favella, condotta dai PP. Ge-

suiti, composta di 27,000 anime e provveduta di 6 scuole par-

rocchiali frequentate da 4398 fanciulli
; quella di S. Procopio,

boema, governata dai PP. Benedettini, avente 15,000 anime .

ed una scuola parrocchiale con 1260 allievi; quella del Nome
Santo colla Cattedrale per centro, di lingua inglese, con 13,000

anime e 2 scuole parrocchiali per 1012 fanciulli. In complesso
le scuole parrocchiali sopperiscono al bisogno intellettuale di

43,000 fanciulli cattolici, oltre i 1492 accolti negli Orfanotrofi,

nelle scuole industrial! ed in altri simili Istituti, nonch6 gli altri

2411 aggruppati nei Collegi e nelle Accademie. Indi il magni-
fico totale di 47,133 fanciulli educati nelPArcidiocesi di Chicago,

sotto i piu diretti e puri influssi della Chiesa, coll'unico soste-

gno della generosita di 500,000 cattolici. L' annua spesa per
il mantenimento di queste scuole parrocchiali cattoliche am-

monta a circa 700,000 dollar!, lire 3, 500, 000
;
e ben 38 di-

versi Ordini religiosi sono occupati in tale gigantesca opera
educativa e caritatevole.

Ora, la grandezza e lo splendore di questi fatti vi appari-

ranno tanto piu ammirevoli, quando poniate mente alle traversie

ed angustie inseparabili della formazione di una Diocesi ame-

ricana, particolarmente nelle circostanze che accompagnarono
i primi albori della storia ecclesiastica di Chicago. Questa citta

fu edificata sul confine di una regione, il cui popolo andava

crescendo e dilagando come un flume gonflato da continue

pioggie, per 1'affluire incessante dell' immigrazione. Quivi, di-

venendo sempre piu imperiosi i bisogni spirituali della nuova

popolazione cattolica, sempre piu dolorosamente sentita la

mancanza di un elero compaesano, educato in un Seminario

della Diocesi, non potevasi far altro che prendere in proprio
aiuto qualunque ecclesiastico si trovasse sul cammino. E che

cosa accadde? Fondata la Diocesi nel 1844, il primo Vescovo

mori nel 1848; il secondo, scorsi quattro anni del suo pasto-

rale governo, chiese di essere trasferito a Natchez
;

il terzo,

dopo un eguale periodo di fatiche, domando di esserne eso-

nerato
;

il quarto, fattosi forza per undici anni, dovette inflne
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esser rinchiuso in una Casa di salute, ove tuttora vive, privo

delFuso delle facolta mentali. Appena il quinto in ordine crono-

logico, Monsignor Foley (1870-79), comincio a trovarsi in pos-

sesso di un prospero governo ecclesiastico, il quale esercito coi

titoli di Amministratore e Goadiutore. Alia sua morte, poi, la

vecchia Diocesi si estinse; ma creossi in sua vece una Sede

arcivescovile, ed il Revfrio Arcivescovo Feehan pote reggerla

colla sua fermezza e col suo senno, circondato da un clero

devoto, ardente nelPassecondarlo in qualunque opera d' intel-

ligente zelo religioso.

6. Relativamente ai soggetti trattati, sia nelle composi-

zioni degli allievi cattolici, sia nei loro disegni e dipinti, devo

esporre un' osservazione, la cui forza non vi si palesera forse

al primo tratto. Un semplice sguardo a quella parete coperta

di quadri, dietro la statua dell'Arcivescovo, basta a farvi sen-

tire lo spirito di devozione onde si compenetra tutta la no-

stra educazione: Madonne, scene delle vite dei Santi ecc. E

troppo naturale, mi direte. Vi prego pero di riflettere, che

non senza gravi difficolta e fatiche si e potuto qui manife-

stare tale carattere del pensiero cattolico, principalmente nel

dare i temi delle composizioni scritte. Imperocche i libri di

testo, i saggi adoperati, i modelli copiati sono in maggio-

ranza enorme gli stessi che impiegansi nelle pubbliche scuole,

preparati ad uso di queste e non gia delle scuole nostre.

Per fermo il Concilio di Baltimora decretava espressamente

che tutti i libri di testo dovessero essere compilati da autori

cattolici ecc. ]\fa e pur mestieri considerare che dove tante

spade vi stringono, vi pungono, dove tanti sudori spargonsi

per altri intenti, dove inflne i mietitori sono si pochi in pa-

ragone colla ricchezza della raccolta, la produzione dei libri

cattolici e scarsa assai; e, quanto a modicita di prezzi, non

puo in verun modo rivaleggiare colla merce che sulla fiera

delle pubbliche scuole si rovescia a quintali ed a tonnellate.

Quindi 1' uso dei libri delle pubbliche scuole procura un ri-

sparmio non lieve
;
senza contare le solite lustre, sulP oppor-

tunita di gareggiare in tutto coll' insegnamento laico, lustre

che fanno abbaglio a molti occhi.
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La deficienza e, dunque, grandissima ;
e quest! scialbi libri

di testo, cui ci e giuocoforza ricorrere, nel migliore del casi,

non sanno che biascicare sentenze trite e ritrite sulla decenza

(respectability) e sulla sobrieta (temperance), con un grande

lusso di suggerimenti igienici ;
astenendosi a mala pena dagli

.sfoghi maligni contro il cattolicesimo, nelle loro storie, nei

loro florilegi letterarii; rendendo, pero, sempre ogni foggia

d' idolatrico culto al pagano orpellato di civilta, al fortunato

cacciatore di ricchezze, al leggiadro mariuolo del XIX secolo.

Vi addurro un solo esempio, innocente per se stesso, della

maniera con cui 1'esempio si propaga. Ho qui dinanzi i saggi

dei lavori di una scuola conventuale di fanciulle (Academy),

di cui fanno parte otto dipinti ad olio e sette disegni a ma-

tita. Vi sono studii su animali e piante: cavalli, cani, cervi,

rondini, fiori, paesaggi, aironi, un'aquila, una testa di daino,

frutta : null'altro. Come mai le buone Suore non pensarono a

tradurre un solo concetto di pieta, un solo palpito del cuore

-cattolico ? Oh ! posso immaginarmelo di leggeri : seguivano

<esse un dato libro di modelli, e col maggior jcandore, senza

sospettar di nulla presero quel che vi trovarono !

7. Ho detto qui sopra che tutto il peso della mostra delle

scuole religiose poggia sugli omeri della popolazione catto-

lica, la quale per soprassello ha da pagare le proprie aliquote

per il mantenimento delle pubbliche scuole. E ben vero che

di tratto in tratto qualche bocconcino piii o meno pingue viene

ammannito anche dalle Autorita ora a questo ed ora a quel-

T Istituto speciale, come per es. alia scuola industriale catto-

lica, o Protectory, di Feehanville, la quale, nei suoi due lu-

stri di esistenza, ricevette dalle casse della Contea di Cook,

in cui trovasi Chicago, la somma complessiva di 12,500 dol-

lari. La ricevette, dico, perche, in virtu di prestabiliti accordi,

fra i 2000 fanciulli, cui 1' Istituto da ricetto, ve n' ha piii di

un terzo affldato dai Tribunal! civili a quella Casa di rifugio

d' industriale educazione. Ne dissimili da questi sono gli ac-

cordi che vennero presi in certi paesi coi rispettivi Asili

del Buon Pastore.
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8. Cio che meglio rileva, in forza del contrasto, la va-

ghezza della Mostra cattolica di Chicago, e il totale ecclissa-

mento, entro 1' orbita del Jackson Park, delle pubbliche scuole

della stessa metropoli. Mentre lo Stato delP Illinois si e in-

nalzata una magniflca costruzione, ove fa pompa del proprio

lavoro educative, Chicago, la sua grande citta, nulla ha in s&

trovato da mettere in mostra! Londra, la capitale della Ion-

tana Inghilterra, fa pompa da sola in una bellissima court ; e

Chicago non si vede in alcun luogo! II Chicago Herald ha

gia dedicate due lunghi articoli all' esposizione cattolica
;
ma

non potra dunque dir sillaba della propria citta ? Nei giornali

sboccia qua e la un cenno dell' intenzione che aveva il muni-

cipio di fare qualche cosa; la verita, nondimeno, e che non

ha fatto nulla
;
e la ragione di tale inerzia viene indicata nel

seguente brano di un foglio locale molto autorevole, il quale

nel suo numero del giorno 8 luglio diceva:

Le scuole pubbliche di Chicago hanno scandagliato in

secreto le proprie forze e la figura che avrebbero potuto fare

alia Mostra Colombiana; ma ebbero a persuadersi essere i

loro lavori, grado per grado, tanto inferiori a quelli delle

scuole parrocchiali, che si accontentarono di mandare le fo-

tografie dei proprii insegnanti.

9. Dal sin qui detto comprenderete agevolmente come il

Vescovo Spalding, nella sua qualita di presidente deir Esposi-

zione delle scuole cattoliche, vedesse con non piccola soddi-

sfazione giungere il sabato 24 giiigno, giorno in cui, dopo un

solenne meeting presso la statua dell'Arcivescovo Feehan, colla

dovuta cerimonia consegno tutta la sezione, gia compiuta, alle

Autorita della Mostra Colombiana, rappresentate nelle persone

del dottor S. H. Peabody, Capo delle Arti Liberali, e del sig.

W. 0. Pratt, sovraintendente alle Esposizioni scolastiche. Erano

presenti varii Vescovi cattolici, i Commissionarii diocesanr

(preti e religiosi), il Canonico Bruchesi di Montreal, il Rev.

A. Pietl C. P. P. S., sovrintendente alle scuole delle Mission!

Indiane, (Rennselaer Ind.) ed altri. Angustia di spazio mi

vieta di citarvi, sia pure alcuni brani soltanto, del discorso
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pronunziato in tale circostanza dal Yescovo Spalding, discorso

infiammato di quell' estro stesso che avevagli ispirata, un

anno prima, la Circolare estremamente enfatica da lui diretta

a tutti i cattolici dell'Unione, a proposito della gi& vicina Espo-

sizione Colombiana. Egli ha detto, fra le altre cose:

Noi abbiamo ogni ragione di essere alteri di questa Mo-

stra, che dispiega si bene, si vantaggiosamente e cospicua-

mente 1' opera compiuta ed il metodo pedagogico seguito dai

nostri Fratelli, dalle nostre Suore, dagli insegnanti cattolici

di tutto il mondo.

II dottor Peabody, rispondendo in nome della Direzione

della World's Fair, si congratulo col Vescovo Spalding

essendo per validissime ragioni assente 1'Arcivescovo Feehan

col Rev. P. J. Muldoon, Cancelliere dell'Arcidiocesi di Chicago,

col Fr. Maurelian, segretario e direttore della Mostra catto-

lica, e con tutti i loro cooperatori, degli splendidi risultati

conseguiti. Soggiunse parer quasi incredibile che una cosi va-

sta agglomerazione di pregevolissime cose abbia potuto, in

si breve tempo, ordinarsi con tanta unita e vaghezza artistica,

nel limitato spazio loro concesso. Espresse a tutti la gratitu-

dine della Direzione della World's Fair, per 1' ottimo acquisto

da essa fatto coll' Esposizione delle scuole cattoliche, la cui

mancanza accorgevasi che sarebbe stata sensibilissima. La

propizia occasione di valutare i prodotti di tante diverse scuole

convincera le moltitudini degli strenui sforzi fatti dagli edu-

catori cattolici, per preparare i giovani americani agli ufficii

gravi di responsabilita che molti di essi sono destinati ad oc-

cupare.

Qui mi avvedo che, sebbene la lunghezza della presente

mi dispensi per questa volta da una diffusione maggiore, pure
la curiosita dei lettori esigera da me piii minuti ragguagli,

nonche la risposta a certe domande sorte spontaneamente nelle

loro menti; e per cercar di soddisfare ai loro desiderii, io

volgero 1'attenzione ad esempii speciflci, come quelli delle

Diocesi di San Francisco e di Quebec: il che mi riserbo di

fare in altra mia lettera.
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RACCONTO PREISTORICO

LXYI.

CONSIGLIO DI GUERRA

La notte che tenne dietro alia battaglia, Re Sargon voile pas-

sasse nel piu alto silenzio a medicare le piaghe del feriti, sepellire

i morti, e ricuperare le forze con un riposo troppo bene me-

ritato dalle sue genti. Sebbene in terra nemica, e a vista della

piu formidabile fortezza degli Etei, fece porre gli alloggia-

menti al modo consueto e colla fronte volta alia cittk asse-

diata. Naramsin adunque, come gran Tartanu, licenziati tutti

i soldati al riposo delle tende piantate secondo gli ordini de-

gli accampamenti, dispose una gran guardia di campo, di cin-

quecento cavalli e altrettanti pedoni, in veglia dietro la porta

principale. Ai pentacontarchi e agli altri comandanti della guar-

dia impose di passare la notte con presso di s6 i destrieri

sellati. La loro consegna era far fronte a qualsiasi insulto ne-

mico
;
e cosi dare agio al grosso dell'esercito di uscire ordi-

natamente dalle tende. Colloco sentinelle avanzate attorno alle

mura di Carchemisc, specie alle porte di soccorso
;
e per tutte

le molte strade che mettevan capo alia metropoli etea, spac-

cio drappelli di cavalleggieri, in ufflcio di battitori, a spiare

cautamente, e riferire alia gran guardia Pavvicinarsi di truppe

di soccorso agli assediati, e i convogli di viveri che per caso

tentassero di penetrare nella piazza. Ed egli stesso, con poco

seguito a notte avanzata, mosse in giro una soprarronda alle

ronde ordinarie. Ma lo spavento recato tutto intorno dai fug-
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gitivi, scampati alia disfatta del giorno precedente, fece si che

niuno ne alleato, ne amico del Re di Carchemisc, oso di av-

yenturarsi per quella notte nelle circostanze della citta.

Col primo rompere dell' alba, il Gran Re e gran soldato

usci dal suo padiglione, fe' battere la diana a gran colpi di

oimbali di rame, che rintronavano insino nel cuore dell'asse-

diata citta, con alto terrore dei cittadini. In faccia alle rocche

di Carchemisc tenne consiglio di guerra, coi migliori suoi uffi-

oiali : il Tartanu, suo figlio, il Siltanu Ben Sale, e alcuni altri

tra gP ipparchi supremi della cavalleria e i zigarchi del car-

reggio di battaglia. Ciascuno compariva nella divisa del suo

grado, con maggior pompa il Tartanu e il Siltanu, cinti la

fronte di aureo diadema. II Re voile udire prima di tutto il

referto minuto di quanto si fosse osservato dai posti avanzati

e dagli scorridori. Tutto si riduceva a nulla : notte tranquilla,

senza verun indizio di mosse nemiche o di novita, E bene,

disse allora il Re, per me, Carchemisc e gia presa, e in

mano nostra; per un pezzo staranno a covare i loro ridotti;

e se si faranno vivi, sara per arrendersi a discrezione. E un

bel cominciamento di guerra : il mio Tartanu, mi e caro pub-

blicarlo al vostro cospetto, ha preparata e condotta 1' impresa
da vecchio generate...

E vostro figlio, Gran Re.

Ha imparato da voi.

Vostra Maesta gli ha fatto la scuola della Vittoria.

Cosi gareggiavano gli ufflciali in corteggiare il Re e il

Principe reale. Naramsin con disinvoltura taceva, carezzando

di tanto in tanto un polpaccio che gli doleva d'una forte scal-

fittura toccatagli nella mischia, e non anche ben saldata. E il

padre a lui : Ti frizza, eh ? Ma buon sangue non fa piaga.

Pensa che n' hai un troppo buon mercato : in quella tua corsa

sfrenata a
1

traverso le linee nemiche, io temevo ben peggio.

E Naramsin : Io pure ci pensavo, ma appunto per co-

testo mandavo la biga a tutta furia, perche non avessero tempo
di cogliermi... e, non fo per dire, ma anch' io mi paravo le

mosche.
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L' ho ben visto, aggiunse il Re, orgogiioso di si prode

figliuolo: a chi ne davi e a chi ne promettevi... ma io tre-

mava. Basta, alia tua eta facevo anch' io lo stesso. Ora sen-

tiamo come proseguiresti il bene incominciato.

Io ? disse Naramsin, io faro il Tartanu di destra ai vo-

stri ordini.

Ma se io fossi rimasto a Babilonia?

Allora ci penserei...

Delta P ordinanza per oggi, fa conto ch' io sia a Ba-

bilonia.

Naramsin, che in realta non s'aspettava Parrivo del padre

suo, cosi celeramente volato al campo, aveva gia da principio

ordinato seco stesso Popera militare dei primi giorni, nel caso

che gli fosse riuscito felicemente, come gli riusci, di spuntare

gli Etei dalla difesa delP Eufrate. Disse adunque con sicuro

animo: Due punti abbiamo a tenere di mira; uno e Carche-

misc, cm* dobbiamo tagliare provvigioni e soccorsi, e forzare

alia resa, se si puo, a discrezione
;
Paltro punto e Asbal. Dov' e,

che fa? Se ha senno, poiche si e salvato con parecchie delle

ipparchie piu scelte quando vide perduta la giornata, se ha

senno, dico, e ora volato a Patina e via via alle corti etee che

erano pronte di far marciare i loro contingent!, e cerchera di

far massa sulPAlto Eufrate, per gettarsi sui monti a guerra

guerriata, flno ad arrivare a Ninive, dove spera essere accla-

mato Re d'Assiria, trovare rinforzi dai cospiratori e malcon-

tenti, e tesori per mantenere la guerra.

Gerto, osservo il Gran Re, questo e Punico partito pos-

sibile, se Asbal non vuole metter giu le armi. Se gli riuscisse,

noi dovremmo tornare indietro a salvare o rivendicare Ninive :

e intanto PEtea tutta quanta si stende dal monte Amano fino

all'Oronte e al mare Occidentale andrebbe in fiamme di ribel-

lione
; Chalupu, Quades, Dimascu (Aleppo, Cades, Damasco}

farebbero Pestreme forze per riscuotersi dal giogo dell'Assiria
;

e noi dovremmo ogni anno difenderci da una nuova guerra.

Le popolazioni etee ormai sono si fitte, che per loro e forza di

espandersi in nuovi territorii.
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Si espandano a loro agio, osservo Naramsin : hanno

mare e navi
;

si accomodino. In Assiria, no : Ninive e presi-

diata forte, i capipopolo felloni, a quest'ora sono quietati col

meritato laccio, grazie all' imprudenza di Ashal e di Mutul
;

il

popolo, il vero popolo, non ha fantasia a barattare il Gran Re

con un bindolo d'avventuriero, infradiciato tra le ierodule della

dea Anaitis. Del resto, tenti pure la via dei monti, 1'ho tutta

munita di grossi drappelli che lo aspetteranno ai passi sca-

brosi; se arrivasse a sfuggirli, converra bene che scenda in-

fine nelle pianure del Tigri : e Ik gli si serrano addosso le

guarnigioni di Tarbisi, di Labbana, di Galac
;
e se io avro fatto

la pace qui, come spero certo, Farrivero la con dumila carri

a stritolarlo col suo esercito mal provvisto di carri e stan-

cheggiato dai passati combattimenti...

Di questo disegno Sargon si dichiaro soddisfatto a pieno,

con una celia, come spesso soleva : E allora tuo padre e

venuto qua a far lume... Se prevedevo che ti grillavano in

testa coteste fantasie, io ti lasciavo qua a friggere tutto solo,

e stavo a vedere senza disagiarmi d'un pelo... Basta, facciamo

cosi, mio bravo Tartanu, dividiamo le busse da dare, io staro

qua a dipanare la matassa di Carchemisc, della quale credo

di avere in mano il bandolo
;
tu stai attento ad Asbal : dove

che egli apparisca, tocca a te di dargli in capo. Di qui puoi

prendere dumila cavalli
;

di carri un bel migliaio, e cinque-

cento ne troverai nelFesercito di riserva che ho negli allog-

giamenti di Haran
;

di pedoni dumila in tremila sono a' tuoi

ordini, per ogni evento.

I maggiorenti del consiglio approvavano fortemente. Na-

ramsin accetto la consegna, e promise di eseguirla appuntino
e di gran cuore, perchfe gli pesava all' animo di lasciare ad

altri la cura di castigare quel scellerato. E il Re : Ed ora

dai gli ordini per la giornata.

I miei ordini, disse prontamente Naramsin, son due :

fare un batuffolo di prigionieri etei, e mandarli al Re Pisuris,

con promesse lusinghiere e minacce tremende, se s' incoccia

a sostenere F assedio. Come ? ha perduto 1' esercito mandato
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fuori delle mura a battagliare, gli restano molti carri, che si

puo friggere, ma certo non usarli contro gli assedianti, non

ha compito 1'approvvigionamento della piazza, deve capire che-

non siamo noi qui per prendere il fresco, e che ogni soccorsa

venissegli di fuori, noi il faremmo il male arrivato. E lui

avrebbe fegato di venir innanzi con dei patti? Si rimetta al

vincitore, e tutti lesti. L' altro ordine & che si trasporti dai

nostri pontonieri il ponte che ho gittato sulPEufrate mille

stadii di qui a valle : intanto si pianti qui un va e vieni con

funi incappellate a forti pali, affinchk le nostre barche e

chiatte di carico possano velocemente passare da riva a riva.

E d'uopo tenerci in piena comunicazione col campo e coi ma-

gazzini della nostra base di guerra che & Haran. Per sicu-

rezza della strada si stabilisca un presidio alle due testate del

ponte futuro, munito di fosso e di fortissimo stecconato. A que-

sto ci penso io...

Ed io, interruppe il Re, io penso a trattare della resa. -

Cosi si sciolse il consiglio di guerra.

LXVII.

I PONTONIERI ASSIRI

Masacal-Assur, Samsi-ilu, Nergal-nasir, grido Naramsin

in uscendo dal padiglione e dal consiglio reale, e volgendosi

agli ufficiali di varie armi che cola attendevano gli ordini so-

vrani : a voi di stabilire saldamente la fune che attraversi il

fiume e serva al va e vieni delle barche... Come prima ap-

pariranno le barche nostre, risalenti il fiume da Pethor, vo-

glio essere avvisato.

Gran Tartanu, rispose un ecatontarca (capitano di cento-

uomini) prima del consiglio reale erano gia in vista.

Bene sta : hanno eseguiti gli ordini.

Naramsin, inforcato il destriero che i famigli reggevano-

fuori del padiglione, cavalco alia riva dell' Eufrate. Cola, men-

tre si profondavano nel greto i pali per sostenere la fune da



LXVII. I PONTONIERI ASSIRI 685 .

banda a banda del flume, egli fece approntare barche e bar-

coni pel ponte, in gran numero, perche il ponte al guado di

Carchemisc doveva per necessita superare non poco in lim-

ghezza il ponte gittato sul flume in faccia a Pethor, ove il

flume correva in alveo piu profondo e piu ristretto. Tra non

molto giungeva il barchereccio dei pontonieri, e con questo

una dovizia di materiale
;
e quello che piu importava, sulle

barche venivano i macchinatori e gli arteflci, e copia grande

di stromenti da lavoro e di fornimento che essi stipavano nei

loro magazzini. Gli uomini della maestranza fecero subito

frullare il lavoro : ,una lunga linea di barche fu disposta con

giusti intervalli da ripa a ripa, e raccomandata prima ad una

corda ben tesata da parte a parte, e poi raffermata ciascuna

con forti stecconi, piantati sul fondo del flume a gran forza

di battipalo. Sulle scafe si stendevano i travi e le piane.

Naramsin, che vegliava al lavoro, vide a occhio che i le-

gnami non bastavano al compimento del ponte. Formo due

squadre a provvedervi. Una tagliasse i piu bei pioppi che in

gran copia piramideggiavano lunghesso le sponde del flume
;

Taltra scaglio sopra le abitazioni dei privati cittadini etei, che

tutte le circostanze di Garchemisc avevano coperte di ville de-

liziose e di case rustiche. I soldati porgevano man forte ai

maestri d'ascia contro qualsiasi resistenza degP inquilini, sco-

perchiavano i tetti, e ne gittavano a basso travi e correnti,

che ottimamente servivano alPuopo, come quelli che gia erano

squadrati : caricavano sui carri panche, mense, tavoloni, quanto

loro cadeva in acconcio
; perflno le porte e gli usci sganghe-

rati dai cardini. A mezza mattinata i materiali di legname
erano cresciuti a monti : e Naramsin non si mosse, flnche non

vide cogli occhi suoi posarsi tutta la travata da una testa al-

Paltra del ponte, e stesavi sopra la carreggiata, tutta di solidi

panconi, raffermi da grossi chiodi di rame. Egli stesso in per-

sona esaminava ciascuna tavola, picchiava, tentava, e dove al-

cuna gli sembrasse meno reggente, facevala di presente scam-

biare con una piu sicura. Non gli bastava un ponte quale che

fosse, neppure un ponte volante simile a quello sopra cui egli
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aveva tragittato il suo esercito a Pethor : voleva un'opera per-
fetta e stabile, quale sapevano condurre a termine i migliori

ingegneri assiri, che in questo godevano fama di inarrivabili.

Ottenne infatti una strada ferma di communicazione con Haran,
in forza della quale il campo trincerato sotto Garchemisc po-
teva dirsi come una seconda base di operazioni contro FEtea.

Naramsin intendeva di carreggiarvi non solo bagaglie, viveri,

fornimento, ma eziandio le piu poderose macchine murali e le

piu pesanti.

Re Sargon, poiche ebbe minutamente esaminato Fopera,
condotta a termine dal suo Tartanu, se ne chiamo pienamente

soddisfatto; e cavalcato una e due volte quanto era lunga la

carreggiata del ponte seguito dal suo corteggio, si arresto alia

testata che guardava Garchemisc; e di qui additando Faltis-

sima rocca della metropoli etea, disse al suo figlio: Vedi,

da quel cinghione lassu, ogni tuo passo e stato contato e stu-

diato; io son certo che quelle teste che veggiamo muovere

colk sono di donne e di giovinetti, scelti tra i meglio veggenti

della citta, per iscoprire il modo di costruzione del ponte. Ed
ora ne trema in corpo il Re Pisuris : egli avra ora capito che

non siamo qui per dare una corsa da saccomanni, ma per fare

guerra grossa e flnita. II tuo bravo ponte, aggiunse il Re, bat-

tendo paternamente sulla spalla del suo Tartanu, mi varra di

una seconda vittoria nel trattato della resa...

Io darei loro per giunta un contentino, disse Naramsin

al padre suo
; poiche stanno alia vedetta facciamo loro godere

Io spettacolo dei numerosi carriaggi che passano allegramente

sul ponte... Veggano le belle macchine murali, i graziosi arieti,

che facciamo venire per accarezzare le mura di Garchemisc...

questo li rendera piu morbidi ed accosterecci.

E senz'aspettare la risposta del Re, scosse la briglia al ca-

vallo (che i crudeli speroni erano ignoti alia civiltk assira), e

valicato a camera il lungo ponte, fu a dare gli ordini in

persona. Sette splendidi arieti colla testa rilucente e il flero

muso di ferro smascherato passarono trionfalmente sul ponte,

ma uno alia volta per non caricare soverchiamente il ponte,
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e per dare agio ai nemici di distinguerli e contarli. Pareva

che le ferree bestie guardassero minacciose le mura e Tarce

della tremenda fortezza tutta di enormi macigni incastellate.

Ciascuna di quelle macchine, come veniva a posarsi sulla sponda

etea, veniva salutata con alte grida dai soldati assiri, razza

balda, e incomparabile di energia e di tenacita nelle opere di

guerra. Naramsin, da valoroso Tartanu, sopra cui poggiava

la principale cura dell'esercito, per non lasciare impigrire le

milizie, teneva i suoi barboni vivi e arzilli nelle ardue fazioni

da campo : vigilare le porte delFaccarapamento, rafforzare di

tagliate d'alberi gli approcci, erigere tettoie ove tenere a so-

sta i cavalli e le macchine ossidionali. Spingeva drappelli a

foraggiare e a legnare largamente per risparmiare le prov-

vigioni; e sopra tutto insisteva sulla fascinata, che copiosa

oltre modo gli porgevan le rive lussureggianti di alberi e di

cespugli a monte e a valle dell'Eufrate. Non si chiamava mai

pago delle immani cataste accumulate dai fascinai, e sempre

spacciava nuove bande a far la fascina, scortate e guidate ora

da un centurione ora da un cinquantiere : sentiva il pregio di

questo fornimento pel caso di un assalto alle mura di Car-

chemtsc. Pure in servigio di un assalto faceva lavorare sal-

siccioni di rena, riempire sacchi di terra e di ciottoli, alle-

stire gabbioni, apprestare scale, senza mai dir basta.

Re Sargon sapeva ogni cosa e considerava con alto inten-

dimento di guerra: ed era lieto di vedere il giovane Tartanu,

sgallettare pel campo senza posa, e non senza scaltrimento di

prode generale. Ma lasciava passare un di e Taltro senza por

mano all' impresa, stimava non piccolo guadagno che Re Pi-

suns avesse agio di vedere dai balconi dell'acropoli, nascere

sotto le mura della regale citta una citta nemica, che lo im-

prigionava nelle sue formidabili munizioni, ed essa intanto

rimaneva liberissima di accogliere nuovi rinforzi, macchine,

fornimenti, vettovaglia. come quella che, colla costruzione del

ponte, aveva in ogni ora aperti a sua posta i magazzini di

Haran e le dovizie della Assiria intera. Nei primi giorni il

Re non fece altra dimostrazione di offesa,] che tagliare ogni
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communicazione esterna agli assediati; e studiare intanto la

fronte di attacco, molto giovandosi delle reminiscenze di Na-

ramsin che conosceva il sito della citta interna. Di notte so-

prattutto, gelosa e forte stringeva la guardia intorno alle mura,
e nel campo teneva sotto 1'armi tre corpi di milizia per ac-

correre alle possibili sortite, e rigettare le truppe ausiliari de-

gli Etei, se mai ne apparisse nei dintorni.

LXVIII.

FERRO E FUOGO NOTTURNO

E ben disse al Re assiro questa vigilanza. La terza notte,

ecco avvisi delle phi avanzate sentinelle, che si eran visti fuo-

chi numerosi in lontananza, e parevano discorrere colla for-

tezza, che dall'alto rispondeva con analoghi segnali. Naramsin

e il Re montarono a cavallo, e cosi il Siltanu Ben Sale, e

ogni altro ufficiale comandante. S'accostava un nemico ? Erano

fanti, cavalli, carri ? Era un semplice convoglio di viveri ? Non

si poteva peranche indovinare. Si mandarono piu picchetti di

cavalleria all'avanscoperta, favoriti da una limpida luna, quasi

piena e fiammeggiante nel bel cielo orientale. Era, come si

seppe di poi, il Re di Patina (Batna), uno degli alleati phi

vicini a Charchemisc, e dei piu affocati da Mutul nella ribel-

lione, ed anche uno dei piu poderosi della lega, come quello

che moveva a sorprendere il campo assiro con ottocento carri

(ma questi aveva lasciato un po' addietro, per non impegnarli

alia ventura), un migliaio e piu di cavalli, e altrettanto di

scelta fanteria, oltre a non pochi soccorsi da piu parti dai

collegati, i quali marciavano sotto i proprii capi, con piu uo-

mini carichi di fascinotti impeciati per incendiare 1'accampa-

mento.

Ma d
1

incendio non poterono pur fare il tentative i Pati-

nesi : perche lo scontro cogli Assiri li colse piu di mille passi

lontano dal campo. Fu tremendo e disperato. Si battevano fanti

con fanti, e poi promiscuamente fanti e cavalieri. E da prima
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riusciva dubbio, per le soverchianti forze degli Etei assalitori,

che avevano fatto entrare in battaglia buona parte del carreg-

gio di guerra. Dalla piazza pure si tento una sortita per togliere

in mezzo gli Assiri. Ma Sargon, che teneva custodita la porta

con un grosso di cavalleria, non permise mai che la sortita

potesse far testa fuori all' aperto, e formarsi in corpo : tanti

ne sboccavano e tanti erano li sotto le mura ferocemente in-

vestiti e acciaccati, malgrado il saettame fttto che dalle mura

pioveva, incerto. e mal diretto per cagion delle tenebre. Era

da temere che gli Etei, guadagnando terreno, arrivassero a

liberare la porta, combattuta al di fuori dagli Assiri, e dare

la via alia sortita degli assediati, la quale, certamente nume-

rosa e scelta, poteva pericolosamente spalleggiare 1' assalto.

]\la non senza grande avvedimento il vecchio condottiero di

eserciti che era Sargon, teneva due corpi in riserva. Come

vide alquanto piegare le prime schiere, fu pronto a chiamare

le seconde, che ristorarono fieramente la battaglia. Poco stante,

sebbene fosse notte, col solo raggio di luna Naramsin non si

perito di muovere anche Fultima riserva, la quale contava un

bel migliaio di bighe. Con queste e colla cavalleria ruppe tal-

mente il vivo delPesercito eteo, gia sgominato, che il resto del

carreggio del Re di Patina, finora tenutosi in disparte, non

ardi entrare in battaglia, e rinnovare la zuffa in terreno mal

conosciuto. Si ritiro il Re per salvare intatto quel principale

nerbo delle sue armi, col meglio delle altre forze scampate

alia disfatta. Ne Sargon non permise che fossero inseguiti.

E troppo aveva ragione TAssiro di raccogliere e riordi-

nare le sue genti, perche un grave pericolo cominciava a mi-

nacciarlo alle spalle, cioe dal lato del flume. Un corridore ve-

loce gli avvisava in quel momento un possibile assalto ne-

mico contro il ponte. I posti di guardia seminati lunghesso le

due sponde del flume, fino a otto o dieci stadii a monte, ri-

ferivano di avere osservato scendere dalP alto flume barche

sospette, montate da pochi rematori che tenevano il mezzo

del letto, quasi che diffldassero di toccare le rive, e pur sem-

bravano spiare il contorno, e risalire veloci, a tutto sforzo di

Serie XV, vol. VII, fuse. 1038. 44 5 settembre 1893.
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remi. Sargon non dubito punto che di la si apparecchiasse un

attacco al ponte.

Neppure questo lato aveva egli lasciato indifeso : altre volte

assai aveva dovuto gittare ponti sull'Eufrate per guerreggiare

gli Etei, e sapeva alia prova che sempre il nemico tirava a

distruggerli o per forza o per insidia. Gia commesse erano

ad Haran le grand! catene onde sbarrare stabilmente il flume

alia navigazione nemica : mentre queste tardavano, il nemico

valevasi delle acque libere per offendere vivamente gli AssirL

Sargon mando incontanente guernire il ponte di picchieri e

altri uomini armati di lunghissime pertiche, e di simile equi-

paggio forni quel piu di barche e di scafe, che potS in quel

subito acciarpare. La consegna era naturalmente prescritta,

arrestare, sviare, affondare qualunque naviglio, grande o pic-

colo battesse le acque.

Temeva egli una squadriglia di brulotti, mandati giu alia

deriva, anzi che un assalto di zappatori, che a forza d'ascia

e di scure tagliassero il ponte. E non fallivano le sue previ-

sioni. Si videro infatti fllare alcune scafe cariche di fascine

ardenti e poi moltiplicare di vecchie carcasse tutte colme di

fuochi lavorati, di fastelli impegolati di bitume, d'ogni ma-

niera di bruciaglia minuta e grossa, le cui vampe altissime

dovevano, intoppando nel ponte, appiccarvi le fiamme. I pon-

tonieri che, dopo gittato il ponte, avevano ufficio di custodirlo,

uscivano a voga arrancata dalle insenature del flume, ove te-

nevano i loro posti di guardia, e davano addosso al naviglio

incendiario, e aiutati dai rinforzi avuti di soldati, s' industria-

vano di afferrarle coi grappini di arrembo, e i piu prodi spin-

gevansi flno a bordo delle barche fiammeggianti, e girandole

sopra vento ne spaccavano i fianchi a colpi di scure, o le fa-

cevano abboccare agli spuntoni: una nube di vapore succe-

deva all' ardente rogo inabissato. Fu lunga e trepida scherma-

glia e non senza rischiosi cimenti pei difensori del ponte, e

pel ponte stesso, che piu d'una volta venne urtato da cataste

di legname infiammato, che a grande stento poterono venire

respinte o sommerse. Infine col fare dell' alba sparito era ogni
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pericolo di bruciamento. Era questa impresa mossa dal re di

Patinu e accordata coll' assalto del campo, per diversione ?

Era opera spontanea delle popolazioni della riviera etea sul-

1'Alto Eufrate? Era vendetta del principe Asbal, come poi si

seppe, il quale fuggendo per cola alia volta di Mazaca, aveva

dato questi ordini ai settarii del paese.

LXIX.

LA RESA DI GARCHEMISG

Intanto il Re Sargon nella mattinata mando chiudere alia

navigazione Palveo del flume, asserragliandolo in piii siti a

forza di catene e gomene e tronchi d' alberi insieme allacciati.

E piii fiera risoluzione fu quella d' intimare al Re di Carche-

misc la resa entro ventiquattr' ore. Mentre egli faceva stendere

il cartello, Naramsin apparecchiava un feroce assalto, caso che

T intima non sortisse 1' effetto desiderato : e il punto d' attacco

era uno svolto delle mura, dietro cui sorgeva un rialto di ter-

reno fin quasi a livello del muro che lo mascherava. Fiero e

dignitoso era il cartello: Re Sargon, Re di Bab ilu, Re di

Accad, Re di Sumer, Re delle Quattro regioni. Dico a Pisuris :

Non hai viveri per un lungo assedio, hai perduto poc
1

anzi il

meglio de' tuoi combattenti, non ti lusingare dei soccorsi che

ti puo condurre il tuo figlio Asbal, che sappiamo fuggito al

primo scontro, senza seguito. Sara difficile che altri Re con-

federati vogliano mandare le loro milizie a fare la fine del-

1' esercito di Patinu. Se prima che domani il sole ascenda al

meriggio, tu consegni la cittk e vieni di persona ad abbrac-

ciare le ginocchia di Assar, tu e quanti sono entro le mura

di Carchemisc avrete salva la vita. Per ventiquattro ore ti

concede tregua. Varcato il mezzogiorno, invece della clemenza

usero inesorabile la giustizia, che tu hai provocato colFinfame

attentato contro 1' onore di Assur e della mia famiglia.

Questo cartello piacque a Naramsin, perche nella sua for-

mola, eccettuava dal perdono Findegno Asbal, come assente
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dalla citta, e allo stesso Pisuris non prometteva altro che la

vita. Egli sentiva compassione profonda del povero popolo, e-

del soldati gregarii spinti a malfare dai loro principi o co-

mandanti. Non soffriva che ne' volghi inermi si facesse vio-

lenza, e coi prigioni usava benigno, assai phi e meglio che

non i suoi successor! nel trono, quand'ebbero presso che in-

teramente obliterato ogni reminiscenza di leggi divine. Tre

prigionieri etei, eletti tra i graduati e sciolti d'ogni legame r

disarmati, furono condotti alia porta maggiore della citta a

recare entro un vassoio la tavoletta di messaggio, e la rila-

sciati a vista di tutto il campo. I soldati assiri che tenevano

un corpo di guardia avanzato, se ne rimossero un trecento

passi, per dare agio ai custodi della porta, che vegliavano

sulle mura, di aprire le porte e mettere dentro gl'inviati, senza

sospetto. Si aperse infatti un portello a pie di un battente della

gran porta, entrarono i messaggeri, e si udirono anche da

lungi stridere i catenacci e i gran bracci di rame, che riser-

ravano il portello.

11 Re di Carchemisc risedeva nel centro della citta bassa

entro un palazzo, degno del maggior potentate della federa-

zione etea : ma durante Tassedio, quasi non si vedeva altrove

che in giro pe' ballatoi delPacropoli, donde spiava le mosse

degli amici e dei nemici, e sopra tutto contava ogni moto e

gesto del campo assiro, talmente sottoposto, che avrebbe po-

tuto percuoterlo con una grandine di proietti, se avesse pos-

seduto baliste d'ordinaria gettata. Fin colassu dovettero cer-

carlo i messaggeri. Capi a prim'occhio Finfelice monarca di

che si trattasse, e come rabbioso e violento ch' egli era, in

sommo grado, per poco non fece gettare giu dalla rocca i

nunzii di Re Sargon. Ma le disperate condizioni a che si ve-

deva ridotto il trattennero. Lesse la tavoletta assira, e senti

subito, malgrado la superbia indomita, che gli era forza here

a quest'acqua. Per cessare vergogna voile coprirsi coi consigli

altrui, fece raccogliere i maggiorenti di corte e di guerra. La

cosa parlava da se. II capo degli arcieri, che comandava la

difesa della citta e delFacropoli, confesso aperto, che perduto
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1'esercito fuori le mura, la caduta della piazza era inevitabile,

con questo pericolo che la resistenza di pochi giorni rendesse

piii efferato alia vendetta il vincitore.

Rispondeva un settario dei congiurati : Per me sosterrei

fino all' ultimo, e allora, uccidiamo donne e fanciulli, e poi

fuori, a vendere cara la nostra vita per non morire inven-

dicati.

La brutale proposta non incontro favore. Si sapeva che Re

Sargon era fedele alle promesse, e non avrebbe sparso una

goccia di sangue contro la data fede. Ciascuno, senza dirlo,

pensava che alia fine non si trattava d'altro che di barattare

il tristo Re Pisuris con un padrone migliore, se questi non

venisse esasperato. Altri faceva osservare, che nulla era da

sperare da Asbal per virtu d'imprese militari, dopo fallito il

primo disegno di piombare improvviso sopra Haran, e di la

volare a ribellare Ninive prima che a Babilonia avessero

tempo d'allestire 1'esercito : ma erano stati prevenuti dalla vi-

gilanza di Sargon, era d'uopo inchinarsi al destino ineluttabile.

Meno ancora valere le lusinghe di soccorsi dalla lega dei con-

giurati, dopo che tre dei principi piu potenti erano venuti

meno : il Re di Mazaca disdettosi pel matrimonio della figliuola ;

il Re di Carchemisc ridotto alia difesa della sua capitale; il

Re di Patinu sconfitto nel tentative di soccorrerlo : a qual pro

adunque esporre la piti nobile e popolosa metropoli etea al

furore d'una soldatesca sfrenata, i capi della citta e della mi-

lizia alle vendette d'un barbaro vincitore, e forse il venerando

monarca a supplizio tormentoso e infame ?

Re Pisuris non batt6 una sillaba. Si coperse il volto col

manto reale, e volse le spalle ai consiglieri. Si fece portare in

sedia alia reggia, ove passo il resto del giorno a nascondere

quanto pote e seppe, i suoi tesori
;
e a sfogare crudelmente la

sua rabbia contro coloro che chiamava i suoi traditori, ed erano

gli uomini settarii che con Mutul e col Principe ereditario ave-

vano cospirato a traboccarlo nell'abisso della sventura : alcuni

ne fece mettere a morte, altri sfuggirono alle sue mani in impe-

netrabili nascondigli. Non gli sfuggirono tuttavia i pontefici e
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le antistite del templi, perchk si credevanq sicuri. E furono

raggiunti dai satelliti del re furibondo, e condotti al suo co-

spetto. Egli rinfaccio loro di avere corrotta la giovinezza del

Principe reale, e avere tradito lui con oracoli falsi a nome di

Astarte e di Set, di cui si mentivano interpret!. L'avevano so-

spinto lui alia guerra sciagurata, e travolto nell'estrema ruina

il reame. Essi erano i veri colpevoli dell'irreparabile disastro;

ma egli, per rispetto alle divinita, loro perdonava la vita, pago
di lasciar loro meritato ricordo della sua giustizia. E in cio

dire, accenno ai manigoldi che eseguissero 1'opera loro. GFin-

felici ministri dei santuarii furono spietatamente percossi colle

verghe, e cacciati dalla reale presenza dolenti e sanguinosi.

Lo sventurato Re di Carchemisc si ritrasse nelle stanze piu

intime della reggia, passo una mala notte rodendosi di rabbia,

come leone colto al laccio. Malediceva amici e nemici e gli dei

tutti dell'olimpo eteo, che Tavevano serbato a quella estrema

delle ignominie. Cento volte gli baleno al pensiero il disegno

di troncare la vita, gittandosi dall'alto del palagio : ma come la

speranza mai non muore, si lusingava ancora in fondo al cuore,

che 1'animo generoso e clemente di Re Sargon ridonare gli

potesse, in grazia dei capelli bianchi, la reale corona, gravata

solo di piu duro vassallaggio. Al mattino, vestito di sacco, a

piedi ignudi, con poco seguito di ministri, usci dalla gran porta

di Carchemisc, che comando restasse spalancata, e si avvio,

alia inevitabile umiliazione dei vinti imploranti merce, che era

di prosternarsi nella polvere a pie del vincitore, o come al-

lora dicevasi, abbracciare le ginocchia di Assur.
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i.

Ultima critica di AUSONIO FRANGHI. Parte terza: 11 Raziona-

lismo del popolo. Milano, Giuseppe Palma, 1893. Un vol.

in 8 di pagg. 672.

II ch. Autore, colla usata vigoria di argomentazioni, prose-

gue la sua Ultima critica, confutando in questa terza parte il

suo libro intitolato: // Razionalismo del popolo. Le verita che

egli qai, diradando le tenebre del dubbio e dell' errore sparse

dal razionalismo, fa rifulgere della luce piu pura, sono: la esi-

stenza di Dio e dei suoi attributi, la creazione e la provvi-

denza, la spiritualita e la immortalita dell'anima, e la rivela-

zione. Indi, conchiuso il libro con aggiustate considerazioni

intorno alia critica adoperata dai razionalisti, aggiunge \m'Ap-

pendice, in cui contro PHume difende il principio di causalita.

Basta un semplice sguardo alia materia che il ch. Autore si

propone come soggetto della sua trattazione, per vedere in

essa confutati gli errori che al presente corrono nelP insegna-

mento delle Universita, con danno estremo della fede nella

gioventii che le frequentano, e che per mezzo della pubblica

stampa hanno preso radice ancora negli animi di quelli, che

non le frequentano. Laonde la divulgazione di questo libro e la

sua lettura sono di una utilita cosi patente da non essere punto

mestieri inculcarla.

Prima di metter mano alia critica il ch. Autore scrive una

Avvertenza. Nella quale, dopo di avere esposto il suo parere

intorno alia riputazione che si era acquistata di maestro di

ateismo e di materialismo, di buon ragionatore e di strin-

gente dialettico, risponde ad un biasimo datdgli da un eccle-

siastico intorno alia forma della sua: Ultima critica. II quale,



696 RIVISTA

con amaro piglio, gittogli in faccia, a guisa del noto non

licet che quando si e fatta una confessione simile, non si ha

diritto di parlare in pubblico
1

. Egli si difende contro cotesta

accusa, dandone la ragione del non essersi tenuto pago della

nota formola: Auctor laudabiliter se subiecit, stante 1'abuso,

che se n' e fatto e se ne fa tuttavia da alcuni scrittori, i quali

non le danno se non un valore meramente disciplinare, qua-

siche non importi e non esiga nessuna sottomissione di mente

e di cuore, nessun mutamento di giudizii e di affetti 2
. E reca

in prova esempii antichi e moderni. II perche, affine di torre

ogni dubbio alia sua verace sommessione specialmente nel

caso suo, ha stimato oltremodo conveniente di gittare nel fuoco

della critica 1'idolo bugiardo, che avea prima pubblicamente

adorato, e tutto insieme di rimettere in sul trono dovuto le

verita da lui manomesse. Savissimi personaggi con a capo il

Sommo Pontefice, a cui propose 1'orditura del suo disegno,

lo confortarono a compierlo. Checche altri pensi, ei chiude

YAwertenza, il solo che mi sta a cuore e il suo valore re-

ligioso, di cui e giudice soltanto la Chiesa 3
. Sentenza degna

di una nobile penna cattolica!

In sull'ingresso della sua critica propone lo stato della

quistione quale e dato dal razionalismo in questi termini : La

quistione, che si prende a dibattere e quella, che sta in fondo

o in cima di tutte le piu gravi e piu ardenti polemiche del no-

stro tempo; quella, che si agita fra i difensori della religione

e filosofia cristiana da una parte, ed i banditori della scienza

e filosofia moderna dall'altra; o con formola piii concisa e

spiccata, fra cristianesimo e razionalismo 4
. Ma non tutti i

seguaci del razionalismo tengono lo stesso modo. Altri pro-

cedono a vessillo spiegato, ed altri si avanzano con insidiosa

cautela. Sono questi bensi avversi al Papato e poco amici della

Bibbia; contuttocio non rifuggono dalFammettere alcune ve-

rita, di maniera pero, che il loro consentimento non si appoggi

sul motivo formale della fede, sibbene su quello della propria

persuasione. Nel fatto sono razionalisti, come gli altri
;
e camuf-

1

Pag. 12.
*
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3
Pag. 17. * Pag. 29.
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fati sotto un cotale ossequio religiose riescono di pericolo alia

semplicita di non pochi credenti. E benche Tuna e 1'altra forma

professi il sistema razionalista, ciononostante si dividono in

varie sette. Le une stanno contro le altre, i placiti di questa

sono fieramente disdetti da quella, la discordia e perpetua nel

loro campo ma si accordano tutti in questa doppia antifona :

a) Dio non ha rivelato nulla : e un ente immaginario : e

Gesu Cristo non ha salvato nulla; e un personaggio mitolo-

gico; &) I rivelatori della verita ed i salvatori delPumanita

siamo noi *.

Con quali armi il razionalismo assalti ed oppugni il cristia-

nesimo, ne abbiamo un saggio in questo stesso capitolo, in

cui si determina lo stato della quistione. I punti capitali, su

cui e accesa la pugna tra le due parti contendenti, sono due.

II primo si riassomma in questo. I cattolici ripongono il

principio ed il criterio della loro dottrina in una rivelazione

sovranaturale di Dio; i razionalisti nella ragione naturale del-

1'uomo 2
. II secondo asserisce : I cattolici vogliono subor-

dinata la ragione alia fede : i razionalisti invece la fede alia

ragione
3

. Coteste due asserzioni nel loro senso universale

vengono a dirci in buon volgare: per voi cattolici la ragione

e una facolta di per se nulla, la fede e il tutto. Credo, perche

credo: ecco la conclusione del vostro principio e del vostro

criterio nel ragionare. Non cosi noi razionalisti: non ci pri-

viamo della nostra intelligenza con una fede cieca, ma nel

nostro discorso seguitiamo il chiaro lume dei suoi dettami,

come si addice a creature ragionevoli. Tale sarebbe la conse-

guenza, se i citati asserti non avessero in se la magagna di

una grave fallacia, che si cela sqtto la loro universalita. Con-

sideriamo il primo: o si riferisce egli alia filosofia cattolica,

ovvero alia teologia. Se alia filosofia, citi il razionalista un

trattato, in cui si cominci con un atto di fede, e questo si ponga

qual principio fondamentale del discorso, e qual criterio rego-

latore nello svolgimento delle tesi prese a trattare dal filosofo

cattolico. Per quanto egli si sforzi non potra mai fare alcuna

1
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simile citazione. I filosofi cattolici seguono nei loro trattati il

metodo schiettamente razionale, ne fanno mai capo al domma

.per derivarne le prove. Ne i razionalisti possono sempre dissi-

mularlo. La loro fallacia e quindi intorno a questo palese.

Che se la citata asserzione si vuol riferire alia teologia,

anche qui si appiatta un'altra fallacia. I dommi, non vi e

dubbio, hanno la loro propria sede nella teologia. Ma badate,

il teologo non incomincia mica col proporre il cjomma qual

principio primo. Egli non si fa a trattare del domma, se non

dopo di avere con acconce trattazioni fondata solidamente la

credibilita della rivelazione. Nel che egli procede attenendosi

fedelmente ai principii comuni e costanti della logica univer-

sale
; principii, che niuno puo negare senza rinnegare la pro-

pria ragione. Al lume di questi svolge le sue tesi, ne ricava

le prove ora speculative ed ora storiche. E quando ha dimo-

strato con tutto il rigore scientiflco la credibilita della rivela-

zione, solo allora ricorre alia rivelazione per formolare ed

esporre e confermare i suoi dommi soprannaturali '. Si leg-

gano i trattati: De Vera religione, De Revelatione divina, De

Ecclesia, De Sacra Scriptura e De Traditione, e si tocchera

con mano quanto e quale sia il rigore di logica, che usa il

teologo cattolico nelle sue discussioni.

Fallace e pure il secondo asserto, che- il razionalismo ap-

plica alia dottrina cattolica. Stanteche esso le approprii una

subordinazione universale, come a priori, della ragione alia

fede. II che suppone, che cotale dottrina dalla teologia sopran-

naturale vada alia razionale, quando accade il contrario. Nel-

1'ordine feoretico essa mette la ragione innanzi alia fede. Di

maniera che, illustrata dal fulgore di quei principii di logica,

che sono incontrastati, con sicuro passo questa giunge al di-

lemma della conclusione finale, in cui 1' intelletto dalla forza

del piu stringente raziocinio e ridotto al punto: o di ade-

rire alle verita soprannaturali, o di ribellarsi alle leggi della

ragione
2

. Adunque il razionalismo mentisce contro un fatto

1
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evidente, apponendo al cattolicismo di avere a principle ed a

criterio la rivelazione divina.

Saggiamo ora un poco il valore logico delle affermazioni

millantate a suo pro
1

dal razionalismo. II principle, egli

afferma in primo luogo, ed il criterio della mia dottrina e

riposto nella ragione naturale delFuomo . Ma come va, che

il cattolico ragionando riesce ad una conclusione, ed il razio-

nalista pur ragionando giunge alia opposta? Eccovi il perche:

II primo segue fedelmente ed osserva pienamente il dettame

della ragione naturale, ed il secondo ne lo segue, ne P osserva.

Indi e, che il cattolico, guidato dal retto uso della ragione

umana giunge alia fede, ed il razionalista dal perverso uso

della medesima perviene alia incredulita. Indi e, che Tuno e

credente in quanto ragiona bene, e Taltro e incredulo in quanto

ragiona male i
.

*

Noi, dice il razionalista in secondo luogo,

non vogliamo subordinata la ragione alia fede, ma la fede alia

ragione . Ebbene anche questa asserzione e fallace in quanto

appropria al razionalismo una subordinazione primordiale, uni-

versale, assoluta della fede in genere alia ragione. Imperoc-

che chi studia un poco il processo della nostra mente si avvede,

che essa, movendo dalla fede va alia ragione, e non viceversa.

LTuomo, prima di mettersi a ragionare, crede. E .se nulla cre-

desse di che potrebbe ragionare? Gli e impossibile appiccare

alcun discorso colla sua ragione senza che prima egli creda.

II principio del razionalista pone non doversi credere, se non

cio che la ragione ha dimostrato credibile. Or cotesto princi-

pio non si puo per niun conto accettare, e il fatto lo prova.

Presentate ad un qualunque studioso un teorema a discutere.

Prima di mettersi alia fatica della discussione, ei crede che

sia discutibile. Eccovi Tatto di fede. Se questo non facesse,

non si porrebbe alFopera del discuterlo. quanti atti di fede

non si compiono ogni di, anche dagli stessi razionalisti ! I file-

son" dei primi secoli opponevano al cristianesimo la stessa

difficolta di esigere, cioe, dai suoi seguaci la fede. Al che ri-

spondendo i SS. Padri numeravano tali e tanti atti di fede

1
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giornalieri, ed a tutti comuni, che si dovea conchiudere essere

la vita deH'uomo, dallo spuntare il primo albore della ragione

sino alia fine, una vita di fede.

II razionalista ci replica. Adagio: voi cattolici non siete

buoni logici; ragionate e deducete contro il senso che noi diamo

alle due affermazioni della nostra antitesi tra il cattolicismo

ed il razionalismo. Ye lo dichiaro. Per cio che spetta alFasserto

che tocca al cattolicismo, noi affermiamo che e un purissimo

sovranaturalismo : 1. in quanto cio muove da un principio so-

vranaturale, che e la parola di Dio; 2. in quanto si go-

verna con un criteria sovranaturale, che e la fede divina;

3. in quanto consiste in un ordine d'idee sovranaturali, che

sono gli attributi e gli atti di Dio, la origine prima e il fine

ultimo dell'uomo, ecc. i
.

La risposta a cotesta replica e semplice: E falsa la sua

prima parte. Si e qui su dimostrato aver la dottrina cattolica

due parti: Tuna razionale, 1'altra rivelata. II principio, onde

muove la prima e appunto quello di ogni vera filosofia, vale

a dire nell' ordine logico il principio di contraddizione, nel-

Tordine ontologico il principio di causalita. II principio, onde

muove la seconda e un principio soprannaturale, la parola

di Dio. Conveniamo: ma questo non toglie, che cotesto prin-

cipio stesso non rivesta in modo indiretto un carattere pure

razionale. Imperocche, come abbiamo veduto, non viene accet-

tato se non dopo che a punta di severa logica la ragione e

rimasta pienamente convinta della sua possibilita, necessita,

esistenza ed autorita infallibile. Da questo si rende manifesto,

che il principio sovranaturale del cattolicismo non toglie, ma
da alia ragione dell'uomo, non restringe il campo della sua

speculazione, ma lo allarga, non iscema, ma aumenta e per-

feziona le forze della sua intelligenza. E pure falsa la seconda

parte, presa in senso universale. La dottrina cattolica procede

con quel criterio, che si conviene al suo soggetto : criterio ra-

zionale nelle questioni, delle quali e giudice naturale la ragione;

criterio sovranaturale in quelle, che appartengono alia rivela-

*
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zione. Cotesta diversita di criteri vengono indicati dalla stessa

ragione, che appropria questo o quello alle diverse materie

secondo la loro natura. E quindi ha il suo criterio la matema-

tica, il suo la fisica, il suo 1'etica e va dicendo. Ondeche il

voler escludere dalla rivelazione il criterio sovranaturale, che

le spetta, torna ad un medesimo, che il negare cio che la

ragione richiede, in quanto che la ragione stessa ci conduce

ad ammettere una teologia rivelata e dommatica. E da ultimo

anche falsa la terza parte nel suo senso universale. Che la

dottrina cattolica sia un sovranaturalismo in quella parte, che

comprende ntiordine d' idee sovranaturali, e vero. Che poi

tutte le sue Idee sieno di un ordine solo, tutte sovranaturali

in modo totale, quali sono la nozione di Dio e dei suoi attri-

buti e le altre annoverate dal razionalismo in* questa terza

parte, e una falsita. Ne fa fede la teologia naturale, che le

contiene, ed il fatto, che i maggiori fllosofl pagani le aveano

concepite, benche in modo vago e confuso, prima ancora della

rivelazione. Ecco a che si riduce la replica razionalista, ad una

falsita, e a due fallacie ! La dottrina cattolica non e quale viene

formolata dal razionalismo. Giacche essa nel suo principio,

nel suo criterio, nelle sue idee intorno a Dio, al mondo ed

all' uomo non e un sovranaturalismo assoluto, che escluda

ogni officio della ragione
i

.

Mettiamo ora alia prova 1' altro membro della antitesi ri-

sguardante il razionalismo. Esso afferma di se : Che e un

naturalismo, in quanto che il principio, da cui deriva, il cri-

teria, con cui precede, Yordine delle idee o di conoscenza in

cui si aggira, non sono altro che la ragione contenuta entro

i limiti della scienza ed i conflni della natura umana e mon-

diale 2
. II principio qui vantato sapete a che si riduce nel si-

stema razionalistico ? Cercatelo, e troverete che si riduce a

questo : nelYordine ontologico non esistere alcun che di reale

fuori del mondo sensibile: nelYordine subiettivo non potersi

conoscere null' altro, che i fenomeni, ossia le sensazioni, le

rappresentazioni, i concetti, che direttamente e riflessamente

1
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ne abbiamo. Laonde, combinando questi due element! ne pro-

viene: 1 che il mondo sensibile non e per lui la realita sussi-

stente delle cose
; ma, secondo la teorica del moderno sogget-

tivismo e fenomenismo, e il mondo delle apparenze e non delle

sostanze, cioe delle vere e proprie realita. La ragione non &

difficile a capire. Di fatto, ammessa dal raziorialismo cotesta

teorica, quello che puo cadere sotto del nostri sensi, non e la

cosa in se, la realita sussistente, sibbene la sua apparizione

colla rappresentanza, che si forma nella nostra mente. Ora

coteste apparizioni e coteste rappresentanze, che sono, consi-

derate in se stesse? NulPaltro, che atti o moti del soggetto sen-

ziente. Donde consegue, che in quanto tali esistano solo nella

mente, siano realita puramente soggettive, e che fuori di noi

non abbiano esistenza reale, e percio siano fisicamente un bel

nulla. Laonde, chiudendosi dal razionalismo tutte le realita del

mondo sensibile entro la cerchia del sentimento, il suo prin-

cipio riesce al pretto nullismo: e lo scetticismo ontologico,

o nullismo del sofista Gorgia
i
.

Tanto neWordine ontologico. Quanto poi all''or'dine subbiet-

tivo, il razionalismo, seguendo la teorica sopraddetta dei fe-

nomenisti o soggettivisti modern! coglie un'altro frutto di rea

qualita eguale alPantecedente. Imperocche, secondo cotale teo-

rica, la cognizione dei fenomeni sensibili non e la cognizione

delle cose quali sono in se, ma e la cognizione dell'apparenza

delle cose, quale si manifesta in noi per mezzo del senso. E

percio non e cognizione oggettiva, ma subbiettiva; non e la

cognizione di cio che sussiste realmente nel mondo, ma la

cognizione di cio che accade nella nostra mente. Ondeche la

natura di tale cognizione non serve a farci conoscere la realita

di alcuna cosa. Di qui la conseguenza a fllo di logica, che il

principio razionalista, ristringendo il campo delle cognizioni

nei fenomeni sensibili, mena diritto alia conchiusione, che non

si conosce nulla di reale. E questo si e lo scetticismo o

agnostismo del sofista Protagora
2

.

II criteria e Vordine delle idee in razionalismo, quali ger-

1
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mogli del suo principle, sono necessariamente della medesima

natura. Adunque, come quello e assurdita; cosi assurdita anche

questi debbono essere. Ecco a qual termine giunge il raziona-

lismo col suo vanto, che principio, criterio ed ordine delle idee

da lui seguiti non sono altro che la ragione contenuta nei

limiti della scienza e nei confini della natura umana e mondiale.

Povera scienza e povera natura in mano del razionalismo,

il cui contenuto dottrinale e una negazione assoluta, un'abo-

lizione universale, anzi una reductio ad absurdum, cosi di

tutta la natura, come di tutta la scienza; perche quella si ri-

solve in una illusione ottica e questa in una aberrazione men-

tale 7
.

II ch. Autore, con istringente logica corroborata da svariati

e calzanti argomenti, prosegue a mettere in mostra la falsita

e la fallacia insidiosa, onde si vale il razionalismo sotto lo

sfoggio di una scienza bugiarda. Ma non consentendoci una

rivista di seguitarlo, passiamo alia tesi della esistenza di Dio,

tenendoci paghi di torne qualche piccolo saggio.

II primo assalto e contro la prova metafisica. Gli apolo-

gisti cattolici, dice il razionalista, argomentando dalla con-

tingenza degli esseri mondani, e dalla impossibility che si

dia una serie infinita, conchiudono la necessita di una causa

prima, necessaria, indipendente. Ma questo argomento e un

arzigogolo : giacche fra il relative e 1'assoluto, il contingente

e il necessario intercede un abisso, che niun sillogismo puo
varcare 2

.

In cotesta obbiezione si nasconde una grossolana fallacia

nella confusione dei termini. Si distingua pertanto cosn corre

un' abisso ontologico fra i due termini, cioe quanto al loro

essere, e vero; corre un abisso logico, ossia quanto al loro

concetto, e falso. Gonsiderati il contingente e il necessario

nella loro natura e realita ontologica, non vi e dubbio, s'in-

contra fra essi un abisso infinite, in quanto che Funo esclude

assolutamente Paltro, non potendo il contingente avere alcun

attribute del necessario, ne il necessario alcun attribute del

1
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contingente. Dal lato adunque ontologico, mancando ogni pro-

prieta od attribute che gli accomuni, niun sillogismo puo var-

care 1'abisso, che li separa. Ma non accade similmente dal

lato logico. Imperocche, come il concetto di contingente ci dk

il legame di relazione, che lo unisce al necessario; cosi il

concetto di necessario ci porge quello, che lo congiunge col

contingente. Cotesto duplice concetto e ben lungi dal porre

un abisso di separazione tra i due termini, piuttosto gli asso-

cia col legame proprio dei concetti relativi. E quindi per la

data distinzione appare che, contingente e necessario sono

termini che si richiamano, si connettono, s' includono 1' un

Taltro, come effetto e causa, figlio e padre, monte e valle 1
,

II razionalismo torna alia carica. Affinche, egli oppone, si

possa rigorosamente inferire, se Funiverso abbia o no in s6

stesso la ragione della sua esistenza; se fuori di lui esista

o no un Ente necessario assoluto che ne sia la causa prima,

sarebbe necessario : l.e conoscere il complesso o la sintesi totale

delle cause e degli effetti, onde si compone Funiverso
;
vale a

dire, bisognerebbe nelFordine della durata risalire di momento

in momento fino al principio del tempo, e nell'ordine della

estensione arrivare di punto in punto sino ai confini dello

spazio. Inoltre, 2. bisognerebbe coordinare e comprendere in

un concetto distinto ed adeguato tutte e singole le serie dei

fenomeni, non solo dei reali, ma ancora dei possibili. In que-

sto supposto solo le premesse della induzione essendo esatte

e compiute si potrebbe a rigor di logica conchiudere. Or es-

sendo impossible condurre a termine cotesto lavoro da mente

umanilpne consegue non valer punto 1' argomentazione degli

apologisti cattolici 2
.

Abbiamo qui recato per disteso cotesto lungo discorso af-

flne di dare un saggio del come il razionalista si distilli il

cervello per trovare un cavillo contro la esisteixza di Dio. Giac-

che sotto 1'involucro di tante altisonanti parole si adagia non

altro che un cavillo. Gli enti sono quelli che sono, ossia quali

vengono determinati dalle proprieta delle loro essenze. Dimo-

1
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doche, se vengono spogliati di cotali proprieta, cessano di es-

sere quello che sono. Gosi a modo di esempio le proprieta che

costituiscono la essenza delFuomo sono I'animalita e la ragione.

Togliete la prima? Non sara piii Fuomo, ma uno spirito. To-

gliete la seconda ? Non sara piu parimente 1'uomo, sara un ani-

male. Laonde con tutto il diritto posso dedurre logicamente,

che non solo 1'uomo individuo che io considero, ma che tutti

gli uomini passati, presenti, faturi e possibili, sono e debbono

essere animali ragionevoli. La base, su cui si fonda questa

deduzione, e il principio d'identita e di contraddizione, in quanto

che un ente qualunque non puo essere e non essere quello che

e nella sua essenza o quiddita. Si applichi cotesto principio al

mondo universe. Consideratelo nel suo complesso, studiatelo

nelle singole parti onde risulta; da ogni lato vi si manifesta

la sua proprieta essenziale, che e la contingenza. Tutte le note

sue caratteristiche concorrono nelPaffermarvela. E percio come

esiste, cosi essendo potuto non esistere; e tanto impossibile

che in se contenga la ragione della sua esistenza; quanto

e necessario, che fuori di lui esista un Ente supremo, una

causa prima, che gliela abbia data. Dal che si deduce diretta-

mente non essere punto necessario, che per venire a cotesta

conclusione si debbano verificare le due condizioni apposte

dal razionalismo. Somiglianti a queste sono altre obbiezioni,

cui il ch. Autore combatte con acutezza e con buon nerbo di

ragioni. Di modo che cotali obbiezioni, considerate come si

conviene, appaiono quello che sono, cioe insidiose fallacie.

II ch. Autore ci svolge la prova fisica adoperando bensi

Fargomento comune, ma in una forma diremo originale con una

limpidezza e forza particolare. Eccovi in sunto come egli argo-

menta. L'ordine mondiale in primo luogo e un meccanismo.

Certi elementi material! sono messi in moto da certe forze,

nei loro moti operano costantemente conforme a certe leggi,

e con tali moti e con tali leggi operando formano i corpi ce-

lesti coi loro sistemi ed i terrestri coi loro fenomeni. E come
in quelli, cosi in questi si precede a regola e con ordine, come
a battuta. Or la materia in quanto tale e cosa estesa, flgurata,

Seri XV, vol. VII, fasc. 1038. 45 7 settembre 1893.
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mobile etc. e percio entra nella cerchia dello spazio, del tempo
e del numero. Ma tutto cio che entra in questa cerchia e mi-

surato dallo spazio nella sua estensione, dal tempo nella sua

durata: dunque la materia e limitata e la sua esistenza ebbe

incominciamento. Ma cio che ebbe incominciamento non pote

essersi data 1'esistenza da se : dunque ebbela da un principio

superiore coi suoi moti e colle sue leggi. Or non dandosi moto

ordinato senza un primo motore che gli abbia dato il debito

indirizzo, ne legge costante senza un legislatore, ne consegue,

che quel principio superiore che impresse nella materia quel

suo moto ordinato sotto le regole di quelle sue leggi co-

stanti debba essere una intelligenza. Ma nella costituzione del-

1'universo non si tratta di avere dinanzi la materia colle sue

leggi fisse, come le ha 1' inventore di un meccanismo qualun-

que, o 1'architetto nel disegnare un edifizio. Si tratta invece

di avere innanzi il nulla, ed indi la necessita di mettersi nel-

1'immense campo dei possibili affine di trasceglierne quei tali

determinati elementi, atti a ricevere quella virtu di forze, di

moti, di ordine e di leggi, quali e quante legate tra loro in

un mirabile conserto sono richieste nel disegno della gran

macchina, che e il mondo. Dunque come Fordine che si ma-

nifesta nelle leggi meccaniche del mondo e un effetto, che pre-

suppone di necessity un principio ordinatore e legislatore;

cosi la potenza, Pattivita ordinatrice e legislatrice del mondo

e un attribute, che presuppone di necessita un soggetto spi-

rituale, una mente, una intelligenza, una sapienza sovrana, as-

soluta, cioe un attribute, che non puo appartenere se non

a Dio.

L'ordine mondiale, in secondo luogo, e uu organismo (la

vita vegetale e animale). Qui ci rifulge dinanzi allo sguardo

un sistema di cause e di fini ammirabili, una sapiente varieta

di organi e di funzioni, donde fluisce una vitalita, in cui si ma-

nifesta un tale ordine di cause e di effetti, di mezzi e di fini,

da creare, in colui che si pone a studiarli alcun poco, la piu

alta ammirazione. I materialist! vogliono, che cotesto organi-

smo provenga dalle forze meccaniche. Non cosi i naturalisti,
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i quali invece sostengono come necessario alia formazione del-

1'organismo un principio vitale di natura superiore a quella

delle forze fisiche e chimiche. La dottrina quindi materiali-

stica e infetta dell'assurdo di un effetto maggiore della sua

causa. Or donde puo procedere questo principio vitale, questa

forza che opera sempre conforme alle leggi di quell' ordine

stupendo, che costituisce 1' organismo? Se vogliamo evitare

1'assurdo, ci e forza conchiudere, che proceda da un ordina-

tore, cioe da una intelligenza. E siccome Vordine organico
riluce di una perfezione piu alta di quella delYordine mec-

canico ; cosi 1' argomento che inferisce la esistenza di una

mente ordinatrice, di una intelligenza divina dal sistema del

meccanismo corporeo, deve inferirla a fortiori dal sistema

dell' organismo vivente 1
.

L'ordine mondiale e, in terzo luogo, uno spiritualismo (vita

mentale e morale). Qui si ha un altro argomento a minori ad

maius, la cui induzione strozza positivismo e materialismo ad

un tempo. Essa deducesi da un fatto innegabile, il quale con-

siste in quelPordine ammirabile, che risplende cosi nella vita

animale fra gli organi e le funzioni del senso, come nella na-

tura umana fra le funzioni del senso e dell' intelletto e della

volonta. Or e impossibile, che cotesto ordine sia causato dalle

forze naturali, organiche o fisiche o meccaniche. Imperocche
altrimenti s'incespicherebbe nell'assurdo che cose non esistenti

hanno dato a se medesime 1'esistenza, ossia che forze prive

di senso un bel mattino si fecero da per se sensitive : e forze

prive d'intelletto si resero una bella sera da per se intellet-

tive 2
. Dunque e necessario, che si ammetta la esistenza di

una mente sovrana, di una intelligenza infinita, che a modo di

sole abbia raggiato negli uomini la luce del loro intelletto,

quale si addice alia natura umana. Torna adunque sempre

piii calzante 1' argomento che dalla esistenza dell'ordine mon-

diale inferisce 1' esistenza di un ordinatore divino : illazione

che se era valida, movendo in prima dall'antecedente dell'or-

dine che si manifesta nelF organismo vivente
;

tocca qui il

1

Pag. 121.
!
Pag. 123.
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sommo della sua forza, movendo dalFantecedente delFordine,

che si rivela nella funzione della vita spirituale dell'uomo l
.

II processo di questo argomento non puo correre piu limpido,

ne essere piu trionfante. Nulla oppone di serio il razionalismo,

e percio non e da curarsene piu oltre.

I punti assaliti dal razionalismo nella terza prova morale

sono : 1'argomento estrinseco o storico derivato dal consenso

universale de'popoli nel credere la esistenza di un Dio legi-

slatore; e 1'argomento intrinseco, dedotto dalla legge morale

regolatrice delle azioni umane. Prima di tutto ci conviene no-

tare, che il consentimento universale in cotale credenza non

si piglia nel senso, che esso sia criteria di verita, ma soltanto

conferma e contrassegno di verita. Giacche non si dice, che

Dio esiste, perche tutti i popoli a pieni voti hanno dichiarato

di credere nella sua esistenza
;
ma s' invoca soltanto il consenso

del genere umano precisamente come contrassegno e conferma

di una verita, che e connaturata insieme colla ragione
2

.

Inoltre cotesta universalita di credenza non e semplice univer-

salita: essa porta seco il suggello della perpetuita, in quanto che,

essendo connaturata alia ragione, e necessariamente non solo

universale, ma ancora perpetua, come e universale e perpetua

la ragione negli uomini. Onde la obbiezione de' razionalisti,

che altri consentimenti universal! siano poscia stati scoperti

falsi dalla critica e dalla scienza, non ha alcun valore. Piu :

quando si discute cotesto consenso, non s' intende, che la prova

da dedursene attribuisca a tutti gli uomini uno stesso concetto

di Dio, particolare, determinato
;
ma soltanto che essi credono

la esistenza di qualche principio primo, di una causa suprema
del mondo. Dal che proviene, che tal concetto non essendo

determinato, benche sia tenuta per verissima la esistenza di un

essere divino, dia campo ad applicazioni particolari, varie, di-

verse, pugnanti tra loro, secondo il capriccio, la passione ed

altre circostanze che le determinano. Abbiamo di cio prove

somiglianti, e si puo dire, quotidiane. Mettete, a modo di esem-

pio, in discussione un partito, una quistione da risolversi. Tutti

1

Pag-. 123. 2
Pag. 132.
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I convenuti si fondano nel loro discorso sul principle certis-

simo della identita e della contraddizione, il quale pero quanto

e certo in se, e altrettanto indeterminato. Quindi non di rado

accade che si esca dalla discussione con tante sentenze, quante

erano le teste degli adunati. Si ragioni similmente della cre-

denza riguardo a Dio. Tutti i popoli consentono nel credere

che esiste Dio
;
ma quanto all' applicazione del suo concetto

indeterminato, questa si diversiflca in molte maniere : mono-

teismo, dualismo, triteismo, politeismo. Ondeche invano si op-

pone dal razionalismo alia solidita di cotesto argomento estrin-

seco, la molteplicita dei modi con cui si palesa 1' applicazione

del suo concetto. Ghiarita cosi la qualita del consenso univer-

sale ed il suo valore logico, si disciolgono facilmente le povere

difficolta de' razionalisti.

Contro P argomento intrinseco tolto dalla legge morale il

razionalismo esercita piii accanitamente il dente della sua cri-

tica, 1'oppugna da tutti i lati, vi si arrovella attorno : ma in-

darno. II ch. Autore, con un argomentare da pari suo mette

in mostra la inanita dei suoi sforzi. I razionalisti ammettono

la necessita di una legge morale, non sanno pero acconciarsi

.alia esistenza di un, Dio legislatore. Vogliono che la natura

-e la coscienza sia il fondamento di cotesta legge, ne sia la

causa e la sorgente ;
in chiari termini la vogliono indipendente

da chicchessia. II che e impossibile. Dio, autore della natura

dell'uomo, e necessariamente autore della coscienza, regolata

dalla legge. Egli fu che detto questa legge, che la impresse

nel cuor dell'uomo e ne formo la coscienza ingiungendone la

osservanza
; legge che esemplata su la legge eterna e immota

ed invariabile come e immota ed invariabile la stessa essenza

divina. Onde, si voglia o non si voglia, esiste un legislatore di-

vino, a cui tutti gli uomini debbono render conto del loro

operare, se esso fu o non fu conforme alia sua legge manifB-

stata dalla coscienza. Cio presupposto si sciolgono da se le

obbiezioni contrarie qual lieve nebbia del mattino al raggio
del sole. Stabilita la legge morale quale opera del supremo

legislatore Dio, affermasi dal razionalismo venire per essa di
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strutta la virtu, la moralita, la societa. Si puo immaginare
ruina piu miseranda ? Omesso Pordine teoretico, sapete perchk

le ruina nelP ordine pralico? Eccovelo : 1. Perche toglie

ogni differenza intrinseca ed essenziale tra la virtu ed il vizio

in quanto dipende dall' altrui arbitrio
;
come se Dio fosse

eguale ad un principe reggitore, che divieta cio che gli pare

e piace ;
2. Perche nel sistema cristiano si fa dipendere la

legge morale da una rivelazione misteriosa, particolare, arbi-

traria di Dio
;
come se in cotesto sistema, anziche alia rivela-

zione, non si facesse appello alia manifestazione della coscienza

umana; 3. Perche rompe la unita e identita della coscienza
,

come se questo non accadesse nel caso in cui venisse escluso-

il divino legislatore. No : non e il sistema cattolico che distrugge

la unita, la identita della coscienza, ed annienta il principio del

dovere e del diritto
;
ma il sistema che lo sottopone a tutte

le peripezie delP individualismo
;

ossia che per sottrarlo da

ogni attinenza sovranaturale con Dio, gli toglie ogni attivita

naturale ed universale nel genere umano, e lo riduce ad una

determinazione personale e particolare di ciascun individuo *.

E qui facciamo punto per continuare in un altro quaderno.

II.

GRISAR P. HARTMANN. Le tombe apostoliche di Roma, studi

di archeologia e di storia. Con due tavole in fototipia e

quattro zincotipie nel testo. Roma, tip. Vaticana, 1892. Un

vol. in 4 di pagg. 56.

Questa dissertazione o memoria sulle tombe dei due santi

Apostoli Pietro e Paolo e chiarissima prova della rara pe-

rizia, che il P. Hartmann Grisar si e acquistata in tutto cio

che spetta alle antichita sacre di Roma, non solamente con

serii e prolungati studii sui libri, ma ancora colla paziente-

osservazione e disamina, che da parecchi anni egli viene fa-

cendo, dei tanti monumenti che si rinvengono nella citta dei

Papi. II vantaggio di aver egli stesso potuto esaminare con

1

Pagg. 154, 155.
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1'occhio indagatore dello storico e dell'artista le chiese, le

iscrizioni, i ruderi ed altri siffatti testimonii superstiti del pas-

sati tempi, mette il dotto Autore in condizione di poter for-

nire al pubblico, come qui fa, schiarimenti e notizie del tutto

nuove.

Noi, tralasciando le molte sue osservazioni intese a chia-

rire passi d'antichi autori, determinar date, correggere cattive

interpretazioni, false ipotesi e somiglianti, che a tempo e luogo,

ora nel testo, ora in nota gli scaturiscono dalla penna, diremo

qui
'

degli argomenti onde si trae una conclusione, che ai no-

stri lettori, per la loro divozione verso i SS. Apostoli Pietro

e Paolo, nostri primi padri e maestri nella fede, sara certo

gratissima. Questa e che, nonostante le innumerevoli vicissi-

tudini a cui nel corso di 15 secoli fu soggetta Roma, le tombe

dei due SS. Apostoli, dal di che Costantino Magno le fece co-

struire, riponendovi per entro le sacre spoglie dei due gloriosi

banditori del Vangelo, non furono mai violate, ne in altro

modo ritolte dal luogo, ove primieramente furono deposte. Dal

che quanto resti confermata la credenza iielF autenticita dei

sacri corpi, e quindi la venerazione dei fedeli verso di essi,

non e chi non vegga.

Allorche, nell'anno 519, Giustiniano, che gia era in alto

stato alia corte di suo zio Giustino I, a cui succedette nelFim-

pero, chiese ai Legati pontiflcii di papa Ormisda, che gli pro-

curassero reliquie delle ossa dei SS. Apostoli, i Legati rispo-

sero, non essere consuetudine della Sede Apostolica di dare

particelle delle ossa dei Santi, ma si solamente degli oggetti,

stati a questo fine deposti nelle loro tombe. Tali oggetti, chia-

mati sanctuaria o anche reliquie, erano di varie sorte. Talora

consistevano in pannolini (branded) o sciolti, oppure rinchiusi

in qualche cassettina o teca (capsella, buxis). Altre volte erano

i carboni, oppure polvere dei carboni, che stavano nelP incen-

siere posto dal Papa sulla tomba delPApostolo, nella festa del

medesimo, e rimasto cola sino alia festa delPanno seguente.

A meglio comprendere siffatta usanza, giovera dire come fos-

sero costruite le tombe degli Apostoli.
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L' ignoto Autore della vita di S. Silvestro nel Liber Pon-

tiftcalis, che scriveva nel 530, narra come Costantino impera-

tore, per cut ordine furono erette la basilica vaticana in onore

di S. Pietro e la ostiense ad onore di S. Paolo, fece riporre

il corpo si dell'uno che dell' altro Apostolo, ciascuno in una

forte cassa di bronzo, la quale venne rinchiusa in una ca-

mera formata da muri grossi e massicci, assai dentro terra.

Da una lettera di S. Gregorio Magno, dove parla di certi

lavori ordinati attorno all' altare di S. Pietro, si ricava che il

sepolcro propriamente detto del Santo, ossia il suo corpo, era

alia profonditk di circa 15 piedi, ossia 4 metri e mezzo dalla

mensa dell' altare soprastante. Questo vano era in parte occu-

pato da una seconda camera murata e nelP interno vuota, so-

pra la cui volta era ed evvi tuttora, a livello dell'antico pa-

vimento della Basilica, una lastra di pietra. Simile lastra stava

pure, in analoghe condizioni, nella tomba di S. Paolo. Impor-

tante e 1'esame delle due lastre o tavole di pietra fatto dal

P. Grisar.

La lastra della basilica ostiense trovasi ora, per cagione

di lavori fatti in tempi posteriori, alia profondita di 1 metro

e 37 c. dalla mensa dell' altar maggiore. Misura dal lato piu

lungo metri 2,12; dal piii breve 1,27. Lo spessore della lastra

e solo di 0,05. Non consiste di un pezzo solo
;
ma e composta,.

come si vede dalla carta fototipica annessa al libro, di quattro

parti o pezzi: due assai grandi posti parallelamente che ne

formano come due meta, e due piccoli frammenti posti a

sinistra di chi guarda. Sovra i due pezzi maggiori sta scol-

pita Fiscrizione Paulo Apostolo et Mart. Lungo il margine

d'uno di essi, nel punto ove combacia coll' altro, scorre un

orlo alquanto rilevato, il quale assai chiaramente indica come

questo pezzo servisse gik ad altro scopo, prima di essere quivi

adoperato dal lapidario. Notevoli inoltre sono in questo stesso

pezzo della tavola tre aperture, disposte senza simmetria, le

quali formano 1'apertura di tre pozzetti, che ad ineguale pro-

fonditk si protendevano verticalmente verso la tomba.

In due di questi pozzetti, aventi 1'apertura quadrangolare,
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si deponevano i pannilini, che poi erano distribuiti come re-

liquie. II pozzetto rotondo era destinato a ricevere Pincensiere

o turibolo messovi dal Papa. Questa singolare usanza trovasi

descritta nel Liber polypticus, che e una specie di rituale com-

posto fra il 1140 ed il 1143, e neirOrdo romanus composto
da Cencio Camerario verso il 1200. Parlando delle usanze

della basilica vaticana nella festa di S. Pietro questi dice:

Dominus Papa post quartam lectionem descendit ad arcam
altaris (per area qui s' intende un vuoto che era sotto Paltare,

tra la mensa delPaltare e la lastra lapidea, di cui abbiam par-

lato), et inde extrahit thuribulum cum candela, quae alia

festivitate ibi a domino Papa fuit reposita cum carbonibus

et incenso, et postmodum thuribulum cum candela ibidem

remittit. Lo stesso rito gia trovasi indicato quattro secoli

prima nella vita di S. Leone III, (795-816) di cui il Liber Pon-

tificalis narra che fece fare due turiboli d'oro per metterli

sulla tomba degli Apostoli. Ne questo era uso che fosse ristretto

alle due basiliche, vaticana ed ostiense od alia sola Roma, ma
era comune ad altre chiese come ne fanno testimonianza la

chiesa dei SS. XII Apostoli in Roma, e fuori di Roma la chiesa

di S. Tolomeo a Nepi, la grotta di S. Leonardo pure a Nepi, la

chiesa di S. Nicolo di Bari, la chiesa di S. Matteo a Salerno,

la catacomba di S. Giovenale a Sutri e via dicendo. In tutti

questi ediflzii il sepolcro del Santo e dentro terra sotto Paltare,

e v' e una lastra sovrapposta, mediante la quale si communica

o mediatamente o immediatamente col sepolcro. Tal genere di

struttura era naturalmente suggerito dalla cura di difendere

le sacre spoglie del Santo da ogni pericolo di derubamento

o di violazione.

Che poi il medesimo uso rimonti almeno alPeta di Costan-

tino, ne sono prova tutti gli argomenti, che il Grisar adduce

per trarne che delP eta stessa di Gostantino e la lastra di

S. Paolo. Prime fra essi e la grafia delPiscrizione. Essa e per-

fettamente identica a quella delle varie iscrizioni, tuttora esi-

stenti, scolpite in onore di Gostantino dai suoi contemporanei,

per es. quella dell'Aqua Virgo, quella dei titoli delle sue statue
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in Campidoglio e quella che sta nell'atrio della basilica late-

ranense. Alcune altre particolarita, notate dal Grisar, dimo-

strano che la medesima grafia & anteriore alia grafia, detta

damasiana, ossia a quella che, introdotta da papa S. Damaso,

prevalse universalmente nelle iscrizioni cristiane durante e

dopo il suo pontificate (366-384). S'aggiungono la semplicita

dell'iscrizione, conforme al gusto di quei primi secoli, ed il

suffragio di esimii archeologi, quali il De Rossi, il Gatti ed

altri, che quella iscrizione giudicarono coeva di Gostantino.

Yiene inoltre a confermare questa ipotesi lo stato della lastra,

composta com'6 di varie parti, indizio di lavoro affrettato. Irn-

perocchS 6 noto che gli architetti al servizio di Costantino,

dovendo fare molti e grandiosi lavori in tempo relativamente

breve, ebbero Fuso, quasi comune tra loro, di adoperare ma-

teriali preesistenti e di non curarsi troppo della finitezza det

particolari.

Un ultimo argomento prova che la lastra 6 quella mede-

sima, che cola fu posta da Costantino, quando fece costruire

la basilica ed in essa il nuovo sepolcro. L' imperatore Yalen-

tiniano II, nelP anno 386, cio& un cinquanf anni dopo 1' inau-

gurazione della basilica costantiniana, o perch6 questa non

era abbastanza salda, o per lasciare un insigne monumento-

della sua devozione al S. Apostolo, comincio in quello stesso

luogo la fabbrica di una nuova basilica assai piu vasta della

prima.

Ad essa, non se ne sa bene la ragione, venne data un'altra

orientazione, e mentre prima 1' ingresso principale della ba-

silica stava dove ora 6 1'abside, dal lato delle colline, poi fu,

come si trova nel presente, dal lato del Tevere. Nondimeno

tanto fu il rispetto che si ebbe per 1' altare maggiore e pel

sepolcro, ossia per la confessione, che, contro a cio che pra-

ticavasi in tutte le altre basiliche maggiori, il sacerdote ce-

lebrante teneva qui la faccia rivolta verso 1'abside e non verso

il popolo. Yale a dire che, essendo 1'altare rimasto nella me-

desima posizione di prima, continue il sacerdote a tenere ri-

rivolta la faccia verso la parte dove prima stavano 1' ingresso-
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e la porta maggiore della basilica, e quindi il popolo. Questo

stato di cose duro fino alia distruzione della basilica Valenti-

niana nel 1823. Dipoi la direzione delFaltare fu cambiata ed

ora il celebrante tiene la faccia rivolta al popolo; ma che la

lastra, e quindi il sepolcro, non siano mai stati smossi dal loro

luogo, oltre al non vedersi vestigio di cambiamento, ne e

pruova la posizione dell' iscrizione, la quale presenta ancora,

come al tempo di Costantino, il suo diritto rivolto dalla parte

ove da principio stava F ingresso, e donde percio venivano i

devoti visitatori, che e, come dicemmo, quella dove ora e

1'abside.

Degnissime pure di nota sono le osservazioni del Grisar

intorno al sepolcro di S. Pietro. Anche qui egli trovo la la-

stra di pietra, ed in essa Fapertura di un pozzetto, profondo

35 cent., che sbocca in un vano di altri 84 centimetri di pro-

fondita, dove giace rinchiusa in una cameretta la cassa di

bronzo contenente il sacro corpo di S. Pietro, appunto come

quello di S. Paolo. Nella parte inferiore del pozzetto, il Grisar

pote veriflcare Fesistenza di un uncino, che e quello a cui, nei

passati tempi, appendevasi F incensiere.

La lastra e spezzata in due, e questa spezzatura pote es-

sere Feffetto d'una disgrazia fortuita, o anche Fopera di mani

sacrileghe che tentassero una violazione. E a proposito di

quest
1

ultima ipotesi osserva il Grisar, che se vi fu tempo, in

cui si possa supporre un qualche tentative di violazione e di

rapimento, fu certo sotto il pontificate di Sergio II, nell'846,

quando i Saraceni invasero e profanarono la basilica vaticana.

Ma che essi, se pur tentarono F infrazione del sepolcro, non

vi riuscissero, consta dalla difficolta somma delF impresa, tro-

vandosi il sepolcro a parecchi metri dal livello del suolo, rin-

chiuso dentro spesse mura ed in una cassa fortissima di bronzo.

II che risulta eziandio dagli scrittori, di cui niuno v' e, ne con-

temporaneo ne quasi contemporaneo, che abbia fatto motto

della violazione del sacro avello. In particolare lo scrittore

delle vite di Sergio II e di Leone IV, allora vivente, sebbene

narri le ruberie dai Saraceni commesse nella basilica, nulla
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dice intorno al sacro corpo delPApostolo : anzi nella vita dl

Leone IV (847-855) ad ogni tratto parla del medesimo, come

esistente sempre in quel medesimo luogo, in cui giaceva prima
della saracenica invasione.

Sicche per tutti questi varii argomenti che presi insieme-

avvalorano il nostro asserto, per 1'autoritk degli scrittori, e la

tradizione mantenutasi viva nel popolo romano e corroborata

da continui pellegrinaggi alle tombe degli Apostoli, giova con-

chiudere che pel corso di ben 15 secoli, quanti ne corsero da

Costantino a noi, i sacri corpi degli Apostoli Pietro e Paolo

sempre si sono mantenuti cola dove primitivamente furono

deposti. E questo basti per soddisfare alia pia curiosita del

nostri lettori, non meno che per saggio dei dotti lavori del

P. Grisar, a cui auguriamo di poter felicemente compiere e

rendere presto di pubblica ragione il frutto dei suoi diligent!

studii e delle sue pazienti ricerche.

III.

II Papa secondo la teologia e la storia. Catechismo del P. EN-

RICO LEGNANI d. G. d. G. professore nel Collegia pontificio

di Scutari. 12 di pp. 379. Trento, tip. edit. Artigianelli

d. f. d. M, 1893, 16 di pp. 384 L. 2. Vendibile presso

la tip* dell' Immacolata Concezione a Modena.

Rare volte ci e venuto alle mani un libro, che, per la sua

graride opportunity e per la pienezza con cui vi si svolge il

soggetto suo, ci sia parso raccomandabile quanto questo. Si

sa da -tutti che centro degli assalti, e degli odii a cui la rivo-

luzione provoca i popoli, e il Papa. Siccome ogni ragion d'es-

sere della rivoluzione e delle sette che la guidano e la distru-

zione dell'ordine sociale cristiano; cosi a queste ed a quella

non sembra possibile ottenere 1' intento, se non si espugna

1'inespugnabile baluardo del cristianesimo , che e il Papato.

Alia prostrazione di Gristo, vivo, operante, parlante, com-

battente e vincente nel Papa, sono dirette le liberta moderne,

la civilta moderna, la costituzione delFItalia, 1'occupazione mo-

derna di Roma e tutte le mostruosita di irreligione e di tiran-
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nide, che vanno sotto nome di laicismo. Per lo che tanto e ferire

la rivoluzione nel petto, quanto difendere, sostenere, soccorrere,

esaltare il Pontificate romano. Se e vero, com'e verissimo, che

ubi Petrus, ibi Ecclesia e uM Ecclesia, ibi Christus, vero e

altresi che tanto e propugnare la causa di Gristo-Dio e della

sua Chiesa, quanto propugnare quella del Papa. Percio la ri-

voluzione ogni sforzo adopera a screditare ed avvilire nelle

menti il concetto del Papato, niuna arte di errore, di sofisma,

di menzogna e di calunnia risparmiando ; appunto per alie-

nare sempre piii gli animi dalla fede e dalPossequio al Papa.

Chi adunque di proposito si leva contro questi sforzi diabolici

e con ogni sodezza di dottrina, chiarezza di esposizione ed

evidenza di argomenti si studia di illuminare gl'intelletti e di

sventare i fraudolenti e mendaci artifizii avversi, fa opera di

grande zelo, acconcissima ai bisogni presenti e ferace di frutti

salutari.

Questo ha fatto in un grado eccellente il P. Legnani, con

questo suo volume, del quale per molto che si dica di bene,

non si adeguera facilmente quello che merita se ne dica.

Egli si e mosso a scriverlo per rimedio al guasto fattosi in

questi anni fra' cattolici dell' Italia nostra, in genere nelle cose

di religione, ed in ispecie nelFossequio dovuto alia Santa Sede

ed al Sommo Pontefice. Di tanto guasto due sono le cagioni:

la colluvie degli errori, degli spregi e delle accuse piii gros-

solane, disseminate colla stampa e colla scuola contro il Pa-

pato; e F ignoranza nella quale, di cip che riguarda la istitu-

zione, la natura, Fautorita, i diritti di esso, si vive da chi an-

cora piu si arroga di scriverne e di parlarne, come sono i

pubblicisti liberali ed i maestri.

S' intende, avverte egli nel proemio, che il lavoro non

ha di mira ne i fanciulletti che imparano gli elementi delle

lettere nelle scuole, ne i rozzi che imparano quelli del cate-

chismo in chiesa, ma le varie classi di persone, piu o men

colte, le quali, secondo il bisogno, possono usarne a proprio

ed altrui giovamento.

Rispetto alia forma, FAutore ha scelta la piana e comune



718 RIVISTA

per dimande e risposte, che si affa meglio eziandio alia pro-

posta delle difficolt^ ed obbiezioni piu correnti ne' di nostri.

Per questo ha dato nome di catechismo al suo libro.

Rispetto alia materia, ha cura di avvisare, ch'egli ha messa

ogni diligenza in fare che nulla nel suo libro si trovi di mal

fermo e di esagerato circa le dottrine, le testimonianze ed i

fatti che espone ;
tenendo per massima che, a difesa del Pa-

pato, sola basta la verita. E Favviso e verace
; perocche, in

tutto Fandamento delle risposte, egli usa sempre uno stile cosi

semplice e temperato, che ai piii schifiltosi e timidi della ve-

rita non puo dare noia. E lecito dire che egli offre pane so-

stanzioso ai robusti e latte nutritive ai deboli. II che, crediamo

noi, agevolera la diffusione del suo libro, anche per le mani

di coloro che hanno sempre paura di trovare appassionata

Fapologia della verita, benche scusino poi la perfidia nella sua

impugnazione.

Quando a pag. 347 del nostro precedente volume lo an-

nunziammo, dovemmo notarvi alcune inesattezze storiche, le

quali sono da apporsi, piii che ad altro, al difetto di opere da

consultare, nei paesi ne' quali FAutore lo ha scritto. Ma questi

lievi nei, facilmente emendabili in una ristampa, nulla tolgono

al valore degli argomenti che adduce ed al pregio insigne

del suo lavoro.

Le prime dieci lezioni egli spende nel chiarire la parte

dommatica e cio che coi dommi si collega, il primato di giu-

risdizione del Papa, la perpetuita di questo primato e la in-

fallibilita del suo magistero. La teologia e la storia vi sono

maneggiate con vigore e con sobrieta
;
ma insieme con tanta

lucidita, che Fintelligenza ne riesce agevole a chiunque abbia

ingegno mediocremente perspicace o coltivato.

Quattro lezioni seguono per ordine, nelle quali stabilisce

il diritto del dominio temporale, illustra il fatto di questo do-

minio, e sventa le obbiezioni che si mettono avanti contro il

diritto e contro la ferma rivendicazione, che fa di esso la Santa

Sede. Chi pondera queste quattro lezioni e gli esempii che

tengono dietro a ciascuna di es'se, ha la chiave non solo per
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prevedere il future, ma per risolvere altresi tutti i soflsmi che

oggi vanno attorno ed abbarbagliano 1'intelletto ad una turba

di gente, la quale, perche imperita, si confonde, da ragione al

torto e scambia il male per bene.

Intorno a cio riporteremo la bella risposta, ch'egli da a

coloro che sostengono sempre fra noi la famosa conciliazione

coll' Italia settaria, ripudiata dal Papa. Detto come costoro, i

quali intendono passare per cattolici, possano essere piu o

meno scusati da colpa, a cagione delFignoranza loro o dei

loro pregiudizii, conclude :

Non pochi sono i casi che leggiamo nella storia, nei quali,

dopo autorevolmente riprovata una dottrina, da chi male vi ri-

trovava il proprio conto, si venivano ricercando e proponendo
vie di mezzo, conciliatrici teoriche, le quali sotto un velo ap-

parente di ortodossia contenevano veramente il velenoso germe

opposto; e cosi non pochi cattolici, anche valorosi, e prelati,

eziandio d' illustri sedi, poterono andare illusi e sedotti. E

sapendosi pure contraria la Sede Apostolica, non mancavano

d'ordinario, come oggi succede, gli andirivieni cavillosi e le

accorte scappatoie, per eluderne Tautorita: fino a tanto che,

venuta la deflnitiva sentenza a smascherare pienamente Fer-

rore, altra uscita non rimanevane ai seguaci, se non quella

di ricredersi, o di separarsi dalla Ghiesa,

Quanto non ebbe TApostolo da soffrire dai falsi fratelli !

Volevano costoro esser cristiani, ma conciliando insieme la

professione del giudaismo. Condannato 1'Arianismo, sorse to-

sto il partito conciliativo dei semiariani, che fini esso pure
sotto 1'anatema. Proscritto il Pelagianismo, apparve tosto la

conciliatrice teorica dei semipelagiani, anch'essa, come vene-

fico germe della medesima pianta, colpita di maledizione. II

Monotelismo, che per piu di mezzo secolo cagiono si gravi dis-

sensioni nelle Ghiese orientali, altro non era se non uno spe-

cioso sistema di conciliazione fra Teresia dei monofisiti e la

cattolica dottrina, e cadde sotto pari condanna. E nell'evo no-

stro, chi non sa la discordia, i perturbamenti prodotti, a gra-

vissimo danno della fede, dalle dottrine di Baio, di Giansenio
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e del loro settarii ! Or bene queste appunto arrecavano si gran

male, perche, tutte in se guaste da infezione calvinistica, ve-

nivano manifestandosi, sotto false colore conciliative di catto-

licismo
,
da gente che protestava in parole ubbidiente sommis-

sione alle Sede Apostolica e nel fatto di ubbidienza e sommes-

sione punto non si dava pensiero. La Bolla Auctorem fidei,

insigne capolavoro di sapienza propria della Gattedra di ve-

rita, venne finalmente, colla condanna del Sinodo di Pistoia, a

dare il supremo colpo a codesta maligna idra dalle sette te-

ste. Ma 1'odierno Liberalismo nei varii suoi gradi e nelle di-

verse sue forme, quella compresa della conciliazione, e colle

subdole arti, onde s'industria di dare una tinta mendace di

ortodossia alle dottrine sue piu o meno riprovate dalla Chiesa,

rinnova in se la nequitosa istoria del fulminato Giansenismo

e se ne mostra il necessario erede.

Le sei lezioni seguenti discorrono del Potere dei Papi nel

medio evo, delle scomuniche e guerre indi sorte, delle accuse

fatte contro di essi, dell'Inquisizione e degli Antipapi. L'Au-

tore vi ha condensato un tesoro di sani principii, di verita

giuridiche e teologiche, e di giustissimi criterii e di erudi-

zioni storiche, che illuminano ed istruiscono quanto piu altri

libri insieme.

Tre altre lezioni succedono, comprendenti un quadro sinot-

tico della storia dei Papi, da S. Pietro al secolo ottavo, da

questo al secolo decimosesto, e <T indi ai tempi nostri. Due

vengono appresso, magnifiche, stupende intorno alle grandezze

del Papato, che ne irraggiano di luce vivida il passato, il pre-

sente ed il futuro ancora, mostrandolo sempre, quale non

manco mai ne manchera di essere, siccome pernio intorno a

cui si aggira la storia dell'era cristiana, col sorgere e decli-

nare dei Regni e degli Imperi.

Tutta la trattazione poi e chiusa da una lezione speciale

dei doveri dei cattolici verso il Papa e da due appendici;

Puna sul dominio temporale dei Papi, sul suo stabilimento e

sugli effetti suoi : 1'altra contiene una ordinata serie cronolo-

gica di tutti i Romani Ponteflci.
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Non riguardo di amichevole fraternita, ma debito di testi-

moniare la verita e desiderio del bene comune ci muove a

commendare altamente questo lavoro del P. Legnani, ed a rac-

comandarlo a tutti quanti amano la luce della cattolica dot-

trina e della storia verace intorno al Papato; al clero ed ai

laid, agli scrittori, ai maestri, agl' istitutori ed ai giovani di

non acerba eta. Lo leggano pur essi, e lo studiino i liberali

di qualche buona fede; che molto avranno di che apprendere
e forse, dopo lettolo e studiato, dovranno riconoscere che, be-

stemmiando a voce od a penna il Papato, quod ignorant blas-

phemant, ignorano cio di cui male parlano o male scrivono;

e che la scuola del piii nobile e schietto patriottismo non e

altrove in Italia, fuorche sotto la cupola della Basilica vaticana.

IV.

La scuola del dolore. Romanzo morale di MADDALENA CRA-

VENNA BRIGOLA. Milano, Agnelli, 1893, 16 di pp. 780.

Prezzo : L. 4,50.

Una Rassegna breve non ci sembra disutile a proposito di un

Racconto, che, secondo noi, esce non poco del comune di somi-

glianti lavori. E della ch. signora Maddalena Gravenna Brigola,

a cui le egregie pr,ove hanno gia da assai tempo assicurato

un nome nella letteratura contemporanea, e un vero diritto

alia riconoscenza dei lettori onesti e sopra tutto delle famiglie

oristiane, ove la gioventu e la donna cercano svaghi non dis-

giunti da una morale, che fortifichi 1'animo nelle lotte della

vita umana. Levando Focchio d'in. suH'ultima riga, noi dice-

vamo : Ma perche tanta gente, piu^sconsigliata che malvagia,

si va perdendo dietro romanzi piovutici d' oltre alpe e d'oltre

mare, che non lasciano della loro lettura altra orma fuorche

la mente intenebrata di perfidissimi errori, la fantasia fradicia

di analisi del vizio, e il cuore smanioso di voltolarsi nel lezzo ?

Ecco qua un racconto che ha tutti i pregi vantati nei romanzi

libertini, ne ha soprabbondantemente il diletto, e per giunta
ride sereno al raggio dell'austera verita religiosa, e mentre ti

Serie XV, vol. VII, fasc. 1038. 46 7 settembre 1893.
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lusinga colle immagini piu variate e piu attraenti, linisce col

lasciarti bramoso di vivere onesto per te ed utile pel tuoi fra-

telli : o perche, ripetevamo noi, questi romanzi non si sosti-

tuiscono nei salotti delle persone onorate a quelle altre pro-

fumate lordure ?

Non vogliamo passare in rivista 1'intreccio e le singole

parti del Racconto. Notiamo solo alcuni pregi che formano il

suo carattere proprio, e gli danno un valore che lo distingue

dalle opere somiglianti. La Cravenna taglia il suo argomento
nel vivo della societa cittadina che vive per le case, passeggia

per le vie di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Roma. La co-

glie ne' punti piu utili ad analizzare, sente i battiti delle pas-

sioni piu veementi nel traviare gli uomini e le donne, e li fa

sentire al suo lettore con una giustezza di note, che e una

musica. Ma non le scusa, non le ammira, non le maneggia
colla disinvoltura di chi pone 1'apice del bello nel verismo-

brutale. Tu leggi, e dici: E vero, e proprio cosi: ma senti che

e schifo. La bella, 1'adorabile Jole, che riesce forse la prota-

gonista piu che la Silvia, non si fa ne amare, ne sopportare

piu che una bella serpe ;
e quando si sottrae miseramente alia

scena (forse un po troppo presto, quanto alParte), ognuno si

dice: Non poteva terminare altrimenti! Cosi finisce chi cosi

comincia! Silvia invece virtuosa, tradita, sventurata, ruba il

cuore, ed e un sollievo, un diletto quando la catastrofe (come

parlano i letterati) viene a rimetterla in palla ristorando la

sua fortuna. Sono sensi che maturano come frutto spontaneo

e necessario dalla lettura; e non da prediche intrecciatevi

fuori d'opera. Ecco cio che. a buon diritto si chiama Romanzo

morale. Simile confronto si potrebbe istituire tra gli uomini e

gli omacci che vivono o muoiono sulla scena. L'Autrice non

sale in bigoncia, non disserta, non sermona: i fatti parlano, e

parlano il vero.

Anche un altro pregio; e poi basta. La Gravenna e colo-

rista di ottima scuola: si sente che ha letto molto, e che la

fantasia le versa copiosi i doni poetici nelle immaginazioni e

nel linguaggio. Per dire tutta la verita, ella passa talvolta un
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poco i limit! nella copia dei particolari delle sue scene, e

colla parsimonia forse guadagnerebbe un tanto: ma, sempre

per la verita, questo soverchio non offende, e probabilmente

molti lettori e piu molte leggitrici vi si patulleranno con gioia.

E felice nei cicalecci donneschi, nelle conversazioni artificiose,

subdole, maligne dei bindoli e delle mondane di ceto civile;

tratteggia con eguale verit& le faccenduole casalinghe, e i

sollazzi degli spettacoli, e le anticamere dei president!, gli uf-

ficii dei pubblici magistrati, le ladronaie di certe banche. Tal-

volta la descrizione prende ala, e diviene fragorosa. Si vegga
in esempio il Capo, Chi la fa, I'aspetta. Tre scene quivi si

seguono piene di fulmini morali, meteorici, flnanziarii; tre

scene di cui non sapresti scegliere la migliore: tanto sono

vere tutte e tre, e finite coll'alito. Alle scene di schianto segue

una patetica e fiera : Jole che muore come una Cleopatra pa-

gana. Ve n'ha tante altre non meno leggiadre, e robuste. No-

tiamo la robustezza, a ragione veduta. La signora Cravenna

scrive ibrtemente, incide, intaglia, senza che vi si senta lo sforzo

del mazzuolo sullo scalpello.

Per terminare, concludiamo con un desiderio. Ed e che la

valente pensatrice si abbassi alcun poco alle volgari necessita

della letterata. E sia pure ch'ella scriva a spizzico e, com'ella

dice, a tempi persi, converrebbe che un tempo desse alia vena

e un tempo alia lima. II suo dizionario e spesso ricco di buone

parole, ma spesso altresi di francesismi e di lombardismi. Non

ignoriamo quanto e molesto mestieraccio, il giocare di lima

un giorno, i giorni interi. Ma quei giorni danno la vita du-

revole agli scritti.

Ad ogni modo La Scuola del dolore e un libro di lettura

incantevole, e siamo certi che i lettori suoi .ci sapranno grado

dell'averlo noi raccomandato, come git molti altri periodic!

di senno. E cio che e pfii importante assai, chi 1'avra letto se

ne sentira migliorato in quei sentiment! preziosi e nobilissimi

che rendono Tuomo piii modesto nella prosperitk e piii digni-

toso nella sventura.
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1. Libello supplice contro i Cristiani, diretto all' imp. Massimino e ai suoi

colleghi dai pag-ani della Licia e della Pamfllia. 2. Gli Apici nelle la-

pidi Latine e nelle Greche. Consonant! semplici e geminate dei vocaboli

latini.

I.

Libello supplice contro i Cristiani,

diretto all' imp. Massimo e ai suoi Colleghi

dai Pagani della Licia e della Pamfilia.

Nelle ruine della citta di Arykanda nella Licia, nella spedizione

Benndorf, fu trovato un monumento bilingue, pubblicato dai Dott.

Mommsen noll'Archaeologisch-epigraphische Hittheilungen aus Oester-

reich
}

t. XYI, pag. 93 sgg. dell' a. 1892. Si legge ancora nella Rivista

Archeol. di Parigi, Marzo-Aprile, dell'a. 1893, pag. 254 sg. e nel Bui-

lettino Critico del 15 Aprile del detto anno, aggiunta al testo greco

una versione francese dell'Ab. Duchesne. II monumento fii supplito

dai Dott. Mommsen. E si poca cosa quel che e rimasto dell' editto

imperiale in lingua latina da essere impossibile poterlo restaurare con

supplement!; solo possiamo dire essere a noi noto il contenuto, perche

1'esemplare, diretto alia citta di Tiro, fu conservato da Eusebio, H. E.

IK, 7. Al contrario, il testo greco della supplica dei Pagani della

Licia e della Pamfilia e quasi intero, e di esso daremo, dopo i sup-

plementi del Dott. Mommsen, anche quelli del Mittheilungen.

Quamcumque munific]enti&m voVfetis pro hoc vestro pio

proposito ^?e(]ere iam nunc ho[0 facere et accepisse

vos credere &]cet impetraturi e[am sine mora quae

in omne aevum ^]am nostram iuxta deos i\mmortales pie-

tatem testabi]inr quam vero condigna pra[ewm vos es-

se a nostra c/]ementia consecutos liberis ac po[steris

declarabit.~]
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ToT<; ao)TYjpaiv] TiavTO? av&pwTKOv l-O-vou? xal yvoi>

aepaaioT? Katjaapatv FaXep. OuaXep. Mac[i
f

'vcp xal

Ka)vaTavTiV(p] xal OuaXep. Aixivvtavw Atxtvvtq). Tlapa To5

Auxtav xal II]avcpuX(t)v eO-vous SSYJCKC; xal Exeaca. "Epyoic; arco

5) ^sSwxoTcov T]WV -8-swv T&V 6[xoyva)v 6[Awv ^LXavO-pWTiia^

Tiaacv, (b S-eto^TaTo: ^aacXeTi;, ol<; ^ frpyjaxei'a [X|JieXTYjTat

aijiwv OTiep i^]? u(i&v TO>V Tiavta vstxwviwv

aEawou aa)]iTjp:a(;, xaXft? e^wv iSoxt|JLaaa[JLV x

7ip6? TTjV a-Q-avJaiov paatXefav xal Ser^yjvat tob^

10) {Jtavtxob? Xptjaitavobi;' xal ecg Seupo TTJV a5irjv voaov

8taTY]poi)VTa](; TCOTS TiSTiaua^ac xal
jJL7]5e[ita axata Ttvt xat-

vj O-p-yjaxeia] TYJV ToT? Reel's 6cpecXo|JLvy3V uapa^acvecv.

TOUT' Sv efe] Ipyov dccpfxotTo, eS upteiepw -8-eia) xal atcovitp

ve6[JiaTC n:)aaiv xaiaaiai'Tj a7i:tp^a^at [Xv xal

15)

^ECV 67ip] T^ atwviou xal acpfrapioi) paacXeiag 6{jia)v, 57Tp

7iXTaiov au{Ji]cpptv Tiaatv Tots 6|JiTpot? avftpwrcois 7cp68yjX6v

laicv.

La tavola, rotta a sinistra, e supplita nel Mittheilungen citato,

pag. 108, cosi come segue :

Tots acoTTjpatv TOO

8-oT? SpaaToT? Kafjaapatv...

OX. OuaXp. Ka)vaTavTtv(p] xal...

TuiaTou Auxcwv xal II]avcp6Xa)v...

5) 68cy[JLVO)v xal T]WV...

,
a) Sm<favl6]taTOt...

10) aTaata^ovTa^ XpcJaTtavou?...

8tacpi)XaTTOVTa]^ TCOT...

VOUpyta TTjV Tt(JL7jv] T7]V...

6 87] av [JtaXcCTTa EC?] Ipyov...

15) T^]V xaxoupycajv T%...

T TWV...

8aov au|Jt]cpptv...
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Qualche rara differenza di punteggiatura nelle due edizioni e

cosa di nessuna importanza. La differenza dei supplement e anche

cosa di poco momento; in moltissimi luoghi si pud supplire in modo

diverso, senza alterare il senso delle frasi. Nel verso 1, a'j|i7uavTO

ovvero 7tavTO non deve avere 1'articolo, perche ha valore distributive,
e si ha da togliere nel supplemento del Mittheilungen. Ai w. 7-9 e da

prescegliere il supplemento del Dott. Mommsen. Al v. 10, e da togliere,

[ttevtxobg, da lui posto, e con migliore ragione e da togliere, a-caaca-

ovT(% del Mittheilungen; i pagani non solevano accusare i Cristiani,

di rivoltosi e ribelli; daejklig, ^aspouptevou;, dcTCetaftelg, dcTceiO-ouvcag,

anche dfteoos, come si legge piu giu, andrebbe meglio. Al v. 12,

si ponga, Vfl ftpTjaxsia. Al v. 13, 6
STJ av, in questa apodosi di pe-

riodo ipotetico, il pronome dimostrativo in vece del relative va me-

glio : TOUT' av. Al v. 14 potrebbe porsi SoyfxaTL, ovvero 5caTay{JiaTC,

in vece di veujJiaTL Al v. 15, si legga come e nel supplemento del

Mittheilungen. La supplica, dettata al popolo della Licia e della Pam-

filia, presentata agl'Imperatori, dice cosi:

Prece e supplica da parte del fedele popolo della Licia e della Pam-

filia ai salvatori di ogni popolo e di ogni gente, agli iddii augusti, ai

Cesari Oalerio Valeria Massimino, e (Flavio Valeria Costantino) e Va-

lerio Liciniano Licinio.

Divinissimi Imperatori, gli iddii, vostri consorti, avendo sempre colle

opere dimostrato benevoknza a tutti quei, ai quali fosse a cuore il loro

culto per la perpetua salvezza vostra, Dominatori sempre vittoriosi, sti-

miamo essere bene ricorrere al vostro eterno impero e chiedere, che i Cri-

stiani, sempre disubbidienti, e sinora ritenendo il medesimo contagio non

cessano mai
} per alcun sinistro, con un nuovo culto di trasgredire quello

che devono agl'Iddii. Questo effetto potrebbe conseguirsi, se con un vostro

divino e perpetuo decreto fosse costituito d'interdire ed impedire la mal-

vagita dell'odiosa istituzione degli atei, e tutti in vece essere dediti al culto

degl
}

Iddii, vostri consorti, in pro del vostro eterno ed incorruttibile im-

pero : questo per fermo essere piu giovevole a tutti i vostri sudditi e cosa

manifesta.

NelTeditto di Glalerio, citato dall'autore de mortibus persecutorum,

cap. 34, si concede, ut denuo sint Christiani et conventicula sua com-

ponant, promulgato il 30 aprile dell'an. 311. II di 5 maggio mori Gla-

lerio, e per lo spazio di circa sei mesi i Cristiani respirarono, come

sappiamo da Busebio, H. E. IX, 2. La frase, conventicula componere,

significa, a parer nostro, la facolta concessa di costruire edifizii pub-

blici, addetti al culto cristiano; non gia solamente la facolta di adu-

narsi insieme. Come Massimino, morto G-alerio, ebbe occupate le pro-
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vince, usque ad fretum Caleedonium, (de mort. pers. 36) e fatta la

pace con Licinio, tosto si die a perseguitare i Cristiani, e nell' autore

qui citato abbiamo un tratto che giusto appartiene al monumento
recentemente scoperto, e dice cosi : In primis indulgentiam Christianis

communi tutelo (titulo, al. cum muri tutela, al. communi tutela) da-

tam tollit, subornatis legationibus civitatum, quae peterent, ne intra

civitates suas Christianis conventicula extruere liceret, ut suasu coactus

et impulsus facere videretur, quod erat sponte facturus. La frase, com-

muni titulo, esaminate le altre dichiarazioni della voce, tutelo, del

mss. e la piu giusta correzione, e significa che 1' editto di Galerio,

notato senza titolo dall' autore de 'mort. pers., avealo in effetto
;
ma

dei cinque nomi, Gralerio, Costantino, Licinio, Massimino, Massen-

zio, solo i primi tre si leggono in Eusebio, H. E. YIII, 17. Non pare

necessario, perche si possa dire, communi titulo, che tutti i nomi degli

Imperatori si leggessero nell' editto di Gralerio. E nella nostra sup-

plica delle citta della Licia e della Pamfilia, a cui allude il passo

qui citato, tre soli nomi si leggono, mentre quattro erano gli Augu-

sti, Massimino, Constantino, Licinio, Massenzio.

Segue nel luogo citato 1' autore delle morti dei persecutor! a

narrare gli espedienti, posti in opera da Massimino : Quibus annuens,

novo more sacerdotes maximos per singulas civitates singulos ex primo-
ribus fecit, qui et sacrificia per omnes deos suos (intell, per omnes

aedes diis suis) quotidie facerent, et veterum sacerdotum ministerio sub-

nixi, da/rent operam, Christiani neque fabricarent, neque publice aut pri-

vatim colerent: sed comprehensos suo iure ad sacrificia cogerent, vel iu-

dicibus offerrent. Questi sono i mezzi adoperati, perche si ottenesse

cid che si domanda negli ultimi versi della supplica. Di piu, ordino,

che per 1'esercizio del culto vi fossero, oltre i Sacerdotes Maximi in

ciascuna citta, anche i Pontifices in ciascuna provincial Parumque hoc

fuit, nisi etiam provinciis ex altiore dignitatis gradu singulos quasi Pon-

tifices superponeret ; et eos utrosque candidis cla/midibus ornatos iussit

incedere. Tutto questo era nuovo tra i G-entili, novo more, e pare che

abbia voluto in qualche modo imitare la constituzione dei Cristiani.

La novita, a parer nostro, e riposta in due cose
; primo, perche Mas-

simino creo il Sacerdos maximus in ciascuna citta
; secondo, perche

costitui il Pontifex in ciascuna provincia, usurpando il diritto del

collegio sacerdotale, a cui solo apparteneva la scelta, riserbata la con-

ferma all' Imperatore.
Ma quello che piu di ogni altra cosa merita di essere ricordato

per intendere il valore del nostro monumento, e quel che segue. Fa-

cere autem parabat, quae iamdudum in Orientis partibus fecerat. Nam
cum clementiam specie tenus profiteretur, ocddi servos Dei vetuit, debi-
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lifari iussit. Itaque confessoribus effodiebantur oculi, amputabantur ma-

nus, pedes detruncabantur, nares vel auriculae desecabantur. Haec ille

inoliens, Constantini litteris deterretur. Dissimulavit ergo. Et tamen si

quis inciderat, mari occulte mergebatur. La supplica e diretta, come
tests dicevamo, a tre Imperatori, mentre quattro in effetto regnavano,
e quest! erano : Massimino, Costantino, Licinio, Massenzio; e piu pro-

babile che in secondo luogo si leggesse nella supplica il nome di Co-

stantino e non quello di Massenzio. Se poi si domanda perche nella

supplica manchi quest'ultimo, diciamo, che la ragione piu accettevole

e la moltitudine dei Cristiani, la quale era immensa in Roma
,
me-

tropoli dell'impero di Massenzio, e le difficolta in cui era cogli altri

colleghi, specialmente Costantino, 1' obbligavano ad usar di prudenza.
Percid i supplicant! non diressero a lui la supplica, perche fossero

nei suoi Stati, Italia ed Africa, perseguitati i Cristiani. Ma se tre

nomi si leggono nella supplica, non consegue che nel rescritto si

leggessero tutti e tre
; perche quello diretto ai Tirii, conservatoci da

Eusebio, H. E. IX, 7, e~ spedito solo da Massimino; ed anche perche
la Licia e la Pamfilia, essendo nel suo dominio, dopo la morte di Gra-

lerio, deve supporsi che non vi fossero altri nomi nel rescritto in-

viato a queste province, tranne quello dell' Imperatore Massimino, da

cui erano governate.

La supplica delle citta che Eusebio, Ibid, chiama
^yjcpiajjiaTa 7c6-

Xetov, ed il decreto dell' Imperatore, col quale condiscendeva alia do-

manda, xal paatXixtoV xcp6<; Tauta BtaTa^ewv aviLypacpa:,
erano pro-

poste incise in una stela di bronzo, atr)Xai<; IvceTUTiajJieva

dvopftouvto, ed erano collocate nel mezzo della citta, dva

cot T&? 7c6Xetg. Massimino, obbligate le citta a supplicarlo contro i

Cristiani, dicea nel suo decreto, che un siffatto divisamanto salutare

era stato loro ispirato dall'altissimo e massimo Glove: exeTvo? 10:^0.-

pouv 6 5^caro^ xal ^eYca-cog Zeb^ Tat? 6|JLTpaC(; 4*
uXa% T^ ffip'C^ptW

VT:veua pouXyj^a. Minacciato dalle lettere di Costantino, Massimino

indirizza una lettera a Sabino prefetto del pretorio, nella quale gli

ordina di trattare benignamente i Cristiani; Eusebio, H. E. IX, 9.

Dopo 1'editto di Milano die anch'egli la pace e la liberta alia Chiesa

Cristiana, restitui i beni confiscati, e concede la facolta di costruire

gli edifizii sacri, xal ia Kup:axa TOC o2xta STIW^ xaiaaxi)a^cv

ai)YXwP TTat
;
Eusebio H. E. IX, 10. Nel rendere la pace alia Chiesa

Massimino si scusa dicendp di avere ceduto agli abitanti di Mcomedia,
i quali aveano domandato, che nelle loro citta non abitassero i Cristiani,

accusati di essere la causa del male, di cui erano afflitti, provocando

col loro nuovo culto lo sdegno dei numi. Queste accuse, da Eusebio
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lungamente trattate e confutate, nel nostro rescritto sono richiamate

colla voce, axata, del verso 11.

Nel luogo citato lo storico avverte, che la persecuzione ne pure
durd tutto 1'anno, o05' oXov vcaui6v. Eeputiamo questa indicazione

di somma importanza; stante che sappiamo con certezza che il re-

scritto di Galerio, morto il 5 maggio dell'anno 311, e del 30 aprile

del medesimo anno * e la pace da lui concessa ai Cristiani, secondo

Eusebio, durd sei mesi non interi. Adunque la persecuzione di Mas-

simino comincio nel mese di ottobre, al piu nel novembre dell'anno

311; e non essendo durata un anno intero cesso nel mese di ottobre

dell'anno 312
;
e dunque questa la data dell'editto di Massimino, col

quale rese la pace ai Cristiani. Or questo egli emano immediatamente

dopo 1'editto di Milano proposto dagli Imperatori, Costantino e Lici-

nio, in cui e concessa la liberta del culto religiose e la restituzione

del beni dei Cristiani confiscati dallo Stato e ritenuti dai particolari.

Segue da questo che la supplica del monumento teste scoperto appar-
tiene al mese di ottobre dell'anno 311

;
e 1'editto di Milano, non al

marzo dell'anno 313, si bene al mese di ottobre o settembre dell'an-

no 312. E questa cronologia fondata in due date, tolte dalla storia

di Eusebio, cioe la persecuzione di Massimino comincio dopo sei non

intieri mesi dall'editto di Galerio 30 aprile, 311, e duro poco meno
di un anno, come teste dicevamo.

n.

Gli Apici nelle lapidi Latine e nelle Greche.

Consonanti semplici e geminate dei vocaboli latini.

Avendo pubblicato nelle precedent! Archeologie due fogli del Ca-

stellini, nei quali si leggono tre epigrafi, una greca e due latine,

ornate di Apici, crediamo opportune dire qui qualche parola su questo

particolare, perche i nostri lettori intendano a quale scopo gli antichi

usarono cosi fatti segni, ed anche perche su questi segni in epigrafi.

greche e necessario fare un' importante osservazione, non fatta da altri.

Alle iscrizioni gia notate abbiamo aggiunto, in principio, due esempii
dell'uso dell'Apice in due iscrizioni greche recentemente scoperte vi-

cino a Siracusa
;
un terzo appartenente ai frammenti dell'iscrizione dei

ludi secolari, da noi stampati nel secondo quaderno di Novembre, 1892,

1 De mortibus persecut. cap. 35, hoc edictum proponitur Nicomediae pri-
die Kalendas Maias, ipso octies et Maximino iterum consulibus.
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ed infine una lamina posseduta dal Castellini, su cui si legge un'epi-

grafe con Apici.

Questo tema fu trattato da due nostri epigrafisti, cioe Mr Graetano

Marini ed il p. Raffaele Garrucci, il primo nell'opera sua sul Col-

legio dei fratelli Arvali, pag. 37 e 709 ssg. dove ci ha dato un buon
numero d'iscrizioni con Apici, parte da lui copiate dai marmi, parte

gia stampate, ma da lui corrette
; perche non tutti gli amatori di co-

siffatti studii aveano posto mente a questi segni, nel trascrivere i

marmi antichi. Dai due fogli stampati nelle precedenti Archeologie

sappiamo, che il Castellini fu uno dei nostri Archeologi, che scrupo-
losaniente copio questi segni, e mostra quanto fosse coltiv.ata tra noi

1'epigrafia, vedendo ai tempi suoi la sollecitudine e diligenza esten-

dersi anche a cose minime, le quali appena pochi anni or sono comin-

ciarono altrove ad essere osservate. II Marini, dopo avere cercata la

causa di questi Apici, cominciando, come era giusto e necessario, dal

procurarsi copie. diligenti e fedeli, venne in questa conclusione, la quale

si legge alia pag. 709 dell'opera sua sugli Arvali, dove dice : Con-

viene confessare eke in queste (iscrizioni) tali segni o non sono veri

accenti, o se sono, ve gli hanno gli scultori impress! assai spesso con

molta sbadataggine e quasi a capriccio, e poche volte certamente a

tenor delle regole, per le quali si sa che furono introdotti. Chi potea

aspettarsene due sopra la medesima voce e talora dissillaba? Eppure
tal cosa e frequents ed osservata gia, ed io aggiungo di averne con-

tati fino a quattro : non occorre adunque darsi pena di volerne spie-

gare la posizione per mezzo di regole fisse e certe, e di ridurre tutto

a sistema.

In queste parole mostra il Marini di aver dubitato che gli Apici

delle lapidi fossero accenti, e non trovando altra opinione probabile,

aggiunse, che ove accenti doveano stimarsi non poteano, per la ne-

gligenza del lapicida, essere di alcuna utilita. Senza dubbio il Marini

avrebbe tosto veduto quale era il valore dell'Apice e in che dovea

proprio riporsi la negligenza del lapicida, se avesse confrontate le la-

pidi, nelle quali era segnato 1'Apice, con le lapidi piu antiche.

II p. Garrucci, osservando come 1'Apice era notato la, dove la vo-

cale in monumenti piu antichi era geminata e dove era un dittongo,

disse che non era accento, ma posto per dinotare la vocale lunga.

Per la qual cosa, vi sono due stadii da osservare
;
uno piu antico,

in cui il vocabolo era scritto con la vocale geminata o con un dit-

tongo; 1'altro meno antico, in cui la medesima vocale era scritta

coll'Apice. Questo era notissimo, perche spesso gli scrittori antichi

aveano toccato questo particolare; e cosi Quintiliano Instit. lib. I, 4, 10,

dice : Ut veteres scripserunt qui geminatione earum (vocalium) velut Apice
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utebantur, eioe la, dove piu tardi fu posto 1'Apice, i piu antichi usa-

vano la vocale geminata. Pertanto, era necessario applicare alle lapidi

il metodo piu antico e piu recente, gia noto agli antichi scrittori, e

cio fece il p. Grarrucci, in una speciale dissertazione, stampata in

Eoma, 1'anno 1857, e poi ritornando sopra lo stesso tema nei Prolego-

meni alia Sylloge inscript. Lat. Pertanto, in questo particolare si osser-

vano frequenti sbagli del lapicida, come chiaramente consta anche dai

pocM esempii da noi pubblicati.

Poniamo qui in primo luogo, come il dotto scrittore con probabile

congettura ricompone 1'ortografia nell' epigramma in versi saturnii,

scritto da Nevio per la sua tomba e conservatoci da Gellio : la, dove

tutti i mss. hanno nel v. 4, Romani loquier latino, lingua, va corretto

come qui segue.

MOETALEIS INMOETALEIS -- FLEEE SEI FOEET FAS

DEIYAI CASMENAI FLEEENT -- GNAIYIOM PO:ETAM

ITAQYE POSTQYAM EST OECEIN6 TEADITYS TESAYEO

OBLEITEI SYNT EOMAi LIN QYA LOQYIEE LATEINA

Adunque^ trattando dell'ortografia piu antica, apporta alcuni esem-

pii tolti dalle lapidi, sulle quali si vede la forma piu antica del me-

desimo vocabolo e la forma di eta piu tarda
, quando in vece della

vocale geminata o del dittongo e segnato sulla vocale il segno, detto

Apice. Diamone qualche esempio.

FAATO, Fabretti J. D. cl. Y, 388 e FATY in un titolo beneven-

tano, Syll. n. 1644; YAAEIA e YAAEIYS in una iscrizione di Nar-

bona, Syll. n. 2219, cf. n. 1517, e YA'EI in una iscrizione pompeiana

appartenente all'a. 748. PAASTOEES in una lapide di Polla, Syll.

n. 904, dell'a. 622, PASTOOEES scrisse Accio per testimonianza di

Yelio Longo, e PA'STO'EIS la pompeiana teste citata. Sappiamo che

Accio scrisse PAACE e FAANYM e si leggono sulle lapidi esempii

di PA'CE e FA'NYM. Nella legge Antonia de Thermessib. del 684,

Syll. n. 1004, A A ed in moltissimi monumenti AugusteiA', e negli

Arvali del Marini STATIYS, p. 713. Con ortografia diversa nel mede-

simo monumento, Syll. n. 1476, in vocaboli diversi, come qui segue:

IN AGRO
P . PAACILI
TERMINVS
TOTVS EST

CONLOCA
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Questa epigrafe e sopra il lato sinistro di un cippo quadrate: sul de-

stro si legge la stessa epigrafe colla medesima ortografia, salvo che

nella sillaba CA, 1'A e posto nel cavo del C, in vece di conlocA.A.(tus).

E qui si noti che 1' ortografia piu antica si mantiene nel nome, Paa-

cili, mentre e cangiata nel vocabolo conlocatus, perche gli anticM piu
difficilmente la mutavano nei nomi di fainiglia; specialmente in quei

monumenti, come e il nostro, in cui si tratta del diritto di proprieta.

SEEDES in un titolo di Alatri, Syll. n. 1517 cf. n. 1323, e SE'DES
in altri monumenti. FEELIX in alcuni nummi del figlio di Cornelio

Silla, FE'LIX in altri monumenti. In una iscrizione di Cherchell,
citata da Gastone Boissier nella Rivista Archeologica di Parigi, 1'an-

no 1869, p. 49, si legge: Philocalus Pyladis Regis PtolEEmaei 1. L dove

Ye breve e geminate per errore dal lapicida; al contrario nell'epigrafe

simile a questa, da noi pubblicata nella precedente Archeologia, si

i

legge: REGIS PTOLEMAEI. In quella di Cherchell, il lapicida, in

vece di geminare la voce precedente REEGIS, ha geminato la voce

seguente, PTOLEEMAEI. Nell'Orelli n. 2586 leggiamo un'epigrafe

edita prima dal Passionci e dal Donato; nel mezzo e rappresentata una

nave con vele spiegate: le parole, a parer nostro, perche facciano senso

giusto si hanno da accoppiare a due a due

VICTOR VINCAS
NABICE navis FEELIX
SALBUS REDIAS

Nelle quattro parole, Nabice, Salbus, Feelix, Redias, si noti come

le forme' piu antiche sono conservate nel dialetto del popolo, perche
non sembra a noi che 1'epigrafe sia molto antica. Di piu, sono dodici

lettere in ciascun verso, e deve reputarsi tabula lusoria, come quelle

da noi pubblicate nell'Archeologia del 19 marzo 1892, quad. 1002
;
le

36 lettere sono poste in vece dei 36 tondini, e i tre versi dell' epi-

grafe rappresentano i tre tramites. Sulle lettere come sui tondini si

giocava a giuochi diversi, come abbiamo osservato nell 'Archeologia

citata. L' epigrafe adunque si ha da intendere cosi :

oooooo oooooo
o o o o o o navis oooooo
oooooo oooooo
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MYYCIO e scritto tre volte nella legge agraria dell' anno 643, e

MYCIYS, Marini, Arvali, p. 712. Nella legge Cornelia dell'a. 674 si

legge : PECYLATYY
;
PYYPIYS e LYYCIYS, Syll n. 2205. LYF-

YIASIA, ibid. n. 1102, che noi leggeremmo, Limiasia, repntando aspi-

razione il segno F.

Frequentissimi sono i dittonghi oi, oe nel vocabolo COIRAYE-
RYNT e COERAYERYNT ed anche COYRO, e nel Marini, Arv.

p. 710 dRavit. Si legge, IOYS, IYYS, IOYSIT e I^SSY, IYSTYS.

Si legge LOYCETIYS, LYYCEIYS, LYYCIYS ed in un epigramma

citato dal Marini LYCILIANYS. L' ultimo esempio di data certa che

noi conosciamo della scrittura LOEDI per LYDI (cf. Xoeip6v in Omero,

e Xoi)Tp6v)
e nei frammenti dell'epigrafe dei Ludi secolari dell'a. 737,

teste scoperta. Nell' edizione nostra di questo monumento, sec. quad,

di novembre dell'a. 1892, si vegga quanto nel 737 di R. 17 av. G. C.

fosse in Roma vacillante 1'ortografia latina nei monumenti.

L' uso di geminare le vocali fu proprio degli Umbri e degli Osci,

interponendo tra 1' una e 1' altra vocale un' aspirazione, STAHAMY,
COMOHOTA, e dagli Urnbri passo nel Lazio, come nel cognome

AHALA, nell' avverbio YEHEMENTER, nel pronome ace. MEHE, nel

dat. MIHI. Questo uso fu propagate dal poeta Accio nel secolo settimo,

nel quale pertanto non prevalse, come dimostra la scarsezza degli

esempii che possono, addursi, avvegnache si faccia una larga parte

ai monumenti perduti
4

. A questa, come abbiamo gia detto, successe

un' altra scrittura, cioe un segno sulla vocale lunga, la quale prima si

geminava o si scriveva con un dittongo, come negli esempii teste

citati. Ma quando cio sia stato introdotto ignoriamo. Monumento di

data certa e la celebre epigrafe, pubblicata dal Marini negli Atli degli

Arvali, p. 39, e poi da altri : nel Corpus Inscr. Lat. I, 626
; Garrucci,

Syll. 1077.

DlVO - IVLIO IVSSV
POPVLI ROMANI
STATVTVM . EST LEGE

RVFRENA

Comparando questa epigrafe con un'altra d'Isernia, Syll. n. 1078,
dedicata GENIO DEIYI IYLI, reputiamo la prima dell'a. 708, la se-

conda di data piu recente. II titolo divus fa dato a Cesare dopo la

1 Si veg-gano g-li esempii nel p. Garrucci, Syll. proleg. cap. XI, de ge-

minatione vocalium.
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vittoria farsalica, in una statua di bronzo a lui eretta, la quale pog-

giava sopra un globo, Diom, XLIII, 14, citato dal Dr. Mommsen
;
e

quantunque dopo aver Griulio accettato il titolo, divus, abbia poi or-

dinato di cassaiio in quel monumento, elevato in suo onore, Dionef
1. c. 21, non segue essere stato cassato in altri monumenti, e non es-

serne stati eretti altri dagli ammiratori ed adulatori di Cesare. Es-

sendo noi con questi due monumenti all'origine dell'appellazione im-

periale, divus, non puo affermarsi, che 1'epigrafe qui citata supponga
Glulio defunto, come lo suppone 1'altra d'Isernia, la quale dice cosi r

GENIO DEIVI - 1VLI

PARENTIS PATRIAE
QVEM SENATVS
POPVLVSQVE

ROMANVS - IN

DEORVM NVMERVM
RETTVLIT

In amendue i titoli il P e aperto, le aste esterne dell' M inclinate.

Questo secondo titolo non puo come il primo assegnarsi agli anni pre-

cedenti la morte di Cesare
;

il dettato di amendue e molto diverso,

Prima dei cominciamenti del secolo ottavo sulle vocali, A, E, 0,
Y si tisava il segno invece della geminazione e del dittongo, ed e

probabile che quest' uso cominciasse ai tempi di Silla. La forma di

questo segno era diversa, un punto A, una linea orizzonte A, una
i i

linea verticals inclinata A, od in forma di virgola A. Questi segni,

tranne il punto e la linea orizzontale sempre posti sopra la lettera Y
r

V, gli altri ora sopra ed ora in alto a destra Y, Y'. In S. Isidore,

Etym. I, IY, 18, leggiamo : Apicem dictum pro eo quod longe sit &

pedibus, et in cacumine litterarum apponitur. Est enim linea iacens

super litteram aequaliter ducta. Dalle parole qui notate si vede, che

il vocabolo, Apice, comprende tutti i segni, qualunque sia la loro-

forma, perche sempre e posto in cacumine litterarum; ma S. Isidoro r

parlando della forma (iQlYApice, una sola ne descrive, est enim linea

iacens aequaliter ducta, Y, s' intende che S. Isidoro, come anche i

Grrammatici piu antichi, dai quali sovente toglie le parole stesse,

parlano dell
1uso dell'Apice nei manoscritti, nei quali gli amanuensi

di piu tarda eta or 1'uno or Faltro hanno fatto scomparire ;
come an-

che le forme arcaiche delle declinazioni e delle coniugazioni e del-



ARCHEOLOGIA 735

1'ortografia, sostituendo alia piii antica la piu moderna con non pic-

colo scapito di quest! studii, in qualche modo riparato dalle lapidi.

I segni, dei quali abbiamo parlato, si veggono solamente sulle vo-

cali, non sulle consonant!. Quanto a queste Monsignor Cavedoni, di

illustre memoria, cito 1'esempio della voce, SYLL'A, in cui si vede

1'Apice in forma curva, che alcuni chiamano sicilicus, avvegnache la

consonante sia geminata. Nella copia del Castellini dell'epigrafe, n. 40,

leggiamo, DYL'CIS'SI'MO', dove quattro volte e ripetuto il sicilico

per notare la separazione delle sillabe, che in non pochi monumenti

e fatta coi punti, come nel vetro o fondo di tazza, da noi pubblicato

nel secondo quad, di novembre dell'a. 1891, in modo che le virgole

sono state poste in vece di punti a questo modo : PE-TRONI'A
YE-RE'CYN'DA ecc. Questa iscrizione adunque, secondo la copia del

Castellini, non dimostra, rispetto alle consonant!
,
usato il sistema del-

1'Apice, come nelle vocali, e neppure 1' esempio citato da Mgr Ca-

vedoni.

Quanto alia geminazione delle consonant! diciamo, che gli antichi

non le raddoppiavano mai. Ma dopo comincid ad introdursi un uso

promiscuo, in modo che, nella medesima epigrafe, ora sono raddop-

piate ed ora no. Potendo questo particolare essere un indizio che ci

aiuti a riconoscerne 1'antichita dei monumenti, diamo qui un esempio
di data certa, ed e una tabella di bronzo di Paolo Emilio, trovata in

Ispagna, in Sierra de Ronda tra Oba ad Alcala de los Oazules; e del-

1'anno di E. 565, e come in altri monumenti di questa eta, il P e

fatto a curva tondeggiante ed aperta e la lettera L ad angolo acuto.

L AIMILIVS - L - F INPEIRATOR DECREIVIT
VTEI - QVEI HASTENSIVM - SERVEI
IN - TVRRI LASCVTANA . HABITARENT
LEIBEREI ESSENT - AGRVM OPPIDVMQV

QVOD - EA TEMPESTATE POSEDISENT
ITEM POSSIDERE - HABEREQVE

IOVSIT DVM POPLVS - SENATVSQVE
ROMANVS VELLET - ACTINCASTREIS
AD XII - K FEBR

In questo decreto si tratta di L. Emilio Paulo, mandato col titolo

di Pretore nella Spagna, da lui governata come Proconsole, Plut. in

Paul., 4. Nel decreto accorda ai servi Hastenses, i quali erano in

Turri Lascutana, la liberty, il territorio e 1' oppidum, apposta la

clausula, che il decreto dovea essere approvato dal popolo e dal senato

Romano. Yediamo qui geminate le consonant! solamente nelle parole,
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TYEEI, ESSET, OPPIDYM, POSS1DERE, VELLET; non sono ge-

minate nei vocaboli, POSEDISENT, IOYSIS. Quantunque non appar-

tenga alia questione che abbiamo tra mano, tuttavia notiamo ancora

la vocale E lunga scritta El due volte nel v. I, la vocale I lungo
scritta similmente El tre volte v. 2, due volte v. 4, una volta v. 8;

di piu, si notino KLtmlius, INpeirator, iO'Vsit.

Questo monumento dimostra essere gia incominciato prima del-

1'a. 565 1'uso promiscuo di geminare o non geminare le consonant!
;

1'uno e 1'altro modo e usato nell' istessa consonante e nell' istesso

vocabolo, POSEDISENT e POSSIDERE. Paolo Diacono negli Excer-

pta, ed. Miiller, p. 393, alia voce, Solitavrilia, dice : Nulla tune ge-

minabatur littera in scribendo : quam consuetudinem Ennius mutavisse

fertur, utpote Oraeeus graeco more usus, quod illi aeque scribentes ac

legentes duplicabant mutas, semi-\vocales et liquidas]. Dove osserviamo che

Paolo, notando essere il costume di geminare le consonant! derivato

dai Greci, i quali, scribentes ac legentes , raddoppiavano, sernbra dire,

clie tra i Latini si pronunciavano doppie e si scrivevano semplici; sti-

mandosi inutile o almeno non necessario il raddoppiamento nella scrit-

tura. II tempo, in cui prevalse il costume di scrivere geminando le

liquide e le mute e le semivocali e la sibilante, e chi ne sia stato

1'autore, non e facile determinare.

In cid conviene, in prima, notare il luogo, dove il monumento fu

scoperto ;
non solo perche nelle province dura la pronuncia piu an-

tica, quando in Koma e in altre citta principali prevale una consue-

tudine diversa; ma ancora perche la scrittura segue la pronuncia, e

questa e diversa nei diversi popoli, dei quali alcuni piu facilmente

si piegano ad un modo, altri ad un altro. Anche presentemente sen-

tiamo dire in alcune province: cavalo, capelo, marcelo. L'altra osser-

vazione e che non a tutte le consonanti si puo applicare 1' istesso

principio, cosi in alcuni luoghi la semivocale M pote cominciare ad

essere scritta geminata piu tosto, come SYMMEIS e la sibilante S

piu tardi. Da ultimo, conviene attendere alia natura del monumento,

perche se si tratta di una legge, giustamente fu osservato, che i la-

tini in cosi fatti monumenti ritennero piu tenacemente anche nella

scrittura la forma piu arcaica. Similmente si dica dei nomi di fa-

miglia.

Potrebbe anche cercarsi se ai Grreci debba anche attribuirsi 1'uso

di geminare le vocali. Dalle iscrizioni greche da noi pubblicate nelle

precedent! Archeologie consta del fatto, perche si veggono gli Apici

sulle vocali, come nelle iscrizioni latine. In una di esse sembra pro-

babife 1'AA geminato, e nel medesimo vocabolo si vede anche 1'Apice

sopra un'altra vocale. II monumento appartiene ad un sepolcro, sco-
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perto vicino a Siracusa, descritto nelle Notizie degli Scavi, 1892,

p. 354 segg. clal prof. Orsi. A sin. di chi entra si vede un grande
loculo terragno di forma irregolare, a forno come tutti gli altri (alt.

cm. 80-90 X prof. 1, 05 X larg. 1, 15), ed alquanto (cm. 6) piu
basso del piano della stanza, conteneva rottami di una olla con po-
che ossa combuste; di piu uno scheletro tenero quasi intero, cir-

condato da otto rozze lucernette fittili, delle quali due sole rotte, e

da un vasetto fusiforme
;'
le pareti, a differenza di quanto si osserva

nella maggior parte degli altri loculi, sono rozzamente cementate. La
lastra di chiusura, rotta in due pezzi, giaceva spostata verso il cen-

tro della camera; e di calcare fino di m. 1, 13 X 0, 86 X 0, 12, e si

adatta esattamente alia bocca. Nella parte superiore porta la seguente

iscrizione, lettere alte cm. 5, piuttosto graffite che incise, (!'ultimo

nome e a pena leggibile, si leggermente e tracciato), ma di una certa

eleganza.

MEFAAAIAOS XPISIOI
SQSISTPATOr<I>IAICKOr

Esaminando attentamente sulToriginale il titolo, appare che esso non

fu tracciato tutto in una volta
;
ma si avverte una certa differenza di

mano e di tempo fra il MeyaXXiSos
1

Saxjtarpaiou ed il Xpuaiou <3>t-

Xiaxou, la quale mostra due successive deposizioni in quello stesso

sepolcro; non si tratta dunque di quattro nomi indipendenti, ma di

*'
unable, uniti ai patronimici. La forma delle lettere spetta alia fine del

terzo secolo o al principio del secondo, ed il miglior termine di con-

fronto paleografico parmi 1'iscrizione Siracusana di Jerone, Kaibel, Inscr.

gr. Italiae et Siciliae, n. 2. Non vi e dubbio che la quinta lettera

del primo verso sia un doppio A, quantunque le asticelle sieno tra

loro cosi congiunte da sembrare a prima vista tin M. II sigma lunato

lo vedremo altrove nello stesso nome, Xpuatog, qui scritto col sigma

angolare; se in Grrecia appare qua e la sul finire del quarto secolo,

raro ancora nel terzo (nel corsivo dei papiri egiziani), in Sicilia si

hapromiscuo all'angolare nelle tavole di Taormina, Kaibel, n. 433 sgg.,

nel volgere del secondo; e poiche il sigma a braccia divergent! non

pud scendere sotto al secolo secondo, ne concluderemo che il titolo

spetta con tutta probability alia meta circa del secondo per 1'uso pro-

miscuo delle due forme di tal lettera. II prof. Orsi osserva in nota

che il nome MeyaXXi's e conosciuto : cosi si chiamava la donna di De-

1 Questo nome e scritto due volte nelle Notizie, 1. c., una volta col

lamda A a sinistra con un punto nel mezzo, ed un'altra senza punto. La

parte media della lettera M si arresta a meta altezza.

Serie XV, vol. VII, fasc. 1038. 47 9 settembre 1893.
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mofilo di Enna in Sicilia, Diodoro Sic., XXIY, 1, 10. Pertanto 1'or-

tografia della lapide sembra a noi diversa, perche il punto nel primo

A, andando da sinistra a destra, pud intendersi di un secondo A ed

aversi MeyaaXig, come Maapy.og citato nella Eivista Archeologica di

Parigi, a. 1869, p. 46-49. Questo nome latino apparisce nelle iscri-

zioni greche dell'a. 585 ed anche dopo 1'a. 680 circa il 720. La no-

stra epigrafe Siracusana mostra che anche nei'nomi greci si gemi-
nava la vocale e si segnava 1'Apice in vece della vocale geminata; e

1'uno e 1'altro con esempio rarissimo e forse unico da a vedere nel me-

desimo vocabolo. Scrivendo in maiuscolo, e agevolissimo piu che in

altro vocabolo cangiare MEFAAAIS in MEFAAAIS. Se in effetto &

segnato un punto nel primo lamda di necessita e un A, e se nel me-

desimo vocabolo apparisce 1'Apice sulla vocale iota 1'istesso metodo

era adoperato nell'ortografia greca come nella latina.

Nella Rivista Arch, di Parigi 1. c. leggiamo, che il raddoppiamento
della vocale A fu usato tra i Greci per tradurre in qualche modo una

certa maniera di pronunciare dei Eomani
;
solo per Ya aveano bisogno

di raddoppiare, per I'o e per Ye aveano a) ed
/],

e quanto all'w poteano

trascriverlo coi dittonghi, oo ed eu, Mouxiog, Aeuxto^. Le iscrizioni da

noi stampate mostrano 1'Apice, sulFA, sull'H, sul I, sull'O, ed anche

sopra qualche cbnsonante secondo la copia del Castellini, fogl. 17 n. 1.

Facendo una larga parte agli errori del lapicida, e manifesto che

questo segno fu posto anche nelle iscrizioni greche per notare la vo-

cale lunga. e cio nei monumenti scritti in dialetto dorico dell' Italia

inferiore. Non sembra dunque a noi giusto dire che la vocale geminata

fosse adoperata dai Greci nei soli nomi romani, per imitarne la pro-

nuncia. L'Apice sulle iscrizioni greche specialmente appare la, dove

abbonda il Dorismo
;
ma su quest'ultimo particolare non abbiamo ba-

stante numero di monumenti da poter pronunciare un giudizio sicuro.

Solo e importante notare, per quei che trattano dei diversi dialetti

degli Italioti, come concordano su questo punto gli Osci, i Dori e gli

antichi Latini.
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Roma, 16-31 agosto 1893.

I.

COSE ROMANS

1. Due convertiti della Micronesia dinanzi al Papa. 2. La festa di S. Gioac-

chino in Vaticano. 3. II terribile incendio di via Condotti a Roma.

4. La bomba al palazzo Altieri.

1. II 18 agosto erano dinanzi a Leone XIII due novelli cristiani,

primizie de' convertiti delle isole Gilbert nella Micronesia, condotti

a Roma dal P. Bontemps della Congregazione dei missionari del Sacro

Cuore, apostolo infatigabile in quelle regioni. Patrizio e Giovanni sono

i nomi di que' due giovani cristiani
;

i quali erano dinanzi al Papa,

non come i vinti dell'antica Eoma, ma come figli che rientrano nella

famiglia comune. Bellissima e attraentissima, se altra-mai, e la rela-

zione in francese che di questa udienza mando il P. Bontemps a' suoi

confratelli nell' Oceania, tutta improntata di un sentimento profondo.

Non eravamo che quattro a quella udienza, egli racconta : i due

giovani, Patrizio e Giovanni, io e un altro sacerdote. Era 1'ora, in

cui il Papa suol rientrare ne' suoi appartamenti dopo una passeg-

giata ne' giardini del Yaticano. Solamente cosi pud egli prendersi un

po' di sollievo dopo le fatiche del giorno; poiche, fin da quando il

Governo italiano si e impossessato di Roma, il Papa non esce piu dal

suo palazzo, divenuto per lui una prigione ;
ne piu si vede per le vie,

com'io vidi gia Pio IX, prima della presa di Roma. Yentitre anni sono

oramai trascorsi dopo il mio primo viaggio di Roma. Sperava, in ri-

vederla, di sentirmi, come altra volta, diiatare 1'anima alia gioia. Ma
non fu cosi: me la sentivo oppressa e ripetevo tra me il detto dei

salmi : Quare tristis es, anima mea ? Capii bene cid non esser altro

che qu&l sentimento di dolore che per la prigionia del padre si tras-

fondeva nel cuore de' figli. Noi dunque aspettavamo la venuta del

S. Padre, quando ci fu annunziato il suo arrivo. II Papa ! Le guardie
nobili gli rendono gli onori al suo entrar nella sala, ed ecco che il

sommo Pontefice, il Yicario di Gesu Cristo ci compare dinanzi. Due
camerieri 1' accompagnavano, di cui uno portava un mazzo di fieri.
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offerti al Papa dal giardiniere, con cui poi egli orna 1'altare del Sa-

cramento nella sua cappella privata. Leone XIII e in sugli 83, un

po' curvo dall'eta, ma vivace, sottile di persona e par che sotto la

bianca veste non vi sia che la sua anima. Inginocchiatici dinanzi al

Yicario di Gesu Cristo, uno de' due camerieri lesse ad alta voce sulla

mia carta di visita il mio nome e quello de' due giovani. E donde

vengono, comincio allora il Papa, quest! cari figliuoli? Dalla Mi-

cronesia, santo Padre
;

essi appartengono all' arcipelago delle isole

Gilbert. Yoi li avete condotti a vedere il Papa? Si, Padre santo,
affinche sieno benedetti da Yostra Santita, e lo raccontino poi ai loro

compagni; questo fara un gran bene ai nostri isolani che ascoltano

ogni giorno tante calunnie dai protestanti contro i cattolici. Ah !

i protestanti mettono impediment! al vostro ministero? E una lotta

perpetua, Padre santo; dobbiam lottare contro la loro astuzia e vio-

lenza. Astuzia e violenza! ripete il Papa, sospirando. Allora fee!

fare il segno di croce ai ragazzi e il santo Padre mi disse di far dir

loro il Paternostro. Lo recitarono e il Papa teneva su loro fisso lo sguardo

sorridendo, quindi toccando con la mano i rosarii appesi al loro collo

e ponendo sulle lor teste la mano, li benedisse. E voi, mi disse,

parlate la loro lingua? Come il francese, Santita. Quanti catto-

lici avete nelle vostre isole? Circa tremila. Hanno ricevuto i

sacramenti del battesimo, della cresima e della eucaristia? Santita,

si. Sono essi fermi nella fede? Si, Santita, benche debbano lot-

tar co' protestanti. Presentai quindi, soggiunge il P. Bontemps, al

Papa nn catechismo in lingua indigena, che egli accetto ben volen-

tieri, non per la lingua, ma per conservarlo nella collezione, qual
trofeo di vittoria. Eitiratosi il Papa, dopo averci impartita la bene-

dizione, discendemmo a venerare nella basilica vaticana la toniba del

primo Yicario di Gresu Cristo. Tornati che fummo in casa, eccoci ar-

rivare dal Yaticano due belle medaglie d'argento. Da parte del Papa

agl'indigeni ,
diceva la nota con cui erano accompagnate. II che pose

il colmo alia nostra gioia. Cosi, ristretta in compendio, la bella

relazione del missionario.

2. II 20 agosto', festa di S. Gioacchino, si celebro in Yaticano

1'onomastico di Leone XIII. Gli addetti alia famiglia pontificia, i Car-

dinali, i Yescovi present! in Eoma, i varii collegii della romana pre-

latura gli offrirono le loro congratulazioni, senza dire de' numerosi

telegrammi soliti spedirsi dai Sovran! al Papa in quel giorno. II Cir-

colo di S. Pietro offri, secondo il consueto, un magnifico paniere di

fiori e frutta, ed alcuni rappresentanti della citta di Tivoli fecero

presente al Papa di una scelta uva del Tiburtino. II Papa, dopo

aver graditi gli ossequii di tutti, invito i present! a circolo nella sua

biblioteca privata, facendoli assistere a varii esperimenti fonografici,
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^seguiti con le due macchine, recentemente donategli dal signer Mo-

riarty, americano. Esse ripeterono un passo d'un discorso del com-

pianto cardinal Manning, due pezzi di musica e alcune parole del

santo Padre stesso pronunziate da lui in onore di S. Gioacchino, le

quali sono, press 'a poco, di questo tenore : Oggi e il giorno sacro

& S. Gioacchino, sposo di S. Anna, padre della beata Yergine. Qui

in Yaticano, alia presenza del sacro Collegio, m' e dolce invocare il

;suo patrocinio: Ave, sancte Joachim, avef

3. Un terribile incendio distrusse a via Condotti il palazzo Caffa-

relli-Negroni, la notte tra il 25 e il 26 agosto. Erano le 2 1

/ 2
antime-

ridiane, e tutti nel palazzo profondamente dormivano, quando alcuni

passanti s'accorsero del fuoco. Avvertiti i vigili, questi cominciarono

ad accorrere. Alle 3 circa arrivarono i primi e alle 3^ tutti erano

sul luogo con 21 carro, gli ufficiali del corpo e con essi soldati del

genio, bersaglieri e carabinieri. II palazzo ha quattro piani : nel primo
abitava il conte Yalbranca, console del Portogallo; nel secondo la pa-

drona del palazzo, la duchessa Caffarelli-Negroni, assente da Eoma;
nel terzo 1'arcivescovo di Seleucia, mons. Fausti, Uditore del Papa
-con la famiglia (in cui il padre, vecchio di 88 anni, il fratello Nazza-

reno, la sorella Adelaide, col consorte e i figli); nel quarto la fami-

glia d'Amerigo. II pianterreno era tutto botteghe e negozii, tra cui

quello di tappezzeria, in cui dapprima si sviluppo il fuoco. Narrano

ohe fino alle 2 dopo mezzanotte alcuni facchini avevano portato via

tappeti da sbattere
; dopo di che chiusero il negozio. Yi era rimasto

qualche zolfanello acceso o un lume appicco fuoco alia roba? Fu
caso o delitto? Tuttocio s'ignora. II certo fa che oltremodo paurosa

fu la sveglia per gl'inquilini del palazzo, ravvolti in un denso nembo

-di fumo e minacciati dalle fiamme divoratrici. I vigili, narra la

Voce della Verita, dovettero subito cominciare le manovre di salva-

taggio, prima di quelle di spegnimento ;
e mentre alcuni di essi, sotto

la direzione del tenente Baldieri, apprestavano i condotti e le pom-

pe, altri cominciarono immediatamente a mettere in opera le scale.

Gli urli e le grida dei poveretti bloccati dal fuoco, che saliva tre-

mendo per tutti i piani, fra il crepitare delle persiane e delle porte

invase dalle fiamme, si raddoppiavano tremendamente. Gli abitanti

delle case limitrofe e la gente accorsa da ogni parte univano le loro

grida disperate a quelle di coloro che ormai non vedevano piu scampo
di sorta. Ma, in un momento, armate le scale, prima salvata fu la

bambina Flora Catalucci, la figlia del portiere. Quindi innalzate altre

scale fino all'altro piano, vennero per mezzo di corde dalla fenestra

salvati, mons. Fausti, Uditore di Sua Santita, il fratello Nazzareno,
e il padre, comm. Ludovico, vecchio di 88 anni. Questi venne rac-

-comandato con le corde sotto le ascelle, e fu portato a spalla dai vi-
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gili; la discesa fu faticosissima, a causa della sua eta decrepita. Quindi
furono salvati la sorella del Fausti, Maria Adelaide e il marito di essa

Pompeo insieme con la figlia Anna, la cameriera Ersilia Burioni e

il portiere Pietro Catalucci con la moglie Caterina. Mano mano che

i vigili eseguivano la manovra di salvataggio la folia circostante plau-
diva vivamente. Essi hanno dato prove di un valore personale, di un

coraggio e di una capacita insuperabili. Armare infatti le scale, sa-

lirle, forzare e spalancare le imposte da cui uscivano voragini di fuoco
y

e fra le fiamme sparire, per ricomparire poi alle finestre con le per-

sone, discenderle sulla strada sane e salve, per tornare ancora di nuovo-

ad arrischiare la vita, tuttocio era prodigioso. E furono questi atti di

coraggio eroico, che fecero dimenticare la prima impressione, allorche

cioe erano giunti in pocMssimi, e senza pompe, ed allorche queste

non agivano per mancanza d'acqua e di macchinisti. Tutte le per-

sone salvate sono 14, e furono immediatamente ricoverate in varie-

benefiche famiglie del vicinato, benche alcune* dovettero recarsi al-

1'ospedale per ustioni ricevute. Dopo le cinque, pavimenti e tetto erano*

gia a terra, essendo divenuto 1' interne del palazzo un'ardente for-

nace. Dicono che i danni, complessivamente presi, ascendano a im
milione di lire.

Ogni qualvolta accade in Roma un incendio, torna in campo la

questione dei vigili romani, i quali, presi singolarmente sono stipe-

riori ad ogni elogio, a cui pero manca la perfezione che viene dal-

1'ordinamento di tutto il corpo, come tale. Dicono in fatti i giornali

cittadini che la grande macchina a vapore arrive assai tardi, perche-

il macchinista era ammalato, ne s'era pensato a tempo a sostituirlo *

che il comandante del corpo abita fuori di Porta Pia senza neppure
un telefono. E da sperare che il Municipio romano provvegga quanta

prima. II Capitolo vaticano, di cui mons. Fausti e vicario, per espri-

mergli la sua condoglianza nella disgrazia occorsa, gli ha offerto

una bella croce pettorale, una catena d'oro e un anello episcopale,

Un simile dono e stato fatto all' Uditore di S. S. dal cardinal Ga-

limberti.

4. Alle 10 */2 pomeridiane del giorno 27 uno scoppio di bomba

rintrono in tutta la citta. I^lla esplose in quel lato del palazzo Al-

tieri che guarda la caserma di S. Marta, precisamente sotto le fine-

stre del Circolo delle guardie nobili pontificie. Ed e gia la terza

bomba che scoppia a quel posto. Allo sparo segui la frattura dei

vetri di quella parte del palazzo, lo spegnersi de' fanali a gas e il

traballamento delle case vicine. Un tenente della vicina caserma corse

di fuga sul luogo dello scoppio, che era immerse in una densa pol-

vere di fumo, e nel buio udi grida di aiuto e lamenti che partivano

dall'angolo della via di S. Stefano del Cacco. S'avvicino e vide un-
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giovane che si rotolava per terra come in preda ad atroci dolori, pio-

vente sangue da molte parti. Portato subito all'ospedale della Conso-

lazione per la cura necessaria, disse chiamarsi Luigi Riccini, addetto

all'amministrazione dell' Opinione. Racconto che uscito verso le 10 */2

vide presso una finestra del palazzo Altieri una specie di graticola,

una cosa che luccicava. Spinto dalla curiosita, la tocco col bastoncino

che seco aveva; improvvisamente vide un lampo, udi uno scoppio e

cadde in terra malconcio, come vedevano. Si mitrirono dapprincipio

-sospetti non forse fosse stato egli Pautore volontario dello scoppio.

Ma nulla si seppe di certo, se non che il Riccini arrivato all'ospedale

in uno stato aggravatissimo dopo aver sostenuto 1'amputazione d'una

gamba, la sera del 29 cessava di vivere. Poco tempo prima dimando

di riconciliarsi con Dio, ricevendo con pieta cristiana i sacramenti

della penitenza e dell'estrema unzione. II giovane fino all' ultimo af-

fermo la sua innocenza nello scoppio della bomba, benche torturato

da interrogatorii e guardato a vista da una guardia. II Fanfulla, im-

pensierito che colla morte il Riccini abbia forse seco portato via il

'segreto del delitto, a comodo del giudice istruttore, ha avuto la pel-

legrina idea d'interrogare il confessore, affinche glielo rivelasse, se

delitto v'era. Questi, naturalmente, ha risposto come richiede il si-

gillo sacramentale. Esso allora si e messo in mente di invocare Pau-

torita del Papa, scrivendo : Prosciolga egli (il Papa) mons. Fazio dal-

Pobbligo del segreto, lo autorizzi a svelare quella parte della con-

fessione che interessa la giustizia ;
e la giustizia, riabilitando la me-

moria del povero morto se innocente, potra rivolgere altrove le sue

indagini per iscoprire P omicida o gli omicidi di domenica sera.

Questo noi riferiamo, s'intende, per esilarare i lettori, e a far cono-

-scere quanta cognizione di cose cristiane vi sia presso i liberali.

II.

COSE ITALIANS.

1. Eccidio d'ltaliani ad Aigues-Mortes in Francia. 2. II racconto di uno

scampato alia strage; carita del parroco di Aigues-Mortes. 3. Ven-

dette e rappresaglie contro i Frances! in Italia. 4. Gravi fatti, spe-

cialmente ' contro 1'ambasciata francese in Roma, le sere del 19 e 20

agosto. 5. Rimedii postumi, inchiesta e colpabilita governativa.

6. L'azione diplomatica tra i due Governi d'ltalia e Francia. 7. I tu-

multi antifrancesi a Napoli degenerano in ribellione contro le autorita;

scene di sangue. 8. Appunti storici.

1. Alcuni operai italiani fuori di patria (tra i tanti sparsi per
Puniverso mondo in cerca di pane e di lavoro, onde il nome italiano
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suona all'estero come quello di affamato e cendoso) sono stati occa-

sione di tristi fatti in questa seconda meta di agosto. E questo triste-

esilio, diciamolo subito, e la causa remota di cid che siamo per nar-

rare. D jpo tanto patriottismo, la patria italiana e divenuta a tanti ma-

drigna; e, come i nostri antenati* molti, pur troppo, devono ripetere

il malinconico verso virgiliano: Nos patriae fines et dulcia linquimus
arva Nos patriam fugimus. Gli agenti delle tasse rinnovano i fasti-

de' centurioni e de' veterani di Angusto. Narriamo i fatti.

Aigues- Mortes, cosi detta in provenzale, e citta poverissima e mal-

sana, posta a 31 chilometri da Mines, in mezzo a una palucle salma-

stra, formata dal delta del Eodano. La pesca, i lavori delle saline, le

raffinature del sale, la manifattura delle scope di canna sono le in-

dustrie degli abitanti. Squallida poi, oltre ogni dire, e la campagna r

e, tranne le chiese e i municipii, le case sono In ride capanne costruite

con tavole spalmate di mota. Questo il teatro della barbara scena.

Molti Italiani trovavansi cola pel .lavoro del sale, dicono 500, appal-
tati da una compagnia francese. E, come da per tutto, 1'operaio ita-

liano veniva preferito, perche laborioso, parco e intelligente ;
non che

gl' italiani ibssero pagati di piu e che i francesi fossero del tutto

messi da banda. Un giorno pero alcuni francesi, presentatisi per la-

vorare, furono apertamente rifiutati dai padroni, dicendo che aspetta-

vano gl' italiani. Di qui la gelosia, che pud dirsi la prima causa im-

mediata dell'eccidio. L'altra, scaturita da questa, e lo scherno conti-

nuato, onde erano accolti gli operai italiani dai francesi \Poltroni, di-

cevano quest! a quelli, morti di fame, straccioni d'Italiani, andate a

mangiare in Germania, fatevi dar lavoro dal vostro Orispi, canaglieU
e simili giaculatorie. Or gli operai italiani, immemori pur troppo che-

vera virtu cristiana e perdonare, non ressero piu alle mosse. Uno di

quelli, sfuggito alia morte, afferma essere stati prima gli operai fran-

cesi a lanciar sassi sul desinare degl' italiani. Checche sia di questa

priorita, e certo che i giorni 16 e 17, avvenne un orrenda carnefi-

cina d 'Italiani fatta dai Francesi. La notizia datane dalla Stefani al-

1'Europa e la seguente : Marsiglia 18 agosto. Oggi 1'autorita lo-

cale condusse al consolato d' Italia settantatre operai italiani profu-

ghi da Aigues-Mortes. Dalle loro deposizioni risulta, che tre gruppi

di operai italiani, circa quattrocento in tutto, furono assaliti da ope-

rai francesi addetti alle saline, armati con ogni strumento, ai quali

poi si uni la popolazione di Aigues-Mortes. La caccia duro mercoledi

e giovedi. Centocinquanta, sorpresi sul lavoro, assediati in una ca-

panna, furono obbligati a forza a rientrare in citta. Durante il tra-

gitto furono feriti e gettati in un canale, dove venti o trenta mori-

rono. I piu sbandatisi, furono inseguiti per la campagna. Quaranta

soli si ridussero in citta, sempre accompagnati dalla folia ubbriaca.
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IFurono chiusi in un torrione, e ivi assediati. Altri centoeinquanta

<che trovavansi in citta furono del pari assaliti. Dei fuggenti, 38 si

rinchiusero in una bottega da fornai, ove furono tenuti assediati 30

ore. Giunta la soldatesca, giovedi sera, per salvare gli assediati, li

accompagno, per gruppi, in vettura alia stazione. Durante il tragitto

> alia stazione furono tirati sassi, che ferirono parecchi, con grida

continue di : Morte agl' Italiani! Sulle mura della citta leggevasi:

Morte agl'Italiani! Facciamone salsicde! Tutti gli operai perdettero i

loro danari e le robe e alcuni furono derubati. Dei settantre arrivati

a Marsiglia, 27 sono feriti, non gravemente. Gli ospedali dapprima
rifiutavano di riceverli o medicarli

; solo, dopo otto ore, per ordine

-del Prefetto, furono ammessi.

Questi fatti, cosi sommariamente narrati, sono assai eloquenti senza

aggiungere altre particolarita di sevizie venute in luce piu tardi. Due
cose son pero da aggiungere per la piena cognizione delle cose. Prima,
ia biasimevole condotta del sindaco di Aigues-Mortes, il quale in un

manifesto, per indurre il popolo alia tranquillity oso dire : Kacco-

gliamoci a curare le nostre ferite e ritornando pacificamente al lavoro,

dimostriamo come il nostro scopo e stato raggiunto, come alle nostre

rivendicazioni sia stata data soddisfazione. Trucidare la gente era

pel sindaco di Aigues-Mortes, un tale Mario Terras, una dolce sod-

disfazione, come per gli antropofagi dell'Australia ! In secondo luogo
e da dire che il numero de' morti, benche da alcuni si fa ascendere

anche a varie diecine e qualche giornale continui a stampare 50,

pure stando a cio che e indicate autenticamente dal console generale

italiano Durando a Marsiglia, e riferito a Koma, ascende solo a 7, e

quello de' feriti a 34.

2. Tal Giovanni Cravero di Piasco (Saluzzo), scampato dalla strage

di Aigues-Mortes e tomato in patria, racconto tutto 1'avvenuto al com-

paesano can. C. Fedele Savio, il quale cosi ne scrive all' Osservatore

cattolico di Milano. Crediamo opportune per la storia riportarne un

tratto. Da un mio compaesano, Cravero Giovanni, di anni 22, ebbi

teste la narrazione delle selvaggie scene cola avvenute. Le sono cose

da cannibali e peggio, e che io stesso, per 1'onore dell'umanita, non

avrei mai credute, se non fossi certissimo della veracita ed onesta

del giovane che me le racconto. I giornalieri italiani furono aggre-

diti, affatto inermi, da una turba immensa, armata di pali, revolver,

fucili, asce e tridenti
;
da una folia di dementi, che bestemmiavano

come Turchi ed imprecavano all' Italia, scagliando contro i nostri e

pietre e bottiglie e rottami. II giovane Cravero, che se n'era fuggito

nelle vigne, ricevette sette colpi di bastone sulla testa e sul petto, e

giacque nel suo sangue per cinque ore sotto la sferza del sollione
;
e

se ebbe salva la vita riconosce in cio la protezione di Maria SS. del
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Carmine venerata in Fiasco e 1'aiuto delle aniine del Ptirgatorio. Si

figuri, sig. Direttore, che quei cannibali, benche credessero non ri-

manesse piu al Cravero se non qualche ora di vita, lo frugarono nelle

tasche per cercare, dicevano, del coltello da piantargli nel cuore
;
ne

avendo trovata rarma vile dell' Italiano, gli empirono la bocca di

sabbia, urlando : Mangia polenta, cane di Italiano! Caricato poi sopra
una carretta il povero Cravero, che ebbe la felice idea di fingersi

morto, veniva condotto per il paese tra i fischi e gli urli dei Fran-

cesi, i quali accortisi, ch'egli tuttora viveva, gridavano : N'est pas
mart celui-laf E volevano finirlo, se i soldati non li avessero iinpe-

diti e se un prete pigliandolo per mano non lo avesse protetto. Al-

1'ospedale, benche i feriti non abbiano ricevuto alcun'altra cura me-

dica che quella dell'acqua fresca, vennero pero confortati dalle pie-

tose sollecitudini di quelle buone suore. Esse non li abbandonarono

un istante e pareva a quegli infelici di avere ai fianchi la loro madre,
la loro sorella. Sopratutte il mio Cravero esalta colla piu \iva rico-

noscenza la carita del curato di Aigues-Mortes, 1'unico, il vero con-

fidente dei poveri Italian! in quei cimenti. Egli uso del suo carattere,

della sua virtu, della sua popolarita, della sua ricchezza, per aiutare

e proteggere i nostri : discese sulla piazza per calniare quei violenti

assassini
;
abbraccio piangendo i nostri feriti, deplorando le crudelta

commesse e consolandoli colle piu tenere parole. Voi Italiani, diceva

ai nostri, avete piu religione e piu cuore che fra noi in Francia! Egli,

il buon curato, voile persino pagare il tribute della carita cristiana

ai morti operai italiani, erogando a tal fine ben 500 franchi, affinche

fossero seppelliti onoratamente, e depose sul loro tumulo altrettante

corone, che la plebaglia ebbe la vilta di rapire per odio snaturato al

nome italiano.

3. Appena giunte in Italia sulle ali del telegrafo queste notizie,

s'ebbe una seconda copia, benche incruenta, de' noti Vespri Siciliani;

intendiamo parlare de' tumulti delle plebi (usate gia durante il pe-

riodo rivoluzionario in Italia a far chiassate e baldorie, dispensar

viva e morte a impulso di passione, di cui pero i governanti si sono

volentieri serviti ai loro scopi politici). A Geneva, a Milano, a Fi-

renze, a Napoli, a Palermo, a Messina e quasi da per tutto, nelle

pubbliche adunanze, nelle piazze e ne' teatri s'udirono urli e fischi
T

e grida: Morte ai Frances^ Viva Sedan e simili. A Geneva la folia

turbolenta attornio i tranvai della compagnia francese impedendone
il passaggio, e giunse perfino a rovesciarne alcuni, dicono 12, e ad

incendiarne 2, devastando le edicole fabbricate dalla detta societa;

mentre, lasciando libero il passo alle altre carrozze, gridava : Viva

gli omnibus genovesi ! II simigliante avvenne a Napoli, ove si ripe-

teva Viva gli operai italiani! Viva Sedan! Viva Crispi! Morte ai Fran-
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cesi ! In tali tumulti il guaio piii grosso 1' ebbero coloro che sulle

loro botteghe avevano scritte francesi, ove, vetri e vetrine andarono

in frantumi. Si narra d'un calzolaio che avendo per insegna: Al gusto

francese, la cambio immediatamente in quest'altra: Al gusto italiano.

Da Messina cosi scrive un testimonio di veduta all' Osservatorc R.,

il 21 agosto. leri sera verso le ore 9 una dimostrazione s' improv-

visava per le vie della citta emettendo grida di Abbasso la Francia,

Viva I'ltalia. Giunti in piazza del municipio obbligarono il concerto

municipale cittadino di precedere i dimostranti, e cosi si avviarono

in via 1 settembre al palazzo del consolato francese, ove tra fischi,

urli e strida assordanti, strapparono lo stemma francese riducendolo

in pezzi; e portando come in trionfo questi frantumi, la dimostra-

zione sempre ingrossando si recava in piazza del municipio, stipata

come al solito di signori e signore per sentire il concerto. Al suono

-dell' inno garibaldino e fra battimani frenetici, si accese un gran

fuoco coi frantumi dello stemma francese. Dopo che la dimostrazione,

seguita da qualche migliaio di curiosi sfaccendati, ando ad invadere

il teatro Arena Peloso, ove si trovavano il Sindaco e il Prefetto. II

Sindaco disse poche parole invitando alia calma, ma il Prefetto per

aver chiamato generosa la Francia, fu fischiato. Al giardino a mare

suonava la musica militare, ma all' arrivo della dimostrazione che

chiedeva i soliti inni patriottici, la musica si ritiro, e i dimostranti

ruppero i fanali.

4. Piu gravi furono le rappresaglie che la plebaglia fece in Eoma
contro i Francesi. Esse si compierono, non in un momento, ma per

ben due sere consecutive, quelle del 19 e del 20 agosto, e si com-

pierono sotto gli occhi dell' autorita e della forza arniata che non

seppe impedirle. II tumulto comincio a piazza Colonna all' ora del

concerto. Un gruppo di giovani, appena vide i concertisti, prese a

gridare : Abbasso la Francia ! Viva la Germania ! Morte ai Francesi !

Si vollero quindi i soliti inni patriottici : quello del Garibaldi, del

Mameli, 1' inno tedesco e anche quello de' Vespri siciliani, alle note

de' quali la folia applaudiva freneticamente, mentre si ripeteva : Ab-

basso gli assassini de' nostri fratelli ! Morte alia Francia ! Finalmente

uno stuolo di giovani, con alcune bandiere alia testa (dopo aver cer-

cato invano anche una bandiera tedesca) esclamo, mettendosi in mar-

cia: A piazza Farnese! All'ambasciata di Francia! Guerra alia Fran-

cia! Viva la triplice alleanza! S'attraversarono cosi le piazze di Mon-

tecitorio, degli Orfani, del Pantheon, di Sant' Eustachio, gridando

sempre finche si giunse a piazza Farnese. In mezzo alia piazza era

in riparazione una fogna, con selci e mattoni accatastati la presso.

Incomincia una fischiata solenne, lunga, assordante. Si ripetono le

grida di : Abbasso la Francia, abbasso Leone XIII! I tumultuanti pero,
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non furono content! delle sole grida. Un sasso ]anciato non si sa da

chi, colpisce una delle finestre del pianterreno del palazzo. I vetri

vanno in frantumi. E il segnale. Selci e mattoni volano fracassando-

finestre, imposte e lampioni. Si grida :
- - Morte agli assassini ! Ab-

basso la Repubblica e le salsiccie del signor Carnot! Viva Crispi, Viva

la triplice alkanza! Delegati e guardie sono impotenti a far cessare

il tumulto
;
ma dopo una ventina di minuti gli arruffoni si persua-

dono a tornare in piazza Colonna ; quivi, pregato indarno il concerto^

di mettersi alia loro testa, ripetono di nuovo il grido : A piazza Far-

nese! ma questa seconda volta non fu loro dato di penetrare, essendo-

sopraggiunti altri soldati. Adunatisi a Campo di fiori 1'avvocato Yinai

dal piedistallo di G-iordano Bruno arringo la folia a recarsi piuttosto-

al palazzo Kospigliosi, dove e 1'ambasciata francese presso il Yaticano,
nemico del popolo e alleato della Francia. Tutti applaudono e s'av-

viano. In via di Santa Chiara c'e il Seminario francese. La folia si

ferma a fischiare ed a gridare ;
si spezzano vetri ed imposte, si gettana

giu gli stemmi della Chiesa e della Francia
;

si inzuppano nel petrolic

e vi si da fuoco
;

si danza una ridda vertiginosa al grido : Bruciamo-

questa canaglia ! L' idea pare che venga accolta, perche si getta pe-

trolio verso il portone e le finestre : alcuni sono per entrare nell' in-

terno, ma giungono finalmente molti carabinieri che tentano di scio-*

gliere 1' assembramento. Dal Seminario francese la canaglia ando a

S. Luigi de' Francesi, all'ospizio de' Salesiani (credendo fosse un isti-

tuto francese) al palazzo Eospigliosi, sede dell'ambasciatore presso il

Yaticano, aU'Accademia di Francia in villa Medici, gridando e schia-

mazzando contro i Francesi, contro i clerical! e contro il Papa. Sona

queste le geste, sommariamente narrate, del 19 a sera.

Piu feroci furono i vandalism! della sera appresso, ossia il 20 r

giorno di domenica. Pareva che con tante tasse che si pagano, con

tanti soldati e ufficiali, con tante armi, con tanto patriottismo, con

tanta civilta, con tanta gente gallonata e pagata che presiede all' or-

dine pubblico e con quella triste esperienza del di innanzi si sarebbe-

dovuto trovare modo e maniera d' impedire quelle scene selvagge.

Non ne fu nulla, anzi fu peggio che la sera precedente. Anche il 20 r

il principio de' tumulti venne da piazza Colonna, centro morale di

Eoma
;
anche quella sera, dopo innebbriatasi la folia co' soliti inni e-

coi soliti viva e morte, si grido di nuovo : A piazza Farnese. Ivi,,

dopo essersi tentato indarno di rompere le file de' soldati, si ricorse-

all' astuzia. Si spinse una carrozza contro di essi e si stuzzico tanto

il cavallo che, inferocito, si fe' largo tra i soldati. Dietro la carrozza

la turba tumultuante invase la piazza. II corrispondente romano del-

1' Unita Cattolica cosi descrive la scena selvaggia che ne segui : In-

cominciarono subito a volare i sassi, ma non pochi come la sera in-
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nanzi, sibbene in grande quantita. In breve non c'era piu un Tetro

intatto in tutto il pianterreno ed il piano nobile del palazzo : i fanali

furono rovesciati, spezzati. Alcuni dimostranti furono feriti dalla sas-

saiuola fitta, continua. All' improvviso si odono grida : Largo ! Largo !

E si vede una lunga e pesante trave, portata a mano, attraversare la

piazza. I dimostranti son riusciti a toglierla dalla fogna in costru-

zione, di cui vi parlai ieri. La trave giunge al portone : se ne ser-

vono come catapulta. Ogni colpo rimbomba come una cannonata, sol-

levando applausi e grida di trionfo nella piazza. Le guardie ed i ca-

rabinieri sono oramai impotenti. Due di questi ultimi che tentano to-

gliere la trave ai dimostranti, rimangono feriti e non tanto legger-

mente : un brigadiere ha lussata una spalla. All' angolo di via dei

Farnesi altri dimostranti fanno piramide : si aspergono di petrolio le

imposte di una finestra e vi si da fuoco. II successo rende ubbriachi

i dimostranti. Le guardie accorrono e con le daghe sguainate riescono

ad impedire che 1'incendio si propaghi, spezzando le imposte bruciac-

chiate. Finalmente, dopo mezz' ora di questa gazzarra indemoniata,

giungono i carabinieri a cavallo : i soldati si rianimano, le guardie

ed i carabinieri si raggruppano e si riesce, lentamente, a sgombrare
la piazza. La cavalleria resta agli sbocchi dei vicoli : la piazza e oc-

cupata militarmente. > I danni del palazzo Farnese non furono solo

all'esterno, ma anche all' interno. Oltre i cristalli rotti e le imposte

fracassate, in una sala furono rotti lumi, quadri e specchiere e dan-

neggiato un pianoforte. Cacciati da piazza Farnese que' vandali, si

recarono aH'Accademia di Francia a villa Medici, dove ruppero molti

vetri tra grida chiassose. II simigliante fecero anche contro il eolle-

gio germanico, benche alcuni piu gravi avvertissero i camerati che

quello era un collegio della triplice alleanza.

4. A cose finite, quando quell' orda di facinorosi ebbero condotta

a termine in gran parte la barbarica impresa, allora solo, dal giorno 21

in giu, 1' autorita spiego tutta la pornpa della sua forza. Yietati gli

assembramenti, proibito 1'accesso a piazza Farnese da grosso nerbo di

soldatesche, guardate a vista dalle medesime 1'Accademia di Francia

e il palazzo Rospigliosi, Roma percorsa da battaglioni di fanteria e da

soldati a cavallo colle spade impugnate. Ne qui fu tutto : il sotto-

segretario di Stato, Ton. Rosano, sospese di botto dal loro uffizio il

Prefetto di Roma, sig. Calenda de' Tavani, il capo precario della po-

lizia, Sandri, e due altri pubblici officiali
;
mentre veniva costituita

una Commissione che facesse un'inchiesta giudiziaria sui fatti e sulle

persone colpevoli degli avvenuti disordini. L'inchiesta fu pubblicata

poco dopo dalla Gazzetta Ufficiale, ed eccone il sunto. E da sapere
che in Roma 1'ordine della citta e affidato ordinariamente non al Pre-

fetto, ma al Ministero dell'interno. Ora, trovandosi assenti da Roma
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il ministro Giolitti e il suo sottosegretario di Stato, 1'onorev. Eosano,
nonche il questore Felzani, tutto era rimesso nelle mani del Prefetto,
il conte senatore Calenda, il quale chi sa qual romanzo stava com-

ponendo in que'giorni (poiche e un letterato). Ma per la straordinaria

circostanza, prima il ministro degli esteri, 1'onor. Brin, e poscia lo

stesso Eosano (arrivato il 20 da Napoli) diedero ordini chiari al Ca-

lenda ed al Sandri di custodire gelosamente il palazzo Farnese; almeno
cosi asserisce la Commissione d' inchiesta. Ma que' due magistral!
credettero che nulla potesse accadere di sinistro, e che bastasse un

manipolo di soldati in parata; benche tutti i giornali cittadini fin da
sabato avvertissero 1' autorita a stare in guardia. II buon Prefetto,

dopo le scene accadute, disse a sua scusa, in sentenza : Non sapevo,
non credevo possibile ! Eisposta che da ogni fancinllo che rompe il nin-

nolo datogli dalla mamma. Tanto poco era nota al Calenda la storia

contemporanea ! L' inchiesta accennata fa ricadere su questi due soli,

ossia il Calenda ed il Sandri, tutta la colpabilita de' fatti di Eoma.
I lettori ricorderanno (e lo narrammo nel quaderno precedente) lo

zelo del Sandri in proibire, otto giorni prima, P innocente numero
unico della Romanina e la fierezza con cui disse che per lui clerical!

ed anarchici erano Pistessa cosa. Adesso avra imparato dall'esperienza

quanto ci corre tra gli uni e gli altri.

Molti fanno risalire la colpabilita delle selvagge scene a piu alto

loco che non sia la prefettura e la questura, ne senza ragione. A
noi sembra che oltre alle persone che vennero meno al loro dovere,
la colpa deve ascriversi anche alia mancanza d' un concetto preciso

e chiaro del come debba diportarsi la soldatesca in simili contingenze e

che cosa debbano temere da essa i rivoltosi. Perche, se le armi debbono

servire solo alia frontiera e fuori di casa, laddove dentro casa non

debbono servire ad altro che a rendere speciose le riviste militari,

non sappiamo come possa tutelarsi P ordine e la pace. Qui cadono

acconci questi versi del Giusti : Fingi che quattro mi bastonin

qui -- E li ci sien dugento a dire : oibo, Senza scrollarsi o mo-

versi di li
;

- - E poi sappimi dir come staro Con quattro india-

volati a far di si Con dugento citrulli a dir di no.

5. I fatti di Francia ad Aigues-Mortes furono brutali si, ma di

rnateria piu giudiziaria che politica, laddove i fatti d' Italia e di Eoma
in ispecie, furono oltraggi del tutto politici alia Francia; e tanto gravi

da mettere P Italia riguardo al Gloverno francese subito dalla parte

del torto. Talche i disordini di Eoma faranno calar la bilancia de' ri-

sentimenti della nazione francese contro P italiana. II che e un altro

bel servizio che resero alia patria i patrioti piazzaiuoli, a cui diede

mano la debolezza o connivenza governativa. Fra i due G-overni vi fu

tosto scambio di note diplomatiche, di spiegazioni e di reciproche sod-
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disfazioni. L' Italia sacrifice ai mani irati della Francia quattro ma-

gistrati, sospendendo dal loro ufficio, il Prefetto di Roma, il reggente

della Questura e due altri subordinati officiali. E la Francia? Essa

ha semplicemente accettato la rinunzia all'offizio dell'oscuro sindaco

di Aigues-Mortes ,
che dopo quel tafferuglio e dopo quel manifesto

da antropofago, voile rientrare nella vita privata. Yero e che dap-

prima fa sospeso dalla sua carica, ma essendo provato (!)
dall' inchiesta

fatta sull'eccidio italiano avere lui (nientedimeno !) esposto la sua vita

in difesa degl' Italiani in quel frangente, il G-overno francese accetto

il suo libero congedo, come era convenuto col Governo italiano. Di-

plomaticamente 1'affare e aggiustato; con qual dignita dalla parte

d' Italia lo giudichi il lettore. Tra le due nazioni pero si e inasprita

la lotta, cominciata gia dalla violazione della nota convenzione di set-

tembre per la presa di Eoma, nutrita dalPalleanza colla Germania e

dalla rottura del trattato di commercio, resa ora piu acuta cogl' in-

sulti di Roma e colla presenza a Metz del principe di Napoli alle ma-

novre militari. Le effemeridi francesi (distratte in prima dalle ele-

zioni che caddero appunto il 20 agosto) appena saputo delle rappre-

saglie italiane e delle grida contro la Francia si svelenirono contro

1' Italia; ne 1'ira e ancor sedata. Dio salvi 1' Italia dagli effetti del

mal di Roma!
6. A Napoli i tumulti e le grida antifrancesi degenerarono in aperta

ribellione contro 1' autorita cittadina, per il malanimo che regna da

per tutto, onde le plebi prendono ogni occasione per eccitar turbo-

lenze e sedizioni. Fin dal giorno 20, alle grida Morte alia Francia si

associarono queste altre: Viva Crispi, abbasso Oiolitli. II 22, conti-

nuando i tumulti, comincio la lotta tra le guardie e la folia, e non

di sole parole o pugni, ma di colpi di daga da una parte e di sas-

sate dall'altra. Una gran turba di gente, inseguita da carabinieri e

guardie, si rovescio nel Gambrinus con tal impeto che tutto ando sos-

sopra, sedie e mobili. Cosi 1' inasprimento contro la polizia arrivo al

sommo, dando origine a piu gravi tafferugli de' giorni appresso. Al-

lora i cocchieri, classe d'operai a cui manca col lavoro il pane, ap-

profittandosi di questi torbidi, misero in effetto un disegno gia da

gran tempo covato, di fare sciopero e ribellarsi. lo non vi faro, e

sarebbe impossibile, (dice una corrispondenza da Napoli) 1'enumera-

zione degli infiniti assalti e delle conseguenti battaglie a revolverate

che ci furono ieri, dalle prime ore del mattino sino a tarda sera; e

non vi daro 1'elenco degli omnibus e dei tranvai bruciati e sconquas-
sati dai cocchieri scioperanti. Fu un abbruciamento e uno sconquas-
samento continuo tutti i giorni e in tutta Napoli ;

e fu una continua

battaglia e continuo spargimento di sangue in tutti i punti della citta.

Gli omnibus e i tranvai, di fronte alia distruzione pronta e spietata,
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dovettero finire con ritirarsi, anche perche i passeggieri si guarda-
vano bene dal montarvi, per non mettere a rischio la loro pelle. II

piu truce episodic della giornata fu 1'uccisione del fanciullo Nunzio

De Matteis a Foria, colpito da una palla di pistola alia fronte, e ca-

duto morto all' istante. II cadavere del ragazzo undicenne fu subito

portato lungo la via Toledo tra una folia fremente d' indignazione e

d'orrore, tra le grida disperate di donne, tra cui la madre che strap-

pavasi i capelli e stracciavasi le vesti, gridando la turba : Morte al

Prefetto! Morte alia polizia! Non potendo narrare tutte le particola-

rita di questi tumulti, ci contenteremo di dare questi appunti, da cui

il lettore pud farsi un sufficiente concetto di cio che fu Napoli in

que' giorni. Una corrispondenza napoletana ad un giornale di Eoma
fa ascendere a 4 i morti nelle varie lotte tra la plebe e la polizia e

a varie diecine i feriti
;

i danni per la rottura de' fanali nella citta

a 120 mila lire incirca. Alia societa dei tranvai furono distrutte 27

oarrozze, un chiosco e una macchina a vapore, i cui danni ammon-

tano, pare, a 150 mila lire. La sera del 25 il Prefetto Senise abdico

i suoi poteri, affidando all'autorita militare la citta, che fu subito, la

sera 'stessa, occupata'militarmente. II 26 comincio a tornare la tran-

quillita e le carrozze ripresero a circolare per le vie. Non e da di-

menticare come il card. Sanfelice, arcivescovo di Napoli, si dimostro

in tutti que' giorni vero padre del suo popolo, girando per le vie, pro-

digando carita e predicando pace.

8. Appunti storici 1 Le manovre navali. Mentre avvenivano

questi luttuosi fatti sul suolo italiano, sul suo mare, come gia di-

cemmo, si eseguivano finte battaglie navali alia presenza del Ke, del

principe ereditario e di Enrico di Prussia. A cose finite, il Ee dalla

.Spezia spedi un telegramma al Presidente del ministero, 1'on. Gio-

litti, assicurandolo che le manovre erano procedute splendidamente.

Ci piace di far notare il contrapposto : in terra, dove la battaglia tra

la plebe e 1'autorita era vera, le cose riuscirono assai male, come

vedemmo; in mare, dove si trattava di far bella mostra e la batta-

glia era finta, le cose riuscirono molto bene. Nella nostra classica

terra, dove la teorica abbonda e la pratica fa difetto, accade bene

spessb cosi. Ecco il telegramma. Spezia, 25. Giunto poc'anzi alia

Spezia, mi e grato manifestarle la viva soddisfazione provata in que-

sti giorni nel trovarmi in mezzo alle squadre della nostra marina. II

morale dello Stato maggiore e degli equipaggi, ed in special modo

1'emulazione, lo zelo e la capacita degli ufficiali, nonche le condi-

zioni delle navi, hanno confermato in me piena fiducia in questa ot-

tima parte della nostra armata, che fa onore, e deve dare sicurezza

alia nostra Patria. Pure il Principe Enrico di Prussia riporto la mi-

gliore impressione della flotta italiana. Aff.mo Umberto. 2 Mo-
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vimento contro i Gesuiti a Modena. Per poco dimenticavamo quest' al-

tro pericolo corso dalla patria a Modena (cosi lo chiama la Tribuna

nel n. del 10 agosto). II pericolo non era altro che il dir la messa,

1'ascoltar le confession! e 1'annunziar la parola di Dio che pochi re-

ligiosi della Compagnia di Gresu fanno nella chiesa di S. Bartolomeo

a Modena. Altro che 1'eccidio di Aigues-Mortes, il vandalismo di

piazza Farnese e le lotte sanguinose di Napoli ! Altro che le ladrerie

delle banche ! II pretesto della guerra fu una svista perdonabile del-

1'ottimo Diritto cattolico di Modena, che appello i Padri direttori

della chiesa di S. Bartolomeo
,
fallo poi emendato dalla stessa effe-

nieride. II Panaro raccolse quelle parole e da quelle die inizio alia

guerra, chiamando aH'armi i liberali. La cosa ando anche al Consi-

;glio comunale, che, il 9 agosto,, discusse la grave questione, e il con-

sigliere Yecchi oso chiamare societa di malfattori innocui citta-

dini, che hanno diritto, dentro i limiti della legge, di respirare e vi-

vere come gli altri. La discussione fini colla promessa del Sindaco di

fare studiare alia Griunta il da farsi. II Diritto cattolico dell'll agosto

narra piii esplicitamente cotesti fatti. 3. Congresso cattolico regio-

nale lombardo. A Pavia
,

il 29 agosto ,
si apri il congresso cattolico

regionale lombardo, presidente il card. Sarto. Yi presero parte circa

400 persone del clero e del laicato. ISTel fondo della sala, sotto le pa-

role Dio, Patria, Lavoro, spiccava il ritratto del S. Padre; quattro cose

<che riassumono 1'indole pratica del congresso. Ne parla diffusamente

V Osservatore, cattolico nel n. 29-30 agosto e seguenti.

III.

COSE STRANIERE

FRANCIA (Nostra Corrispondenza) . 1. Relazioni colla Russia, Plnghil-

terra e 1'Austria. 2. Una sorpresa; malattia del sig
1

. Carnot. 3. Moti

rivoluzionarii a Parigi. 4. Le elezioni e i partiti.

1. Comincia a recare qualche frutto 1'amicizia della Russia. Si e

conchiusa una convenzione, merce la quale la Russia ribassa dal 15

.al 25 per cento le gabelle sopra certi prodotti francesi, mentre la

Francia concede una diminuzione di tassa sulla introduzione de' pe-

trolii russi. Finora il commercio fra i due Stati era meschinissimo e

quasi nullo. La Francia esportava da 13 a 20 milioni di prodotti in-

dustriali e vini in Russia, e ne riceveva, secondo le annate, da 200

a 300 milioni di grani e prodotti grezzi. La recente convenzione potra

raddoppiare od anche triplicare le nostre esportazioni in Russia. Que-
Serie XV, vol. VII, fasc. 1038. 48 9 settembre 1893.
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sto e un primo passo : ma ci sarebbe ancora molta strada da percor-

rere per giungere ad estese relazioni commerciali, che aprissero la

via a stabilire relazioni finanziarie e via dicendo. L'odierna conven-

zione lia una certa importanza, perche appunto in questo momento
stesso la Russia rincara le gabelle d'introduzione contro la Germania,
la quale, dal canto suo, si e affrettata a. corrispondervi raddoppiando
le gabelle sui grani russi, ond'essa ha imparato a far di meno in

questi ultimi tempi.

II Governo ha dovuto mettere in sull'avviso contro le esorbitanze

della stampa, che compiacevasi di far credere la Russia pronta a

schierarsi dal lato della Francia se 1'Inghilterra od altra potenza cer-

casse di dar rnano al Siam. La Russia non e siffattamente prodiga di

se stessa. Non puo mettersi in dubbio che 1'Inghilterra non 1'abbia

consigliata in questo senso
;

la qual cosa sarebbe indizio del buon vo-

lere della nostra vicina. Ma la Gran Bretagna non ci ha mai carezzati

di soverchio per questo capo. Si crede, a ragione, che 1'Inghilterra

siasi assicurati egualmente i suoi interessi nel Siam, e che 1'esecuzione

degl'impegni accettati da questo potra far nascere delle difficolta. Per-

ci6 il nostro governatore non ha interrotto i suoi apparecchi guerreschi.

La Francia domanda per se la riva sinistra del Mekong e le province
del Battanbang e di Angkor, che in antico facevano parte del Cambodge
francese. Cosi i nostri possedimenti saranno meglio assestati, e la via

del Mekong sara assicurata alia Francia fino verso la Cina. L'Indocina

francese comprende paesi, ove la Chiesa ha posto radice, e il Ton-

chino novera sol esso da 500,000 a 630,000 cristiani; il che puo con-

ferire ad assodare la signoria francese. Le naturali ricchezze di quei

paesi non furono per anche sfruttate in verun modo
;
anzi la Francia

vi e superata d'assai dalle altre nazioni. In mano della Francia e

appena la quinta parte del traffico del Cambodge, della Cocincina,

delTAnnam e del Tonchino; predominano i Tedeschi, e soprattutto

gl'Inglesi. Nel Siam gl'Inglesi partecipano pel 67, i Tedeschi pel 22,

i Francesi pel 3 */2 per cento al commercio di estrazione che ascende

dai 140 ai 180 milioni all'anno. Per poter contrapporre la Francia i

proprii interessi a quelli dell'Inghilterra, aveva in addietro preso i

Tedeschi nel Siam sotto la sua protezione. Vogliamo sperare che sta-

volta la Francia non sara burlata dall'Inghilterra, che tanto spesso

abuso de' proprii vantaggi. Una volta il popolo ricalcitrava contro 1'In-

ghilterra : ma, dopo conchiuso il trattato di commercio, sotto il do-

minio di Napoleone III, le relazioni d'interessi sonosi talmente mol-

tiplicate, che quanti, qui da noi, hanno a cuore il commercio e 1'in-

dustria, son ligi alT'alleanza inglese. Ne' tempi nostri, d' interessi

materiali, questa e la carta forzata per tutti i governi in Francia. Se

la Russia acquistasse, come 1'Inghilterra, da 1000 a 1100 milioni di
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inerci francesi ogni anno, essa forse potrebbe stornare la nostra bor-

ghesia dalle sue predilezioni inglesi.

Ci giunge d'Australia la novella, che, nel suo viaggio di circona-

vigazione, 1'Arciduca Ferdinando, erede presuntivo d'Austria e Un-

gheria, e stato festeggiato, insieme al suo equipaggio, nella maniera

piu cortese ed amichevole dal Governatore della Nuova Caledonia. A
Yienna 1'imperatore Francesco Griuseppe ha insignito della croce di

S. Stefano il nostro Ambasciatore sig. Decrais, e gli ha nsato mille

cortesie quando gli ha presentato le lettere del suo richiamo. Fran-

cesco Griuseppe fu sempre propenso in favore della Francia, la quale,

per sua disgrazia, non 1' ha mai ricambiato finora.

2. La politica coloniale ci ha preparato ancora una sorpresa. II

generale Dodds, dopo aver conquistato il Dahomey e scacciato Behanzin,
e tomato in Francia, ove ]a citta di Marsiglia addi 11 maggio gli ha

fatto un'accoglienza trionfale ed entusiastica al sommo. Un generale

che avesse riconquistato 1'Alsazia e Lorena, forse non sarebbe stato

festeggiato e levato a cielo piu di lui. Pero il Dodds ha dovuto avviarsi

il giorno appresso a Parigi, ove giungeva alle 11 pomeridiane, senza

ohe gli si fosse apparecchiato il minimo ricevimento. Soltanto dopo

quindici giorni, il generale fu ricevuto, senza alcun apparato, quasi

di nascosto, dal Presidente della Kepubblica. II Dodds si trattenne

in Parigi per sei settimane, incognito, vale a dire senza mostrarsi in

pubblico mai, senza che alcuno 1'abbia visto a cavallo e in divisa. Per

la qual cosa i giornali hanno accusato il Groverno di tenere il vittorioso

generale in sospetto, sotto una campana, per timore della sua popola-

rita
; che sarebbe potuta divenire minacciosa per le podesta esistenti,

-alcun poco intaccate da quella brutta faccenda del Panama. Certa-

mente, non e a negarsi, un generale vittorioso potra un qualche giorno

ecclissare i personaggi politici che da vent'anni ci governano.

II sig. Carnot ha dovuto deporre il pensiero del suo viaggio nella

Bretagna, a cagione della sua malattia intestinale, che e durata ap-

pena quindici giorni; ma la convalescenza e assai piu lunga, ed ha

costretto il Presidente a rimanere in riposo per tutto il mese di luglio

ed anche in agosto. Benche non ci fosse alcun grave pericolo, buona

cosa sarebbe premunirsi contro qualsiasi caso, creando un Vicepresi-

dente, un interinato, p. es. stabilendo il principio che in caso di va-

canza imprevista della Presidenza, il Presidente del Senato debba

supplirvi temporaneamente.
3. Per un futile pretesto, ma molto significativo, Parigi e stata

teatro di sommosse molto gravi. Nello scorso carnevale, sotto colore

di feste artistiche, ci furono, in alcuni stabilimenti poco commende-

voli, dei balli con mostre scandalosissime. Avendo il senatore Berenger
domandato al Senato che i colpevoli fossero puniti, quattro di costoro
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vennero condannati a tenuissime pene. Le discussion! del processo
vennero pnbblicate nei giornali, stampate per disteso in opuscoli a
bella posta ;

lo scandalo divenne quindi peggiore. Uno dei condannati,
alunno della Scuola delle belle arti, apparteneva alia societa gene-
rale degli student!; e questa macchino una chiassata insolente da-

vanti alia casa del sig. Berenger, e pubblicamente protesto contro la

condanna, che, a suo avviso, era una violazione dei diritti della scienza

e dell'arte. Avendo la polizia disperse la manifestazione in istrada y

gli student! tornarono da capo il giorno appresso, 2 luglio, in cui,

per circostanze rimaste inesplicabili, il commesso di negozio sig. Na-

ger nel caffe d'Harcourt rimase si malconcio da un portazolfanelli, sca-

gliato da non si sa chi, che ebbe a morirne il di seguente. A far ven-

detta di questo assassinio gli student! continuarono nella sommossa.

per tre sere di fila ed assaltarono pur anche la Prefettura di polizia ,

in prossimita del quartiere latino. Fu d'uopo persino 1' intervento

della milizia, e rafforzare il presidio di Parigi per metter fine alia

sommossa. Non s'ebbero piu morti a lamentare, ma ben 185 magi-
strati di polizia rimasero feriti si gravemente, che non poterono tor-

nare in servizio per otto giorni e piu. E certo che furono ferite da

1500 a 2000 persone, d'ambo le parti combattenti; molte edicole,

botteghe isolate ecc. vennero incendiate e distrutte. Gli student! si sgo-

larono a domandare il licenziamento del sig. Loze prefetto di polizia

e del primo ministro sig. Dupuy. La loro sommossa non poteva avere

altro carattere politico, poiche la Societa generale degli student!, coi

suoi 500 ascritti, e essenzialmente repubblicana, o meglio opportu-

nista
;
e nelle grazie del Groverno, ed assistono alle sue feste i mini-

stri ed il sig. Carnot
;

i suoi cap! intellettuali sono il Renan, lo Zola,

e soprattutti il prof. Lavisse. L'analoga societa di Lione fece uno-

splendido ricevimento al Lavisse
;
ed il suo presidente, in un discorso

d'occasione diceva cosi : La scomparsa dei sistern! di metafisica e delle

religion! produce un vuoto e lascia le generazioni umane senza guida.

Noi dunque ci mettiamo sotto la guida vostra, sig. Lavisse, perche
volete bene ai giovani. Questo solo e piu che sufflciente per cono-

scere da quale spirito sieno animate codeste Societa. Che si pud mai

aspettare da una gioventfr che non ha religione, che soltanto e diretta

da uomini rinneganti Iddio?

Non si tosto fu vinta la sommossa degli student!, la polizia fece-

chiudere la Borsa del lavoro in Parigi, dove si erano insediati 265

Sindacati operai. La prima Repubblica nel 1791 distrusse gia con una

legge draconiana le Corporazioni d'arti e mestieri ed ogni liberta di

associarsi. IS on ostante tutti i rigori adoperati, non si volse ad impe-
dire che le Corporazioni continuassero ad esistere o rinascessero dap-

poi sotto altre forme. Gia nel 1826 costituivasi a Parigi 1' Unione del
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fabbricato (!' Union du batimenf), ehe fu il prototipo del sindacati odierni.

Specialmente sotto il secondo Impero e sotto la presente Eepubblica
si vennero moltiplicando i sindacati a tal segno, che oggidi ve ne sono

5000, e i loro ascritti sommano ad 800,000 e fors'anche ad un mi-

lione. Soprattutto poi i 600 o 700 sindacati agricoli tornano di sin-

golar vantaggio agli agricoltori. Benche fossero soltanto tollerati, erano

pero in qualche modo riconosciuti dal Governo, poiche il Governo

spesse volte chiedeva il loro parere nelle quistioni economiche ed ope-

raie. Per dar sesto alia loro posizione, una legge in data 21 niarzo 1884

confer! loro la cosiddetta personality civile
,

il diritto di stare

in giudizio, di possedere, d' istituire scuole di mestieri, opere filan-

tropiche ed economiche a pro dei loro ascritti, e via dicendo; e

cid col patto solo di consegnare i loro statuti e 1'elenco dei nomi

de' lor Direttori all'autorita politica. La grandissima maggioranza dei

sindacati fu sollecita di conformarsi a questa legge benefica : ma a

Parigi i sindacati operai, signoreggiati dai Socialisti, rihittarono. Nel

1888, quando la citta ne forniva loro 1'edifizio, questi sindacati in-

subordinati seppero pur anche impadronirsi della Borsa del lavoro
;

i

loro mestatori si spartirono i 50,000 franchi di sussidio per le spese

general!, forniti dal Municipio. Respinsero pure altri sindacati in

piena regola dalla Borsa del lavoro, e trasformarono questa in fu-

cina di rivoluzione e di scioperi. Nel mese di giugno il prefetto di

polizia invito i sindacati ad uniformarsi alia legge, prima del giorno

5 luglio, se non volevano incorrere in rigorose sanzioni. E poiche i

sindacati non tennero verun conto di questa intimazione, ed anzi ri-

sposero minacciosamente, la polizia il giorno 6 luglio discaccid tutti i

sindacati dalla Borsa del lavoro, e la chiuse mettendovi a presidio

un battaglione di fanti. La sera ci fu qualche scompiglio per le

strade contigue, ma poscia continue a regnar sempre in Parigi or-

dine perfettissimo.

La rivoluzione, di cui ci avevano minacciati i mestatori socialisti,

non avvenne. Ch& anzi, invece degli 87 sindacati irregolari, 12 si

uniformarono alia legge ;
35 poi preferirono disciogliersi. Codesti sin-

dacati non avevano importanza, ne tornavano d'alcun pro ai loro ascritti,

ma servivano bensi di trampolino ai mestatori. I rimanenti 42 sinda-

cati furono citati in giudizio, e il tribunale sentenziera che venissero

disciolti. La maggioranza, cioe presso a 200 sindacati sottomessi alia

legge, tornera nella Borsa del lavoro quando sara riaperta. Questi

sono sindacati di senno, e poco o niente affatto rivoluzionarii
;

essi

giovano ai loro ascritti specialmente per trovar loro impiego o collo-

camento. AI vedere questa grande maggioranza di sindacati intesi a

trarre profitto dai vantaggi che offre loro la legge, puo asserirsi che
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il moto di associazione corporativa e sulla buona strada, e dara ot-

tiini frutti, a dispetto di qualche scappata.

4. Le sommosse sono state, di cotal guisa, il preludio del moto
elettorale. Dopo la discussione la Camera dava un voto di fiducia, 1' 8

luglio, al ministro Dupuy, perche avea represso la sommossa e fatto

rispettare la legge dei sindacati. Merce 87 voti della Destra, il Go-

verno ottenne nna maggioranza di 332 voti. Ma qual ragione avevano
i membri della Destra di ringraziare il Governo dell' aver mantenuto

1'ordine, il quale fu turbato unicamente da' suoi parteggiatori, e da' suoi

protetti ? La chiusura poi della Borsa del lavoro non era giustificata;

sarebbe stato sufficiente scacciarne i sindacati rivoltosi; ma i sindacati

sommessi alia legge avevano buon diritto d'essere protetti omcial-

mente. Percio il conte de Mun e 36 membri della Destra preferirono
di astenersi dal votare.

Si era detto che il voto dell'8 luglio costituirebbe la nuova mag-
gioranza del Governo. Ma bisogna conoscere ben poco i nostri politi-

canti per immaginare nna trasformazione siffatta. La stessa sera il

signer Peytral ministro delle finanze dava la sua rinunzia, e i signori

Viger, Yiette e Terrier proponevansi di seguirlo, non potendo far

parte di un Governo sorretto dalla destra, come dicevano. In grazia dei

signori Carnot e Dupuy, i ministri suddetti mutarono avviso e consen-

tirono di conservare i rispettivi portafogli; ben inteso che si son date

loro guarentige, la prima delle quali e stata la surrogazione del si-

gnor Loze, gia licenziato per aver fatto il dover suo
;

il che valse di

soprammercato un voto di fiducia al Ministero ! Dunque e una strana

contraddizione, codesta
;
ma soltanto in apparenza. II ministero Dupuy,

come tutti quelli che lo precedettero, rappresenta il concentramento

repubblicano, 1' unione di tutti i repubblicani, compresivi i socialisti

e i radicali, contro le Destre, compresi in queste gli aderenti (rallies).

Si vuol asserire che il Ministero abbia preso impegno, verso il Pey-
tral e socii, di combattere in modo particolare gli aderenti, e adottare

provvedimenti contro le Congregazioni religiose, insomma di prose-

guire nella politica battagliera contro la Chiesa. Per riguardo a questa
il Ministero si mostro abbastanza temperate sinora, benche nello scorso

giugno facesse chiudere la Cappella delle Carmelitane a Bagneres de

Bigorre (negli Alti Pirenei), in onta al desiderio del Municipio e dei

bagnanti, che fosse lasciata aperta. Ma e certo che il Ministero tro-

vasi ora costretto a tener la campagna elettorale col motto concen-

tramento repubblicano ,
e che non potra camminare d'accordo cogli

aderenti (rallies), tranne in qualche caso eccezionale. II Dupuy, nel-

1'ultimo suo discorso ad Alby, disse qualche parola cortese verso gli

aderenti, giacche il suo tremendo antagonista, Constans, avea fatto

lo stesso nel suo discorso di Tolosa. Ma poscia il ministro del Com-
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mercio sig. Terrier, in un discorso a Calais, ha esortato gli elettori

a dare il loro voto solamente ai repubblicani provati, non meritando

nessuna fede gli aderentif

In generale la situazione elettorale continua ad essere la mede-

sima del 1889
;

tutti i repubblicani rimarranno uniti, ad onta delle

loro profonde scissure. Gli opportunist! che ne formano il gruppo piu

numeroso non hanno pubblicato finora nessun programma. I radi-

cali socialisti, con a capo i signori Clemenceau, Goblet, Maujan, Ba-

rodet, Pichon ecc. hanno messo per prima cosa nel loro programma
la separazione della Chiesa dallo Stato, la soppressione del bilancio

clei culti e la confisca dei beni ecclesiastici. Essi prodigano promesse

d'ogni fatta, e specialmente la protezione del risparmio e del lavoro

contro gli abusi di cupidigia delle potentissime camorre finanziarie,

le cui intraprese divorano il prodotto del lavoro nazionale. E una

sanguinosa ironia vedere i cittadini Clemenceau, Pichon, Enrico Ma-

ret, Sigismondo Lacroix far codeste promesse. Non ricevettero forse

essi appunto ingenti somme dal celebre nnanziere Herz, del quale favo-

rirono i garbugli ? II sig. Clemenceau ha dovuto per forza dichiarare in

piena Camera, che coi signori Ranc e Freycinet andd a visitare nel 1888

il signor Floquet, allora primo ministro, per pregarlo d' interporsi

presso 1'Amministrazione del Panama, acciocche fornisse i dieci mi-

lioni prestati da Herz, non si sa per quale ragione. Codesti signori

che sempre furono i fidi coadiutori e i complici de' finanzieri ladri,

e che sono compromessi al sommo per la faccenda del Panama, hanno

1'audacia di promettere la lor protezione contro quegli stessi finan-

zieri !

E un curioso fatto, che i deputati che furono compromessi dal

Panama e dagli altri vergognosi imbrogli, si tornano a presentare

tutti quanti ai loro antichi elettori, come se niente fosse. I ladri, che

fecero scomparire i 140 milioni del Panama, rimangono impuniti, e

quelli che favoreggiarono i loro garbugli, se ne fanno un merito di-

nanzi al paese ! Si direbbe che i 104 o 150 chequards abbiano costi-

tuito un Sindacato per assicurare la propria rielezione. II signor Guesde,
in nome dei socialisti della sua scuola, nel suo programma, dice : Ci

vien fatto rimprovero di voler distruggere la proprieta individuale.

Noi non abbiam bisogno di simili sforzi. Non gia noi, ma le grandi

Compagnie nnanziere, distruggono la proprieta individuale, merce il

Panama ed altre putride imprese. II programma socialista dunque
e temperate relativamente, chiedendo solo di costituire le ferrovie, le

miniere, gli *alti forni, le filande, le tessitorie meccaniche e simili

imprese in proprieta collettive.

Non pare che i cattolici debbano molto influire sulle elezioni. La loro

azione nella presente campagna elettorale e ristrettissima. Gli aderenti
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(rallies) organizzarono il 25 giugno, sotto la presidenza del principe

d'Aremberg e del generale Frescheville, un gran convito, nel quale il

signer Piou svolse il programnia chiedendo la pacificazione interna,
un governo forte, 1'ordine nella finanza, la soluzione delle quistioni

operaie, e la pace religiosa in nome dei dritti cle' genitori e della li-

berta : un programma molto accettevole e sufficiente. Ma gli aderenti,

la Destra repubblicana, non ha che an argomento appena sbozzato

e non ha giornali. Gli elettori non sono abbastanza apparecchiati.

Finora i repubblicani, anche temperati, respingono tale Destra in ma-

niera quasi assoluta, mentre gli elettori conservatori non sanno scom-

pagnare la causa religiosa dalle tradizioni monarchiche. Qui c' e un

punto che ha la sua rilevanza. Delle 581 circoscrizioni elettorali

d'adesso, ve n' ha 80, in cui i deputati uscenti non hanno competi-

tori e in cui le fazioni avversarie rinunciano fin d'ora alia lotta.

Ebbene la niaggior parte di queste circoscrizioni, che non possono

prendersi, sono guadagnate dai monarchic! e sarebbe difficile scac-

ciarneli.

Nel rimanente, gli aderenti sono stati eletti finora da elettori

monarchic!. II 18 luglio al banchetto della stampa regalista, il conte

di Haussonville comento il programma monarchico, bollando a dovere

la convenzione politica, gli scandali del Panama, le leggi antireli-

giose, e rivendicando colla inassima energia la liberta religiosa, della

quale noi monarchic! avremo forse 1'onore di essere gli ultimi difen-

sori. L'oratore proponeva la quistione religiosa come la prima e

piu necessaria da risolvere. Laonde non rimane dubitoso impegnare
i monarchici a camminare di conserva e sostenere gli aderenti, dovun-

que torni possibile farlo. Assicura il signor conte, che : non havvi

nessuno in Francia, dico nessuno assolutamente, eziandio fra i re-

pubblicani e perfino tra gli aderenti, che creda alia durazione di ci6

che ora esiste. Gli uni sognano una repubblica cesarea; ma, quanto

alia repubblica paiiarnentare, tutti sono nell'opinione che essa ha rice-

vuto il colpo di grazia dalla mano stessa di coloro, che 1' han sfrut-

tata a conto proprio da quindici anni. Noi assistiamo adesso ad una

campagna -elettorale, che va segnalata per una calma volgare e per

una tale indifferenza da parte degli elettori, che non si sarebbe mai

creduta possibile in Francia. Stanchezza, disgusto, assoluta mancanza

di fiducia. Gli elettori non hanno piu fede nel polizzino del voto, nel-

1'ordine ora esistente, e oramai non se ne curano gran fatto. Al non

darsene piu nessun pensiero, e breve il passo. L' indifferenza e sempre

un brutto indizio per un Governo che dipende dalla pubblica estima-

zione. Gli elettori si sono rassegnati, perche hanno imparato dall'espe-

rienza che le promesse che lor si fanno, non saranno rnantenute.
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Preferiscono dunque di lasciar andare le cose per la loro strada, e

di non prendersene alcun fastidio.

Si capisce bene, che la truiferia del Panama non ha rafforzato la

fiducia nell'ordine che esiste adesso. Ecco la Corte di Cassazione che

annulla la sentenza del tribunale nella faccenda del Panama perche

c'e prescrizione. Questa ineluttabilmente e colpa dei ministri e delle

autorita giudiziarie. La Camera aveva parecchie volte fatto cenno dei

procedimenti delle Societa del Panama, ed ogni fiata il ministro della

giustizia assicurava che le disposizioni eransi prese per impedire la

prescrizione.

La Camera tenne il 22 luglio una terza tornata per terminare il

bilancio e sentirsi leggere il decreto di chiusura alle 11 pom. Nes-

sun giornale ebbe 1'ardimento di dire una parola d' encomio
;

tutti

1' hanno ricolmata d' imprecazioni, hanno biasimato la sua inettezza,

la sua incoerenza. Non s'ebbe mai una Camera si miserevole, si ste-

rile come qtiesta; cosi poteva leggersi per ogni dove. E nondimeno

c'e gran motive di credere che questa Camera nefasta sara rieletta.

Tranne 43 deputati, tutti si ripresentano, e saranno per la maggior

parte rieletti, per mancanza di meglio, e per merito altresi dell'ap-

poggio delle autorita. I repubblicani sperano di guadagnarsi 60 dei

156 seggi appartenenti alia Destra e dei 30 occupati da bulangisti.

Sono fissate le elezioni pel giorno 20 agosto.
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II. COSE ITALIANE. 1. Eccidio d'ltaliani ad Aigues-Mortes
in Frantia. 2. II racconto di uno scampato alia sirage; caritd del

Parroco di Aigues-Mortes. 3. Vendette e rappressaglie contro i

Francesi in Italia. 4. Gram fatti, specialmente contro I'amba-

sciata francese in Roma, le sere del 19 e 20 agosto. 5. Rimedii

postumi; inchiesta e colpabilitd governativa. 6. Uazione diploma-

tica tra i due Governi d'Italia e Francia. I.I tumulti antifran-

cesi a Napoli degenerano in ribellione contro le autoritd; scene di

sangue. 8. Appunti storici ". . . 743

III. COSE STRANIERE. FKANCIA (Nostra Corrispondenza).
-

1. Relazioni colla Russia} I'Inghilterra e VAustria. 2. Una sor-

presa; malattia del sig. Carnot. 3. Moti rivoluzionarii a Parigi.

4. Le elezioni e i partiti 753
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