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SANCTISSIMI DOMINI NOSTR1

LEONIS
DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XIII
L1TTERAE APOSTOLIGAE

DB DISGIPLINA ORIENTALIVM CONSERVANDA ET TVENDA

LEO EPISGOPVS
SERWS SERVORVM DEI AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Orientalium dignitas Ecclesiarum, pervetustis rerum mo-

numentis eisque insignibus commendata, magnam habet toto

^hristiano orbe venerationem et gloriam. Apud illas enim, inita

benignissimo Dei consilio humanae redemptionis primordia,

celeriter ad ea properavere incrementa, ut laudes apostolatus

et raartyrii, doctrinae et sanctitatis primo honore floruerint,

primam saluberrimorum fructuum laetitiam ediderint. Ex illis

autem perampla beneficiorum vis in ceteros late populos mire

profluxit ; quum beatissimus Petrus, princeps apostolici ordinis,

multiplicem erroris vitiique pravitatem disiecturus, lumen ve-

La dignita delle Chiese Oriental!, che vanta antichissime ed insi-

gni memorie, d per tutto il mondo cristiano grandemente venerata e

gloriosa. Conciossiacche, iniziatasi nell'Oriente, per benignissimo con-

siglio di Dio, 1'opera dell'umana redenzione, ne provennero in breve

tali incrementi, da fare splendidamente fiorire in quelle Chiese le

virtu dell'apostolato e del martirio, della dottrina e della santita, insieme
con le gioconde primizie di saluberrimi frutti. Da esse quindi mira-

bilmente si diffuse per ogni parte un' immensa copia di beneficii nelle

altre nazioni
; allorquando il beatissimo Pietro, principe dell' ordine

apostolico, per disperdere la molteplice pravita dell'errore e del vizi*.
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ritatis divinae, evangelium pacis, Christ! libertatem in dominam

gentium urbem caelesti numine intulit. At Ecclesiis Orien-

talibus Romana potissimum, ecclesiarum omnium caput, sane

quantum honoris et caritatis inde a memoria apostolica tri-

buere consuevit et quam fideli obsequio vicissim laetari: easdem-

que, per varia deinde atque acerba tempora, nequaquam ipsa

destitit, providentia et benefactis, a iacturis erigere, devinctas

retinere, revocare discordes. Neque ultimum illud fuit vigi-

lantiae officium, ut proprias cuiusque orientalis gentis consue-

tudines sacrorumque rationes, quas pro potestate et sapientia

sua legitimas edixisset, integras in eis perpetuo custodiret ac

tueretur: cuius rei documento multa sunt quae Decessores

Pontifices,. cum primis Pius IX fel. rec., vel suis ipsi actis vel

per sacrum Consilium christiano nomini propagando pruden-

tissime censuerunt. Non minore permoti Nos adductiqne

studio, sub ipsa pontiflcatus initia, ad Christianas Orientis na-

tiones oculos peramanter convertimus. Maturavimus quidem
conferre curas ad earum allevandas necessitates, aliasque sumus

deinceps occasiones nacti actuosae benevolentiae testandae:

porto con celeste ispirazione il lume della verita divina, il vangelo
della pace, la liberta di Cristo in Roma dominatrice dei popoli.

Onde piii che mai la Chiesa Romana, capo di tutte le chiese, fu larga,

fin dai tempi apostolici, di onore e di dilezione alle Oriental!, ed ebbe

pur ella a rallegrarsi del loro fedelissimo ossequio; e nelle varie e

disastrose vicende che seguirono, mai non cessd con provvide bene-

merenze di rialzarle dalle calamita, tenerle strette se amiche, richia-

marle se discordi. Ne ultima sua cura fu quella d' invigilare che in

quei popoli si conservassero sempre integre le consuetudini loro pro-

prie e le forme dei sacri riti, che essa nella sua sapienza e podesta

aveva riconosciute legittime. In prova di che molte sono le cose che

i nostri Predecessor!
,
e in modo particolare Pio IX di felice memoria,

assai prudentemente ordinarono o con atti proprii o per mezzo della

sacra Congregazione di Propaganda. Noi pure, mossi e guidati da

non minore sollecitudine, volgemmo fin dal principio del nostro Pontifi-

cate amorosamente gli sguardi alle nazioni cristiane d'Oriente. Affret-

tammo invero le Nostre cure ad alleviarne le necessita, e cogliemmo
altre occasion! di attestar loro un'operosa benevolenza : ma nulla cer-
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sed nihil profecto antiquius sanctiusque fuit neque est, quam
animis cum Sede -Apostolica obstrictis, adeo in eis ardorem

excitare et fecunditatem fldei, ut ad maiorum excellentiam et

laudem exemplis renovatis nitantur.

lam licuit aliquot adiumenta Ecclesiis illis afferre. Col-

legium hac ipsa in Urbe clericis Armenis et Maronitis insti-

tuendis, itemque Philippopoli et Hadrianopoli pro Bulgaris,

condidimus; Athenis Leonianum condendum decrevimus; etiam

seminario sanctae Annae, quod Hierosolymae, cleri Graeci

Melchitae educendi causa, coeptum est, maiorem in modum
favemus. In eo praeterea sumus ut Syrorum numerum in alumnis

Gollegii Urbaniani augeamus ; utque Athanasianum Graecorum

ad pristinum restituamus institutum, quod Gregorius XIII, mu-

nificus auctor, sapienter voluit, unde viri extiterunt clarissimi.

Plura vero in hoc similique genere experiri Nos atque efficere

posse, eo nunc vehementiore voluntate exoptamus, postquam,

aspirante Deo, consilium iamdiu meditatum perfecimus appel-

landi singular! epistola principes et populos universos ad fe-

licem fldei divinae unitatem. Nempe inter Christianas gentes

tamente Ci fu ed e piu caro e sacro, quanto di stringerne inaggior-
mente gli animi a questa Sede Apostolica, ed eccitare in essi 1'ardore

e la fecondita della fede per inodo, che rinnovando gli esempii dei

loro inaggiori, possano emularne 1'eccellenza e le glorie.

Ci venne gia fatto di recare alcuni aiuti a quelle Chiese. Aprim-
mo in questa stessa Eoma un collegio per i chierici Armeni e Ma-

roniti, un altro a Filippopoli e ad Adrianopoli per i Bulgari ; decre-

tammo di fondare il Leoniano ad Atene
;
e favoriamo del Nostro meglio

il seminario di sant'Anna, di gia cominciato a Gerusalemme per edu-

carviilclero Greco Melchita. Stiamo inoltre per accrescere il numero

degli alunni Siri nel Collegio Urbaniano, e per ridurre 1'Atanasiano

dei Greci al pristino intendimento, a cui sapieutemente mirava il

munifico fondatore Gregorio XIII, e d'onde uscirono uomini veramente
illustri. Ora poi con molto piu vivo proposito desideriamo in simil

genere <T istituzioni di poter tentare ed attuare cose maggiori, dap-
poiche col divino aiuto abbiamo messo ad effetto il consiglio da lungo
tempo meditato, di fare appello con singolare epistola ai principi e

popoli clell'universo e tutti invitarli alPavventurosa unita della fede

divina. E appunto fra le genti cristiane che deploriamo divise, in primo
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calamitose divulsas, primo loco Orientales vocare, adbortari,

obsecrare contendimus, quanta maxima potuimus apostolica et

paterna caritate. Inchoatam spem quotidie magis foveri per-

iucundum accidit Nobis, certumque est, opus tarn salutare

enixius insistere
; ut, quidquid ex Apostolicae Sedis providentia

expectari possit, admodum expleamus, quum submovendis si-

multatis vel suspicionis causis, turn optimis quibusque recon-

ciliationis praesidiis admovendis. Praestantissimum id esse

existimamus, ad incolumitatem disciplinae Orientalium pro-

priae, cui valde semper tribuimus, animum curasque adiicere.

Qua in re iam Nos clericorum ephebeis earum gentium proxime
conditis hanc etiam dedimus praescriptionem, dabimus eamdem

condendis, ut maxima religione ritus colant et observent suos,

in eisque cognitionem usumque alumni capiant. Siquidem in

rituum orientalium conservatione plus inest quam credi possit

momenti. Augusta enim, qua varia ea rituum genera nobili-

tantur, antiquitas, et praeclaro est ornamento Ecclesiae omni,

et fldei catholicae divinam unitatem amrmat. Inde enimvero,

dum sua praecipuis Orientis Ecclesiis apostolica origo testa-

luogo Ci siamo adoperati di richiamare gli Oriental! e di esortarli e

scongiurarli con tutta mai 1'apostolica e paterna carita. E ben ci

torna giooondo che la concepita speranza ogni giorno piu s'mfiammi,
e abbiamo fisso di continuare con tutte le forze in un'opera cosi sa-

lutare; bramosi che nulla per Noi manchi a coinpiere quanto possa

aspettarsi dalla provvidenza dell'Apostolica Sede, sia per rimuovere

ogni causa di avversione e sospetto, sia per apportare ogni miglior

mezzo di riconciliazione. Reputiamo quindi di dovere innanzi tutto

attendere premurosamente a tutelare la disciplina degli Orientali, da

Noi sempre grandemente stimata. Al quale proposito abbiamo gia dato

fra 1'altre questa prescrizione agl' istituti del chierici di quelle genti

test& fondati, e la daremo uguale a quelli da fondarsi, che cioe gli

alunni mettano studio nella propria liturgia, la osservino religiosis-

simamente e ne divengano addottrinati ed esperti. Perche nella con-

servazione dei riti oriental! v' ha piu d' importanza che altri non

creda. E in effetto la veneranda antichita, onde quelle varie forme

di liturgia si nobilitano, torna di preclaro ornamento a tutta la Chiesa,

e aff'erma la divina unita della fede cattolica. Conciossiache, mentra

per esse vieppiu si comprova Tapostolicita delle principal! Chiese di
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tior constat, apparet simul et enitet earumdem cum Romana

usque ab exordiis summa coniunctio. Neque aliud fortasse admi-

rabilius est ad catholicitatis notam in Ecclesia Dei illustran-

dam, quam singulare quod ei praebent obsequiurn dispares

caeremoniarum formae nobilesque vetustatis linguae, ex ipsa

Apostolorum et Patrum consuetudine nobiliores; fere ad imi-

tationem obsequii lectissimi quod Ghristo, divino Ecclesia

auctori, exhibitum est nascenti, quum Magi ex variis Orientis

plagis devecti venerunt... adorare eum l
. Quo loco illud apte

cadit animadvertisse, quod sacri ritus, tametsi per se instituti

non sunt ad dogmatum catholicorum evincendara veritatem,

eadem tamen viva propemodum exprimunt, splendideque de-

clarant. Quapropter vera Christi Ecclesia, sicut magnopere
studet ea custodire inviolata quae, utpote divina, immutabilia

accepit, ita in usurpandis eorumdem formis nonnumquam con-

cedit novi aliquid vel indulget, in iis praesertim quae cum ve-

nerabili antiquitate conveniant. Hoc etiam modo et eius vitae

nunquam senescentis proditur vis, et ipsa mangnificentius Chri-

Oriente, appare a un tempo e risplende P intima unione che le strins

fin da principio con la Romana. N& vi e forse argomento piii ammi-
rabile ad illustrare la nota di cattolicita della Chiesa di t)io, quanto
il singolare ossequio che prestano ad essa quelle diverse forme di

oerimonie e quelle lingue, nobili per antichita, e piii nobili per 1'uso

che ne fecero gli Apostoli e i Padri; con certa qual somiglianza di

quell
1

ossequio si degno che i Magi tributarono al divino fondator della

Chiesa, al neonato Cristo, quando mossi da varie regioni d' Oriente

vennero... per adorarlo. E qui cade opportune considerare che i

riti sacri, quantunque non sieno di per se istituiti a provare la ve-

rita del dommi cattolici, ne sono tuttavia come viva e luminosa espres-
sione. Ondeche la vera Chiesa di Cristo, a quel modo che studia

quanto piu pud di custodire inviolato 1'elemento divino della dottrina
che ricevette come immutabile, altrettanto nell'uso delle forme con-
cede talvolta alcunche di nuovo e si mostra indulgente, specie in

quelle cose che armonizzano con la venerabile antichita. In tal guisa
ancora si appalesa meglio la vitalita sua che mai non invecchia, ed

magnificamente s'avanza, come quella sposa di Cristo cui la

1 MATTH. II, 1-2.
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sti sponsa excellit, quam sanctorum Patrum sapientia veluti

adumbratam in effato agnovit davidico : Astitit regina a dextris

tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate... in fimbriis

aureis, circumamicta varietatibus i
.

Quoniam igitur haec rei liturgicae disciplinae orientalis

iure probata varietas, praeter ceteras laudes, in tantum decus

utilitatemque Ecclesiae convertitur, eo non minus pertineant

muneris Nostri partes oportet, recte ut sit consultum, ne quid

incommodi imprudenter obrepat ab occidentalibus Evangelii

administris, quos ad eas gentes Christi caritas urgeat. Rata

quidem permanent quae in hoc Benedictus XIV, Decessor No-

ster illustris, sapienter provideque decrevit per Gonstitutionem

Demandatam, in forma epistolae, die datam XXIV decembris

anno MDCCXLIII, ad Patriarcham Antiochenum Graecorum

Melchitarum omnesque eiusdem ritus Episcopos eidem Patriar-

chae subiectos. Verum, aetatis decursu non brevi, novatis per
ea loca rerum conditionibus, atque latinis Missionariis Insti-

tutisque ibidem multiplicatis, factum est ut peculiares quaedam

Apostolicae Sedis curae in eadem causa exposcerentur : quod

sapienza dej. santi Padri in certo modo riconobbe adoinbrata nella

.sentenza davidica, alia tua destra si sta la regina in aureo manto, con

ogni varieta di ornamenti . . . ella e adorna di una veste a svariati colori

con fimbrie d'oro.

Perche dunque questa legittima varieta di liturgia e disciplina

orientale, lasciati da parte altri pregi, ridonda a si gran decoro e

utilita clella Chiesa, e del pari ufficio Nostro che si provegga a do
vere perche niun danno inconsciamente vi arrechi 1' opera dei Mis-

sionari occidental!, che dalla carita di Cristo son portati fra quelle

genti. Sopra di che restano in verita fermi i provvidi e sapienti

decreti che Benedetto XIY, nostro illustre Predecessore, emano con

la Costituzione Demandatam, in forma di epistola, del 24 decembre

1873, diretta al Patriarca Antiocheno dei Greci Melchiti e a tutti i

Yescovi del medesimo rito a lui soggetti. Se non che, in un lasso

non breve di tempo, essendosi mutate le condizioni di quei luoghi,
e moltiplicati ivi i sacerdoti latini e i loro Istituti, si giudico espe-
diente invocare all' uopo peculiari provvedimenti della Sede Aposto-

1 Ps. XLIV.
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certe peropportunum fore, crebra per hosce annos occasione

Nosmetipsi cognoramus, et desideria aequissima confirmave-

rant Venerabilium Fratrum in Oriente Patriarcharum, non

semel ad Nos delata. Quo autem totius negotii apertius pateret

summa, aptioresque providendi rationes deflnirentur, eosdem

Patriarchas baud ita pridem in Urbem advocare placuit, qui-

buscum communicaremus consilia. Turn eos, una cum non-

nullis Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus, coram ad

deliberandum frequenti congressione habuimus. lis autem

rebus omnibus, quae communiter propositae et agitatae sunt,

meditate perpensis, induximus animum certa quaedam eius-

dem Benedictinae Constitutionis praescripta, congruenter novis

earum gentium temporibus, explicatiora facere et ampliora.

In quo praestando, hoc tamquam principium ex ipsa deprom-

psimus, sacerdotes nempe latinos eo tantum consilio ab Apo-

stolica Sede in illas regiones mitti, ut sint Patriarchis et Epi-

scopis in adiutorium el levamen; cauto propterea ne utendo

facultatibus sibi concessis, eorum iurisdictioni praeiudicium

inferant et numerum subditorum imminuant l
: ex quo per-

lica: il che Noi stessi per la esperienza di questi anni avevamo ri-

conosciuto opportunissimo e Ce 1'avevano inoltre confermato i ben

giusti desiderii piu volte a Noi riferiti dai Yenerabili Fratelli Pa-

triarch! in Oriente. Noi pertanto, affine di meglio rilevare nella sua

integrita lo stato delle cose, e cosi determinare i modi di provvedi-
mento piu adatti, non ha guari risolvemmo d' invitare a Roma i me-

desimi Patriarchi a conferire con Noi. Gli abbiamo quindi chiamati

unitamente ad alcuni Diletti Nostri Figli Cardinal! di Santa Eomana
Chiesa a deliberare con freqnenti riunioni alia Nostra presenza.

Ora, dopo aver consideratamente ponderate tutte le proposte messe in

eonmne e discusse, Ci siamo indotti a rendere piu dichiarate ed ampie
alcune prescrizioni della Costituzione Benedettina in conforinita ai

bisogni nuovi di quelle genti. Nel che fare Ci siamo tenuti a quel

principio in essa anermato, che cioe i sacerdoti latini sono inviati

dalla Sede Apostolica in quelle regioni, al solo fine che servano di

aiuto e sollievo ai Patriarchi e ai Yescovi; che pero debbono gtiar-

darsi nell'uso delle facoltd loro concesse di recar pregiudizio alia giuris-

dizione di quelli e non diminuirne i sudditi dal che discende chiaro
1 Const. Dsmandatam. n. 13.
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spicuum extat quibus legibus officia eorumdem Latinorum ad

Hierarchiam Orientalem sint temperanda.

Itaque rerum capita quae sequuntur visa sunt in Domino

praescribenda et sancienda, lit facimus, Apostolica fulti auc-

toritate; jam nunc declarantes velle Nos atque edicere ut

eadem Benedictina decreta, quae de Graecis Melchitis pri-

mitus data sunt, fldeles omnes cuiusvis in Oriente ritus uni-

verse attingant

I. Missionarius quilibet latinus, e clero saeculari vel re-

gulari, qui orientalem quempiam ad latinum ritum consilio

auxiliove inducat, praeter suspensionem a divinis quam ipso

facto incurret, ceterasque poenas per eamdem Constitutionem

Demandatam inflictas, officio suo privetur et excludatur. Quae

praescriptio ut certa et firma consistat, exemplar eius patere

Yulgatum apud Latinorum ecclesias iubemus.

II. Ubi desit proprii ritus sacerdos cui Patriarcha orien-

talis mandet spiritualem suorum administrationem, ibi eorum

curam suscipiat Parochus alieni ritus qui easdem atque ipsi

species, azymum vel fermentatum, ad consecrandum adhibeat
;.

on quali criterii si vogliano regolare le relazioni dei medesimi Latini

con la Gerarchia Orientale.

Abbiamo quindi giudicato nel Signore di prescrivere e sancire,

come facciamo con Apostolica antori ta, i capitoli che seguono: dichia-

rando fin d'ora essere Nostra volonU espressa che gli stessi decreti

Benedettini, primamente dati per i Greci Melchiti, abbiano univer-

salmente vigore per tutti i fedeli di qualsivoglia rito in Oriente.

I. Qualsiasi Missionario latino, del clero secolare o regolare, che

con consigli od aiuti attiri qualche orientale al rito latino, oltre la

sospensione a divinis che incorrera issofatto, e le altre pene inflitte

dalla stessa Costituzione Demandatam, sia destituito ed escluso dal

suo ufficio. E a conferma piu valida di tal prescrizione, comandiamo

che un esemplare ne resti pubblicamente esposto presso le chiese dei

Latini.

II. Dove manchi al Patriarca orientale un sacerdote del proprio-

rito, a cui affidare 1' amministrazione spirituale dei suoi, ne prenda
la cura un parroco d' altro rito, il quale usi nella consecrazione le

medesime specie di quelli, eioe pane azimo e fermentato
;
con la pre-
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anteferatur qui eas adhibeat ritu oriental!. Fidelibus autem

sit facultas communicandi utrovis ritu, non eis tantummodo

loeis ubi nulla ecclesia nee sacerdos sui proprii ritas habea-

tur, prout a sacro Consilio christiano nomini propagando de-

cretum est die XVIII augusti anno MDGGGXCIII, verurn etiam ubi

propter longinquitatem ecclesiae suae, non earn possint, nisi

cum gravi incommodo, adire: de quo Ordinarii esto iudi-

cium. Idque fixum resideat, eum qui alieno ritu vel diu com-

municaverit, non propterea censendum mutasse ritum, sed in

ceteris offlciis omnibus perseverare Parocho suo addictum.

III. Sodalitates Religiosorum latinae, quae iuventuti insti-

tuendae in Oriente dant operam, si quo in collegio alumnos

ritu orientali non paucos numerent, sacerdotem eiusdem ritus,

Patriarcha consulto, apud se habeant ipsorum commodo alum-

norum, ad missae sacrificium, ad sacram synaxim, ad cate-

cbesim patria lingua impertiendam ritusque explicandos; aut

saltern diebus dominicis ceterisque de praecepto occurrentibus

festis talem sacerdotem arcessant, ea officia praestiturum.

Quam ob causam eisdem Sodalitatibus quaevis privilegia, etiam

ferenza pero a quello che le usi secondo il rito orientale. Sia poi

in facolta dei fedeli di comunicarsi secondo 1'uno o 1'altro rito, non

Boltanto in quei luoghi ove non si abbia ne chiesa ne sacerdote del

rito proprio, conforme al decreto della Sacra Congregazione di Propa-

ganda del 18 agosto 1893, ma eziandio ove per non breve distanza

non possano essi recarsi alia propria chiesa senza risentirne grave
incomodo

;
intorno a che si rimette il giudizio all'Ordinario. Rimanga

poi fisso che chi siasi comunicato anche a lungo secondo altro rito,

non devesi ritenere percid che abbia mutato rito, ma egli continua

ad essere legato col proprio parroco in tutti gli altri doveri.

III. Le Corporazioni religiose dei latini che si adoperano in Oriente

all'educazione della gioventu, se in qualche collegio abbiano non po-
chi alunni di rito orientale, tengano presso di se, col parere del Pa-

triarca, un sacerdote del medesimo rito, a comodita degli stessi alunni,

per la messa e la conmnione, e per le lezioni di catechismo e di riti,

da impartirsi nella patria lingua; o almeno nei giorni di domenica
e nelle altre occorrenti feste di precetto chiamino tal sacerdote per
Biffatti offici. Quindi e che tutti quei privilegi, anche degni di spe-
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special! mentione digna, quibus gaudeant ut alumni orientalis

ritus, quamdiu in collegiis ipsarum degant, latinum sequantur,

adempta esse omnia edicimus: de ritualibus autem abstinen-

tiis servandis moderatores cum religiosa aequitate videant.

Item alumnis externis prospiciatur : quos ad proprias ipsorum

ecclesias seu curias remitti aut perduci oportebit, nisi videa-

tur eos cum internis ad eiusdem ritus officia admittendos.

IV. Eadem praescripta transferenda sunt, quoad fieri possit,

ad Religiosarum Sodalitates, puellis educandis in asceteriis

scholisque deditas. Quod si qua immutatio per tempora et res

opportuna inciderit, ea non ante flat quam Patriarchae con-

sensus accesserit et venia Apostolicae Sedis.

Y. Nova, ritu latino, iuventutis collegia vel domus Reli-

giosorum utriusvis sexus ne in posterum aperiantur, nisi Apo-

stolica Sede rogata et consentiente.

VI. Presbyteris turn latinis turn orientalibus, neque in suis,

neque in alieni ritus ecclesiis, fas est quemquam absolvere a

casibus qui suis cuiusque Ordinariis sint reservati, nisi facul-

ciale menzione, del quali per avventura godano le dette Corporazioni,

di poter far seguire il rito latino agli alunni di rito orientale, dti-

rante la dimora nei loro collegi, dichiariamo che tutti son loro tolti:

quanto poi alle astinenze ritual! da osservarsi, i superior! con equita

coscienziosa provvedano. E in par! modo si provvegga agli alunni

esterni : e converra mandarli o condurli alle proprie loro parrocchie

o chiese, se pure non sembri opportune ammetterli cogl'interni alle

funzioni del medesinio rito.

IV. Le stesse prescrizioni hanno a valere, quanto e possibile, per

le Corporazioni di Eeligiose, dedite a educar le faneiulle nei mona-

steri e nelle scuole. Che se per circostanze special! si credesse utile

e giusto qualche mutamento, non si faccia senza il consenso del Pa-

triarca e 1'indulto della Sede Apostolica.

V. Non si apriranno in avvenire nuovi collegi per la gioventu

col rito latino, se non dopo richiesto all'Apostolica Sede e ottenuto

Fassenso.

YI. Ai sacerdoti, cosi latini come oriental!, non sia lecito assol-

vere alcuno, ne nelle proprie chiese ne in quelle di altro rito, dai

casi che sono riservati ai ris^ettivi Ordinarii, se non ne abbiano da



LITTERAE APOSTOLIGAE 15

tate ab eisdem permissa: qua in re quodvis privilegium, vel

special! mentione dignum, prorsus revocamus.

VII. Orientalibus qui ritum latinum, etiamsi ex pontificio

rescripto, susceperint, revertere ad pristinum, Apostolica Sede

exorata, licebit.

VIII. Mulieri latini ritus quae viro nupserit ritus orientals,

aeque ac mulieri orientali quae nupserit latino, integrum erit

ut ad ritum viri, ineundo vel durante matrimonio, transeat:

matrimonio autem soluto, resumendi proprii ritus libera erit

potestas.

IX. Quicumque orientalis, extra patriarchate territorium

commorans, sub administratione sit cleri latini, ritui tamen

suo permanebit adscriptus; ita ut, nihil diuturnitate aliave

causa ulla suffragante, recidat in ditionem Patriarchae, simul

ac in eius territorium revenerit.

X. Nulli, utriusvis sexus, Ordini vel Institute religioso la-

tini ritus, quemquam orientalem inter sodales suos fas erit

recipere, qui proprii Ordinarii testimonials litteras non ante

exhibuerit.

essi la facolta : e in cid rivochiamo affatto qualsiasi privilegio, anche

degno di speciale inenzione.

VII. Sara lecito agli Orientali che passarono, anche in forza di

un rescritto pontificio, al rito latino, di ritornare, consenziente FApo-
stolica Sede, all'antico.

VIII. Se una donna di rito latino si unisca in matrimonio con un
uomo di rito orientale, ovvero una donna di rito orientale con un

latino, sara libera di passare a quello del marito, nell'atto o durante

il matrimonio : sciolto poi il matrimonio, potra riprendere liberamente
il proprio rito.

IX. Qualunque orientale, che dimoranclo fuor del territorio del suo

patriarcato, si trovi sotto ramministrazione del clero latino, rimarra

egualmente ascritto al proprio rito, e senza tener conto di lunga di-

mora o d'altra causa, ricadra sotto la giurisdizione del suo Patriarca,
non appena egli sia rientrato nel territorio di lui..

X. Nessun Ordine o Istituto religioso di ritd latino, sia maschile
che femminile, potra lecitamente ammettere alcun orientale nel pro-
prio Ordine, se prima non presenti le lettere testimonial! del rispet-
tivo Ordinario.
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XL Si qua ex dissidentibus communitas vel familia vel per-

sona ad catholicam unitatem venerit, conditione velut neces-

saria interposita amplectendi latini ritus, huic ritui remaneat

ea quidem ad tempus adstricta, in eius tamen potestate sit ad

nativum ritum catholicum aliquando redire. Si vero eiusmodi

conditio non intercesserit, sed ideo ipsa communitas, familia,

persona a latinis presbyteris administretur quia desint orien-

tales, regrediendum ipsi erit ad ritum suum, statim ut sacer-

dotis orientalis fuerit copia.

XII. Matrimoniales et ecclesiasticae, quaecumque sint causae,

de quibus ad Apostolicam Sedem appellatio fiat, nequaquam

Delegatis Apostolicis definiendae, nisi aperte ea iusserit, com-

mittantur, sed ad sacrum Consilium christiano nomini propa-

gando omnino deferantur.

XIII. Patriarchae Graeco Melchitae iurisdictionem tribuimus

in eos quoque fldeles eiusdem ritus qui intra fines Turcici

Imperii versantur.

Praeter istas peculiares cautiones atque ex iure praescripta,

maxime Nos tenet cura, quod supra attigimus, ut condantur

opportunioribus in Oriente locis seminaria, collegia, instituta

XI. Qualora una comunita o famiglia o persona dissidente torni

alia unita cattolica, con la condizione quasi necessaria di abbrac-

ciare il rito latino, rimarra si temporaneamente ascritta a questo rito,

ma con piena facolta di poter sempre ritornare al primitive rito cat-

tolico. Che se 1'accennata condizione non abbia avuto luogo, e sia

amministrata la detta comunita o famiglia o persona da sacerdoti

latini, in mancanza di oriental!
,
dovra tornare al suo rito, non ap-

pena avra un sacerdote orientale.

XII. Le cause matrimoniali ed ecclesiastiche di qualsiasi natura,

ove si appelli all'Apostolica Sede, non debbono commettersi (tranne

una particolare disposizione di essa) ai Delegati Apostolici, ma ri-

servarsi esclusivamente alia Sacra Congregazione di Propaganda.

XIII. Estendiamo al Patriarca Greco -Melchita la giurisdizione

sopra tutti i fedeli del medesimo rito che dimorano entro i confini

dfcll'Impero Turco.

Ma 1'animo Nostro non si appaga di queste speciali e giuridiche

misure. Sommamente ci sta a cuore, e 1'abbiam toccato piu sopra,

che nei luoghi piu opportuni d'Oriente si curi la fondazione di semi-
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omne genus, eaque prorsus ad iuvenes incolas ipso ritu patrio

formandos in suorum auxilia. Hoc propositum, in quo dici vix

potest quanta religioni inhaereat spes, studiose Nos aggredi,

prolixisque subsidiis provehere, affluente, ut confidimus, ca-

tholicorum ope, deliberatum habemus. Sacerdotum indigenarum

operam, quippe et convenientius impensam et cupidius ac-

ceptam, multo futuram quam advenarurn fructuosiorem, paulo

fusius est a Nobis monstratum in encyclicis litteris quas de-

dimus superiore anno de collegiis clericorum in Indiis Orien-

talibus constituendis. Ita porro sacrae iuventutis institutioni

semel consulto, profecto studiis rei theologicae et biblicae apud

Orientales accrescet honos; vigebit linguarum veterum eru-

ditio aeque ac in recentibus sollertia; doctrinae et litterarum

census, quo Patres eorum scriptoresque abundant, in commune

bonum, largius proficiet : eo demum peroptato exitu, ut sacer-

dotii catholici emergente doctrina integrique exempli laude

praelucente, propensius eiusdem matris complexum fratres

dissidentes requirant. Turn vero si ordines cleri animos, studia,

narii, collegi e istituti di ogni genere, unicamente per educare a

vantaggio dei connazionali gioventu indigena e nel patrio rito. Co-

tale opera, che in se accoglie le piu belle speranze per la religione,

Noi abbiamo deliberate di imprenderla alacremente e di caldeggiarla

con continuati sussidii, se larghi rispondano, come confidiamo, i soc-

corsi dei cattolici. Gia noi nelle lettere encicliche del passato anno

relative ai seminarii da fondarsi nelle Indie Oriental!, piu di propo-
sito dimostrammo quanto il ministero dei sacerdoti indigeni, che suole

essere piu acconciamente esercitato e piu docilmente accolto, torni

di maggiore efficacia che non quello degli estranei. Provvedendo

per tal guisa all'educazione della gioventu ecclesiastica, certo cre-

sceranno in onore presso gli Orientali gli stndii delle scienze teolo-

giche e bibliche
;

rifiorira 1'erudizione delle lingue antiche non meno
che la perizia nelle moderne

;
si trarra piu copioso profitto a comun

bene dal patrimonio della scienza e delle lettere, di cui abbondano
i loro Padri e scrittori

;
e cosi potra felicemente compiersi quel voto,

che, emergendo il sacerdozio cattolico per eletto sapere e risplen-
dendo per integrita di vita, i fratelli dissident! piu volentieri si muo-
vano a cercare 1'amplesso della medesima madre. E allora veramente

Serie X7I
t vol. I, fasc. 1069. 2 24 dwmbre 1894.
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actionem caritate vere fraterna sociaverint, certe, favente et

ducente Deo, dies maturabitur auspicatissima, qua, occurren-

tibus omnibus in unitatem fidei el agnitionis Filii Dei, plene

ex eo perfecteque totum corpus compactum, et connexum

per omnem iuncturam subministrationis, secundum opera-

tionem in mensuram uniuscuiusque membri, augmenium cor-

poris facit in aedificationem sui in caritate l
. Ea nimirum

gloriari unice potest Christi vera esse Ecclesia, in qua aptis-

sime cohaereat unum corpus et unus spiritus
2

.

Haec universa et singula, quaecumque sunt a Nobis de-

creta, minime dubium quin Venerabiles Fratres Patriarchae,

Archiepiscopi, Episcopi quovis oriental! ritu catholici, pro ea

qua praestant turn in Cathedram Apostolicam et in Nos pie-

tate, turn suarum sollicitudine Ecclesiarum, omni sint reverentia

et obtemperatione suscepturi, idque sedulo effecturi ut eorum-

dem observantia, ab iis quorum interest, plena consequatur.

Copia vero fructuum, quos inde augurari licet et iure optimo

quando gli ordini del clero congiungeranno in carita schiettamente

fraterna intendimenti, zelo, azione, si affrettera col favore divino

quell'auspicatissimo giorno, in cui, incontrandosi tutti nell'unita della

fede e della cognizione del Figlio di Dio, in lui pienamente e perfet-

tamente tutto il corpo compaginato e connesso per tutte le giunture di

scambievole comunicazione, giusta la misura d'azione di ciascun mem-

bro, riceve esso I'aumento che gli conviene a sua perfezione, imdiante

la carita. Poiche quella sola pno gloriarsi di essere la vera Chiesa di

Cristo in cui si abbia intimamente congiunto un sol corpo ed un sol

spirito.

Noi teniamo per fermo che i Yenerabili Fratelli Patriarchi, Arci-

vescovi, Yescovi cattolici di qualunqne rito orientale, per la esimia

devozione che professano verso la cattedra Apostolica e verso di Noi,

e per la sollecitudine che hanno si grande delle loro Chiese, acco-

glieranno con ogni riverenza e docilita questi decreti, nel tutto e

nelle parti, e ne cureranno diligentemente la piena osservanza tra

1
Eph. IV, 13, 16.

Ib. 4.
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expectare, valde ex opera eorum proveniet qui gerunt per-

sonam Nostram per Orientem christianum. Delegatis propterea

Apostolicis commendatissimum volumus ut illarum gentium

tradita a maioribus instituta honore debito vereantur : Patriar-

charum auctoritatem quo par est obsequio colant, colendam

curent; atque in officiorum cum eis permutatione, consilium

expleant Apostoli : Honore invicem praevenientes
i

: Episcopis,

clero et populo studiosum ac benevolentem animum probent ;

eumdem plane spiritum in se referentes, quo loannes Aposto-

lus agebatur, quum Apocalypsim dedit septem ecclesiis quae

sunt in Asia, inscripta salutatione: Gratia vobis et pax ab eo

qui est, et qui erat, et qui venturus est
2

: in omnique agendi

ratione sese praestent eos, qui vere habeantur nuntii digni

conciliatoresque sanctae unitatis inter Orientales Ecclesias et

Romanam, quae centrum eiusdem est unitatis et caritatis.

Haec ipsa similiter sentiant, similiter peragant, hortatu ius-

coloro che sono in causa. L'abbondanza poi di frutti che lice augu-
rarsene e a buon diritto attendere, si otterra per opera segLatamente
di quelli che rappresentano la persona Nostra nelle cristianita d'O-

riente. Eaccomandiamo percio istantemente ai Delegati Apostolici,

che tengano nella dovuta stima le tradizioni di quei popoli; rispet-

tino con queH'ossequio che si conviene e favoriscano 1'autorita dei

Patriarchi, e nelle loro relazioni con essi adempiano il consiglio del-

1'Apostolo : prevenendosi gli uni gli altri a rendersi onore. Ai Yescovi,
al clero e al popolo dieno prove d'animo premuroso e benevolo, ri-

specchiando in se quello spirito ond'era animato 1'Apostolo Giovanni,
allorche mando 1'Apocalisse alle sette chiese che sono neWAsia, con

quel saluto : Grazia a voi e pace da colui che e
}
e che era, e che e per

venire: e finalmente in ogni maniera di operare si addimostrino tali

che possano veramente riguardarsi degni messaggeri di santa unita

e anello di conginnzione tra le Chiese Orientali e la Romana che e

centro dell'unita stessa e della carita. Ai medesimi sentimenti in-

formino il loro operare i sacerdoti latini che in quelle parti sosten-

1 Rom. XII, 10.

2
Apoc. I, 4.
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suque Nostro, sacerdotes latini, quotquot in eisdem regionibus

egregios labores obeunt ad sempiternam animorum salutera :

religiose in obedientia Romani Pontificis laborantibus, tune

vero dabit Deus ampla incrementa.

Igitur quaecumque his litteris decernimus, declaramus, san-

cimus, ab omnibus ad quos pertinet inviolabiliter servari volu-

mus ac mandamus, nee ea notari, in controversiam vocari,

infringi posse, ex quavis, licet privilegiata, causa, colore et

nomine; sed plenarios et integros effectus suos habere, non

obstantibus Apostolicis, etiam in generalibus ac provincialibus

conciliis editis, constitutionibus, nee non quibusvis etiam con-

firmatione Apostolica vel quavis alia firmitate roboratis sta-

tutis, consuetudinibus ac praescriptioriibus; quibus omnibus,

perinde ac si de verbo ad verbum hisce litteris inserta essent,

ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus
et derogatum esse volumus, ceterisque in contrarium facien-

tibus quibuscumque. Yolumus autem ut barum Litterarum

exemplis etiam impressis, manuque Notarii subscriptis et per

gono egregie fatiche per 1'eterna salute delle anime; e questa 1'esor-

tazione, questo il comando Nostro. Quelli che lavorano con ispirito

religioso sotto 1'obbedienza del Romano Pontefice avranno si da Dio

largo incremento.

Tutto quanto adunque e da Noi decretato, dichiarato e sancito in

queste lettere, vogliamo e comandiamo che sia inviolabilmente osser-

vato da ognuno a cui spetta, ne che si possa censurare, fare oggetto
di controversia e infrangere per qualsiasi anche privilegiata causa,

pretesto e titolo, ma che abbia piena ed intera esecuzione, malgrado
le costituzioni Apostoliche, anche stabilite nei Concilii general! e pro-

vinciali; e malgrado qualsivoglia altro statute anche avvalorato dal-

1'apostolica o da qualunque altra sanzione, oppure consuetudini e pre-

scrizioni
;

alle quali cose tutte, come se esse fossero inserite in queste
lettere verbo a verbo, in modo speciale ed espresso deroghiamo e vo-

gliamo che si deroghi per il fine indicate
,
contro qualunque ragione

in contrario.

Vogliamo poi che alle copie, anche stampate, di queste Lettere,
e per mano di Notaio sottoscritte e munite del sigillo di persona co-
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constitutum in ecclesiastica dignitate virum suo sigillo munitis,

eadem habeatur fides quae praesentibus hisce Litteris habe-

retur ostensis.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Domi-

nicae millesimo octingentesimo nonagesimo quarto, pridie ca-

lendas decembres, Pontificatus Nostri decimo septimo.

A. CARD. BIANCHI PRO-DATARIVS C. CARD. DE RVGGIERO

VISA

DE CVRIA I. DE AQVILA E VIGECOMITIBVS

Loco $fc Plumbi

Reg. in Secret. Brevium
I. CVGNONI.

etituita in dignita ecclesiastica, ognuno presti la medesima fede come

se avesse sotto gli occhi 1'originale delle present! Lettere.

Dato a Roma presso S. Pietro ai 30 di novembre, 1'anno dalla

Incarnazione del Signore 1894, decimo settimo del Nostro Pontificate*
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L'ANNO GIUBILARE

BELLA GONQUISTA DI ROMA

I.

Allorche, sulla fine di settembre nel 1870, Adolfo Thiers

pellegrinante per 1' Europa, in cerca di aiuti alia Francia de-

bellata, visito di passaggio Venezia e la vide rivestita a festa

con bandiere, dimando meravigliato il perchS di tanti segni

di allegrezza nella squallida citta delle lagane : ed uditosi dire

che erano per celebrare la presa di Roma : Badate, sog-

giunse, che voi festeggiate le vostre disgrazie. La presa di

Roma non portera fortuna all' Italia.

Queste parole, pochi giorni appresso, ci furono riferite pure
in Venezia, da chi le aveva intese

;
e noi le giudicammo pre-

sagio degno dello storico di Napoleone I e del sagace politico,

il quale, non molto innanzi, nel Corpo legislative di Francia,

aveva solennemente asserito, che*Qui mange du Pape en

meurt: ne mai le abbiamo dimenticate, a mano a mano che

ci siam veduta svolgere sotto gli occhi la tela delle calamita,

che nel corso degli anni finora passati hanno contrita F Italia.

E gia siamo nel venticinquesimo, da che Roma fu e riman

presa; anno di un giubileo non isperato, che i nostri liberali

stupiscono si sia raggiunto; ed anno quindi acclamato fausto

per loro, anno albo signandus lapillo.

Abbiano percio o non abbiano la gioia di dentro, questo

giubileo li obbliga a mostrarla di fuori. II manc'are a que-

st'obbligo sarebbe grave peccato di antipatriottismo. Per un

anniversario cosi memorando, la finzione della gioia nel viso,

anche allora che si ha il pianto e la disperazione nel cuore,

e di precetto che non ammette scusa. Grandi cose anzi si

erano proposti di fare a spese altrui. Sognavano magnificenze

da mettere il mondo in isbalordimento. Ma nel meglio, essen-
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dosi trovato meno il nerbo di ogni cosa grande e magnifies,

il denaro che non si avrebbe, si son dovuti ridurre ad ideare

le solite feste e gazzarre, i soliti banchetti pagati dal pub-

blico, e le solite processioni con bandiere
; aggiuntovi il dise-

gno di qualche altra baldoria che, per phi mesi diverta i curiosi

e costi poco: concerti di bande, congressi di pompieri, fiere

di bestiame, corse di velocipedi, ed altre simili allegrie car-

nevalesche, piu da paese campestre, che da possente nazione.

Imperocche troppo e vero, niente essere piu difficile al-

Puomo, che il far violenza a s6 stesso: e per questo i libe-

rali sogliono avere tanto in uggia il Regno dei cieli, perche

vim patitur; si acquista solo a prezzo di annegazione. Ond'e

cosa naturale che, fuor di certe dimostrazioni di prammatica,
i fervori delle gioie, per le commemorazioni della presa di

Roma, si sieno venuti illanguidendo, ad ogni tratto che nel-

1' Italia, e segnatamente nella conquistata citta, si & toccato

con mano che la conquista, non che lieta fortuna, ma sempre

piu amari frutti vi ha portati.

La tepidezza dell' entusiasmo 6 gia calata al pun to, che

Guido Baccelli, il quale ha la cura dello spirito patriottico

nella pubblica educazione, diffidando dei buoni esempii della

generazione adulta, ebbe dianzi a rivolgere il suo zelo alia

generazione adolescente. Goi temi ultimamente imposti ai gio-

vanetti, per 1'esame della licenza liceale, ed alle maestrine

per quello della patente, si studio di accendere ed avvivare

in loro quella fiamma, che il ricordo di Roma conquistata non

sembra scaldare i petti dei loro babbi e delle mamme loro.

E cosi, anche dagl' imberbi giovincelli e dalle ingenue fan-

ciulle, il vigilante custode della pubblica educazione pretese

quegP infingimenti e travisamenti dei pensieri e dei propositi,

che sono vita e forza della virilita liberalesca.

II.

A che servono pero le finzioni, dato che la realty, spinge
ed incalza da tutte le parti ? II fatto lampante agli occhi degli
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adulti e degli adolescent! e, che il vaticinio di Adolfo Thiers

si e fin qui avverato alia lettera
;
che 1' ingresso nel venti-

cinquesimo anno, o giubileo della conquista di Roma, si compie
tra gli abissi di un' anarchia generale ;

e che in esso altro

per verita non si scorge da festeggiare, se non le lagrime

delle cose 4
, umiliazioni ed affanni.

.

II corso di cinque lustri non e breve. Si pu6 anzi asserire,

che Pesperimento delle cose fattovi e stato lungo. Ora ben e

certo che, dopo si diuturna prova, riandando il successive

svolgersi deH'avvenimento della breccia nelle sue conseguenze,
e comparando queste con cio che fu promesso e sperato,

ognuno, liberale o no, se abbia sentimento umano, deve bat-

tersi in fronte e dire, almeno fra se: Oh, che mole d' in-

ganni e di disinganni si ammucchia intorno a quella breccia !

II paese non ha piii fiducia negli uomini e nelle cose, per-

che ne uomini n6 cose hanno mantenuta nessuna delle loro

promesse
2

.

Chi e, qualunque ne sia la condizione, che, nel fondo del

cuore, sia proprio contento dello stato in cui presentemente,

tanti anni dopo che si e imprigionato il Papa nel Vaticano,

si trova 1' Italia, ed abbia fiducia che si muti ? In alto, si trema

si geme : in basso, si piange o si freme. La G-azzetta di

Venezia, paragonando questa Italia ad una piramide, che,

avente la base nella Roma dei Papi, si predico dovesse sfidare

1 secoli, cosi, colle ciglia grondanti lagrime, F ha descritta :

In basso, le plebi abbrutite, che, sotto la infusione di assen-

zio dei demagoghi, sognano la rivoluzione : a meta della pira-

mide, il medio ceto, la borghesia, timida, corrotta o fatalisti-

camente rassegnata al male, infestata da elementi perturha-

tori, da spostati sognanti rivolte : in alto, il mondo politico in

isfacelo, colla parte piu sana immobilizzata dalla paura: e il

resto diventato scuola di scandalo : da per tutto sflducia, scet-

ticismo, accidia. Come volete cheduri dunque questa Italia 3
!

1 La Tribuna di Roma, num. del 9 decembre 1894.

*
II Don Chtsciotte di Roma, num. del 3 decembre 1894.

N.o del 31 luglio 1894.
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Le apparenze contrarie e le millanterie non valgono, se non a

raal eoprire gli inganni del passato, o a mal dissimulare i

disinganni del presente.

A chiunque, anco dei piu fanatic! pel cosi detto risorgi-

mento, v' indirizziate e dimandiate: Quelli che voi decantaste

come miracoli di fortuna, e da Novara, sulle ale delle aquile

fraocesi e tedesche, vi portarono nella citta di S. Pietro, vi

sareste mai aspettato, che dovessero poi essere seguiti dai

begli effetti che ora vi godete ? Su, rispondete, colla raano sul

petto, voi, discepoli devoti di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe

Garibaldi: rispondete voi, socialisti, seguaci delle insanie gal-

liche ed alemanne dei Marx e dei Proudhon : rispondete voi,

sabaudisti, sognatori d'istituzioni monarchiche, incrollabili sulla

rupe del Campidoglio : rispondete voi, conciliatori degP incon-

ciliabili, col vostro ircocervo delle due Sovranita libere e con-

eordi entro le mura dell'unica metropoli del cristianesimo, dite

francamente: vi sareste mai figurato, che i vantati miracoli

fossero per tutti voi riusciti a quello di Simon Mago, che tanto

piu disastrosa gli rende la caduta, quanto piu lo innalzo su-

blime ?

Eppure questa & la terribile realta delle cose, che indarno

si cercherebbe di far dimenticare coi divisati festeggiamenti,

per la celebrazione del giubileo della breccia.

HI.

Non e forza di entusiasmi e di gallorie, che possa togliere

dal pensiero la universalita di miserie, vinta solo dalla uni-

versalita di male contentezze, che da un capo aH'altro umiliano

ed affliggono la Penisola. Miserie di ogni sorta e lamenti,

lamenti di ogni sorta e miserie : tal 6 la condizione delPItalia

incentrata nella Roma, ove il Papa e tenuto prigioniero.

Voi non gittate 1'occhio in un foglio di qualsiasi colore,

non barattate una parola con uno di qualsiasi pelo, che non

abbiate piene la mente e le orecchie di tristezze e di lagnanze.
Noi siamo un popolo esinanito, il piu tassato del mondo
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civile : non si finisce di aggravarci d' imposte* che gia si pensa

a caricarcene altre sul dorso. Fra poco ci faranno pagare

anche Tana che si respira. Non bastando le rendite a soddi-

sfare 1' ingordigia fiscale, la nazione ogni anno da il sangue

vivo del suo patrimonio, e cosi viene estenuandosi, senza spe-

ranza di migliorare. Siamo a tale, che dobbiamo mancare

agP impegni verso i nostri creditor!, i quali hanno accettate

per buone le cedole del nostro debito pubblico, salito gia alia

lavolosa somma d' intorno a quindicimila milioni
;

il cui -peso

attrae circa la meta delle nostre entrate. II che significa fal-

limento virtuale, poiche c' impossibilita di liberarcene, e ci

inabilita viepiu a saldarne il conto dei frutti. Noi abbiamo

la fame che passeggia signora da per tutto : noi il brutto

primato delPemigrazione dei contadini : noi P ignominioso pri-

vilegio del morbo dei malnutriti, della pellagra. Per dir tutto

in breve, del paese piu favorito dalla natura, del paese piii

ricco, piii fecondo e piu bello, si e fatto il nido dei miserabili,

la patria degli accattoni.

Cio, quanto a miserie economiche. Ma per le miserie mo-

rali le querimonie feriscono le stelle : Noi abbiamo un mo-

struoso progresso nei delitti. Le ultime statistiche ufflciali ci

mostrano, che gPimputati giudicati nel 1892 furono oltre a

200,000 piii che nel 1879. Gli scandali delle Banche, coi loro

tenebrosi maneggi, che piaga velenosa non hanno scoperta

nelle viscere del paese! Che crollo, che sfiducia non e nata

da tutto questo sfacelo! Uno spaventoso disordine morale e

politico offusca ogni piu nobile e piu alto sentimento di di-

gnita e di decoro sociale. E bello, e onesto, e sopportabile

che un popolo, come il nostro, cotanto giovane di anni e di

vita, sia cosi scaduto per vizii, per corruttela, per indolenza?

Enorme e il cumulo di brutture, in mezzo al quale P Italia si

e venuta avvoltolando, con una specie di amara volutta : esso

compendia lo stato morale del nostro paese. Povera Italia, i

tuoi eroi, i tuoi martiri, i tuoi grandi di ieri hanno a stento

ricostituite le tue sparse e lacere membra con inauditi sacri-

ficii, mentre i tuoi degeneri figli di oggi, con altrettanta leg-
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gerezza, ti colpiscono in pieno petto nel piii sacro ideale di

un popolo, la verita, la giustizia! Un morbo velenoso ne infetta

le radici vitali. Questo, per minimo saggio di quanto hanno

stampato e seguitano a stampare nei loro giornali, scrittori

i piu ligii alle sette liberalesche *.

IV.

Come esporre poi la confusione politica regnante da per

tutto, si che ha richiesto finora che una mano di ferro, cogli

stati d'assedii, coi tribunal! militari e colle leggi di eccezione,

frenasse gl' impeti dei nuovi patriotti, i quali tenterebbero di

mandare in isconquasso la baracca costruita dai vecchi eroici ?

Le famose istituzioni sono tenute in piedi a furia di strappi

ai cosi detti principii di liberta, per cui amore si opero il ri-

sorgimento delP Italia. II parlamentarismo, nato dai plebisciti,

e caduto nel fango. Non passa una settimana, scrive un gior-

nale di Roma, senza che si prometta uno studio, una riforma

nuova, non avvertendo la enorme sconcezza di lasciar credere

che questo nostro sia uno Stato in continua formazione, del

quale non si sa da che leggi e da che norme sara governato

domani. Di maniera che il governare in Italia e un perpe-

tuo fare e disfare, per rifare, e mal fare peggio di prima.

Noi abbiamo da rifare tutto Tedificio della nostra ammi-

nistrazione esclama la Tribuna 2
. Ogni parte della nostra

amministrazione e affetta da irregolarita, lamenta il senatore

Manfrin
; gli arbitrii locali, gl' infeudamenti della cosa pubblica,

la ricchezza di rapina che si va formando, le fantasmagorie

elettorali, le camorre, le maffie, le quali, pur troppo, piu o

meno intense e palmari, sono omai comuni fra mezzodi e set-

1 Si vegga, per grazia d'esempio: la Provincia di Como, n. del SO lu-

glio 1894. II Cafaro di Geneva, n. del 25 luglio 1894. La Gazzetta di

Parma, n. del 30 luglio 1894. La Tribuna di Roma, n. del 1 agosto, del

15 novembre e del 12 decembre 1894. II Messaggero di Roma n. del 3

ottobre 1894.
2 Numero dei 7 agosto 1894.
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tentrione, costituiscono un sistema esiziale e disgregante, una

delle peggiori e piu intollerabili tirannie 1
.

Per lo che le forze moral! ogni di piu infiacchiscono. Si

fida nella legale della giustizia e nella materiale della polizia.

Ma, per detta di due gia ministri pubblici di essa, la giusti-

zia e ridotta ad un punto interrogative, e pare piu istituita

per averne favori partigiani, che per averne sentenze giuri-

diche. Del resto il recente processo per la Banca romana, con

tutti i suoi cupi avvolgimenti, troppo ne ha illustrati i meriti

ed il valore.

Per quello che concerne, insieme con la giustizia, la poli-

zia, dalla relazione del senatore Costa sui nuovi provvedimenti

di sicurezza, stacchiamo questi due eloquenti periodi:

E inutile dissimularlo : manca alia polizia preventiva ogni

efficacia: manca la fede nella polizia giudiziaria; Tazione della

giustizia, percio stesso e per altre cause che piu direttamente

la riguardano, si va ogni giorno piu allentando.

E doloroso il dire che nella media triennale 1890-92, in

confronto di 641,050 reati denunziati, solo 440,000, e cioe il

71 per cento, furono portati in giudizio in prima istanza, e

264,000 diedero luogo a condanna; rimasero quindi impuniti

377,000 reati, nella proporzione del 59 per cento.

Che piii ? Da una recente statistica, fatta pubblicare questi

giorni, si ricava che la cifra media annuale degli omicidii, in

Italia, & di 4000: che e dire presso ad 11 ogni giorno. Gifra

he fa rabbrividire 2
!

Oggimai Tunica speranza di salute era rimasta nella forza

materiale delle baionette. Per altro neppure questa rassicura

piii i trepidanti. Le sette gia sembrano essersi infiltrate nel-

Tesercito; scrivono in istile elegiaco i piii autorevoli dei gior-

nali. Lo spirito di discussione che vi si e introdotto, da qual-

che indizio di poca disciplina. Nelle ultime esercitazioni mi-

litari si sono avuti esempii, che fanno temere lo sgretolarsi

1
Dell'arbitrio amministrativo in Italia, memoria ai membri del Par-

lamento naztonale, pp. 49-50, Roma 1894.
a L'ltalia del popolo di Milano, num. del 1-2 decembre 1894.
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dell'edificio, creduto finora saldo a tutta prova. Nelle anime

rozze e deboli del gregarii si e sradicata la fede, e non vi si

e sostituito nulla. Che avverra, dimanda YEsercito italiano,

nel caso di una guerra sfortunata, quando i freni delM di-

sciplina si allentano, quando lo spirito, scosso dal pericolo e

dallo sconforto, ed il corpo affranto dalle fatiche, sono piii

inclinati alia resistenza e talora anche alia rivolta *
?

V.

Come si vede dalle attestazioni dei piu interessati a man-

tener vivi gl'inganni ed a ricoprire i disinganni, 1'Italia e en-

trata nell'anno giubilare della breccia della Porta Pia, affo-

gata quasi in un mare di miserie e battuta per ogni verso

dall'anarchia. Che questa non e soltanto nel cervello dei di-

sperati, i quali se ne appropriano il nome e mirano colle

bombe e coi pugnali al sovvertimento della societa, ma e in

tutti gli ordegni dello Stato
;
nelle finanze, nella politica, nel-

ramministrazione, nella legislazione, nella magistratura, nella

pubblica educazione: d'onde, per le insane idee e pei malvagi

esempii, si 6 trasfusa negPintelletti, nei cuori, nei costumi, nello

sfbgo licenzioso delle passioni. Di che lo scadimento ed il di-

scredito morale della nazione supera 1'economico, avvegnache

questo tocchi i confini estremi.

La quale condizione dello sventurato nostro paese, venti-

cinque anni dopo che, col pretesto di felicitarne il popolo, si

e presa Roma al Papa, da Cesare Lombroso con questi ter-

mini e stata poc'anzi epilogata. In mezzo alia ridicola voglia

di primeggiare, siamo il penultimo, se non 1'ultimo, fra i po-

poli di Europa; 1'ultimo per moralita, 1'ultimo per ricchezza,

1'ultimo per I'istruzione, 1'ultimo per 1'attivita industriale ed

agricola, 1'ultimo per integrity della giustizia, sopratutto 1'ul-

timo per quell'agiatezza, relativa anche delle classi piu basse,

da cui viene la vera felicita e che spira nelle povere cittadine

1 Num. del 3 agosto 1894. // Folchetto e VOpinione di Roma, num. del

giorno stesso.
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Svizzere e sui porti della Norvegia. Primi invece siamo per
terreni incolti e malarici, primi per le malattie endemiche,

primi pur troppo pel delitto, primi per la gravezza del tri-

buti l
.

Ed un fiero giornale di Milano, scriveva teste che PItalia

principia Panno giubilare della presa di Roma nelle maui

del malfattori, col Parlamento soppresso, colle pubbliche li-

bertk divenute un mito, colla giustizia lebbrosa ed inquinata,

colla flnanza rovinata, colla miseria invadente, colla moralM
all'altezza del plico del Giolitti

2
.

Quindi a ragione pud chiedersi, che cosa veramente si vorra

festeggiato, nel giubileo delPalto fatto del 20 settembre 1870.

La liberta? la prosperita? la grandezza? la gloria dell'Italia?

Ma tutto cio che n'e seguito si compendia in una dittatura,

nella fame, in un pelago di turpitudini, in una babelica con-

fusione, in servitu straniere, in un pericolo sempre crescente

di universale soqquadro.

Si vuol festeggiato, intendiamo risponderci, il trionfo

della rivoluzione, che tiene il Pontefice prigioniero
3

.

Se cio e, il giubileo, chi ben consideri, merita invece di

esser festeggiato a ritroso; che e dire, non tanto dal libera-

lismo, godente del mal di tutti, perche nel Pontefice impri-

gionato disbrama 1'odio suo al cattolicismo, quanto dai catto-

lici, i quali veggono questo odio svergognato nel suo stesso

trionfo, e punito nella palpabile dimostrazione che Qui mange
du Pape en meurt.

Noi siamo nella necessitk di abbattere il Papato e di te-

nerlo nelP impotenza ; confessava, sei anni fa, il portavoce

della bassa massoneria di Roma 4
.

E sia. Ma, interroghiamo noi, dopo oggimai cinque lustri

di sforzi per abbatterlo e tenerlo impotente nella sua sede,

chi e sino ad ora rimasto in veritk Pimpotente e Pabbattuto ?

L'imprigionato o Pimprigionatore? Noi udiamo di continue da

1 V. 11 Corriere Nazionale di Torino num. dell'll novembre 1894.

* L'ltalia del popolo, num. del 17-18 decembre 1894.

3 A. COLAUTTI nel Don Marzio di Napoli, n. del 13-14 luglio 1894.

4 11 Diritto, n. dei 29 giugno 1888.
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tutte le file delle sette liberalesche un grido di disperazione,

perche il Papato, non che perda, ma viepiu guadagna, e non

che scemi di potenza, ma di tanto se ne vantaggia di quanto

ne scapita la rivoluzione. Ed al presente il cattolico e il non

cattolico sono testimonii del nuovo spettacolo della rivoluzione

imprigionatrice del Papa in Roma, appresso ventiquattr'anni

di trionfi, prigioniera ivi alia sua volta dell'anarchia, la quale,

sotto gli occhi del Papa, conquassat capita inimicorum; in

quella che questi nemici si gittano fango Puno nel viso del-

1'altro, si dilaniano e s'infamano tra loro, divenuti favola e

zimbello dell' Europa. E percio, in virtu di quella storica legge

di Provvidenza, che al Papa nella sua Roma volge a bene le

iniquita deU'umana tristizia, 1'effimero trionfo di chi, col miele

in bocca ed il fiele nel cuore, esalta il giubileo del venti set-

tembre, si converte, pel Pontificate, in un reale trionfo, che

piu tardi fara 1'ammirazione dei posteri. II cum infirmor, tune

potens sum di Paolo, rifulge splendidamente avveratosi nel

Papa, che la rivoluzione si e arrogata di sfibrare e ridurre

all' impotenza.

Pel qual fatto, cosi visibile, indarno si arrovellano le sette

tiranneggianti la nazione, la quale da segni continui di riporre
le sue speranze di salute, non gia nella fantastica Stella, sim-

bolo di malefizii, ma nella tiara santa, prornettitrice di vittoria

e di pace.

Sotto questo rispetto, la ricorrenza di un tal giubileo e

altrimenti confortativa dei cattolici, che non sia dei liberali.

Agli uni ricorda un anno di piii di operazione divina, prepa-
ratrice di trionfo pel Papato; agli altri un anno di meno di

prepotenza fortunata: agli uni prenunzia piu vicino il termine

delle prove; agli altri addita piu prossimo 1'orlo delFabisso:

agli uni manifesta quanto sia stata piu provvidenziale la per-
manenza del Papa prigioniero in Roma, ehe non il soggiorno
suo altrove, esule da Roma; agli altri fa toccar con mano
tutto il danno provenuto dal contrasto, fra le grandezze di

Pio IX e di Leone XIII, invitti sempre ed invincibili, e le

ignominie della rivoluzione, ostinatasi a tenerli prigioni nella

loro Roma.
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VI.

Questo punto non e forse avvertito dai cattolici ed avuto

in pregio, quanto esso merita. Eppure ci svela uri arcano di

Provvidenza superna che, per presagire il future, da lurae piu

che nan si pensa.

Al qual proposito ci piace riportare una pagina di storia

contemporanea, ignota ai piu, e per avventura poco nota

eziandio ai pochi sopravviventi, che n'abbiano avuta qualche

notizia. La distacchiamo da private memorie autentiche, le quali

non sappiamo se vedranno mai la luce; ma per autentiche,

autenticissime, ai nostri lettori le guarentiamo.

In una frigidissima sera delPinverno del 1872 (vale a

dire, un diciotto mesi circa dopo Pinvasione di Roma) ebbi

in Firenze la visita inaspettata di Mons. Gaspare Mermillod,

Yescovo allora di Ginevra e poi Cardinale. Egli era tutto rav-

volto in una pelliccia. Lo rividi con gran piacere, poiche, da

che il Concilio vaticano si era sciolto, non ci eravamo piu

incontrati. Mostratogli meraviglia di quella sua apparizione

notturna in tale stagione: Passo, egli mi disse, incammi-

nato a Roma
; e, fra Tarrivo di un treno e la partenza di un

altro, son voluto venire a salutarvi. Ho un negozio di gran-

dissima importanza e gelosia da trattare col Santo Padre, e mi

& parse bene conferirne alFamichevole anche con voi, e sen-

tire un poco il giudizio vostro.

Qui mi narro come, nel corso delle vicende seguite fra

il 1870 e 71, egli avesse viaggiato per TEuropa e si fosse

abboccato con personaggi primarii di Chiesa e di Stato: quindi

si fosse tenuto ultimamente un segreto congresso di eminenti

cattolici di vari paesi in Ginevra, e si fosse risoluto di far

conoscere al Papa Pio IX la convenienza, che egli lasciasse

Roma ed accettasse Tospitalita, la quale gli era graziosamente

offerta dal Thiers, presidente della Repubblica francese, nel

castello di Pan, vicino alia Spagna. Espose poi sommariamente

le ragioni, che dovevano muovere il Santo Padre a rendersi

alia proposta ; ragioni eke egli era mandate a rappresentargli.
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Siccome io ascoltava serapre tacendo, egli soggiunse:

Ebbene, che ne dite voi ? Pensate che il Papa valutera il

peso di queste ragioni?

Che sia per valutarlo, gli risposi, non ne dubito punto.

Pio IX e uomo avvisatissimo. Ma che sia per arrendersi e

lasciare Roma, non ardirei congetturarlo.

E perche?

oh, il perche! Ye ne sono molti dei perche. Un primo

perche, di ragione umana, e che egli sta in casa sua, e chi

vi e entrato, lo ha fatto col mero diritto brutale della violenza.

Melior est conditio possidentis, come voi m' insegnate : e questo,

Monsignore, e un gran perche; il quale, se poco sembra va-

lere per ora, assai varrk pel futuro. Vi e poi un altro perche,

di ragione divina, che il Papa unicamente ha grazia di stato

per conoscere. Su questo, nessuno, fuori di ,lui, puo nulla dire.

Voi, Monsignore, operate da quel devotissimo servo e figliuolo

che siete di Pio IX, manifestandogli tutti i perche, che siete

incaricato di manifestargli, acciocche si sottragga all'oppres-

sione nemica : e lo farete con eloquenza degna di voi. II resto

me lo saprete dire, se vi piacera, al vostro ritorno.

Poco piii di una settimana dopo, Monsignor Mermillod

torno di fatto, ed al suo passaggio per Firenze ci rivedemmo.

Torno contento, egli disse, di aver compiuto il dovere mio,

fino allo scrupolo. Ah, che sant' uomo, che uomo di Dio e

Pio IX! Subito egli mi ha concessa 1'udienza, e mi ha accolto

con bonta di padre. Tutto, con viva attenzione, ha ascoltato.

Poi mi ha soggiunto essere le ragioni, che io gli esponeva,
di gravita somma: bisognare dargli tempo di riflettere ed

anche di consigliarsi. Non vi movete da Roma, ha con-

cluso. Fra qualche giorno vi chiamero. E cosi e stato. Ad un

suo cenno, ripresentatomi : Caro Monsignore, mi ha detto
;

io di vero cuore vi ringrazio, che siate venuto apposta in

Roma, per espormi, a nome di tanti cattolici e savii perso-

naggi, le ragioni di politica e di sapiente prudenza, che deb-

bono persuadere il Papa a lasciare la sua sede. Le ho pon-
derate assai, ho pregato, le ho fatte~considerare maturamente
ad alcuni Cardinali di mia particolare fiducia. II parer loro

Serie XVI, vol. I, fasc. 1069. 3 26 dicembre 1894.
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e stato, che mi risolvessi a partire. Ho pensato ancora sopra

questo loro parere; ne, per verita, ho veduto nulla in con-

trario. Ammetto le ragioni, trovo giustissima la proposta. Pero

una sola ragione m' impedisce di aderirvi. Volete sapere qual

e ? Schiettamente ve la dico. Dinnanzi a Dio, non mi sento

ispirato ad abbandonare Roma, come mi sentii nel novembre

del 1848. Questa sola ragione mi trattiene.

Ecco, Monsignore, ripigliai, il perch& di ragione divina,

che niuno poteva conoscere, dal Santo Padre in fuori. Gontro

ogni umana regola di prudenza e di politica, Dio vuole il

Papa in Roma, come Daniele nella fossa dei leoni. Piu tardi,

se camperemo, vedremo che le vie del Signore non sono le

vie degli uomini.

Cosi e ! termino sclamando Monsignor Mermillod. II

Papa e guidato da Dio!

YII.

E gia essendo noi campati fino a questo anno giubilare

della conquista di Roma, qualche cosa di straordinario ve-

diamo, che comprova il detto dell'illustre Cardinale Mermil-

lod, ora defonto : II Papa e guidato da Dio ! Dio lo ha

voluto sostenere fermo nella sua citta, sub hostili domina-

tione constitutum, per mostrare a luce di mezzogiorno, non

solamente 1'impotenza della rivoluzione contro la sovrumana

sua potenza, ma il graduale disfacimento di essa, per cagione

di lui ed intorno a lui. Per annichilare il Papato nella sua

sede, a quali 'armi di perfidia non e ricorsa, e quali rovine

di ogni genere non vi ha ammucchiate? Ma finora la rivo-

luzione vi ha ferita s& stessa, e dalle sue medesime ruine e

rimasta percossa. Ogni cosa vi ha distrutto: ma per costrurre

che? Nulla. Lo stesso furore con cui si 6 sforzata di trasfor-

marla, di citta di Gristo, in novella Babele sacra all'antico

vitello d'oro, si e voltato a suo danno: vi ha perduto Toro, e

non vi ha ediflcata la Babele. Niente, neppure un selce della

occupata Roma, le ha portato fortuna. Necessitosa com' 6 di

qualche elogio che Paccrediti, si e prosternata fino a men-

dicarlo dal piu turpe dei romanzieri, dal descrittore della
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Bestia umana. I latrocinM e le empieta che vi ha intronizzate,

coll'intento d' impoverire il Papa di beni e di cuori, Phanno

ridotta a vivere di cartastraccia, in guardia sempre dalle

bombe e dai pugnali. Per salvarsi, e oggi cpstretta a rinne-

gare nella citta dei Papi, uno per uno i principii di libertd,

che mise avanti a giustificare la sua breccia della Porta Pia;

e ad invocare il Dio che finora ha bestemmiato.

Ma che serve illuminare il sole? II dissolvimento della ri-

voluzione, entro le mura di Roma, attorno al Yaticano ed a

vista del Papa prigioniero, si osserva perfino da chi si dimena

per non vederlo. E di rincontro, la invulnerabile ed ognor

crescente grandezza del Papa, entro queste mura, nel suo

Vaticano, attorniato dalla rivoluziope che lo guarda prigio-

niero, sfolgoreggia parimente agli occhi dei vicini e dei lon-

tani. Se il dominio del Papa non forma uno Stato, forma

pero una Potenza di prima sfera; scriveva poco fa un libero

pensatore, nella Revue des deux mondes di Parigi. Le cose

di Roma sono sempre piu divenute cose del mondo, e le cose

del mondo sempre piu divengono cose romane. Leone XIII

regna e governa, e regna cosi gloriosamente e governa cosi

felicemente, che non si puo non ripetergli il grido, col quale

si salutano i Papi alia loro esaltazione : Ad multos annos l
!

VIII.

Molto bene sappiamo, che i liberali ironicamente si appro-

priano il merito di avere ingrandita la Potenza spirituale del

Papato, col togliergli in Roma la sovrana indipendenza tem-

porale. Quindi spesso spesso, non potendo altrimenti sfogare

Pira di vedere questo ingrandimento ammirabile : E di che

si lagnano i cattolici? dicono e scrivono. Quando mai il Pa-

pato fu piu riverito, obbedito, onorato, anche dagli acattolici,

del giorno d'oggi, in cui si trova scarico del peso mondano

di una corona di Re? Perch& ci scomunicano, quasi ladroni

sacrileghi? Ma noi siamo stati anzi benefattori esimii del Pa-

pato. Alia nostra impresa delle bombe e della breccia, deb-

bono essi un accrescimento di forze ed ancora di gloria, che
1
Charles Benoist. Le gouvernement de I'Eglise, n. del 1 agosto 1894.
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per altra maniera sarebbe stato insperabile. Ci ringraziino adun-

que e si uniscano con noi, a celebrare Panno delle nozze d'ar-

gento di Roma col Regno d'ltalia, 1'anno di un avvenimento

che, pel Papa, al trono terreno ha sostituita un'aureola si ful-

gida, che da parecchi secoli non possede Tuguale.

Vuole giustizia che si accetti la confessione, e si riduca

poi il valore del beneflzio a quello che ebbe verbigrazia il

tradimento di Giuda, o la condanna capitale della Sinagoga,

o la sentenza di Pilato verso Cristo.

Gerto la morte in croce del Dio Salvatore ebbe per effetto

la glorificazione della sua umanM nella terra e nei cieli. Si

dovra. dunque dedurne che Giuda, la Sinagoga e Pilato, mac-

chiandosi del deicidio, furon benemeriti delPUomo-Dio? Co-

desta veramente e logica da Giuda, da Sinagoga e da Pilato :

e la logica di tutti i tiranni, che assassinarono i martiri, per

alleggerirli del fardello della vita: e la logica di tutti i car-

neflci, che concorsero, colle sevizie loro, ad esercitare la pa-

zienza di tanti eroi: e di questa logica lasciam volentieri la

proprieta, Tuso ed il monopolio ai novelli benefattori del Pa-

pato: a quei benefattori che oltraggiarono la salma di Pio IX

per le vie della conquistata Roma : a quei benefattori che, in

onta a Leone XIII, chiuso nel Vaticano, hanno eretta, in Campo
di fiori, una statua alFimmondo Bruno : a quei benefattori che,

poco appresso, malmenarono e vituperarono i pellegrini fran-

cesi, accorsi in Roma per venerarvi il Capo della cattolicita.

Ma la confessione dei liberali cosi frequentemente, benche

con malizioso fine, iterata, e ottima e di buona lega ; giacche

conferma il fatto, non umano, ma divino, della Provvidenza,

che ha volta la guerra mossa dalla rivoluzione al Papato, nella

sua Roma, ad incremento di vigore nella Ghiesa e di unita

delle forze cattoliche nel Papa e col Papa. Di che noi ren-

diamo liete ed umili grazie a Dio, esaltando quella sapiente

sua onnipotenza che, dalla malvagita dei tristi nemici suoi, sa

trarre, a pro del cattolicismo, beni d'infinito loro dispetto : e

li trae, convertendo in ignominia le loro stesse vittorie : Per-

cussit inimicos suos in posteriora; opprobrium dedit illi
i
.

1 Sol. LXXVIIL 66.
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IX.

Gl' Italian!, non venduti alia setta, meditino questo intreccio

di cose e concludano, se la presenza invitta del Papa nella sua

Roma, fra i marosi di tanta barbarie, sia o non sia stata opera

di eccelsa Provvidenza, in utile della Chiesa e di ottimo au-

gurio per la patria loro. In virtu di questa presenza, la ro-

manita papale, sopravvincendo la ridicola romanita che mirava

a soppiantarla, ha ravvalorata da per tutto la fede in Colui, che,

prima di assegnare Roma a Pietro ed a' suoi successor], aveva

lor detto: Confidile, ego vici mundum.

All' Italia poi ha finora salvati gli avanzi di quell' italianita

gloriosa, che i nuovi barbari si sono affaticati, emoli dei Van-

dali e degli Ostrogoti, a sradicare. A chi, se non al Papa se-

dente in Roma, si deve la conservazione di qualche lustro,

nella Penisola, delle buone lettere imbastardite, delle piu nobili

discipline avvilite, delle arti belle impantanate? Chi, fuori del

Papa prigioniero, le promuove, le protegge, le ristora?

Anzi T Italia, e Roma in ispecie, non debbono forse al

Papa, rinchiuso nel Vaticano, il materiale vantaggio di molte

decine di milioni d' oro, le quali da ogni regione dell'orbe en-

trano annualmente, colle migliaia di genti che vi convengon per

visitare, per venerare, per ammirare il Vicario di Cristo in

vinculis, e consolarlo con ogni dimostrazione di devotissimo

affetto? Se non fosse il Papa in Roma, chi si curerebbe di

venirvi a cercare, fuori delle morte sue grandezze, Tombra
sola di una grandezza vivente ?

I liberali adunque entrino pur gaiamente, se il possono,

negP inizii deH'ambito anno del giubileo, e si apparecchino a

festeggiare la loro vittoria, simbolo, come la breccia, di ruine
;

dato pero che il giorno delPanniversario, il quale e ancor da

venire, sia per essere da feste e non da pianti.

Noi faremo anche noi la nostra festa, con questa diffe-

renza pero, che la loro sara festa accompagnata da dispera-

zione nel cuore; la nostra invece sara congiunta colla certa

speranza nelFanimo, che verra pur seguita dalla salvezza di

Roma, dell' Italia e dell' intero mondo civile.
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u Cum de fingenda probe adolescen-

tia agitur, nulla opera potest, nee labor

suscipi tantus, quiii etiam sint susci-

pienda maiora.

LEONE XIII, Eneycl. 10 Ian. 1890.

I.

Troppo sarebbe a dire su questo argomento da cui tanto

dipende Pavviameuto ed il benessere della famiglia, della

Chiesa e del civile consorzio. L'obbligo e 1' importanza di edu-

care saggiamente la gioventu non ha d'uopo di dimostrazione;

essendoche la voce di natura, il dettame di religione e il senso

universale concordemente lo affermino e altamente lo incul-

chino: Filii tibi sunt? Erudi illos et curva illos a pueritia

ipsorum
1

.

II che apparisce tanto piu necessario in quanto a' giorni

nostri una setta infame, sotto le mentite apparenze di giovare

coH'istrazione all'umanita, s'adopera con micidiale attivita a

svellere dalla gioventu ogni nozione di Chiesa, di religione,

di Dio, per allevare una generazione ribelle ad ogni legittima

autorita, e che in null'altro differisce dal bruto se non nella mag-

giore sagacita dell'abbandonarsi alle piu turpi passioni
2

. Gia

la pianta venefica ha gittato da per tutto le sue radici, e nella

nostra Italia ha gia raccolto non pochi frutti col laicizzare,

com'essi dicono, le nostre universita e le nostre scuole, esclu-

dendo da queste non solo il prete, ma anche il catechismo 3
.

1 ECCLES. VII, 25.

2 Chi vuole formarsi un'idea vera del sistema di corruzione sociale

architettato dalla Massoneria, consult! 1' opera del DE MOUSSAC, La Lega

dell'Insegnamento, tradotta in italiano da Mons. Pietro Rota. Roma, tip. Ar-

tigianelli 1881, e la Cimlta Cattolica, S. XI, v. II p. 513.
8 Su questo punto si legga 1'eccellente Monografia del POLIDORI sul
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Contro siffatta iniqua propaganda, ci gode 1'animo di vedere

schierarsi, con santo e nobile orgoglio, la provvidenziale

Opera de' Congress! cattolici italiani. Questa infatti nelle sue

ultime solenni assise tenute a Genova, Roma e Pavia, con

quel fino discernimento pratico che accompagna sempre i suoi

lavori, ha sapientemente risoluto di resistere a' perfldi assalti

della Lega massonica, contrapponendole, fra le altre cose,

una Lega cattolica per la conservazione della fede nelle scuole,

ugualmente vasta ed operosa in tutti i generi d'industria che

quella suole adoperare
i

. Gli elementi per mettere in pie' e

sostenere tale nobile impresa esistono, la Dio merce, in Italia.

Si usino dunque i mezzi suggeriti da' Congressi; si dia alle

istituzioni da essi proposte, e gia in parte esistenti, quali

sarebbero le scuole cattoliche private, le scuole di ripetizione,

le scuole di religione, i patronati ed altre simili, un maggiore

iinpulso d'attivit e di estensione; si ecciti lo zelo de' parenti,

mostrando loro il dovere che li stringe di cooperare virilmente

alia grande opera della difesa e diffusione dell'educazione cri-

stiana de' loro figliuoli, e non puo fare che in paese cosi

cattolico tuttora, com'e 1'Italia, VOpera della conservazione

della fede nella scuola non si raffermi e non approdi a splen-

didi risultati.

Allo scopo pertanto di cooperare ancor noi in qualche modo

a rafforzare 1'azione de' cattolici italiani in favore della cristiana

educazione della nostra gioventu, vogliamo ricordare qui bre-

vemente quei principii riguardanti la natura dell'educazione, le

sue parti ed i suoi flni, che da noi furono, negli scorsi anni

Cristianesimo escluso dall'insegnamento pubblico in Italia. (Estratto dalla

Civilta Cattolica}. Roma, tip. Befani, 1892.
1 La Presidenza dell' Opera accennata risiede in Brescia. II XII Con-

gresso Cattolico italiano raccomand6 vivamente a' Comitati ed a' Corri-

spondenti diocesani di deferire a persona da essi prescelta Pmcarico esclu-

sivo di occuparsi con tutta 1'attivita della fondazione e della diffusione di

tale Opera, invitandola a mettersi in comunicazione diretta colla predetta
Presidenza. Vedi gli Atti e Documenti dett'Undecimo Congresso Cattolico.

Parte I, p. 113. Venezia, S. Maria Formosa 1894, e il Sollettino dell'Opera
de' Congressi e de' Comitati Cattolici in Italia, quaderno di settembre 1894,

pp. 410-411, dove son pubblicate le deliberazioni del XII Congresso.
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ed in diverse circostanze, pienamente svolti. Se gli avversarii^

a giustificare le loro magagne contro Peducazione cristiana r

pigliano sempre le mosse dal pervertirne il genuine concetto

e dall' alterarne gPinconcussi principii, fa pur mestieri che

uoa esatta e chiara conoscenza di questi e di quello costitui-

sca pe' cattolici la base solida e razionale della loro azione,

diretta a mantenere incolurai ne' giovani la fede ed il buon

costume.

II.

Che cosa e Peducazione? Educare, nella lingua madre,.

onde questa parola fu tratta ad arricchire la nostra, suona

sostanzialmente quanto educere. Ora educere, di cui la lingua

italiana non ha Pequivalente che in estrarre, indica Popera-

zione, onde altri fa uscire fuori del soggetto un pregio, una

qualita, una realta qualunque in essa racchiusa e non appa-

riscente.

Quindi e che i teologi e filosofi cattolici ripongono Pedu-

cazione dell' uomo nel debito svolgimento di tutte le sue po-

tenze, e specialmente di quelle, che alPuomo spettano in quanto

e -uomo, cioe P intelletto e la volonta. E chiaro che il debito

svolgimento di queste potenze deve consistere nel retto indi-

rizzo che ad esse venga dato per conseguire il loro proprio

oggetto, e cosi facilitare all' uomo il conseguimento del suo

proprio fine in questa e nella vita futura. Ora Poggetto pro-

prio delP intelletto e il vero, e sopra tutti i veri quello che

e il primo ed immutabile Vero, cioe Dio; il quale come solo

puo dire per natura lo sono I'essere, cosi solo puo dire lo sono

la veritd. II dirigere, dunque, rettamente P intelletto nella co-

gnizione del vero, e massimamente di Dio, costituisce Yeduca-

zione intellettuale. La volonta ha per termine, al quale deve

inviolabilmente rivolgersi, il bene ed in ispecie quel Somma
Bene, al quale e destinata, e nel quale solamente trova Pob-

bietto supremo della sua felicita
;
e questo e il bene increato

ed infinito, cioe Dio; percio il formare la volonta alPamore

di questo bene appellasi educazione morale.
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L'educazione morale & di natura sua educazione religiosa ;

poichfc come non v' 6 morale senza religione, cosi non v' e edu-

cazione veramente morale che non sia strettamente religiosa.

La religione infatti & la sola maestra verace di virtu, la sola

tutrice del buon costume; & quella che mantiene incolumi i

principii donde derivano i doveri; e messi avanti i piu effl-

caci motivi a vivere rettamente, non pur vieta le ree azioni

esterne, ma comanda altresi di frenare i movimenti dell'animo

contrarii alia ragione, ancorchS puramente interni. La morale

one non ha la religione per fondamento, e che percio & detta

dai moderni civile e naturale, e morale vana: essa, come in-

segna il nostro sommo maestro Leone XIII, oltre che non

puo guidare 1'uomo alPaltissimo fine destinatogli dalla divina

Bonta, nella visione beatiftca di Dio, neppure ha forza baste-

vole sull' animo del fanciullo per educarlo a virtu e mante-

nerlo saldo nel bene, n6 risponde ai yeri e sentiti bisogni

dell'uomo, il quale 6 animal religioso nel modo che & ani-

male socievole, e nessun progresso di scienza puo mai svel-

lergli dall' animo le radici profondissime di religione e di

fede *.

III.

L'educazione intellettuale e Peducazione morale non sono

due educazioni, ma piuttosto due parti essenziali di una stessa

educazione delPuomo. In lui 1' intelletto e la volonta sono inti-

mamente connessi tra se e coll'anima di cui sono le nobilis-

sime facolta; talch& deve ritenersi cosi impossibile separare
1'educazione intellettuale dalla morale, quant' 6 impossibile di-

videre 1'anima intellettiva dalla affettiva. Questo concetto 6

bellamente espresso dal Ponteflce nella Lettera ora citata.

Non si puo a nessun patto rinnovare sopra il fanciullo il

giudizio di Salomone e dimezzarlo con un taglio irragionevole
e crudele tra la sua intelligenza e la volonta: mentre si prende

1 Lettera al Cardinal Vicario, 26 giugno 1878. Acta LEONIS XIII, Vol. I,

p. 7o. Ed. Vaticana 1881.
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a coltivare la prima, fa d'uopo avviare la seconda al conse-

guimento degli abiti virtuosi e dell' ultimo fine.

Quindi, a buon diritto, la Chiesa che a nome di Dio pre-

siede al genere umano, ed e custode e vindice sulla terra degli

eterni ed immutabili principii di verit& e di giustizia, ha sern-

pre e con gravissime parole condannato, come ce lo attesta

lo stesso Pontefice l

quel sistema di educazione che miri sola-

mente alia scienza delle cose naturali, e soltanto, o per lo

meno primieramente, a' fini della vita sociale 2
;
e in generale

quell' istruzione che si vuole al presente, non informata dallo

spirito del Cristianesimo 3 e diretta al solo scopo di fare degli

uomini, come fu detto nel recentissimo discorso della Corona,

cittadini e soldati . E questo un errore quanto mai altro

pernicioso, la sola trista esperienza degli ultimi anni bastando

a persuaderci che 1' istruzione civile, senza fede in Dio e senza

religione, non ha fatto e non fark mai, se non de' nemici della

societa ed una generazione di barbari che hanno inflitto ed

infliggeranno alia patria nostra piu vergogna e piu danni di

quelli piombati su questa terra nel Medio Evo dalla Selva

Nera 4
.

L'educazione, dunque, religiosa che indubitatamente e la

piu salda guarentigia di sapiente e virtuoso indirizzo dato alia

vita 5
, deve avere il primo luogo nelFeducazione deH'uomo.

Essa deve essere assidua, costante, intrecciata collo stesso am-

maestramento letterario, acciocche 1'uomo fin dalla fanciullezza

comprenda che essa riguarda cose non accessorie per lui, ma

sostanziali, necessarissime, e senza le quali ogni altro interesse

non ha valore. Che se lo studio della religione e della morale

cattolica si avesse come un'appendice neir educazione de' fi-

1 Lettera ai Vescovi Francesi 8 febbraio 1884. Ada LEONIS XIII, vol. IV,

p. 10. Ed. Vaticana 1885.
2
Syllabus prop. 48.

8 Lettera al Cardinal Vicario del 25 marzo 1879. Acta LEONIS

TO!. I, Ed. Vaticana 1881.
4 Vedi gli Atti del XII Congresso Cattolico, Parte Ia

, p. 204.
8 Lettera al Cardinal Vicario del 26 giugno 1878. Ibid. p. 78.
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gliuoli della Chiesa, la mente arguta del fanciullo potrebbe ben

inferire che, Tunica cosa che importa e rammaestramento pro-

fano, il religiose avere un' importanza secondaria o anche nulla

per 1'uomo. La quale cosa basterebbe a gittare in quell' anima

semplicetta un germe, se non di ateismo, almeno d' indiffe-

rentismo, e di dispregio della religione.

IV.

L'educazione intellettuale di cui abbiamo parlato, e che e

parte essenziale della morale istituzione e formazione del cuore,

non deve confondersi con la istruzione elementare nelle let-

tere o con la semplice intellettuale cultura che costituisce la

scientifica istruzione. Questa puo essere di servigio a quella,

ma non e come quella a tutti necessaria, o con essa indis-

solubilmente connessa *

; giacche e cosa evidente che per co-

noscere il vero, e specialmente il prirao ed immutabile Yero

e le verita che Egli c'insegna, e i doveri che a Lui ci strin-

gono o da Lui ci vengono ingiunti, basta Vorale magistero.

Fides ex auditu, dice 1'Apostolo; e cio che vale per la fede,

yale altresi per la morale. L' insegnamento dunque religioso,

ordinato a pascere Fintelletto e la volonta del fanciullo, puo

1 Giova qui osservare che la delta istruzione, quantunque possa dirsi

e sia un bene richiesto per la debita perfezione della moltitudine colletti-

vamente considerata, non e uno di quei beni che sono richiesti per la debita

perfezione && singoli individui. Ora tali beni, secondo la dottrina delPAng-elico

Dottore (3 contra Gentes c. 137), non debbono e non possono esigersi da

tutti indistintamente. Cosi lo SCHIFFINI : Excepta institutione morali et

religiosa, quae cura parentum tradenda est sub directione non politicae sed

ecclesiasticae potestatis, doctrina in artibus et scientiis, quae in scholis

tradi solet, nequit esse onus necessario subeundum ab omnibus. Istae enim

artes et scientiae sunt de genere illorum bonorum quae pertinent quidem
ad debitam perfectionem multitudinis collective sumptae, non vero perti-
nent aut pertinere possunt ad debitam perfectionem singnlorum... Bona au-

tem huiusmodi, ut alibi notavimus cum S. Thoma, nequeunt cuilibet indis-

criminatiin imponi per modum praecepti, reipsa tamen obtinentur in so-

cietate ob diversitatem inclinationum singulorum, accedente impulse divinae

providentiae quae omnia moderatur. (Disp. Phil Moralis. v. 2, . 517.

Ed. Torino 1891V
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aversi benissimo dalla voce del padre e del sacerdote senza

Msogno di lettura.

Questa distinzione, che e fondamentale nella presente que-

stione, fu, con forza e chiarezza ammirabile, espressa da

Leone XIII nella Pastorale, che Egli, qual Yescovo di Pe-

rugia, dirigeva a' fedeli della sua diocesi il 1 marzo 1864.

Distinguete dapprima, o dilettissimi, istruzione da educa-

zione, ossia la semplice intellettuale cultura dalla morale isti-

tuzione e formazione del cuore. La prima d'ordinario non si

fa consistere che nel corredare le menti giovanili di una sup-

pellettile di cognizioni che valga, secondo Peta e Pattitudine,

ad addestrarli alPutile esercizio delle facolta intellettuali e fi-

siche. Laddove Paltra, la morale istituzione, portar dovrebbe

lo svolgimento e Fattuazione de' grand! principii religiosi e mo-

rali applicati alia loro condotta domestica e cittadina. Per la

scientifica istruzione avrete giovani eruditi e valenti, ma \
?
al-

tra vi dara cittadini onesti e virtuosi. Quella disgiunta da que-

sta serve piu presto ad invanire che a disciplinare lo spirito

giovanile. Non cosi alPopposto; imperocche una retta educa-

zione sotto il magistero di quella divina religione, che e mo-

deratrice del cuor delPuomo e ispiratrice di puri e generosi

affetti, sa infondere ed assodare la virtu negli animi anche

piii rozzi, senza grande forbitura e apparato di scienza *.

y.

Con questo pero non vogliamo dire che P istruzione scien-

tifica o elementare sia disutile o di nessuna importanza. In

questo ci atteniamo piuttosto ai moderni, parendoci che il leg-

gere, lo scrivere, il computare con cifre sia cosa innocente

per se, per se anzi buona, come e buona ogni conoscenza

1 Lettera Pastorale del Cardinale GIOACCHINO PECCI, Vescovo di Peru-

g-ia, al suo diletto popolo. Perugia, tip. V. Santucci, 1864, pp. 34-35, e

Scelta di Atti Episcopali del Cardinale GIOACCHINO PECCI, Roma. tip. Mo-

naldi, 187 9.
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letteraria, storica o scientifica; e per giunta puo essere utile

anche ad un popolano negli usi quotidian! della vita *.

Ed e percio che abbiamo sempre raccomandato ed inco-

raggiato la moltiplicazione degli istituti e delle scuole catto-

liche dove sotto la direzione della Chiesa si provveda ai nostri

giovani insieme alia letteraria istruzione, quella educazione

cristiana che e seme fecondo anche di civilta e di sociale

benessere 2
. Per la medesiraa ragione, abbiamo giudicato e,

giudichiamo, non solo degna della pubblica ammirazione, ma
altresi benemerita della civilta e della patria 1'Opera dei Gon-

gressi Cattolici la quale, come sopra indicammo, con ingenti

sforzi e con maggiore costanza, si e adoperata a promuovere
la fondazione ed il mantenimento di scuole private, di scuole di

ripetizioni, di patronati. Noi siamo pienamente convinti che,

come anzitutto per opera della letteratura e della scienza, fuor-

viata e miscredente, si sono offuscate le idee e pervertiti i

sentimenti, onde, nell'ordine delle cose e de' fatti, sono venuti

tanti disordini e sono originate tante colpe; cosi e indispensabile

risalire alia vera letteratura e scienza cristiana per rimettere

Fordine nelle menti e ne' cuori, per rimetterlo negli Stati e

nella societa.

Per queste ed altre ragioni, di tutto cuore, facciamo plauso
aWOsservatore Cattolico di Milano, alia Difesa di Venezia ed

agli altri giornali cattolici d' Italia per la fondazione, da loro

eloquentemente propugnata, di una Universita cattolica italiana.

La benedizione del cielo non potra a meno di scendere abbon-

dante sopra una tale proposta, la quale, essendo eminente-

mente cattolica ed eminentemente italiana, risponde appieno,
se mai altra, a' sapienti disegni del nostro condottiero su-

premo, nella difesa della Fede e della Scienza, il Santo Padre
Leone XIII.

Ma se, dall'una parte, concediamo di buon grado che 1'istru-

zione nelle lettere e nelle scienze sia un bene da non disprez-

zarsi, anzi da encomiarsi e diffondersi largamente, siamo, dal-

1
Cf. Civilta Cattolica S. II, v. 9, p. 628; S. VIII, v. 8, pp. 8 e 10.

8
lettcra di Leone XIII al Card. Vicario, 1. c.
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1'altra, lontani le mille miglia dal consentire che essa costituisca

un interesse sociale di primo ordine, o che sia di una neces-

sM indispensabile in riguardo al conseguimento del fine so-

ciale. Queste sono stranezze, quanto facili a pronunziarsi da

certi scrittori massoneggianti, altrettanto difficili a dimostrarsi.

VI.

Cosi dichiarato il .concetto cattolico delP educazione, in

quanto essa consiste nel debito svolgimento dell'intelletto e

della volontk dell'uomo, nori e cosa ardua il comprendere
tutta la ingiustizia di che si fa reo lo Stato moderno, quando
si arroga il monopolio dell'istruzione e dell'educazione, e cio>

com'e ben noto, al solo scopo di allevarsi le generazioni in pieno

accordo con le sue dottrine anticristiane e co' suoi disegni set-

tarii. Non deve, dunque, recar meraviglia se i nostri valorosi

Congressi cattolici abbiano ripetutamente ed altamente prote-

stato contro tale soperchieria, come quella che costituisce una

aperta violazione de' sacri e naturali diritti della famiglia e

della Chiesa, ed un'empia usurpazione, condannata dalla natura

stessa e dal fine per cui esiste 1'umano consorzio.

L'educazione del fanciullo e essenzialmente funzione non

dello Stato, ma de' parenti. In essa, infatti, non altrimenti che

nella generazione della prole, e riposto lo Scopo primo e prin-

cipale cui il matrimonio e ordinato dalla natura. E pero, pro-

creata la prole, la societa domestica e compiuta e vien defi-

nita : coniunctio parentum et filiorum eamdem vitae consue-

tudinem retinentium educations gratia. Quindi e che, nascendo

i figliuoli nella massima indigenza di tutte le cose concernenti

la conservazione della vita e la informazione de' costumi, e

innato ne' genitori lo studio di alimentarli e difenderli ed edu-

carli convenientemente al loro fine. II quale studio e in essi

non solo istintivo, sicche se ne vedono segni anche ne' bruti,

ma e altresi razionale, ossia ingenerato dal concetto dell'or-

dine. Questo esige, che avendo essi messo al mondo, non un

essere qualunque, ma un essere composto di corpo e di anima
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spirituale, essi attendano al benessere dell'uno e delPaltra.

NelFutero materno si e formato il prirao : ma la seconda, per

cosi dire, e tuttavia da formarsi; perche tuttavia in potenza,

quanto alia cognizione del vero ed all'amore del bene. Per

questa ragione principalmente il fanciullo, che parte de'pa-

renti, resta sotto la loro cura e la loro autorita, quasi sotto

un utero spirituale, per usare la bellissima frase di S. Tom-

maso : Continetur sub parentum cura, sicut sub quodam spi-

rituali utero i
.

VII.

Tale e altre^si la dottrina insegnataci dal Santo Padre

Leone XIII nella sua ammirabile Enciclica Sapientiae Chri-

stianae: I genitori hanno dalla natura il diritto di educare

quei che essi procrearono ;
diritto a cui va unito il dovere di

coordinare 1' istruzione ed educazione de' fanciulli al fine, pel

quale ebbero dalla bonta di Dio la prole. Gonviene adunque
che i genitori contendano, e si sforzino di respingere in que-
sta bisogna ogni attentato; di rivendicare a ogni costo il di-

ritto di educare, com'e di ragione, cristianamente i figliuoli
2

.

Faccia Iddio che cio intendano quei genitori i quali, come
fu notato nel Congresso Cattolico di Roma 3 e fu ripetuto in

quei di Pavia, troppo facilmente, per cagioni di ordine secon-

dario, si acconciano a mandare i propri figli alle scuole gover-

native, anziche agli istituti privati, benche sappiano quanto

grave pericolo corrano in quelle di naufragare nella fede e

nel costume. A costoro sono, in modo particolarissimo, dirette

le gravi parole del Pontefice nella citata Enciclica: Conviene.

che i genitori contendano e si sforzino soprattutto di tenere

i loro figliuoli lontani da quelle scuole, in cui corrono rischio

1 Summa Theologica, 2a 2ae
, q. X, a. 12. Si consult! anche LIBERATORS,

Istituzioni di Mica e Diritto naturale, P. II, c. I, a. 5; ZIGLIARA, Summa
Pkilosophica, Lib. II, c. 1, a. 4.

1

Acta LEONIS XIII, Vol. X, p. 39. Ed. Vaticana 1891.
3 Atti e Documenti 1. c. parte l a

, p. 203.
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d'assorbire il veleno dell'empieta. Quando trattasi di ben edu-

care la gioventu, niun'opera e fatica tanla che basti.

Lo stesso egli ripete nella sua Lettera a' Vescovi di Ba-

viera : E mestieri ammonire i genitori ed esortarli calda-

mente, perche riflettano quanto grand! e santi doveri corrano

tra loro e Dio rispetto a' loro figliuoli; quanto import! che

vengano su istruiti nella religione, costumati, e pii; quanto

danno arrechino se affidano quell'eta tenera ed incauta a mae-

stri di dubbia fede. Conoscan bene i genitori che a quest! do-

veri, i quali derivano dalla procreazione di essi figliuoli, sono

per giustizia ed equita, inerenti altrettanti diritti, e quest! si

rilevanti, che a nessuno e lecito trascurarli, a nessuno e per-

messo restringerli, essendo chiaro che venir meno a' doveri

che ci legano a Dio e una empietk
4

.

Dove si noti, che, secondo 1' insegnamento del S. Padre, il

diritto di educare, che i parenti hanno dalla natura, e un di-

ritto non solo inviolabile, ma anche inalienabile. E con ra-

gione, poiche questo diritto sorge dal dovere naturale che

hanno i genitori di pascere e confortare non solo il corpo,

ma anche 1'anima di coloro, ai quali diedero col nascimento

la vita. Siffatto dovere non puo certamente alienarsi : giacche

i doveri naturali non si alienano, ma si compiono. Per con-

seguenza non puo alienarsi il diritto di educare la prole, Teser-

cizio del quale e indispensabilmente richiesto ne' genitori al-

radempimento di quel loro dovere.

Questo esercizio, come insegna il Taparelli
2

,
continuera

ne' genitori finche giunga quel giorno in cui la ragione del

figliuolo, gik matura, sara capace di ricercare le basi del pro-

prio operare, e di conoscerne e seguirne le leggi. Lo stesso

autore aggiunge
3
,
che ove manchino i genitori, Famore uni-

versale, applicato specialmente alia societ domestica pei vin-

coli di sangue, di amicizia ecc., obbliga i parenti piii stretti

a sottentrare al carico delPallevamento ed in essi produce per

1

Epistola ad Episcopos Bavaria e die 22 dec. 1887. Acta, vol. VII, p. 235.

8
Saggio teoretico n. 1566.

3 Ibid. n. 1575.
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conseguenza i diritti necessarii a compiere tal dovere. Altret-

tanto puo dirsi riguardo alia pubblica autorita, la quale deve

sottentrare ella stessa, se manchino i parent!, a fame le veci.

VIII.

Al diritto paterno va congianto il diritto della Chiesa, la

quale 6 stata costituita da Cristo maestra di tutti gli uomini.

Di piu, il neonato, in virtu della rigenerazione battesimale, &

divenuto figliuol della Ghiesa. I parenti, presentandolo al bat-

tesimo, lo hanno offerto a lei, ed in lei e per lei 1'hanno

dedicate a Gristo. La Chiesa, nel restituirlo a' parenti, ha im-

posto loro Pobbligo di allevarlo ed educarlo per lei, quasi

ripetendo quelle parole della figliuola di Faraone alia madre

di Mos& : Accipe puerum isium el nutri mihi i
. Quindi si riba-

disce quel dovere de' parenti, del quale abbiamo gia 4parlato,

di educare, com'e di ragione, cristianamente i loro figliuoli.

Ma perch6 questi, pel battesimo, sono divenuti flgliuoli

della Ghiesa, ad essa dovrk anche appartenere : a) il diritto di

invigilare indistintamente su tutte le scuole frequentate da

loro, e specialmente sulle elementari, popolari ed altre infe-

riori, come quelle che piii tengono della educazione che della

istruzione
; b) il diritto di prescrivere 1' insegnamento reli-

gioso, esigendo che si somministri come materia obbligatoria,

poich6 a questo insegnamento i suoi flgliuoli hanno un diritto

rigoroso ; c) il diritto di fondare e reggere scuole ed isti-

tuti pe' suoi figliuoli non solo chierici, ma anche laid
; d) il

diritto di designare ed approvare i maestri di queste scuole,

di prescrivere i metodi da seguirsi e le dottrine da insegnarsi

in esse. II che vale, non solamente per le scienze sacre, ma
altresi per le profane, con questa differenza, chiaramente espres-

sa dalPEmo Cardinale Zigliara, che, cioe, la Ghiesa, la quale

d'ogni sapere fu sempre altrice e maestra 2
prindpaliter

1 EXODI 2, 9.

* LEONE XIII Lettera al Cardinale Vicario. 25 Marzo 1879.

Serie XVI, vol. I, fase. 1069. 26 dwmbre 1894.
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et immediate ius habet circa scientiam theologicam, secunda-

rio et mediate quoad magisterium scientiarum naturalium i
.

Con ragione dunque la Ghiesa ha dichiarato che la sorve-

glianza degli istituti di educazione, frequentati dalla gioventu

cristiana, non puo appartenere esclusivamente allo Stato, ne

deve essergli ascritta in tal grado, che escluda il diritto di

lei d'immischiarsi nelf ordinamento degli studii, nella scelta

ed approvazione degli insegnanti
2 ed in cose simili.

IX.

Senonche, la grande difficolta della presente questione ri-

guarda i diritti dello Stato sull'istruzione ed educazione, ed e

in cio massimamente che peccano certi Governi, arrogan-

dosi diritti che certamente loro non ispettano o abusando di

quelli che nessuno loro contesta. Che cosa dunque puo e deve

lo Stato in riguardo all' istruzione ed all'educazione de' figliuoli

de' suoi cittadini?

Per rispondere nettamente e senza veruna ambiguita a

questa domanda, e necessario dapprima che si comprenda
bene lo scopo dell'autorita civile, e la cerchia in cui si con-

tengono i diritti di essa, per non allontanarsi dal debito fine,

ne travalicare i liiniti dalla natura prescritti. Gli uomini, ben-

che comandino in nome di Dio, partecipano di un potere assai

limitato e ristretto. Cio sopra tutto devesi dire dell'autorita

civile, oltre la quale non solo vi ha 1'autorita religiosa, che

di gran lunga 1'avanza, pel fine piu alto a cui mira; ma an-

cora vi ha 1'autorita paterna, di cui essa dee rispettare 1'ori-

gine sacra e i diritti inviolabili. II giro dell'autorita civile

comprende le relazioni esterne, che passano tra i cittadini,

ordinabili da lei nel modo richiesto dalla pubblica salute, dalla

comune pace de' socii e dalle leggi dell' onesta. Agevolare

agli individui umani coll'ordine esterno il conseguimento della

1 Summa philosophica V, 3, 1. 2, c. 4, a. 3. Vedi anche le Nozioni di di-

ritto pubblico ed ecclesiastico per Mons. FELICE CAVAGNIS, c. 4, a. 5.

2
Syllabus pp. 45-48.
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felicita naturale subordinata alia felicita sempiterna, ecco il

fine della civile potesta. Ora due sono i modi, con cui Pauto-

rita civile deve agevolare all'individuo nell'ordine esterno la

sua felicitk: tutela assicuratrice, e attivita cooperatrice ;
tu-

tela al bene personale, attivita pel bene pubblico
1

.

Ben compreso, Puffizio proprio che Pautoritk civile deve

adempiere, ed in ispecie quello delPattivita cooperatrice, si

comprendera altresi la ragione per cui i Gongressi Cattolici,

trattando de' diritti e doveri dello Stato intorno alPeducazione

de' figliuoli de' suoi cittadini, non abbiano mai negate, anzi

abbiano esplicitamente asserito 2 che lo Stato ha il diritto e

il dovere di provvedere a questi cittadini i mezzi piu atti per

promuovere Peducazione sia intellettuale sia morale de' loro

figliuoli, quindi ha il dovere, non solo di non frapporre ostacoli

all'esercizio de' diritti proprii de' genitori d' istituire libera-

mente la prole nelle scuole private, ma altresi di aprire alia

gioventu fonti sicure di vero e di onesto, di offrire a tal uopo
ai parenti, assicurato da pubblica guarentigia, un aiutatore

fedele, senza violentarli ad usarlo; poiche nel fare cio Pautorita

civile offre sussidio a' parenti, il che e ordinamento rettissimo

di societ^ che progredisce
3

. Parimente non si nega allo Stato

il diritto e il dovere ftinvigilare che Peducazione sia contenuta

dentro i limiti dell'onestk e della verita, quindi di punire i

parenti, i quali interamente trascurino, o corrompano Peduca-

zione intellettuale e morale della loro prole. Nel concedere

pero questo diritto allo Stato e necessario accuratamente distin-

guere tra uno Stato cristiano e non cristiano, tra quello che si

lascia guidare dalle perverse teoriche della massoneria e quello

che si ispira a' puri principii cattolici, e i tanti casi diversi

che possono occorrere, considerando specialmente le relazioni

religiose che esistono fra i parenti e la societk a cui essi appar-

1
Cf. TAPARELLI, Saggio teoretico, n. 726.

2
Cosi, p. e., PXI Congresso Cattolico italiano tenutosi a Roma: Con-

siderato che provvedere all'educazione cristiana dovrebbe essere prima sol-

lecitudine di chi regge le sorti di un Regno.... (Atti, 1. c. p. 205).
3

TAPARELLI, 1. c.
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tengono; quindi, come insegna il Taparelli, secondo le varie

circostanze, vario o nullo sark contro tali parent! il diritto

dello Stato.

X.

Anche in questo i nostri Congressi possono gloriarsi di se-

guire la sentenza del Sommo Pontefice Leone XIII, il quale
fin dal 1864 nella precitata Pastorale, diretta al suo fodele po-

polo di Perugia, insegnava che il dovere dell'educazione di

ragione naturale e talmente inerente al carattere e alia po-

destk de'genitori che non ammette abdicazione; e il potere

sociale per la sua ordinazione non e propriamente chiamato

a surrogare questo grande ufficio della paternita, ma a coad-

iuvare 1'opera dei naturali educatori e a vegliare e proteg-

gere il governo e il buon indirizzo della famiglia.... II perche
non potendosi alia potestd sociale attribuire che una parte

ausiliaria, si fa manifesto che il carico di essa indeclinabil-

mente rimane sulla coscienza de' genitori investiti a quest'uopo

della rappresentanza e autorita di Dio Creatore 4

;
e nella

Enciclica sulla questione operaia Sua Santita aggiunge : Come
la civile comunanza, cosi la famiglia, secondo che avvertimmo,

e vera societa retta da potere proprio, qual e il paterno. Entro

i limiti determinati del fine suo, la famiglia ha dunque per

la scelta e 1'uso de' mezzi necessarii alia sua conservazione e

alia sua legittima indipendenza, diritti uguali almeno a quelli

della Societk civile. Dicemmo almeno uguali, perche, essendo

il domestico consorzio logicamente e storicamente anteriore

al civile, anteriori altresi e piu naturali ne debbono essere i

diritti e i doveri. Che se Fuomo, se la famiglia, entrando a

far parte della societa civile, trovassero nello Stato non aiuto,

ma offesa, non tutela, ma diminuzione de' proprii diritti, la

civil comunanza sarebbe piuttosto da fuggire, che da desi-

derare 2
.

Quindi i nostri Congressi hanno sempre negato e negano
che lo Stato italiano (lo stesso dicasi di qualsivoglia altro Stato)

1 Lettera Pastorale ut supra pp. 33-34.

1
Encyclica, Rerum Novarum, 15 maggio 1891.
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sia un educatore, nel senso che abbia un diritto proprio, di-

retto e naturale di educare i figli de' suoi'cittadini.

Negano parimente che esso abbia il diritto tfimporre a' ge-

nitori le sue scuole, i suoi maestri, i suoi libri, i suoi pro-

grammi od anche di obbligare i parenti a dare a tutii i loro

figliuoli quella istruzione che dallo Stato vien determinata l
.

Negano in fine che lo Stato, in quanta tale, abbia il di-

ritto d'intromettersi nel regolare Feducazione de' figliuoli dei

suoi cittadini, fosse anche sotto il pretesto di ordinarla al

bene pubblico; giacche ogni retta educazione tende per se al

bene pubblico che e 1'ordine, onde non occorre ordinarla, anzi

Fordine stesso ricerca che a' parenti sia salvo, al par d'ogni

altro, questo diritto: diritto meglio assicurato nella esecuzione>

poich6 affidato alia tenerezza paterna, e confbrtato dalla coabi-

tazione continua e dalla dipendenza totale ed amorosa del

figlio. Questi punti furono magistralmente illustrati dal Cav. Sac-

chetti, illustre campione della stampa cattolica in Italia, in un

suo vivace e lepidissimo discorso tenuto al Congresso di Pavia.

XL

Cio posto s'intende, con quanta verit& e giustizia, gli stessi

Congressi italiani abbiano biasimato, come usurpazione, il

monopolio che lo Stato italiano praticamente si arroga del-

F istruzione e dell' educazione e condannato i provvedimenti del

Governo ristrettivi della liberta, degli istituti privati. S'intende

perchk essi, considerando altresi che il Regno d'ltalia riconosce

la religione cattolica come religione dello Stato, abbiano solen-

1 Si concede pero che uno Stato catt&lico unito alia Chiesa possa,

quale istrumento della Chiesa, sancire Veducazione obbligatoria. Questo si

concede, poichS in tal caso lo Stato opererebbe in virtu di un diritto su-

periore. Ne si nega che uno Stato, considerando le sue peculiari circo-

stanze, e, servatis servandts, possa con legge prescrivere che alcuni si

consacrino all'acquisto di certe cognizioni uraane piu elevate. Questo e

comuuemente ammesso; e tale e 1'opinione del Cajetanus: Lex hurnana

disponere potest et disponit de speculativa sapientia, dum HOMINES ALIQUOS
illi vacare iubet, ut sapientes facti etiam ad minora iudicanda potentiores
sint. (In Summ. 8. Thomae, 1. 2. q. 96, a. 3).
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nemente e ripetutamente protestato contro il Governo per aver

bandito da' Ginnasi, da' Licei e dalle Universita 1' insegnamento

religiose; per averlo reso legalmente facoltativo e in pratica

quasi abolito nelle scuole elementari
; per aver imposti libri di

testo, e quel che e peggio, libri, ne' quali si insulta a Cristo ed

alia sua Chiesa; per aver sostituito agli insegnanti religiosi

altri che fanno pompa di ogni piii assurdo e nefasto errore.

S'intende inflne la invitta ragione, per cui essi hanno defo

rito al Consiglio Direttivo delPOpera de' Congressi il mandate

di promuovere un' agitazione legale, perseverante, generale,

efficace, affine di persuadere i genitori delPestremo pericolo,

religiose e morale che incontrano i figli loro nelle scuole go-

vernative, e nel tempo medesimo di rivendicare dalle usur-

pazioni dell'autoritk scolastica i diritti proprii de' genitori

dMstituire liberamente la prole nelle scuole private, le quali

o debbono essere uguagliate ne' privilegi alle scuole pubbliche

o debbono almeno ricevere 1'equivalente *.

Nel far voti che siffatta agitazione si estenda da un capo

all'altro della nostra penisola e produca i salutari effetti che

da essa si aspettano diamo termine a questa breve esposi-

zione della dottrina sull'educazione della nostra gioventu, ri-

cordando a tutti i genitori 1'appello loro diretto dal comune

nostro Padre e Pastore: Una educazione non informata sal-

damente dal timor di Dio e un edificio fuori della sua base,

e una casa fondata sull'arena. A ragione il Savio nelle divine

pagine augurava a' genitori piu presto di non aver prole, che

aver figli senza religione e non curanti di Dio *. E questn e

la regola che inculco 1'Apostolo a' padri cristiani, come po-

tissima ed infallante per adempiere la grande loro missione

verso i propri figli ;
di educarli cioe nel Signore, assodandoli

nel bene con sagace disciplines, e campandoli dal male con

vigile correzione. Educate filios vestros in disciplina et cor-

reptione Domini. Ad Eph. VI, 4 2
.

1 Atti dell' XI Congresso cattolico, 1. c. Ben volentieri ci associamo

a' desiderii espressi a questo proposito nel recente Congresso di Pavia e

raccomandiamo caldamente a' nostri lettori il Periodico Fede e Scuola,

fondato espressamente per propugnare la liberta d' insegnamento ed i di-

ritti de' genitori contro gli abusi del Governo.
2 Lettera Pastorale, 1. c. p. 37.
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XII.

Battevano le undid di quella stessa mattina e la Ghita s'era

gia rimessa al lavoro, sedendole accanto Mamma Lena e ra-

gionando con lei con inusitata dolcezza, si per riparare 1'acerbo

oltraggio del giorno innanzi, si ancora per distrarla dal suo

cordoglio, quand'ecco la servetta di cucina annunziare im-

provvisamente la visita del p. Germano, accompagnato dal

signor Alfredo.

Le due donne si scossero come di sbalzo.

Una visita del p. Germano? Era cosa non mai avvenuta
;

si sapeva, ch'egli non soleva far visite, se non ai moribondi,

e per grazia di Dio nessuno in casa era agli estremi. E Al-

fredo che ci veniva a fare ? Come ricompariva ? Non s'era li-

cenziato? Non s'era allontanato da Lione ier 1'altro?

Mamma Lena si precipito subito fuori nel modesto salot-

tino di ricevimento, mentre la Ghita, palpitandole il cuore, si

fece smorta in volto come la cera e ratteneva il respiro, quasi

temesse di farsi viva. L'un pensiero per dir cosi accavallavasi

alPaltro nella sua mente, come i nuvoloni di una subitanea

tempesta ;
ma stava le mille miglia lontano dal pur supporre

quel che era di fatto.

La vecchia dopo soli cinque minuti ritorno festante di gioia

e tutta in lagrime di tenerezza: Ghita mia, disse con le

braccia aperte verso lei, ecco come il Signore mette subito

il balsamo sulle piaghe : Alfredo, sai, non era mica partito ;
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soltanto s'era licenziato da noi per onesta delicatezza; vieni,

vieni, ed udirai la lieta novella.

Per carita, sclamo 1'altra a mezza voce per non farsi

udire di fuori, lasciatemi in pace, ve ne prego, ve ne scon-

giuro ;
non voglio piii vederlo in nessun modo, non voglio.

Su, su, insisteva la Lena, lascia andare le smorfie, e

non far aspettare la gente.

Ma quella si trasse con forza con tutta la sedia verso il

muro, puntando i piedi in terra e facendo la restia
;

tanto

che Mamma Lena, invocando la Santa Vergine, dovette quasi

usarle violenza e prenderla per un braccio
;
ma del muoverla

di la era nulla.

- Lasciatemi, per amor di Dio, continuava a dire la po-

verina, e voltava la faccia dalPaltra parte, singhiozzando con

le labbra tremanti, e s'avvinghiava col braccio libero allo

schienale della sedia.

Senonche la voce del p. Germano mise termine alia ten-

zone : Ghita, non fate dunque la ritrosa, venite innarizi, nel

nome di Dio.

Lentamente si e con isforzo, ma pur si mosse, e sulla

soglia del salottino sarebbe sfuggita di nuovo, se Mamma Lena

non Tavesse tenuta sempre ferma pel braccio. Si presento

dunque vergognosa di se medesima e coprendosi la fronte e

gli occhi col lembo del suo grembiule, come se fosse stata

colpevole di gran delitto, mentre quella sua tempesta d'animo

non proveniva se non dagli affetti veementi, che da due

giQrni Tavevano agitata. Ma quel negletto disordine in cui

fu colta," quella sua ritrosia infantile, quel pudore verginale

che le imporporava le guance, la rendevano dieci tanti piu

cara, ed Alfredo, che a tutto faceva attenzione, ne ando sin-

golarmente rapito.

Ecco, buona Lena, disse allora il Padre
;

la Provvi-

denza ha disposto, che per diverse circostanze io dovessi pren-

dermi pensiero di queste due creature. Poverine ! sono sole

al mondo e non resta loro che il ricorso alia Ghiesa e la pa-

rola del sacerdote di Gristo. Volentieri Tho detta, perche in
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questo caso era uno stretto dovere per me il dirigerle e

P aiutarle.

Quindi volgendosi alia giovane soggiunse : Ghita, la Ver-

gine ha esaudito le vostre preghiere e vi concede quel che da

certo tempo era la brama piii ardente del vostro cuore. Tutto

e ragionato, tutto e pesato innanzi a Dio, e non vi ha bisogno

d'altro che della parola vostra. Alfredo dunque vi chiede a sua

sposa. Siete contenta ?

La fanciulla, a tale notizia, si rimase come stordita. Non

sapeva che rispondere, parendole di sognare; e nondimeno

sentiva scorrersi per Possa un fremito di giubilo, quasi una

elettrica corrente, che le ridasse la vita. Rinnovo le lagrime,

ma congiunte allora a quel riso convulso, che nasce istintiva-

mente nelle gioie improvvise.

Dunque che dite ? torno a chiedere il Padre
;

siete con-

tenta ?

Mamma Lena ed Alfredo la guardavano sorridendo ed at-

tendevano con ansia la sua risposta.

Oh, se sono contenta ! sclamo finalmente la Ghita con

voce sommessa.

Ebbene questi sono i vostri sponsali, disse il venerando

sacerdote, e datevi la mano nel nome del Signore.

Alfredo si levo incontro la Ghita e porgendole la destra:

Ghita, le disse, io ti ricevo dalle mani di Dio e da quelle

del suo ministro
;
accanto a te la mia vita sara felice, Non e

vero Ghita?

Lo spero, rispose tra il singhiozzo ed il riso
; ma, an-

cor vergognosa di se, pareva volesse chiudersi entro se stessa

e si ritraeva dietro le spalle di Mamma Lena. Ci voile pro-

prio Paiuto di questa per ispingerla innanzi e strapparle dalla

faccia la mano e il grembiule.

Non fare la bambina, dicevale; giu quel grembiule e

guarda una buona volta in viso il signor Alfredo.

La Ghita obbedi, fiammeggiandole il volto e sollevando a

mezz' aria le pupille, che tosto riabbasso al suolo. Porse la

mano e die' la stretta con infinite giubilo del suo cuore.
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Oh, Alfredo! esclamo; voleva forse dire di piu, ma le

parole le morirono in bocca.

II giovane trasse allora un anello d'oro con un picciol

brillante e glielo pose in dito, e le offerse pure un fermaglio

di filigrana d'argento, che disegnava bellamente intrecciate le

due iniziali dei loro nomi, Alfredo e Margherita. Mamma Lena

tolse il fermaglio e glieP appunto in petto con le sue mani,

sclamando : Ecco fatto ogni cosa e Dio vi benedica !

Non ho nulla, diceva sotto voce la Ghita a Mamma Lena;

non ho nulla, con che corrispondere a questi doni.

Che, che? rispose Alfredo; ci penserai a suo tempo;

per ora mi basti tu sola.

Si trattennero ancora alcuni istanti. II p. Germano rivolse

ai due promessi poche, ma affettuose parole di esortazione a

tener conto della grazia, che il Signore aveva lor fatta. E

voi, buona Lena, disse in atto di congedarsi, farete da madre

a queste care creature, veglierete con ogni sollecitudine su

loro e permetterete che Alfredo venga qui a passar talvolta

qualche ora con la buona Ghita.

Quanto volentieri ! sclamo Mamma Lena, e si fece ad

accompagnar i due ospiti sino in fondo alia scala; la Ghita invece

s' arresto alia porta dopo baciata la mano al Padre e rivolto

un sorriso d'addio ad Alfredo. Si ritrasse quindi tutta fuori di

se per la gioia; e senza punto badare dove mettesse il piede,

entro nella stanza che gia era stata di Alfredo, per modo che

improvvisamente si vide innanzi alia cara statuetta dell' Im-

macolata, testimone e pressoche parte de' suoi innocenti amori.

La Ghita cadde in ginocchio, pregando affettuosamente e

quivi ed in tale positura la scorse Mamma Lena al suo ritorno,

dopo averla indarno cercata per casa.

XIII.

Alfredo nei giorni stabiliti, una, e piu tardi due volte la

settimana, non falliva mai che non venisse a far visita alia

fidanzata, passando con lei qualche mezz'ora, mentre lavorava
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nel salottino insieme con la Lena. Quivi pure, sulla parete, in

una bellissima nicchia di noce, s'era trasportata la statuetta

della Madonna, e tutti e due d'accordo Ncontinuavano 1'omag-

gio de' fiori, facendo a gara chi li recasse piu freschi, piu

belli, piu odorosi. Le domeniche e le feste uscivano talvolta

tutti e tre insieme nel pomeriggio e si recavano alia col-

lina di Fourvieres, col duplice intento di una passeggiata

amenissima e tranquilla, e d'assistere alle funzioni vespertine

in quel celebre santuario di Nostra Donna. Poi rincasavano e

passavano ancor qualche poco insieme, non curando affatto i

pubblici festeggiamenti di musiche, di luminarie, di riviste mi-

litari, che in tutta quella stagione si succedevano senza posa in

citta, a cagione prima della discesa in Italia di Napoleone III

per la guerra del 1859, poi delle vittorie di Montebello, di Pa-

lestro, di Turbigo, di Magenta, di Melegnano, di Solferino, per

ultimo del ritorno dei varii eserciti, accolti sempre in trionfo

e con feste a non piu flnire.

Mamma Lena non se ne dava pace; ed ogni volta che giii

nella contrada passassero le musiche e si levassero le grida

del popolino, ovvero udisse da lontano i colpi del cannone, e

nelle feste notturne lo scoppiettare de' razzi e de' fuochi d'ar-

tificio, che s'accendevano in segno di pubblica letizia, la buona

vecchia si faceva le croci, come se per aria romoreggiasse il

temporale, balenassero i lampi e scoppiasse il fulmine. E pe-

rocche sul principiare di agosto, non si faceva che parlare in

tutta Lione della morte di quel santo prete, che fu Giambat-

tista Vianney, curato del vicino paesello d'Ars, cosi correvano

per la bocca de'buoni le gravi parole, ch' egli aveva detto piii

volte a proposito di quella guerra, e come deplorasse lo scon-

sigliato divisamento della Francia di farsi alleata di un Go-

verno, che aveva perseguitata e spogliata la Chiesa e minac-

ciava di violare i possedimenti della S. Sede, anzi la stessa

dimora del Papa. Mamma Lena faceva sue le parole del

santo Curato e le compieva, divinando rovine sulla Francia

intera e sulla stessa famiglia imperiale. Chi mangia del

Papa, ne muore, sclamava, ripetendo il noto proverbio fran-
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ese, e vedrete, vedrete a suo 'tempo, flgliuoli, se Mamma
Lena ha ragione!

Ne aveva certo da vendere, e piu tardi i fatti conferma-

rono le sue prevision!. Ma allora, i due promessi, sebbene corn-

piangessero di cuore la cecita di chi aveva tratto la Francia

a quell'errore, non sentivano nessuna voglia di entrare in que-

stion! di politica, e tutto che non riguardasse direttamente le

cose loro, era per ambidue noia inflnita.

Che felicita,diceva la giovane stropicciandosi le man! per

la contentezza; che felicita Paverti libero presso di me in questi

tempi si tristi. Dio, Dio ! morrei di spasimo, se ti sapessi lon-

tano, sul campo di guerra, in mezzo ai cannoni ed io sempre
col timore di ricevere da un momento all'altro la notizia di

una sciagura. Voi, conoscete, Mamma Lena, la povera Gigia?...

la figliuola della stiratrice laggiii nel sobborgo?... Mi si e ac-

i-ostata ier Faltro in chiesa
;
era tutta in lagrime per la per-

dita del marito, morto a Magenta. E dire che rimane vedova

a vent'anni, con un bambino di cinque mesi... Mi si raggriccia

la pelle al solo pensarvi!

Fortuna dell'essere figliuol unico ! conchiuse la Lena.

Dite piuttosto dell'essere figliuol del mistero, aggiunse

Alfredo scherzando. Del mio romanzo appena si conosce il

frontispizio, e finora non son riuscito se non che a scrivere

appena la prima jpagina, e questa pure con molte lacune. Or

se per amor della patria, dovessi per giunta andare a farmi

uccidere in battaglia, chi scrive il resto? Forse la Ghita, coi

castelli in aria che fabbrica ogni giorno sul conto mio?

E ridevan tutti saporitamente. In vero spesso tornavano su

tale argomento, perche Alfredo, sebbene fosse al tutto rasse-

gnato sulla sua sorte, sentiva nondimeno la sua solitudine al

mondo, senza madre, mortagli poco dopo la sua nascita, senza

padre scomparso in modo, che non se n'ebbe mai novella, e

quel che e ancor peggio, senza notizia alcuna della sua casata,

se non forse questa sola, che non avrebbe dovuto fare 1' im-

piegatuzzo per vivere, e che pero ben altra sarebbe dovuta

essere la sua condizione civile. In somma, come gli aveva detto



RIGORDO MATERNO 61

un di scherzando il p. Germane, era un vero Melchisedecco

redivivo, sine patre, sine matre, sine genealogia! Ma perocche,

n& pianto ne bruno non suffraga nessuno, quando oramai

tutti i mezzi s'eran posti in opera inutilmente per iscoprire

un po' di terreno, la Ghita, com 1

era d'animo sovramodo feste-

vole, ci scherzava sopra anch' ella con lepidezze che mai le

eguali, e si finiva con uno scroscio di risa. Pero il cuore di

Alfredo andava sempre piu acceso di sincero affetto per la soave

fanciulla, vedendo, anche fra quegli scherzi, come la Ghita non

cercava in lui quello che avrebbe potato essere, con fantasti-

che speranze di un migliore avvenire, ma quel ch'egli era e

secondo ogni umana probabilita sarebbe rimasto di fatto.

Quindi pure i sei mesi di prova, voluti come condizione

assoluta dal p. Germano, oramai sembravano loro troppo lun-

ghi. Alfredo si adopero piu volte, perche fossero raccorciati

e le nozze si celebrassero nell'autunno o almeno prima del

corninciare 1'avvento. Senonche il Padre rimaneva fermo, in-

flessibile : Sei mesi ho detto, e sei mesi devono essere. Non-

dimeno parve poi accondiscendere alquanto e concedere il ma-

trimonio all'aprirsi del carnevale, dopo P Epifania, anziche

attenderne la chiusa, prima della quaresima.

Poco guadagno, sclamava la Ghita, corrucciandosi
;
ma

senza perdere ne la serenita delFanimo, ne Pallegria, ne molto

meno Fossequio d'obbedienza al Padre.

Al postutto queste prove ci vogliono, sentenziava la vec-

chia, e sei mesi sono ancor poco ; bisogna conoscersi, bisogna
studiarsi Tun Paltro nell' intimo del cuore, e ben riflettere se le

qualita, se il carattere, se il temperamento dei due futuri sposi

convengano insieme; bisogna prenderne esperienza a seconda

de' casi. II matrimonio, figliuoli miei, non e una legaccia, che

oggi bene o male si stringe e domani si snoda; e invece una

catena indissolubile, che vi terra congiunti fino alia morte.

Fatto il mal passo, non v'ha piu rimedio.

I due fidanzati a quelle teoriche si guatavano sorridendo.
- Saran buone per gli altri, diceva Alfredo, o pe' rnatri-

monii che si conchiudono con la sola prudenza umana e per
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fini umani. Ma qui nel caso nostro c'entra Dio e Dio solo. Che

abbiam fatto per incontrarci, per conoscerci, per volerci bene

ed intendere che ci somigliavamo come due gocce d' acqua ?

Nulla. Se c' e un peccato, un peccato veh ! che si smacchia

via con Tacqua santa e con meno ancora, questo 1' ha com-

messo Mamma Lena, solita a far appuntare dalle sue fanciulle

le madreperle sul petto ai dozzinanti.

E qui ridevan di gusto, specialmente la Ghita che a quel

ricordo non poteva tenersi e si dimenava sulla sedia e bat-

teva con la palma il ginocchio e le spuntavano dagli occhi i

lagrimoni.

Oh sai? diss'ella un giorno ad Alfredo, dopo un simile

discorso
;

io m' intendo nelle mie devozioni, e checche dica

il p. Germano, vedrai che la nostra Madonnina ci fara la

grazia.

Ed accennava alia statuetta della nicchia.

Angelo mio, se tu preghi, ottieni ogni cosa.

XIV.

Senonche Alfredo, dopo qualche tempo, comincio a farsi

assai pensieroso. Aveva ottenuto promessa dal suo direttore

d'uffizio di una nomina difflnitiva di ragioniere, al piu tardi

pel nuovo anno
;
e questo gli sarebbe tomato, se non proprio

necessario, certo piu che opportune in quella congiuntura del

metter su famiglia da se. Or ecco che quel brav'uomo, che

gli si mostrava aifezionato e pien di cura per lui e per le

cose sue, venne rimosso improvvisamente e mandato lon-

tano, bensi con la stessa carica di direttore, ma in una casa

di assai minore importanza, che non fosse quella di Lione. Tutti

ne furono dolentissimi e piu d'ogni altro Alfredo, che non sa-

peva darsene pace; specialmente poi quand' ebbe conosciuto

alia prova che razza d'uomo fosse il successore, certo Claudio

Barget, venuto direttamente da Parigi, dove fino allora era

stato consigliere di presidenza nelP amministrazione centrale.
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Ne abbiam fin sopra gli occhi, disse un giorno alle donne
;

non e un mese ch'egli ci sta fra' piedi, e tutti ne sono dispe-

rati e vogliono mandare proteste a Parigi e rinunciare in

solido.

Per amor del cielo ! tienti fiiori da codeste brighe, sclamo

la Ghita in atto supplichevole.
- Non dartene pensiero, so il fatto mio. Sto coi frati e

zappo Porto, e credo che anche gli altri ci penseranno su due

volte, prima di mettere a risico il proprio pane. Nondimeno

e duro il vedersi trattare peggio che cani. E se vedeste che

faccia arcigna! Mamma Lena direbbe ch'egli e il peccato mor-

tale in carne ed ossa.

La vecchia ascoltava quel discorso con manifesta impa-
zienza e dava sulla voce ad Alfredo. Ma egli, senza correg-

gersi, proseguiva : Sembra che, quando nacque, la mammana
abbia messo il suo volto tra le strettoie, tanto e lungo ed affi-

lato, con una barbetta al mento e con la fronte si alta e calva,

ch'ei sembra ancor piu lungo di quel che e veramente. Ma

questo e poco : e sempre accigliato, sempre burbero, con due

occhi da serpe che gitta in qua e la
;

e guai se apre bocca !

par che gitti la bava.

Le donne si mostravano spaventate e per la descrizione e

piu pel modo sdegnoso con che Alfredo parlava.
- Vergine santa, come sei cattivo quest'oggi ! sospirava la

Lena; ricordati che 1'apparenza inganna...
- Che apparenza, che apparenza ! interruppe con maggior

fuoco Alfredo
;
avra cinquant'anni sonati e veste azzimato come

un bellimbusto, e si tinge i peli per parer giovane e puzza di

muschio un miglio lontano e si sanno certe cosucce della sua

vita privata...

- Non andar piu oltre, Alfredo, supplicava la giovane.
- E peggio non ha fede in cuore ed ogni due parole, giu

un sagrato, e di quelli che non vengono che in bocca ai turchi.

Altro che apparenza, semplici donne che siete!

Ci voile il bello e il buono di Mamma Lena e la dolce

soavitk della Ghita, per quietare quella sera Alfredo e stor-
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nare 11 pericoloso discorso. E perocche anche nelle visite se-

guenti ei tornava sullo stesso argomento, quelle se ne impen-
sierirono assai e ricorsero al p. Germano, perche con la sua

autorita mettesse pace nelFanimo esacerbato del giovane e gli

desse buoni consigli, per ben governarsi in quello spinaio.

Alfredo, com'era di cuor mite ed arrendevole, si quieto ve-

ramente, come pare facessero per amore o per forza anche

gli altri suoi compagni d'uffizio, pigliando il panno pel verso

ed acconciandosi all'iimor della bestia.

XV.

Ma una sera, sulla fine di settembre, venne in casa che non

pareva piii lui
; guardava stralunato, fremeva come se avesse

il riprezzo della quartana. Si gitto malamente sopra una sedia,

appoggiando il gomito sulla tavola del lavoro e sostenendo

con una mano la fronte.

Che nuove, Alfredo? chiesero ad un tempo le donne con

aria di sgomento.

Nulla, rispose secco.

Eppure, c'e qualche cosa !

Nulla, dico.

E volse la faccia alia finestra, zufolando un verso e bat-

tendo sulla tavola il tamburello con le dita delFaltra mano.

Le donne, abbandonato il lavoro, lo guardavano fisso e

con ansia indicibile. Ed egli: Che dire? Soffia fuori una

tramontanella si acuta, che fa battere i denti; e siamo ancora

in settembre. Che sara nel gennaio?

Si parlo per qualche istante delFinverno, che pareva prema-

ture, e della necessita di ricorrere ai panni grevi per tempo ;

ma il discorso cadeva ad ogni frase e per quanto si facesse, toc-

cando varii argomenti, non v'era modo di ravviarlo. Alia fine,

Alfredo guardo Forologio e si levo in piedi come di botto, in

atto di andarsene : Addio
;
bo - un appuntarnento e ci ve-

dremo domenica, se piace a Dio.
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La Ghita che sino a quel punto s'era malamente frenata,

non ne pote piu; si nascose il volto fra le mani e abbassan-

dolo fln sopra la tavola, diede in uno scroscio di pianto.

No, Alfredo, non devi partir di qui, disse Mamma Lena,

sbarrandogli la via e tenendolo per un braccio
;
tu sei inquieto,

tu hai qualche cruccio nel cuore. Via non tenerci in pena....

Ma se vi ho detto, che non e nulla. E poi non volete

che vi parli di queiruomo...

E qui sentissi intenerire anch'egli. S'accosto alia Ghita, sco-

tendola pel braccio: Su, sii buona; che il diavolo poi non

& si brutto come si dipinge e alia fine de' conti non si cambia

nulla, affatto nulla delle cose nostre.

E perche dunque ci affliggi? rispose dolcemente la gio-

vine.

Ecco
; per dirvi ogni cosa in breve, questa mattina, pa-

rendomi che vi fosse un po' di bonaccia, anche perche m' avea

lodato in presenza altrui e s'era detto contento di me, ho colto

1'occasione di parlargli da solo nel suo studio e gli ho ricor-

dato la promessa del suo antecessore circa la mia nomina.

Lo so, lo so, risponde; ma ci sono altri piu anzjani di voi,

che van preferiti.

Ed io: Non intendo soverchiare nessuno; solo mi rac-

comando alia vostra bonta, a cagione specialmente del mio

matrimonio con una brava ragazza...

E qui m'interrompe: Che matrimonio, che matrimonio;

gia, sark innanzi al prete ?

Come qui sogliono fare, signore , riprendo io con pa-

catezza.

Non Favessi mai detto! Egli m'esce fuori in una tantafera

si sconcia, che ancora me se ne rimescola il sangue: che i

preti sono furfanti e gagliofii, che quanto insegnano e super-

stizione, che oramai e tempo di finirla con questi legacci del

matrimonio indissolubile, che anzi il matrimonio stesso e un

assurdo, e contrario alia civilta progredita, il cui ultimo ter-

mine e il libero amore....

-
Gesummaria, sclamo scandalizzata la Lena, e facendosi

Serie XVI, vol. 1, fasc. 1069. 5 28 dicemlre 1894.
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le croci
;

che tempi siamo giunti, a che tempi ! E tu pove-ro

figliuolo, trovarti sotto gli ordini di quell'arcifanfano di sata-

nasso !

E non ho detto tutto, continue Alfredo, pigliando lena

e rimettendosi a sedere, vicino alia Ghita. Quest'uomo indegno

ha avuto il coraggio di propormisi come esempio da imitare.

Diceva : lo, vedete, ho fatto cosi in mia vita
;
me la son

goduta, e mi chiamo contento.

Quale orrore ! sospiro fremendo la Ghita, che s' era ras-

serenata ed avea rilevato il capo, intenta a quel doloroso

racconto.

E tu come te la sei cavata, flgliuol mio ? chiese la vecchia.

Come vuole il p. Germano
;
tacendo e frenando lo sde-

gno. Quegli pero si e accorto d'avermi toccato nel vivo del-

1'anima, e mi e parso che si rabbonisse o almeno fingesse di

farlo. Mentre gli porgevo umili scuse pel mio ardire, nrha

fatto buon animo, dicendo che me ne stessi pur cheto
; ch'egli

avrebbe presa sopra di se la mia faccenda, e che se proprio

non potesse ottenere la nomina diffinitiva, m' avrebbe senza

dubbio fatto accrescere 1'onorario.

Oh ! lascia andare, Alfredo, usci a dire la Ghita, che nou

importa nulla; da quelle mani indiavolate non te ne potra

. venir .che male. G'e il sufficiente con la grazia di Dio e ben

sai ch' io non ho ne pretensioni, ne capricci da soddisfare. E

quando pure ci fosse da soffrire alcuna cosa, Iddio ce ne dark

la forza; ma prima di tutto la fede in cuore e la schietta

professione della vita cristiana.

Angiolo mio, tu mi consoli, sclamo Alfredo pigliandole

la mano e stringendogliela con affetto
;
mi consoli, ma insieme

indovini quel che veramente e. Non m'illudo, Ghita mia, si

vuol proprio comperare la mia coscienza a prezzo di una mi-

sera paga. Sentite ancor questa, poiche e giusto ch'io dica

tutto. Stavo per andarmene, quand'egli mi richiama di nuovo.

A proposito, dice, sarebbe pur bene ch' io potessi fare di

voi una qualche buona raccomandazione al consiglio centrale

di Parigi.
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Ed io: Ye ne saro piu che grato, signer direttore, e spero

che i miei portanienti in uffizio e fuori non diano nessun appi-

glio a censura.

Ed egli : Per le cose di uffizio, a dir vero, non ho nulla :

ma fuori Basta, lasciamola li; voglio rispettar le opinioni

altrui da buon galantuomo. So che nelle ore libere vi occu-

pate anche in bene de' poveri. E vero, il bene bisogna pigliarlo

dond'esso venga. Ma quei Paolotti, quei Paolotti....

E si dicendo digrignava i denti e corrugava la fronte. Ed

io pronto : Procuriamo, nella Societa di S. Vincenzo di Paoli,

di far quei meglio che per noi si possa, andando in cerca

degli infelici, recando loro il sussidio delPelemosina e qualche

buona parola, che li consoli nelle amarezze della rita.

Tutto va bene, riprende egli; ma c'e carita e carita.

L'una avvilisce e disonora ed e quella dei Paolotti : Paltra in-

ve<^e nobilita e redime, istillando 1'amore del lavoro e propo-

nendosi di risollevare le classi, rovinate dalla superstizione,

ai grandi concetti della vita e del progresso civile, ed e la

carita delle societa filantropiche, che oramai affratellano il

mondo intero. II solo appartenervi non pure e il massino

onore a cui agogni un cuore ben fatto, ma anche una tessera

in mano, che apre mille vie ad ogni legittimo desiderio di

ehiunque, il quale, come voi, ha un avvenire ancora incerto e

balenante. Ad ogni modo, mio caro, rifletteteci sopra; io per
me saro ben fortunato il giorno in cui possa chiamarvi, non
mio dipendente, ma mio collega e fratello.

Che cosa io rispondessi non sapFei proprio dire, se non
forse questo, che ci avrei pensato maturatamente secondo il

suo consiglio ;
ma dentro nel petto mi sentivo cosi profonda-

mente sconvolto, ch'io non so chi mi ritenesse dallo schiac-

eiargli ancor un poco con queste mani quella faccia da volpe
e fargli schizzar fuori le cervella e con esse Panima indla-

volata.

Tutto questo discorso fu ad ogni tratto interrotto dalle

esclamazioni e dalle giaculatorie, non tanto della Ghita, che,
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non sapeva ancor bene di che si trattasse, ma della buona

vecchia.

Misericordia ! sclarao questa per ultimo, quanto sono

infami i settarii e quali arti diaboliche adoperano per rovi-

nare la gioventii inesperta!

Ghita intese ogni cosa e rabbrividi. Ti scongiuro, Al-

fredo, diss'ella, con le mani giunte verso di lui, non lasciarti

sedurre. Prima il tesoro delPanima; si perda ogni cosa, ma

'questo no... questo no, continuava lagrimando.

Anima bella, sclamo Alfredo, anch'egli commosso e con

un tono di voce che rivelava ad un tempo e un profondo

convincimento e la piu ferma risoluzione; mi lascero squar-

tare e scoiare con Faiuto di Dio, perdero il pane, Ponore, la

vita, ma non la fede. Te lo giuro. qui innanzi la nostra cara

Madonna Immacolata.

E dopo un poco riprese: Or ben vedete ambedue, se

avevo ragione d'essere oggi tanto agitato. Mi sembra che la

mia condizione non sia piu quella di ieri
;

io tradirei il tuo

amore, o Ghita, se non ti dicessi che il suolo mi tra-

balla di sotto a' piedi. Se cosi si continua, potro certo dissi-

mulare, pazientare, soffrire in silenzio, come vuole il p. Ger-

mano; ma il giorno ch'io sia messo alle strette, dovro pro-

fessare apertamente quel ch' io sono, e questo potra rovinarmi

del tutto e farmi perdere il pane. Io sono pronto, se Dio

vuole cosi; ma tu, mia Ghita, dovresti allora soffrire con me,

e patir meco forse un martirio assai doloroso. No, non mi

da il cuore di esigere tanto dall'amor tuo. Sei ancor libera, e

qualunque sia la tua risoluzione, sappi, che 1'averti conosciuta,

Taverti amata, Paver ammirata la tua virtu e il tuo candore

e il sapere che tu pregherai ancora qualche volta per me....

Basta, basta, interruppe la Ghita; ogni tua parola m'e

uno schianto al cuore. Sai ch' io t'amo, perche Iddio mi ti ha

dato, e famero sempre nelle gioie e ne'dolori e ti saro compagna
indivisibile in ogni incontro della vita, sol che Dio mi renda

veramente degna di te.
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XVI.

Mamma Lena lagrimava anch'essa per tenerezza. Nella sua

lunga vita di maestra di lavoro aveva avuto esperienze assai.

Quante giovani erano passate, per cosi dire, sotto le sue mani !

Fanciulle di buona indole, di qualita non ispregevoli, appli-

ate al lavoro, ma di cuor vuoto e leggiero; non si sareb-

bero potute dire prive di pietk e di virtu, ma ne la pieta ne

la virtu avevan messe in loro salde radici. E Mamma Lena

predicava, predicava; non bastare le devozioncelle, Pandare

alia messa od ai vespri; doversi educare Panimo con la fre-

<[uenza a' sacramenti, con Pascoltare la parola di Dio, con

Papplicarsi costantemente a pie letture e sovratutto col la-

sciarsi dirigere in ogni cosa da chi ne sa qualche cosa di

piii. E quelle : Buone si, rispondevano, santocchie no, e

ridevano di sottecchi e mettevano in canzone la semplicita

della maestra. Intanto, fraschette com'erano, lasciavansi pie-

gare da ogni auretta passeggera, e si mettevano in amori

con questo e con quello, Tuna perche il damo avea le spal-

line dorate e facevale Pocchiolino all'uscire dall'ultima messa,

1'altra perche aveva sul labbro due mustacchietti vaghissimi

che parevano dipinti, una terza perche ne avea ricevuto un

fi@re offertole con una grazia da amorino e cosi via via delle

altre. Intanto perdevano la voglia al lavoro, erano di tormento

in casa, abbandonavano le poche loro pratiche religiose : e non

piu alia chiesa, ma agli spassi, alle passeggiate, alle veglie,

alle pubbliche feste, togliendo spesso il pane a se e alle fa-

miglie per isfoggiare in lussi fuor d'ogni ragione, dimenti-

cando d'esser povere flglie del popolo e agognando il fasto

delle principesse.

Lasciatesi una volta andare per la china, qual meraviglia
se dessero poi giu a rompicollo ? Se non tutte, nove su dieci.

Per loro il passar da un amore all'altro era nulla, come per
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noi il cambiar sottana. Ne avevano uno ad ogni stagione; e

buono ancora, se tutto fosse rimasto qui! Ma logoravansi 1'ani-

ma e la vita per non giungere mai a capo di nulla, schiat-

tavano di gelosia e d'invidia verso le piu fortunate e si la-

ceravano a vicenda con le piu atroci calunnie, finche stanche

di s6 medesime si gittavano in braccio ad ogni scapestrato,

che paresse voler pure conchiuder qualche cosa, se gia non

s'erano prima coperte d'onta e di disonore, senza speranza di

trovar mai piu un cane, che le volesse cosi sciupate.

Dio mio, sclamava la buona vecchia; dove vanno spesso

a finire queste infelici!

E si copriva la faccia con le mani pel grande orrore.

Le altre poi, continuava, passato alcun tempo, vengono

qui piangendo e disperandosi. Oh Mamma Lena, oh se vi

avessi dato ascolto; non mi troverei cosi disgraziata! E que-

sta si lagna del marito bestiale, senza costumi, senza fede,

senza pieta ; quella di vedersi abbandonata carica di figliuoli

senza un tozzo di pane onde sfamarli, mentre Tuomo e lon-

tano e gitta i denari nelle gozzoviglie e nel peccato. E eosi

cent'altre. Che fare? A che consigliarle? Figliuole mie, il malo

sdruscio non si rabbercia piu. E se c'e ancora rimedio, e

questo solo, tornare a Dio, rassegnarsi alia croce che vi siete

tirata addosso e pregare per la conversione del marito. Ri-

farsi, in una parola, alia pieta cristiana; poi cercare di rimet-

terla dove forse non e mai stata, voglio dire nel cuore del

marito. E quel che ora e unico rimedio, ma difficile e spesso

impossibile a bene applicare, doveva prima essere condizione

assoluta nella scelta delFuomo. Non s'e fatto, ed ecco se ne

porta la pena.

Tali erano le filosofie di Mamma Lena sulla gran faccenda

delPaccasarsi le fanciulle. Le merci, diceva, che si mettono

in mostra non son mai le migliori, e chi ha buon gusto e

non vuol gittare i denari, entra dentro in bottega e si fa

aprire i cassettoni piu riposti, e sceglie bene. Gosi le civet-

tsole, che corrono su e giu per i pubblici passeggi all' incontro
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de' vagheggini, non godono altra stima che appunto di civet-

tuole; ed un giovane serio, che pensa a metter su casa ed a

trovarsi una compagna ammodo. lascia andare le frasche e

cerca il sodo, e Dio benedetto, poiche ha voluto che il ma-

trimonio fosse cosa santa ed uno de' sette sacrament! del

catechismo, 1'aiuta a trovare. Non ho fatto i capelli hianchi

per nulla, eonchiudeva, e ne son passati de' casi sotto i miei

occhi che son miracoli, e ne avrei a riempiere un leggendario.

Or s'intende, come la Lena dovesse gongolare di gioia al

vedersi innanzi quelle due anime si belle, si pure, si care a

Dio, e di sentimenti tanto delicati e sublimi. Yedeva chiaro

che solo la pieta del cuore poteva suggerirli, e che per essa

Pamore stesso naturale ringagliardiva, fino a disporre i due

promessi ad ogni pm eroico sacrificio, per mantenersi fedeli

1'un Paltro.

Qual meraviglia ? diceva tra se
;
Pamore naturale, per

la pieta diventa amore santo, imagine di quel medesimo

amore, con che Gesu Cristo ha amato la Ghiesa e si e sacri-

ficato per noi.

Ella dunque non rifmiva di benedire i due giovani e si

studiava di consolarli in quella loro tristezza.

- A buoni conti, diceva, non conviene poi fasciarsi il capo,

prima d'averlo rotto. Va bene 1'essere disposti ad ogni cosa

e Dio gradisce la buona volonta. Ma per ora non c' e ancor

nulla.

- E vero, rispondevano quelli rasserenandosi.

E Alfredo: Ad ogni modo converra forse cercare altro

officio, se proprio il rimanere in questo ne avcssi pericolo per
Panima.

Gosi continuarono lunga pezza ragionando, flnche Pora
oinai troppo tarda costrinse Alfredo a rincasare. Mai come
allora non ebbe a provare si gran violenza nello staccarsi

dalla sua Ghita; tant'era la pace di che sentivasi innondato
il cuore e tanta la felicita di possedere per se quel tesoro.
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E la Ghita sentiva il medesimo : Oh potessimo domani

giurarci fede eterna alPaltare, sclamo nel salutarlo.

- E le tue devozioni? Vanno lente a quauto pare.
- E andranno piu lente ancora, se tu cattivello, farai come

oggi.
- Oh via!

Oh via? E dove sono i fiori della Madonna? Oggi non

gli hai portati. Eri proprio cattivo ed hai tralasciato Pos-

sequio.

Hai ragione; un'altra volta ne'faro penitenza e ne re-

chero il doppio.

II triplo, altrimenti non sara penitenza.

II quadruple, per essere generoso.

Di fatto la volta seguente torno addirittura con una cesta

di fiori, e negli armadii non si trovarono vasi bastanti per

contenerli.

Cosi dolcemente scherzando, s' infervoravano sempre piu

nella loro innocente preghiera, ed il Signore si compiaceva
di esaudirli e con tale aumento di consolazione, specialmente

pel cuore di Alfredo, ch'egli era le mille miglia lontano dal

pur sognarla.
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I.

Pape Ldon XIII. Sa vie, son action religieuse et sociale,

par Mgr. de T' SERGLAES, Prelat de la maison de Sa Sain-

teU, avec une Introduction 'par Mgr. Baunard, Recteur

des facultes catholiques de Lille. Paris, Desclee, de Brouwer

et C. ie rue St. Sulpice, 30. Lille, rue de Metz, 41. Due

volumi in 8. gr. di 600 pagine ciascuno, con ricche illu-

strazioni. Edizione di lusso, prezzo fr. 15. Edizione ordina-

ria, fr. 10. Si vende in Roma, dalla libreria della Societi

di S. Giovanni, Desclee, Lefebvre e G. 1 Via della Minerva,

45-52.

L'illustre Monsignor T' Serclaes, Presidente del collegio

ecclesiastico belga in Roma, con questo suo magnifico lavoro,

ba composto il monumento storico piii vero, saldo e splendido

che si possa erigere alia memoria del regnante Pontefice e

del suo Pontificate. La nobilta dell'edizione, la bellezza dei tipi,

la copia delle incisioni e delle riproduzioni autografiche, che

pur tanto decoro e tanto estrinseco valore accrescono alPopera,
non ne sono se non che Tornamento e come dire la cornice.

II pregio insigne gli viene dalla pienezza dei fatti anche mi-

nuti che contiene, dalla veracita non contrastabile del racconto

e dalla esposizione degli atti pontificii, i quali, lumeggiati con

sagacita e chiarezza, rendono Tidea giusta dei tempi e dei

variabili aggiunti in cui si sono compiti.

L'Autore, risiedendo in Roma, si e trovato presso la fonte

delle Jnformazioni che gli potevano occorrere. Per cio che

riguarda la prima eta e la giovinezza del Santo Padre, egli
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e stato ammesso dai Conti Pecci a consultare Parchivio dome-

stico, d'onde ha tratto document! preziosi, che altri mai non

aveva pubblicati; e qualcheduno ha riprodotto nella originale

scrittura, con cosi detti fac-simili, che si ammirano con di-

letto. II medesimo studio ha posto nella ricerca delle cose con-

cernenti Pesercizio della delegazione in Benevento, della nun-

ziatura nel Belgio e del diuturno episcopate in Perugia. Quanto

il diligentissimo biografo ne narra, e tutto scelto, e tutto va-

gliato, e tutto con verita di colorito messo sott'occhio de' suoi

lettori. Ogni cosa pero con parsimonia e senza punto di quelle

-esagerazioni di meraviglia o di affetto, che scemano fede agli

scrittori di storia contemporanea.

Trattandosi pero della storia, piu che della vita privata, di

un Papa, il quale doveva regger la Chiesa in tempi avversis-

simi e dei piu pericolosi per la fede dei popoli, PAutore, con

belle ed opportune osservazioni, si e ingegnato di far vedere

la mano di Dio, la quale veniva preparando il futuro successore

di Pio IX, cosi adattatamente ai bisogni, che chiunque legge

consideratamente non puo non riconoscerne la singolare sa-

pienza, nel predisporre e disporre le cose e gli uomini a pro

del suo Regno nella terra. Onde chi scorrera piu tardi questa

parte dell' opera del T Serclaes, la quale si stende dalPinfanzia

di Leone XIII fino alia sua elezione in Sommo Pon-tefice, dovra

esclamare che egli, in modo speciale full homo missus a Deo:

fu Puomo secretamente formatosi da Dio, secondo il cuor suo,

e tenuto in serbo, per collocarlo, dopo Pio IX e dopo il Concilio

Yaticano, in quella Cattedra di verita e di carita, dalla quale,

come lumen in coelo, avrebbe rischiarato il superbo mondo

moderno, agitantesi nelle caligini delPerrore, ed allettatolo

alia pace.

E questo apparisce bene in tutta la parte storica del Pon-

tificato di Leone XIII, che PAutore presenta con ampiezza e

cpn sicura conoscenza degli avvenimenti, del loro intreccio e

di particolari, o nuovi a molti, o poco noti. II ministero papale

che ordinatamente e narrato ed illustrate nelle pagine del

secondo volume, viemeglio risplende a canto il magistero che
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incessantemente ha accompagnato 1'operazione apostolica del

Santo Padre, nel corso del passati diciassette anni del suo su-

premo governo della Chiesa. L' insegnamento molteplice che

egli ha dato ad ogni ordine di persone ed acconcissimo alle

necessita delle varie nazioni del mondo, 6 rappresentato dal-

TAutore in guisa, che scopre la mente del Maestro, ne dichiara

i concetti ed istruisce mirabilmente i suoi lettori.

Per quanto sia vero che la storia non puo essere, con per-

fetta integrita, esposta da chi e coetaneo degli uomini e delle

cose che descrive; pure non dubitiamo di asserire, che questa

delPesimio Monsignor de T' Serclaes e per fermo la piu com-

piuta, autentica e veridica, di quante se ne sono flnora pub-

blicate, del Papa Leone XIII e del suo Pontificate: per modo

che niuno storico in avvenire potra mai scrivere del regnante

Pontefice e dei fatti della Ghiesa nei tempi suoi, senza larga-

mente attingere a questa magniflca opera, che lega indissolubil-

mente il nome delPAutor suo con quello glorioso di Leone XIII.

II.

GONZALEZ et FRANCES. Elementa Patrologiae et Theologiae
Patristicae. Yol. due in 4 di pp. 486 il primo, di pp. 457

il secondo, impressi a Cordova nella tip. del Diario. Calle

de Letrados num. 18, an. 1889.

II primo volume contiene la Patrologia, la cui trattazione

esordisce con le consuete nozioni preliminari dichiarative della

natura, necessita, utilita di questa scienza, con una sinossi

storica della medesima, e una nozione generale dei Padri,

Dottori e Scrittori della Chiesa. Quindi, ripartita la Patrologia
in Generale e Speciale, ragionasi nella prima dell'autorita dei

santi Padri
;
delParte critica per ben discernere le loro opere

genuine dalle spurie, le intere dalle corrotte o interpolate ;

delle difficolta che s'incontrano nella lettura delle medesime,
accennandone insieme le cagioni e i mezzi da superarle; e

in flue delle molteplici cognizioni che richieggonsi in chi

vuole ben intendere i loro scritti. Poscia parlasi delle edizioni e
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collezioni delle loro opere, delPuso che se ne ha da fare e

delle norme da seguire nella lettura ed uso delle medesime..

La Patrologia speciale, che forma la seconda e piu copiosa

parte di questo volume, e un compendio storico-critico della

yita e delle opere del Ss. Padri e Dottori della Chiesa, diviso

per ordine cronologico in quattro trattati, il primo de' quali

abbraccia i tempi apostolici della Patrologia, il secondo i tempi

subapostolici, il terzo i tempi successivi fino a S. Bernardo, il

quarto i tempi moderni. Ne solo ai Ss. Padri e DD. si estende il

quadro storico, ma abbraccia ancora gli Scrittori ecclesiastic!,

che nelle diverse epoche fiorirono fino ai nostri tempi. Vengono

poi accuratamente enumerate le edizioni e le collezioni dei

Ss. Padri non approvate, o anche esplicitamente condannate

dalla Chiesa, acciocche si sappia quali sieno da usarsi e quali

no
;
e si danno agli studiosi regole per leggere le prime con

profitto. In seguito, premessa di ciascun Padre e Dottore una

breve biografia, ragionasi delle opere genuine di ciascuno di

essi, sceverandole dalle supposte, dalle dubbie e dalle corrotte

per opera degli eretici.

Da quest'epilogo del primo volume, che presentiamo ai

nostri lettori, ognuno intenderk facilmente come alia presente

Patrologia nulla manchi di quanto alia medesima si attiene.

Ne questo e il solo suo pregio; ma aggiungere dobbiamo che

e! narve sommamente commendevole per Tordine, la preci-

sione, la brevitk e chiarezza del suo dettato.

L'istesso dicasi del secondo volume, che contiene la Teo-

logia Patristica, o quella parte di teologia, che dagli scritti

dei Ss. Padri attinge quanto si attiene al domma e alia morale

cristiana e alia disciplina della Ghiesa. II presente volume e

diviso in Patristica generale, speciale e crestomazia.

Nella prima vengono annoverati que' Padri, i quali fin dai

primi secoli propugnarono le verita fondamentali del cristia-

nesimo contro i gentili, giovandosi di argomenti dedotti dalla

ragione filosofica, e che furono chiamati Apologisti, de' quali

ci vien posto sott'occhio per ordine cronologico Felenco. Se-

guono i Padri, Dottori e Scrittori ecclesiastici, che furono au-
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torevoli interpreti delle Scritture, di cui parimente si tesse il

catalogo. Succedono a questi i PP. e DD. che trattarono la

teologia positiva e la polemica, con 1'annesso elenco degli

eretici e scismatici e dei PP. e DD. che gl'impugnarono, se-

guito da una succinta notizia e delle eresie, che in varii tempi

insursero, e della vittoriosa confutazione che ne fa fatta. Da

ultimo si da contezza dei PP. e Teologi che scrissero della

Teologia pastorale, della Liturgia e della Storia ecclesiastics,

col seguito di copiosi catalogi che ne facilitano la memoria,

non che dei PP., che phi si distinsero nell'eloquenza e anche

nella poesia. Chiudesi questa prima parte con un parallelo

patristico.

Nella seconda e terza parte o nella Patristica speciale e

nella Crestomazia, si adducono le sentenze piu notevoli dei

Ss. PP. e DD. intorno ai misteri principali di nostra santa

fede, ai sacramenti, alle virtu teologiche e morali, ai novis-

simi, al culto e all'invocazione dei Santi, al merito delle buone ~

opere, alia confessione, alPEucaristia, alia Scrittura, alia tra-

dizione, alia Chiesa, a quanto insomnia puo giovare al teologo

e polemista cattolico per combattere i molteplici errori degli

eretici, protestanti e scismatici
;

e per meglio spiegare e

chiarire quanto appartiene al domma, alia morale, alia costi-

tuzione e alia disciplina della Chiesa.

Opera e cotesta, come ognun vede, di grande erudizione

patristica e di profonda scienza teologica, adattata pero alFin-

telligenza dei giovani, merce la ben intesa distribuzione delle

materie e la concisione e chiarezza dello stile. Ci spiace che

troppo tardi ne avemmo notizia
;
e pero ci recammo a dovere

di compensare la tardanza nelFannunziarla con una piii dif-

fusa esposizione della medesima, desiderosi non pure di ono-

rare il merito de' suoi Autori, ma phi ancora di darla a co-

noscere al giovane Clero, acciocche se ne giovi nello studio

della sacra teologia.
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ALFONSO (S.) M.
a DE' LIGUORI. Le Massime Eterne coll'aggiunta

della Messa, apparecchio alia Confessione e Comunione, ed altri

esercizii di cristiana pieta. Lagonegro, tip. del Sirino, 1894, 32 di

pp. 160. Cent. 20; copie'10 L. 1,80; copie 25 L. 4,; copie 50

L. 7,00. Dirigersi a G. Consoli in Lagonegro (Basilicata).

Massime Eterne. Nuova edizione riveduta sulle Opere del S. Dot-

tore a cura dei PP. ER. di villa Caserta. Itoma, Desclee, Lefe-

bvre e C. 1

, 1894, 32 di pp. 228.

ALFONSO MARIA DI GESU, Carm. scalzo. Cenni sopra le pre-

rogative del Patriarca S. Gioacchino, padre di Maria SS. con no-

vena al Santo pei casi piu difficili e disperati. Terza edizione. Mo-

dena, tip. dell'Immacolata Concezione, 64 di pp. 30. Cent. 10.

ANNALI di Statistica, Statistica industriale. Fasc. LII. Notizie

sulle condizioni industrial! della provincia di Como. Roma, tip.

G. Bertero, 1894, 16 di pp. 152. -- L. 2,00.

ANTUONO (D
3

)
LUIGI sac. - - L'Angelo della Piccola Casa della

Divina Provvidenza in Como. Como, tip. della Piccola Casa stessa,

1894, 32 di pp. 32.

L'Angelo della Piccola Casa della ra istituita da D. Carlo Coppini. Per-

Divina Provvidenza, di cui si parla ci6 la vita di lei sara, a quanti la

in questo libriccino, e Suor Madda- leggeranno, di forte eccitamento a

lena Granzella, una di quelle anime seguire la virtu cristiana ed a procu-

grandi e virtuose che aiutarono il rare il bene delle anime.

sacerdote Guanella e crebbero Pope-

BARBATI GIACOMO can. Tommaso da Celano e le sue opere.

Casalbordino, tip. De Arcangelis, 1894, 16 dipp. 44.

II rev. D. Giacomo Barbati narra Fregit victor mrtualis e Sanctitatis

in questo suo lavoro la vita di Tom- nova signa. Quanto al Dies irae, eccet-

maso da Celano, sostiene coll'auto- to 1'ultima strofa di esso inno, la piu
rita del Salimbene degli Adami, di antica e migliore testimonianza e in

Bartolomeo Abizzi da Pisa e di altri favore del P. Tommaso da Celano,
essere Celano la vera patria di Tom- benche da altri si adducano per an-

iraso; quindi dimostracbe il P. Tom- tori S- Gregorio Ma^no, S. Bernardo

masoeautore delle sequenzeDiestrae, e S. Bonaventura, il Generale dei
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Chevalier, nei quali e larga messe

di schiarimenti su qualsiasi quistione

(Stimmen aus Maria-Laach, a. 1889,

vol. XLII, p. 512: Beitrage zur Geschi-

chte und Erklarung der alten Kir-

chenhymnen, a. 1886, vol. II, von

lohann Kayser (pp. 193-235;; Biblio-

theque Liturgique, vol. 10 par Ulysse

Chevalier, Paris, A. Picard).

Predicatori Umberto V, Matteo Aqua-

spartano Vescovo di Albano, Ago-
stino Bugellense (di Biella) e Felice

Malleolo (Hammerlein). Se il rev. Au-

tore volesse far conoscere meglio in

Italia i meriti del suo concittadino

ed onorare il suo grado con profondi

studii, dovrebbe consultare i recenti

e grandi lavori del P. G. M. Dreves

S. I. e dei sacerdoti Kayser, ed Ulisse

BIBLIOTECA del Clero. Vol. III. 3. PUCCINI EOBERTO, can. dott.

Introduzione alia sociologia. Siena, tip. S. Bernardino, 1894, 8

di pp. 248. -- L. 2,50.

L' intendimento del ch, Autore

nel comporre la presente Introdu-

zione alia Sociologia fu solamente

di darne un saggio, e piu che intro-

durne i lettori nel vasto palazzo della

Sociologia, o far loro da guida, d'in-

vitarli a dare a quello un'occhiata

tanto da riconoscerlo poi nelle parti

principali. Quanto promette tanto

mantiene e con abbondanza. Impe-
rocche non indica semplicemente co-

teste parti, ma ancora le fa conoscere

ritraendone in iscorcio lo sviluppo

storico, indicandone la natura ed ar-

gomentando qua e la contro gli er-

rori secondoche gli cade in taglio.

Diciannove sono i capitoli, in cui

svolge il suo tema. Fatto vedere co-

me il piacere sensibile non basta

aH'uomo, si apre la via a trattare del

piacere spirituale, ossia della scienza,

e precisamente della scienza sociale.

Datane la definizione, ti spiega din-

nanzi le molteplici sue ramificazioni,
ti accenna la scienza sociale della

religione e ti addita le tre parti della

filosona sociale della scienza. Ma
tutto cotesto a che varrebbe senza
Dio ? A nulla in se ed a mettere in

angustia il savio pensatore. Giacche,
escluso Dio, resta senza alcuna so-

luzione il problema della origine e

del fine dell'uomo ragionevole, la cui

merce, egli e guidato al consegui-
mento del suo fine oltramondano, che

e Dio sommo bene, atto ad acchetare

1'insaziata sua brama di essere felice.

Indi ti addita la scienza del diritto

e la sua relazione coll'Etica, t'intro-

duce in quella delPeconomia pub-
blica e ti accenna 1' uso della sto-

ria e della statistica. A mano a mano
che gli torna in acconcio, ti mette a

nudo 1'assurdita dei principii del

Biichner, dello Spencer e del Darwin.

Ti confuta per bene il primo, spezza
la penna in mano al secondo e mette

in quell'abborrimento che merita,
Tetica del terzo. E come si era pro-

posto di condurre il suo lavoro in

modo piacevole, in quanto gli per-
metteva la materia, tu ti vedi di-

pingere innanzi le sue teoriche, ora

sotto forma di dialogo, ora sotto quel-
la di corrispondenza epistolare ed ora

incarnata in alcuni fatti, e questo con

briose descrizioni e citazioni poeti-

che, che battono sempre nel mede-
simo punto. Alia fine aggiunge a

modo di appendice un discorso in-

torno alia educazione moderna, al

quale sta in capo la sentenza di Tom-

maseo, che dice: Senza religione

la scuola e un semenzaio per le car-

ceri e le carceri sono un semenzaio

per I' inferno.
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BOCCI P. ANASTASIO. - - La democrazia e la questione sociale.

Yol. IV. Clero e popolo. Firenxe, libr. editr. P. Chiesi, 1894,
16 di pp. 304. L. 1,50.
II titolo di questo libro ci dice

i due soggetti, a cui si riferisce, i

quali sono: clero e popolo. II pri-

mo e come il soggetto attivo, in

quanto che viene eccitato gagliar-

damente all'azione
;

il secondo e co-

me il soggetto passive, in quanto
che 1'azione del clero deve tutta ca-

dere sul popolo per formarlo, cristia-

neggiandolo, all'avvenire della demo-

crazia. Lo scritto precede a dialogo,

e perci6 senza quel legame, che porta
seco una trattazione seguita. Lo stile

e facile quale si addice a conversa-

zioni dimestiche, non manca di brio

e qua e la invoglia a proseguire la

lettura del libro. Vi hanno citazioni,

fatti, argomenti di ogni maniera spet-

tanti allo scopo. Borghesia e Gover-

no sono accagionati dei mali morali

ed economic! del popolo italiano, ii.di

la necessita pel clero di uscire dal

santuario, e di gittarsi all'azione.

Passandoci di questo, ci permettiamo
notare due cose. La prima si e 1'equi-.

voco, che spicca nel titolo di-demo-

craticOy essendo ora preso nel signi-

ficato di fautore della democrazia o

di Governo a popolo, ed ora appli-

cato a santi e ad altri, che non ne

furono fautori. L'altra cosa, che sti-

miamo grave si e la sua opinione,

che sia lecito partecipare alle elezioni

politiche (pagg. 59, 60). Tre docu-

menti stanno contro di essa 1. La
circolare della S. Penitenzieria ai

Vescovi d'ltalia, la quale ingiunge

di rispondere : attentis omnibus cir-

cumstantiis, non expedit, a chi li con-

sultasse circa il pigliar parte alle

elezioni politiche; 2. Un Breve di

Papa Pio IX del 29 genn. 1877 in

cui si legge, che non avendo ancora

1'autoritk ecclesiastica pronunziato
se liceat necne et quo pacto il par-

teciparvi, probare profecto nequimus
illorum consilium qui sacrae aucto-

ritatis placitum antevertentes earn

potius praeeundam quam sequendam
existimant ; 3. II testo della Enci-

clica di Papa Leone XIII Immortale

Dei, che dice alludendo apertamente
all' Italia : caeterum potest ALICUBI

accidere, ut MAXIMIS IUSTISSIMISQUE

DE CAUSIS rempubblicam capessere in

muneribusque versari NEQUAQUAM E-

XPEDIAT. Cio posto non possiamo ca-

pire come di fronte a cotesti docu-

menti, statuenti e confermanti il non

expedit, scrivendo si affermi, che la

raccomandazione del Papa per chi vo-

glia intendere addiritto, significhi ac-

correre concordi e compatti alle urne

non solo amministrative, ma politi-

che e che gli astensionisti si la-

scino fare il commodo loro ! 1 quali

per fermo non fanno il commodo loro

astenendosiy ma da veri cattolici si

attengono al non expedit esplicita-

mente loro ingiunto dal Sommo Pon-

tefice
l

.

1 V. Civ. Cattolica quad. 693 pg. 31G, qua -

derno 850 pag. 1.

BOUHOURS. -- Paroles tirees de 1'Ecriture Sainte pour servir de

consolation aux personnes qui souffrent. Nouvelle edition, ornee

de gravures et augmentee de pensees consolantes extraites des

ecrits des Saints, d'exemples fortifiants tires de leur vie et de

passages choisis des auteurs ascetiques pour un Pere de la Com-
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pagnie de Jesus. Lyon-Paris, Delhomme et Briguet, 1894, 32* di

pp. 306.

BOYA ACHILLE. Un viaggio involontario seguito da alcune con-

siderazioni e riflessioni utili. Palermo, C. Clausen, 1895, 32 di

pp. 64. L. 2,00.

Delia prima parte di questo li-

bretto (pp. 1-43), cio& del viaggio

involontario, piu d'un lettore non

sapra darsi sufficiente ragione, n&

vi trove ra quelle attrattive, che di

solito presentano le ben condotte

descrizioni de' viaggi. Nella seconda

parte (pp. 43-64) seguono tutte in-

sieme raccolte alcune belle ed ot-

time riflessioni morali, che il ch. Au-
tore ando facendo durante il giro

del mondo. Non intendiamo perch6
mai il sig. Bova abbia dato una di-

sposizione si poco felice al suo lavoro

con discapito deH'unita e piu ancora

dell'interesse in chi legge.

CHEVALIEB ULYSSE, correspondant de 1' Institut. Bibliothe-

que Liturgique. Tome premier, Poesie liturgique du moyen age.

Rythme et histoire. Hymnaires italiens. Paris, A. Picard, 1893,

grand in-8 232 p. ;
tome deuxieme, Poesie liturgique tradi-

tionelle de 1'Eglise catholique en Occident, ou recueil d'hymnes
et de proses usitees au moyen age et distributes suivant 1'ordre

du Breviaire et du Missel. Tournai, Societe St. Jean 1'Evangeli-

ste, 1894, in-8 LXVIII-288 p. ;
torn. III. Repertorium hymno-

logicum: Catalogue des chants, hymnes, proses, sequences, tro-

pes en usage dans 1'Eglise latine depuis les origines jusqu'a nos

jours. Premier fasc. A-D (n. 1-4539), deuxieme fasc. D-K (n. 4540-

9935). Extrait des Anakcta Bollandiana. Louvain, Lefebvre, 1890

t 1892, in-8 601 p. ;
torn, cinquieme, premiere livraison. Pro-

solarium Ecclesiae Aniciensis, office en vers de la Circoncision.

Paris, A. Picard, 1864, in-8* 64 p.

Del secondo volume abbiamo detto splendono tante perfezioni di sudato

qualche cosa nel quaderno 1063pp. 84

e seg. del nostro periodico. Quivi

demmo un ragguaglio del contenuto,

preso dall'introduzione che il rev. Ul.

Chevalier aveva pubblicato prima che

venisse in luce il volume. Ora godia-
mo di potere annunziare che 1'edi-

zione, fregiata d'incisioni, 6 riuscita

quale era da attendere dalla tipogra-
fia Desclee. Quanto alia disposizione

tipografica, alia scelta delle varianti

e delle parti riprodotte, alcuni vi

hanno scorto qualche difetto, ma non

bisogna per questo fame troppo ca-
rico airAutore; in opera, in cui ri-

Serie XVI, vol. I, fasc. 10f9.

lavoro, e' conviene rammentarsi il

verum ubi plura nitent in carmine,

non ego Baucis offendar maculis. Que-
sto volume e gli altri annunziati so-

pra sono si importanti per il soggetto
e per il modo scientifico e critic,

onde ogni cosa vi e trattata, che ab-

biamo giudicato doverne discorrere

ampiamente nella rivista della stam-

pa del nostro periodico. Percio ag-

giungiamo per ora sol questo che,

ove sieno pubblicati dal rev. Cheva-

lier tutto il Repertorium hymnologi-
cum e gli antichi messali scandinavi,

si avra una bell'opera degna del no-

6 28 dieembre 1894.
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me di Billiotheca Liturgica che reca

in fronte, contandovi il Breviarium

ad usum ecclesie collegiate Beati Bar-

nardi De Romanis, il Missale ad

usum ecclesie Valentinensis, il Bre-

marium sec. ritum cathedralis ec-

clesie Diensis ed il Sacramentario

dell'abbazia di s. Pietro di Auril-

COLOMBO GIACOBBE. II Cantico del Cantici. Versione poetica

con ragioni e comment!. Dedicate a S. Em. il card. A. Ferrari.

Hilano, tip. Boniardi-Pogliani, 1894, 16 di pp. 50.

Se v'e poesia difficile a tradursi Per dire una parola in partico-

in lingua volgare, e certamente il lare della verseggiatura, che gene-

lac. II rev. Chevalier fa sapere che

6 pronto a fare le spese della stampa
di tutti i document*, dei quali gli si

preparino le edizioni scientifiche, e

cio al nobile intento di dare impulso
forte e fare progredire assai lo studio

vero della liturgia.

Cantico dei Cantici, si per la natura

delle cose che contiene piene d'al-

tissimi e reconditi sensi, e si per

1'indole della nazione e della lingua

in cui fu scritto originariamente, cosi

stranamente diverse dalle moderne.

Non e quindi a stupire che, fra i

tanti che si sono accinti all'impresa

nessuno ne sia uscito con vanto d'ec-

cellenza. Ma tra i buoni traduttori

crediamo sara d'ora in poi annoverato

anche il Sig. Colombo
;
e noi di que-

sto particolarmente gli diamo lode,

che certe originali espressioni, pe-

culiari affatto ad un popolo primi-

tivo pensatamente egli abbia pal-

liate con una cotale nebulosita di

forme, e direi quasi verecondia di

stile, cosi da renderle accessibili a

chicchessia senza tema ness una,
amando meglio sacrificare all'arte i

suoi lenocinii, anzichS venir meno
ai canoni dell'etica (p. 12).

D'ALESSANDRO ALESSANDRO

ralmente e lodevole, non dispiaccia

all'egregio Autore se notiamo che

non ciricorda d'aver mai veduto fatta

lunga la seconda sillaba di arbore,
come la troviamo in quel suo verso

a p. 17.
Di cipressino arbor.

Similmente a pag. 28, ci sembra man-

cante il secondo verso di quella stro-

fa, che incomincia cosi :

M'han lacero il petto le note amorose,

Pur nulla a' miei gemiti, lassa, rispose.

Nel misurare i dodecasillabi, o se-

narii doppii, i buoni autori, guida-

ti dall' orecchio, ne riguardano le

due parti come 1'una indipendente

dall'altra: secondo il quale criterio,

la prima parte del secondo fra i due

versi citati e un senario sdrucciolo,

e la seconda riesce a darci un qui-

nario in luogo d'un senario. Ma que-

sti e simili nei spariranno di leggeri

in un'altra edizione.

di Pescolanciano. Modi flebi-

les. Napoli, tip. Ferrante, 1894, 16 di pp. 144.

Da un giovine cuore, addolorato

per la perdita della madre e di una

sorella, sono nati questi versi can-

didi, soavi e spiranti un'amabile me-

lanconia. Qui si sente la vera poe-
sia del cuore, e si par chiaro che,

quando 1'autore avra acquistato quel-

la maggiore sobrieta ed accuratezza

che si conseguisce cogli anni, potra

darci, nel genere affettuoso, poesie

tali da non temere il dente della cri-

tica. Anche va notato a sua lode, che

il dolore espresso in queste pagine

care, e sempre un dolore cristiano.

Macte nova virtute, puer ; sic itur

ad asira.
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FERRANDINA ALFONSO sac. Giacomo Zanella nel primo anni-

versario daH'maugurazione del suo moimmento (Estratto dal Perio-

dico La Scuola Cattolica e la Scienza italiana
) Milano, tip.

Ghezzi, 1894, 16 di pp. 36. Cent. 50.

Caro e venerato a tutti i cul-

tori della poesia e delle belle lette-

re in generale e il nome di quel no-

bile poeta e prosatore felicissimo che

fu il Zanella, salito tant'alto nella'

stima anche dei non credent!, da

farsi perdonare il collarino sacerdo-

tale. Si leggera dunque da tutti con

vivo diletto questa monografia che

ne ha dettato, con intelletto d'amore,
il ch. sac. Ferrandina, mostrandosi

encomiatore degno deU'encomiato.

GARGIULO TEODOSIO MARIA can. missionario apostolico. S. M-
ceto Martire Goto. Notizie delle gesta e delle reliquie raccolte dalle

fonti piu autentiche. Z/eoee, tip. G. Campanella e figlio, 1894, 16

di pp. 56.

Poco nota e la vita di S. Niceto,

il quale, sul cadere del secolo IV,

quando contava appena 37 anni di

eta, illustre per virtu e per zelo sof-

M per Cristo il martirio nella terra

allora occupata da' Goti e conosciuta

oggi sotto il nome di Moldavia negli

Stati Danubiani. Pure la memoria ed

il culto del Martire guerriero ,
se-

condo che attestano i Bollandisti, fu

ed e tuttora celebre nelle Chiese di

Oriente e specialmente presso i Greci

ed i Moschi. Da' Greci, a quel che

pare con tutta probabilita, il culto

del Santo fu trapiantato in Italia e

segnatamente a Melendugno che se

lo elesse a suo Protettore. Questo

villaggio cosl appellato per Papicul-

tura, onde and6 celebrate in antico,

e situate nella Diocesi di Lecce, e fa

risalire la sua origine al secolo XI

seguiti dalle vittorie de' Normanni.

L'eccellente monografia che del

Santo Martire ha scritto il chiaris-

simo can. Gargiulo e commendevole
sotto tutti i rispetti. Essa ci rivela

una penna colta e dotta ed un animo

veramente sacerdotale, tutto intento

a promuovere la gloria di Dio e della

Chiesa nella esaltazione di coloro, che

furono gli eletti ed illustri campioni
della fede di Gesu Cristo.

Alia monografia che contiene i

piu important! cenni, che possono ora

trovarsi intorno alle gesta ed alle

reliquie del giovane Martire goto, fa

seguito una importante Memoria, ri-

guardante la traslazione dell'insigne

reliquia del braccio sinistro di San

Niceto da Venezia, dove riposa il suo

sacro corpo, alia Chiesa matrice dei

fortunati abitanti di Melendugno.

dopo i conflitti de' Saraceni coi Greci.

GAY nions. eveque d'Anthedon. Sermons d'Avent. Paris, libr. re-

ligieuse H. Oudin, 1895, 8 di pp. 456.

II favore incontrato dal Quaresi- trano gli stessi pregi che noi abbia-

male di Mons. Gay ha suggerito agli mo lodato nel Quaresimale. V. quad,
editori di fargli subito tener dietro 1063, p. 89.

questo Avvento, nel quale si riscon-

GUILLEMENOT PIERRE abbe, chan. Leon XIII et le devoir so-

cial. Bruges, impr. Desclee, 1893. 16 di pp. 192.
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II Papa, sommo maestro e custode

della veritk, ha pronunziato la sua

sentenza nella quistione sociale con-

dannando nella Enciclica, Rerum No-

varum, le ingiuste richieste del so-

cialismo e indicando la parte che

spetta alia Chiesa, allo Stato ed alia

operosita dell' individuo nella solu-

zione di essa. Qualunque ha inteso

la voce del Padre di tutti i fedeli,

deve secondo le sue forze farla sen-

tire a chi non 1'avesse udita e far-

gliela risonare nel suo vero senso.

Questo e lo scopo, che si e proposto
il ch. Autore nel presente suo libro.

Lo ha diviso in due parti. Nella prima
considera in cinque capitoli il socia-

lismo in se stesso e nei suoi prin-

cipii, ne svolge la storia, ne descrive

le trasformazioni e ne addita le fac-

cie diverse, sotto le quali comparve
nel seno della societa europea. In

conclusione esso calpesta il diritto

naturale, viola i diritti acquisiti e

invece di sanare i mali sociali, di

che si querela, non fa che molti-

plicarli. Da tutto questo esce un

quadro magistralmente condotto, sal-

vo a nostro parere il cantuccio, ove

le tinte del socialismo cristiano e le

tendenze dei cattolici tedeschi paiono
soverchiamente oscure. Nella secon-

da parte in due capi, premesso do-

versi stimare un errore il pensare,

che nelP organamento sociale pre-
sente nulla vi abbia meritevole di

correzione, e che le leggi, onde e

retto P allogamento dei capitali, la

mutabili, piglia P Enciclica citata e

punto per punto ti fa Papplicazione

pratica di essa nell'ordine economico.

E da quel savio e buon conoscitore che

e della scienza economica dimostra il

dovere, che ha lo Stato d' interve-

nire con opportuni regolamenti ri-

spetto al lavoro degli operai adulti,

delle donne e dei fanciulli, descri-

vendo nel medesimo tempo la esten-

sione e Pestremo limite, che pu6 toe-

care la cerchia di cotale intervento.

Appresso tratta la quistione del la-

voro, del salario, e del risparmio, a

cui si deve educare Poperaio. Nelle

quali quistioni e necessaria, per iscio-

glierle direttamente, Popera della re-

ligione. Senza di essa si fabbrichera

sull'arena. La quistione ctella inter

venzione dello Stato ci sembra molto

saviamente trattata, vi e la debita tern -

peranza senza trasmodamento. Non

dissimula punto la difficolta, che s'in-

contra assai difficile nel determinare

il quantum del salario. Esposta la mo-

rale impossibility, che lo Stato decre-

ti il minimum, vorrebbe. che il tasso

del medesimo venisse determinate dai

sindacati, o dai corpi degli operai

e dalle associazioni professional!. 15

qui altra difficolta nel costituirli tali,

che non nascano gravi dissentimenti.

Vero e che si studia il modo piii ac-

concio di venirne a capo. Ma non vi

si riuscira, se i padroni e gli operai

non useranno la debita annegazione,

quegli infrenando la cupidigia dei

grossi benefizii, e questi P avidita di

smodate elevazioni del salario.concorrenza ed il salario, siano im-

HOEHLER MATTIA dr. Le vie del Signore. Reminiscenze del pel-

legrinaggio di Treviri. Yersione dal tedesco di GL Lupetina. Ca-

podistria, tip. Cobol Priora, 1894, 32 di pp. 179.

Prendendo occasione da alcune questo racconto puo far del bene as-

scene di viaggio, assai bene intrec- sai. Pero la traduzione italiana e al-

ciate, si toccano e con mirabile effi- quanto dura e dovrebbe ritoccarsi

cacia si confutano i principali errori

delle sette protestanti. La lettura di

largamente, anche quanto a gram-
matica e stile.
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LANGOGNE (De) P. PIE Capucin. Jeanne d'Arc devant la S. Con-

gregation des Rites. Paris, Maison de la Bonne Presse, Rue Fran-

Qois ler
, 8; 1894, 16 di pp. XXXII-232.

getto del presente libro. La parte

precipua e occupata dalle osserva-

zioni e risposte del processo di Roma

(pp. 83-189). E un lavoro fatto con

diligenza e con quell'ardore che sa

infondere 1'amore della patria e del-

1'Eroina francese. L'edizione 6 anche

essa assai accurata.

II Repertorio cronologtco della vita

di Giovanna d'Arco, i processi ordi-

narii d'Orl^ans, i documenti, cioe i

processi della condanna e della ria-

bilitazione, le lettere postulatorie, il

processo ultimo, istruito in Roma per

1'introduzione della causa ed il de-

creto a questa favorevole sono il sog-

LEGENDRE A. Carte de la Palestine ancienne et moderne a I'echelle

de 1

/4oo.ooo,
avec le sucl du Liban et de 1'Anti-Liban et les re-

gions situees a Test du Jourdain et de la mer Morte, pour ser-

vir a 1'etude de la Bible par A. Legendre professeur d'Ecriture

Sainte au Grand Seminaire du Mans.

Questa carta della Palestina puo II prezzo n'e molto discrete. Carta

piegata e in busta di cartone L. 5

franco di posta, in foglio arrotolata

e in astuccio L. 6: incollata su tela

e piegata in astuccio L. 7,50; incol-

lata su tela, inverniciata e su ba-

stone incavato L. 10. II ch. Autore

e noto per i suoi molti articoli del

considerarsi come la piu perfetta di

quante finora se ne sieno compilate,

sia per la grandezza (90 per 67 cent.)

sia per 1'esattezza onde sono segnati

i nomi arabi moderni co' corrispon-

denti ebiaici, assiri ed egizl d'iden-

tificazione certa o seriamente pro-

babile; infine per la varieta de'co-

lori. azzurro, bistro, nero, rosso e

verde. La carta fu incisa in pietra

Dizionario Biblico dell'Ab. Vigouroux
e il lungo insegnamento della Sa-

cra Scrittura.

dal disegnatore-geografo L.Tbuillier.

LOTESORIERE. Yerginita Cristiana in se stessa e nelle sue

attinenze colla Chiesa e colla Societa : pel canonieo Arcangelf>

Lotesoriere Penitenziere della Cattedrale d' Ostuni. Lecce, tip. Coo-

perativa, 1894, 16 di pp. 602.

Troppo di raro, a parer nostro, tenza di Cristo: Non omnes capiunt
si scrive od anche si predica intorno

agli alti pregi della verginita cri-

stiana, quasiche cotesto fosse un argo-
mento troppo sublime per la tiepi-

dezza della nostra eta; e forse ancora

per non affrontare le critiche di udi-

torii troppo mondanL Siffatte critiche

si sollevano pero anche in tempi di

maggior fede, come erano quelli di

S. Ambrogio che ne tocco la sua

parte; valendo non solo degli infe-

deli, ma dei cristiani altresi la sen-

verbum istud.

Va quindi doppiamente lodato il

ch. Autore dell'avere in prima reci-

tati alia pia Unione delle Vergini

Figlie del S. C. di Maria, e poi pub-
blicati per uso di lettura questi brevi

trattenimenti, tutti sulla verginita

cristiana, e sue lodi, e ornamenti

e difese. Ne e uscito un bel volu-

metto, tutto di dottrina evangelica
e di concetti attinti dai SS. PP., utile

percio agli Ecclesiastici, e tutto in-
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sieme, per la semplicita deU'esposi-

zione e per le applicazioni pratiche,

proporzionato all' intelligenza delle

anime semplici e divote. Non pos-

siamo quindi a meno di desiderare

vivamente la diffusions di questa pre-
ziosa operetta.

LQPETINA GIOVANNI. Yedi HOEHLER.

MAG-ANI FRANCESCO mons. -- Cronotassi del Yescovi di Pavia.

(Estratto dall'Appendice al sesto Sinodo diocesano di Pavia del-

1'anno 1894), Pavia, tip. Artigianelli, 1894, 8 di pp. 136.

L'eruditissimo storico di S. En-

nodio, 1'egregio autore di tanti altri

libri, e da un anno incirca degnis-
simo Vescovo di Parma, ci regala ora

questa cronotassi dei Vescovi di Pa-

via, corredata di notizie biografiehe,

la quale non deve certamente esser-

gli costata lieve fatica, si per la lun-

ga serie dei Vescovi, che stendesi da

San Siro, spedito a quella sede dal

Principe degli apostoli, fino a mons.

Riboldi che ora degnamente 1'occu-

pa, si per 1'incertezza delle memorie,
massime nei tempi remoti. Ma egli

non era uomo da smarrire dinanzi a

tali ostacoli: valendosi in parte dei

cataloghi del Bossi, seguito con po-

che variant! dall'Ughelli, in parte del

Registro Beretta, e piu ancora delle

Notizie di Pavia pubblicate dal Ro-

bolini, e dei documenti trovati nel

Vescovile Archivio Pavese, e qui cor-

reggendo errori, la rettificando ine-

sattezze, altrove supplendo omis-

sioni, e riuscito a darci un lavoro

MIRACOLI (I) di Lourdes e il

prem. tip. Artigianelli di S.

Questo e uno dei pochi scritti

originalmente italiani, a confutazione

della insania con cui lo Zola, nel

suo romanzo, ha tentato di abbattere

la fede nel miracolo permanente di

Lourdes. Ma e uno scritto sensato,

dialettico, stricgato, che riduce al

esatto e compiuto, per quanto e pos-

sibile in tali materie. La quale limi-

tazione aggiungiamo perche, in tanta

farragine di date, di document], di

scritti che stendonsi per la bellezza

di diciannove secoli, e in una si lun-

ga fila di nomi proprii, il non cader

mai in qualche omissione, il non

prender mai qualche abbaglio, a noi

par cosa che superi le forze umane.

Questa lode pero al ch. Autore tutti

vorranno dare, che le sue notizie

sono attinte alle migliori fonti e,

quante volte fu possibile, alle origi-

narie: che furono da lui presentati

i fatti certi come certi, o che almeno

tali son ritenuti, i dubbii come dub-

bii, i falsi come falsi
;
che sono espo-

sti con chiarezza, con ordine e con

lodevole sobrieta di stile; e che fi-

nalmente egli ha prestato un pre-

zioso servigio alia Chiesa cattolica

in generale, e particolarmente a quel

maestoso ramo di essa, che e 1'illu-

stre Chiesa pavese.

romanzo di Emilio Zola. Foligno,

Carlo, 1894, 12 di pp. 34.

niente tutta la puerile malignita del

romanziere: e puo giovare assai a

raddrizzare le idee in capo a molti,

i quali, o per ignoranza, o per pre-

giudizii le hanno torte. II metodo

critico seguito dallo Zola e cosi epi-

logato dal valente scrittore : Che
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prove savie sa egli addurre per isfa-

tare il miracolo ? Nulla: dice non

dice, vede non vede, intravede, so-

spetta, sofistica, corruga la fronte,

sogghigna maliziosamente; quel che

pu6 negare nega, quel che non pu6

negare ricusa di affermare; vuole

spiegare tutto e non ispiega nulla;

travisa, confonde, scompiglia, gio-

cando abilmente di malafede e co-

stringendo il lettore ad aggirarsi

con lui in un interminabile circolo

vizioso. Quindi, dopo avere mostrata

la inanita di un tal metodo, che

esclude ogni critica, con ragione con-

clude : Lo Zola intende a demolire

la fede nel soprannaturale, metterla

in dubbio, snaturarla, raffreddarne i

nobili entusiasmi, a rattenere la li-

bera espansione de'devoti affetti, e

disanimare il desiderio, ad inceppare
la speranza, a rendere diffidente la

pieta. Questo lo scopo vero; il resto

e polvere agli occhi. E questo scopa
vero del romanzo e stato pure lo

scopo vero delle dimostrazioni di alto

onore, che si sono vilmente fatte in

Roma ed altrove per 1' Italia al ro-

manziere dai frammassoni. Costoro

non hanno mirato a glorificare nello

Zola un merito di scienza e di arte

che manca al suo libello, ma il me-

rito di avere oltraggiata la gran
Madre di Dio, gioia e speranza del

mondo cattolico. Noi auguriamo larga

diffusione a quest'eccellente libretto,

sicuri che sara di efficace contrav-

veleno a chi ha lette le empie pa-

gine del Lourdes di Emilio Zola.

ORTI Y LARA D. JUAN MANUEL. El cleber de los cat61icos

espanoles con los poderes const!tuidos. Opiiscolo publicado en el

Movimiento catolico. Madrid, impr. de los huerfanos, 1894, 8 di

pp. 96.

II soggetto di questo opuscolo e

in sostanza quel medesimo che fu

gia trattato dal sig. Prof. Orti in al-

tri libri
; qual e questo : La Enci-

clica de 16 d( Febrero y la union de

los catolicos de Espafia . Ne abbia-

biamo dato un cenno nella bibliogra-

fia del nostro periodico (quaderno

1050, p. 726). II signer Orti, seguendo
la norma indicata da queste parole
del Vescovo di Oviedo : II liberali-

smo e un errore religiose in cui non

cadramai chi segue gl'insegnamenti
del Papa... viene a confutare i suoi

avversarii, che hanno interpretato le

parole del Sommo Pontefice ai pel-

legrini spagnuoli in senso contrario

a quello di molti cattolici. II ch. Au-
tore dichiara dapprima lo stato della

questione, quindi discorre del signi-

ficato della soggezione ai poteri co-

stituiti consigliata da Leone XIII, del

mezzi acconci ad ottenere la bramata

unione e concordia, eccetera. Egli

risponde agli avversarii, non gih con

parole dure e virulente, ma con mo-
destia cristiana e soavita di maniere

reca le sue ragioni, adduce le testi-

monianze di autori e personaggi ce-

lebri e, cio che piu rileva, 1'autorita

della gran maggioranza dei Vescovi

spagnuoli. A iraniera di appendice
v'e in fine dell' opuscolo il discorso,

recitato dal Card. Sanz y Fore's nel

ricevimento dei pellegrini spagnuoli
il 18 aprile del corrente anno e la

risposta di Sua Santita, in italiano

ed in castigliano.

PUCCINI R. Yedi BIBLIOTECA DEL CLERO.
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KAQUEL. El tritinfo de la Gracia. Segunda parte de Layeta. Bar-

cellona, lib. y tip. catolica; 1894, 32 di pp. 240.

Questo secondo volumetto della cuifacemmo ampia ed onorevole men -

valente scrittrice Raquel fain ogni zione nel quad. 1023, p. 351, del nostro

parte degno riscontro al prime, di periodico.

RICCIOTTI GIUSEPPE. La Chiesa e la confraternita denominata

la Donna, istituita nell'anno 1450. Notizie storiche. Alatri, tip.

De Andreis, 1894, 16* di pp. 44.

EIZZINI GIUSEPPE. - - Precetti ed esempii di composizione italiana

per gli alunni e le alunne delle Scuole Normali, Tecniche e di

Complemento. Terza edizione, curata, ampliata e rimodernata da

P. Fornari. Parte prima: Precetti. Milano, tip. G. Agnelli, 1895,
16 di pp. XII-180.

I Precetti ed Esempi del prof. Riz-

zini erano assai conosciuti ed apprez-
zati nelle scuole tecniche e nelle nor-

mali; e se qualche difetto si poteva
in essi appuntare, era quest'uno del-

Fapparire un poco invecchiati. Ma
ecco giungere opportune il prof. For-

nari a ridonar loro, quasi per in-

canto, una verde e briosa gioventu,

tante sono le modificazioni e le ag-

giunte che egli ha saputo introdurvi,

con quella sagacia che vienp da buon

criterio e da lunga esperienza nel-

Rizzini ringiovanito faranno buona

accoglienza.

Per toccar qualche cosa delle ag-

giunte fattevi dal Fornari, diremo che

ci e molto piaciuta la riflessione con

cui chiude il capitolo del Romanzo.

Taccio de' piii moderni, perocche

penso essere la lettura de' romanzi

-in generale poco o punto giovevole,

spesso nociva assai, distogliendo da

studii severi e pratici, e non rare

volte falsando il concetto vero della

vita, anche quando non guastino i

costumi (p. 99).1'insegnamento. Siamo quindi per-

suasi che professor! e studenti al

SALGARI EMILIO. -- II tesoro del Presidente del Paraguay. Kac-

conto. Seconda edizione, illustrata dal pittore G. Carpanetto. To-

rino, G. Speirani editore, 1894, 16* di pp. 472. L. 3,00.

Un episodio della guerra accesasi

tra il Paraguay ed il Brasile coi suoi

alleati, il Montevideo e la Republica

Argentina, dopo la presa di Humaita,
1'a. 1868 (la guerra comincio Pa. 1865)

ha dato materia a questo racconto.

Un tesoro in diamanti del valore di

sette milioni di franchi e consegnato
dal Candell, capitano del Pilcomayo,

sulla f ce del Rio della Plata, al fe-

dele Diego paraguaiano, a fine di ri-

capitarlo nelle mani del Presidente

Lopez. Diego prende per compagno

il suo concittadino Cardoso; a loro

si unisce 1'agente del Governo del

Paraguay, il freddo ed impassibile

Calderon. Dopo mille casi, questi tre

personaggi s' incontrano a Nuova

Concezione ( Chili); Caideron, per aver

voluto far 1'occhio pio al tesoro, 6

ucciso da Diego e Cardoso; questi

muovono alia volta di Lopez, in Pi-

ribuy, a cui coiisegnano insieme col

bravo gaucho Ramon i milioni.

E un racoonto di avventure, alia

maniera di Giulio Verne, istruttivo
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per notizie di zoologia, di geografia corre naturale e vivace. Notiamo che

e di storia. II lettore v'incontra de- alcune ripetizioni sono inutili, e che

scrizioni delle immense praterie dette non si e avuto della purita della lin-

Pampas, delle estancias, dei popoli gua quella cura, che richiedevaim si

Patagoni, dei G-randi Piedi. I carat- bel lavoro. L'edizione e assai accu-

teri dei personagpri sono bene rile- rata e leggiadra.

vati e sostenuti; la narrazione poi

SAYINI GIUSEPPE. Le condizioni economiche dei Proprietari e

dei Mezzadri nel primo Abruzzo Ulteriore e le relazioni sociali fra

essi. Teramo, tip. del Oorriere Abruzzese, 1894, 16 di pp. 30.

Considerando i contadini delle sue diligenza attendessero alia coltura

terre, il ch. Autore esclama con Vir- de' campi, non avrebbero di che la-

gilio (Georg. II, 458-59) : fortuna- mentarsi.

tos nimium, sua si bona norint, agri- Indichiamo anche questo breve

colas! Tutte le gravezze peserebbero ed interessante studio a coloro che

cola sui proprietarii ;
e i mezzadri, se oggi si occupano delle condizioni

lavorassero di piu e con maggiore agrarie della nostra penisola.

SCALA AMATO YINCENZO sac. prof. Lo Spirito Santo, la SS. Eu-

caristia e la Yergine Immacolata. 'Studio ascetico-dottrinale. Omag-

gio-ricordo del Congresso Eucaristico. Torino, tip. M. Artale, 1894,
32 di pp. 155.

Sono cinque conferenze ben ra- Santo, 1'Eucaristia e la Vergine Im-

gionate, nelle quali si discorre delle macolata. II libro era degno di una

relazioni che corrono tra lo Spirito edizione piu accurata.

SURREL (De) DE S. JULIEN H. min. ap.
-- Un grand bienfaiteur.

du peuple, le bienheureux Bernardin de Feltre des freres mineurs

de 1' Observance. Vanves pres de Paris, impr. franciscaine mission-

naire, 1894, 32 di pp. 242.

II ch. Autore con semplice stile brate in piu luoghi, e specialmente
racconta la vita, le peregrinazioni in Feltre dove il Beato vide la luce

apostoliche e le ammirabili opere in nel 1439, ed in Pavia dove morl il

bene del popolo del B. Bernardino 28 settembre 1494 e dove con grande
da Feltre. Ottima ed interessante venerazione se ne oonserva il corpo,

lettura, pubblicata per 1'occasione ancora incorrotto.

delle feste centenarie, teste cele-

TEDESCHI P. GIOACCHINO MARIA M. C. La traslazione della

S. Casa di Loreto e i disegni di Dio. Studii. Assisi, tip. Meta-

stasio, 1894, 8 di pp. XYI-488. L. 4,00.
La S. Casa Nazarena di Maria sa, spiega, muove e vivifica il subli-

di Loreto e un fatto singolare e me che informa, spande, solleva, no-

straordinario nella storia del mondo, bilita coH'uomo e colla societa la

che a se richiama assolutamente Tat- vita di tutto il mondo. La santa Casa
tenzione e il pensiero di tutti, come Nazarena di Loreto e il luogo, in cui

quello che in se realizza e conden- s'inizia il Sacramento della reden-
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zione del genere umano, la stanza

ove per mezzo della incarnazione del

Figlio di Dio si attua il grande ideale

della rigenerazione del mondo, ove

la prima volta alia salute delPuomo

si rivela la teologia e si afferma la

Chiesa cattolica (pag. 35). Cosi 1'Au-

tore espone 1'assunto del suo libro,

e forse ad alcuno verra in mente il

Quid dignum tanto feret hie pro-
missor hiatu ? Ma la sua promessa
ei 1'attiene svolgendo la trattazione,

che e divisa in quattro parti, corri-

spondenti ai quattro punti di vista,

sotto cui ha considerate il fatto della

traslazione della S. Casa, e sono:

1. L'antico problema e i primi ten-

tativi : 2. La pienezza dei tempi :

3.. II medio evo: 4. I tempi mo-
derni.

L'egregio Autore adunque, sup-

posto il fatto della traslazione, inten-

de elevarlo a trattazione scientifica

teolog-ica, e nel corso di questa fa

un mondo d'osservazioni sul razio-

nalismo, sulla filosofia, sulla teologia,

sulla chiesa, che mostrano in lui dot-

trina ed erudizione molta, ma che a

taluno potrebbero sembrare tal volta

AHM JOHN A. C. S. C. prof.

renza. Yersione dall'inglese di

1894, 32 di pp. 80.

Questo libretto dovrebbe essere

nelle mani di tutti i giovani, ora che

tanto si strombazza la pretesa discor-

dia tra la fede e la scienza, per il

gran progredire che le scienze po-
sitive vantano nel nostro secolo. Ap-
punto di tale progresso dimostra il

Rev P. Giovanni Zahm andar de-

un po'ardite, tal altra un po' lonta-

ne daH'argomento propostosi. Certo

e che egli ama di girare assai largo,
e ti conduce attorno per circa 200

pagine senza averti ancora fatto ve-

dere la S. Casa altrimenti che col-

1'aiuto del telescopic: ma di questo

egli si scusa, allegando 1'insegna-
mento di S. Agostino, il quale vuole

che i fondamenti debbano essere in

ragione e proporzione deU'ediflcio

che si vuole innalzare (p. 173). Vero

e che di questo grande edifizio qual-

che severo Arista rco dira forse che

la S. Casa ci sta a pigione, ma cio

e falso ; a noi pare piuttosto che que-

sto volume possa rassomigliarsi ad

una maestosa cornice alia rococo, ma

sproporzionata alle dimensioni del

quadro. E per cio stesso noi credia-

mo che a molti, non troppo gelosi

in fatto d'euritmia, questo lavoro

piacera non poco, e ammireranno

Tingegno dell'Autore nel raccoglie-

re intorno al suo soggetto tante al-

tissime e disparatissime cose, cre-

scendo importanza e decoro al San-

tuario di Loreto.

La Chiesa e la Scienza. Confe-

GL Gralea. Torino, libreria salesiana,

bitrici in gran parte le scienze ai

Papi, ai Religiosi, ai preti, ministri

della Chiesa, ed ai non pochi cat-

tolici seguaci della vera fede. Anche

una persona colta vi trovera di che

far tesoro ;
tanti sono i fatti accu-

mulati dal noto Autore in questo la-

voro. La versione e buona.



GRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 7-75 decembre 1894.

I.

COSE ROMANS

1. La recente Costituzione pontificia sulle Chiese oriental!. 2. Morte dello

scienziato, P. Francesco Denza, dell'Ordien de' Barnabiti. 3. Decreti

delle Congregazioni romane. 4. II S. Padre e 1'archeologia sacra.

5. Organamento delle collette del denaro di S. Pietro negli Stati Uniti.

6. Appunti storici.

1. Nelle prime pagine di questo quaderno i lettori possono da se

stessi vedere, se vogliono, la recente Costituzione apostolica sulle

Chiese d'Oriente. Noi qui raccogliamo solo quel poco che pud riguar-

dare la storia di questa pubblicazione, dando innanzi tutto il sumto

che VAgenzia Stefani ne mando da Eoma a tutti i giornali ;
sunto

riportato clagli stessi fogli non cattolici senza nessuna ostile osserva-

zione. Iljche^serve a mostrare come lo stesso mondo laico ha accolto

ia Europa 1'atto^pontificio
i

. Dalla semplice lettura di questa Costi-

1 In essa (Costituzione) il Papa ricorda la dignita delle Chiese oriental!,

dove ebbe principio 1'opera della redenzione, e che si resero illustri col-

1'apostolato, col martirio, colla dottrina, colla santita. Soggiunge che tali

beneficii furono estesi agli altri popoli, allorche San Pietro venne a stabi-

lire la sua sede nella citta ch' era padrona del mondo. Fin d' allora, la

Chiesa romana moltiplico le prove di onoranza e di affetto verso le Chiese

orientali. Ricorda in proposito quanto fecero i Papi, e segnalando gli atti

del presente pontificate, accenna specialmente ai collegi fondati in Roma
per gli Armeni e i Maroniti; a quelli istituiti in Filippopoli e Adrianopoli

per i Bulgari, all'Istituto Leonino, di cui decreto la fondazione in Atene,
a quello^di|Sant'Anna in Gerusalemme per il clero greco melchita: mentre
si proponegdifaumentare il numero degli alunni siri nel collegio di Propa-

ganda e di^ricondurre al primo splendore il collegio greco di S. Atanasio
in Roma, quale fu istituito da Gregorio XIII. L'odierna Costituzione pon-
tificia insiste quindi sull'alta importanza di mantenere intatti nei Collegi
cd Istituti orientali, fondati e da fondarsi, la disciplina ed i riti propri ai

medesimi orientali, stantech^ fino dal tempo degJi Apostoli e dei padri della

Cbfiesi,^la varieta di qnei riti e incremento del cattolicismo, aflFermazione
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tuzione apostolica apparisce evidente il pensiero di Leone XIII, il

quale, per ottenere I'ultiino scopo desiderate, che e 1'unione delle

Chiese oriental! dissident! col centro dell'iiiiita, che Roma, scegiie

<|ual mezzo la eonservazione e anche V accrescimento di quclle Chiese

orientali gid unite, mantenendo i loro riti, il loro decoro e la loro

autorita rispetto ai cattolici latini, anche, se fosse d'uopo, col dimi-

nuire i costoro poteri e privilegi. II che e fatto per dare sempre piu
fiducia agli Orientali e prevenire ne' Latini qualsiasi tendenza a

latinixmre; latinizzaniento, accennato anche da noi (quad. 1066,

pag. 483) riferendo le parole del Corriere Nazionale. Ad alcuni Mis-

sionarii nostri amici, la cosa dispiacque, quasi che noi di cio avessimo

voluto far loro un capo di accusa. II che non intendemmo ne inten-

diamo affatto. In prima, perche quella tendenza non e di tutti
;
anzi

noi diamo ampie lodi a coloro che, anche prima della recente Costi-

tuzione, ne osservavano lo spirito; che se le nostre parole possano
avere un senso troppo generico includendo tutti i Missionarii, volen-

tieri le ritrattiamo. In secondo luogo, perche non si tratta di cosa

colpevole ;
ma di quello che torna meglio ad uno scopo ultimo, qual

e 1'unione delle Chiese dissident!. Ora il Papa non iscelse gia tra

il bene e il male, ma tra due beni; e crede meglio, per ottenere

lo scopo, accrescere il decoro delle Chiese orientali, anche diminuendo

i privilegi e i poteri de' Latini. Terzo, perche latinixzare, in questa

questione, non s'intende solo il passaggio d'un convert!to da un rito

orientale al latino, come si pud vedere dalla Costituzione pontificia.

Yogliamo fmalmente avvertire che, quando noi affermammo il numero

della sua unita ed espressione splendida de' suoi dogmi. Alia conservazione

di quei riti fu provveduto colla Costituzione Demandatam, che Benedetto XIV

eman6 il 24 dicembre 1743. Richiamandosi ad essa ed ampliandone le di-

sposizioni in conformita alle attuali condizioni dell'Oriente ed ai desiderii

piu volte espressi dai Patriarchi orientali cattolici, il Papa coll' odierna

Costituzione stabilisce tredici regole che assicurano lo stretto manteni-

mento dei riti orientali, limitando all'uopo 1'azione dei sacerdoti o religiosi

latini in Oriente, ai quali non e permesso indurre gli Orientali ad abbrao-

ciare il rito latino, n& fondare nuovi istituti senza il formale consenso della

Santa Sede; mentre altre di quelle regole provvedono affinch& le cause

matrimonial! deg-li Orientali (nel caso di appello) sieno deferite alia Con-

gregazione di Propaganda Termina annunziando vasti disegni per la

fondazione^ in Oriente di seminari e collegi secondo i varii riti, consacran-

dovi abbondanti risorse che spera ottenere dalla generosita dei cattolici.

Infine affida ai Deleg-ati apostolici in Oriente di tenere nel debito onore le

istituzioni tradizionali di quei popoli, di professare e far professare il mag-

giore rispetto all'autorita dei Patriarch! e di esortare tutti a favorire sem-

pre piu 1'unita tra le Chiese orientali e la Chiesa romana, quale centro di

unita e di carita.
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cle' cattolici delle Chiese unite d'Oriente ascendere ad otto milioni,

intendevamo recare una cifra rotonda, come si suole in simili computi,

e, quel ehe e piu, comprendevamo non solo i seguaci de' riti oriental!

in Asia, sibbene tutti assolutamente, anche quelli d'Europa (special-

mente d'Ungheria) e di altre parti. Intorno a cid si possono consul-

tare le Missiones catholicae di Propaganda e 1' Orbis terrarum catholi-

cus di 0. Werner S. I. stampato dall'Herder in Germania.

2. II 14 decembre, poco oltre le 10 e mezzo, moriva in Yaticano

1' illustre P. Denza, il Principe delict meteorologia. Appunto il giorno

innanzi s'era recato all' udienza del Papa, come Presidente dell'Ac-

cademia de' Nuovi Lincei. Uscito dall' appartamento pontificio, ando

a far visita al Card. Segretario di Stato, il Card. Rampolla; ma

ne'pochi momenti che ebbe ad attendere in anticarnera, comincio a

dar segno d'un certo perturbamento mentale. Egli aveva gia sofferto,

alcuni anni fa, d'un attacco apopletico a Torino e da quel tempo in

poi il suo lato destro aveva sempre sofferto della paralisi. II segno di

perturbamento di cui parliamo, era foriero d'un ultimo assalto, che

doveva spegnere la vita del dotto e pio Religiose. Francesco Denza

era nato in Napoli il 7 giugno 1834. A 16 anni entro nelT Ordine

de' PP. Barnabiti. Studio
1

Teologia in Roma in compagnia del P. Gran-

niello, ora Cardinale di S. Chiesa
;
e in Roma stessa, durante il corso

teologico, fu discepolo del P. Secchi nella meteorologia ed astronomia,
di cui doveva poi in Italia continuare le gloriose tradizioni. A Mon-

calieri, nel collegio de' Barnabiti, ivi fondato da Carlo Alberto, il

nome del P. Denza comincid a farsi noto da per tutto. Egli dimord

cola dal 1856 al 1890. Perche si conosca il merito del P. Denza,
come scienziato, riportiamo qui quella parte della biografia di lui,

che vi si riferisce, pubblicata nella Voee della veritd 4
. Quanto alia

1 Nel 1859 il P. Denza fondo nello stesso collegio di Moncalieri 1'Os-

servatorio di meteorologia; e per divulgare il frutto, cosl delle sue, come
delle osservazioni altrui, cominci6 nello stesso anno, nel gabinetto di fisica

il Bullettino men&ile di Meteorologia, continuato fino a quest' anno 1894;

grande pubblicazione e raccolta di fatti, statistiche ed articoli, a cui e rac-

comandato il nome di F. Denza. Intanto per sua iniziativa, e spesso col

suo intervento, gli Osservatorii si venivano moltiplicando nella nostra Italia,

che e sotto tal rispetto una delle nazioni piu progredite. Fondo anche nei

1859 la corrispondenza alpino-appennina, che si venne ognora propagando
con vantaggio non piccolo della geografia italiana. Nel 1866 la sua fama
era gia tanto cresciuta che il Senatore Matteucci, ed il Berti, allora Mi-
nistro dell' istruzione pubblica, ripetutamente lo invitarono ad assumere in

Firenze la direzione della Meteorologia italiana, ma egli credette di non
aderire all'offerta. Ma nel 1867, per invito dello stesso Matteucci, ando in

Firenze, e vi lesse nell'Istituto superiore una dissertazione sulle Meteors
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vita religiosa, il P. Denza era ammirabile per pieta, umilta e cor-

diale carita.

3. DECRETI DELLE COETGREGAZIONI ROMANE. 1. Messa e ufficio per
la festa dell'Immacolata, detta della Medaglia miracolosa . E noto dal-

1'istoria ecclesiastica, come la SSma Yergine apparisse il 1831 alia

Figlia della carita, Caterina Laboure e gli ordinasse di far coniare

una medaglia ad onore della sua concezione immacolata, medaglia che

poi per le grazie di cui fu istromento, fu detta la Medaglia miraco-

losa. La detta medaglia indossata dalPebreo Alfonso Eatisbonne fu gia
istromento della sua conversione ed e celebre Papparizione che egli

cosmiche, intervenendo al congresso di Statistica, riunito nello stesso anno
in Firenze. Interveniva d'allora in poi quasi annualmente a congressi par-

ziali, nazionali o internazionali di Meteorologia e scienze affini, onorato

sempre degli ufficii piu alti ed important!. Iniziate nel 1872 le sue note

ricerche sulle declinazioni dell'ago magnetico, scorrendo nelle vacanze au-

tunnali degli anni seguenti tutla 1' Italia e spingendosi nel 1875 in Tu-

nisia, la malattia prima e poi la morte gli impedirono di darci intiero il

frutto delle sue laboriose ricerche. Nel 1881 fondd la Societa meteorolo-

gica italiana della quale rimase poi sempre direttore: nel 1883 fu chia-

mato dal Duca d'Aosta ad addestrare nelle scienze i suoi tre figli, il che

egli fece senza smettere nulla del suo ordinario insegnamento in Monca-
lieri. Nel 1883 fu membro della esposizione nazionale di Torino nella quale
fu direttore della sezione scientiflca e letteraria e presidente del giurl
nella sezione medesima. In quel periodo di tempo presiedette ai quattro

Congressi, tenuti a Napoli, a Torino, a Firenze e a Venezia, dalla Societa

meteorologica, 1'ultimo dei quali fu tenuto nel 1888. Rappresento il Santo

Padre Leone XIII al Congresso dell'associazione scientifica di Francia adu-

nato a Rouen nel 1884 e nel quale presied^ la sezione meteorologica. Vi-

sito quindi 1' Olanda e 1' Inghilterra, ricevendovi grandiose ed onorifiche

accoglienze. Nel 1887 presied^ il Congresso geodinamico aH'Aquila... Nel-

Tesposizione vaticana del Giubileo sacerdotale di Leone XIII, euro affinch&

la particolare sezione scientifica del clero riuscisse degna di quella espo-

sizione, ordinando di sua mano tutte le macchine, libri e disegni concer-

nenti la fisica terrestre e la meteorologia, spediti da ogni parte del mondo.

II suo appello in proposito al clero colto nelle scienze naturali, avendo

trovato larga eco, produsse 1' idea di non isperperare gli strumenti per

quella occasione offerti al Santo Padre, e conservandoli in luogo speciale,

di aggiungerne altri che permettessero di risuscitare, in forma degna del

Papa e della scienza moderna, 1' antica Specola vaticana, nella torre Gre-

goriana. Per tutto il 1889 lavoro a quest'uopo ;
e nell'estate dell'anno me-

desimo, inviato a Parigi, come rappresentante del Santo Padre al Congresso-

internazionale di astronomia per la carta del cielo, otteneva che la nuora

Specola Vaticana fosse dei diciotto Osservatorii tra cui venne ripartito il

gigantesco lavoro. Nel settembre del 1890 nominato da Sua Santita d

rettore della Specola, prendeva stanza im Vaticano.
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ebbe a S. Andrea clelle Fratte a Roma, nel 1842, essendogli apparsa

Maria SS. quale suole essere rappresentata in detta medaglia. Ora,

per questi ed altri fatti straordinarii, per gratitudine a tali beneficii

i PP. Lazzaristi o Missionarii di S. Yincenzo de' Paoli hanno otte-

nuto da Leone XIII la Messa e 1'ufficio sotto il titolo di : Manifesta-

x.ione dell' immacolata Vergine Maria, detta della sacra medaglia. Questa

i'esta si e fissata pel di 27 novembre. Lo schema della Messa e del-

Tufficio pud vedersi nell'Analecta ecclesiastica. II decreto della Con-

2-regazione de' riti ha la data del 23 luglio 1894. Per tin setten-

nio e stata concessa anche 1'indulgenza plenaria colle solite condi-

zioni a tutti i fedeli che, il 27 novembre, cominciando dai primi

vesperi di tal festa, visitino qualsiasi chiesa od oratorio de' PP. Laz-

zaristi o delle Figlie della carita. La lettera pontificia e del 24 ago-

sto 1894. 2. Nei matrimonii tra coniugi di diverso rito. L'll aprile

del 1894 la S. Congregazione di Propaganda ha deciso che i figli dei

cattolici di diverso rito, tra gli Orientali, debbano, generalmente par-

lando, essere battezzati ed educati nel rito del padre. 3. I santi Pa-

troni di tutti gli ospedali e di tutti gl'infermi. Fin dal 22 giugno del

1886 fu da Leone XIII dichiarato Patrono di tutti gli ospedali e di

tutti gl'infermi S. Giovanni di Dio insieme con S. Camillo de Lel-

lis, ambedue fondatori di due Ordini religiosi ospitalieri. Ora con un
decreto del 23 luglio 1894, e stato stabilito dalla Congregazione de' riti

che detta dichiarazione sia inserita anche nel martirologio e nell'uf-

tizio, il giorno 8 marzo, festa di S. Giovanni di Dio
;

la stessa di-

chiarazione e da inserirsi per S. Camillo de Lellis, nel martirologio
e nell'uffizio sotto il giorno 18 di luglio. I nomi di questi due Santi

sono stati aggiunti anche alle litanie degli agonizzanti. 4. Delle

itnagini de
}

Servi di Dio, non beatificati, nelle chiese. Sotto le date del

14 e 27 agosto 1894 la Congregazione de' riti diede questa risposta :

Le immagini di uomini o donne, morti con fama di santita e non
aucor beatificati o canonizzati, non si possono esporre sugli altari, ne
fitori di essi con aureole o raggi od altri segni di santita; non si

vieta pero che la loro effigie o le loro geste sieno dipinte nelle pa-
reti della chiesa o ne' vetri colorati, purche tutto cio non presenti
alcun indizio di venerazione, ne sappia di profano o sia lungi dal-

1'uso della Chiesa. 5. S. Vincenzo de' Paoli, Patrono di tutte le

opere di carita. Questa dichiarazione fu fatta da Leone XIII, il 12 mag-
gio 1885, con un Breve. Ora con recente decreto della Congregazione
de' riti, che ha le date del 10 e del 23 luglio del 1894, fu stabilito

che detta dichiarazione sia inserita nel martirologio e nell'uffizio del

Santo, sotto il di 19 di luglio. 6. Se e valida una dispensa per te-

legrafo. Una dispensa matrimoniale ricevuta per telegrafo, prima del
documento autentico, non e valida, eccetto che quella notizia non sia
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stata trasmessa officialmente per autorita della S. Side. Cosi la Con-

gregazione del S. Officio, il 14 agosto 1894.

4. II S. P. in un Breve al Card. Oreglia, protettore della ftontificia

Accadetnia di archeologia, dopo aver rimpianto la morte di valenti ar-

cheologi e scienzati, quali ftirono Ilario Alibrandi, Carlo Lud. Yi-

sconti e G. Battista De Rossi, stabilisce di dare alcuni premii annul

a quelli tra gli archeologi i quali, a giudizio deH'Accademia suddetta,
faranno i migliorl lavori in quella materia. I premii sono due meda-

glie d'oro e sei d'argento. La data del Breve e del 4 decembre 1894.

5. Fin dall'll settembre di quest'anno, il S. Padre aveva spedito

a Mons. Satolli, Delegate apostolico negli Stati Uniti una lettera,

nella quale dava alcune disposizioni per le collelte del denaro di

S. Pietro. II S. Padre nella sua augusta poverta, a cui 1' ha ridotto

la rivoluzione italiana, si volgeva nuovamente ai suoi figli ;
e dopo aver

ringraziato la loro generosita, cosi proseguiva : Li esortiamo quindi
fiduciosamente a perseverare nella loro devota costumanza, coll'in-

tento di assicurarne tale organamento che ne sia facilitata e, possi-

bilmente, anche accresciuta la loro generosita. Yi ricordiamo a tale

uopo che, per dare alle vostre diocesi un pegno speciale del Nostro

affetto, stabilimmo una permanente Delegazione apostolica, affinche

si trovasse costantemente in mezzo a voi chi rappresentasse la Nostra

persona e trattasse i vostri piu important! affari in Nostro nome e

col Nostro potere. E pero questa istituzione ci suggerisce natural-

mente il nuovo organamento che desideriamo dare all'opera del da-

naro di S. Pietro, ossia che le collette fatte a quest'uopo, quali le

ordina ogni Yescovo nella propria diocesi, o quali provengono da doni

privati che i cattolici individualmente vogliono fare al comune loro

Padre nel loro proprio nome, siano d'ora innanzi trasmesse al Dele-

gate apostolico residente in Washington, il quale avra cura di farcele

quindi pervenire colle relative e particolareggiate indicazioni. La vo-

stra generosita sara tanto piu accetta ed opportuna, in quanto che

crescono di giorno in giorno le necessita cui deve provvedere la No-

stra sollecitudine per i progress! della fecle, in ispecie cla quando ab-

biamo pubblicato la ultima Nostra Lettera apostolica sull'unita della

fede. Teniamo in pronto a tale fine alcuni disegni coi quali speriamo
non senza buoni indizii, di favorire ed affrettare il desiderate compi-

mento dell'unione di tutti i cristiani.

6. APPTJNTI STORICI. 1. Ad&sione della Societd degli stndii biblici

di Roma all'Enticlica sugli studii biblici. Essa fu dettata fin dal prin-

ciple del passato gennaio dallo stesso eminentissimo Card. Parocchi,

Yicario di S. S.
i

2. Funerali di Suor Ayostina. Oltre i funeral

1 Di quest'adesione volentieri si sarebbe parlato nell'operetta del m
stro collega P. Brandi sulla Questtone billica, se fosse venuta prima in
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da noi gia indicati, se ne son celebrati parecchi altri, p. es. quello

della Confraternita dell'Orazione e Morte a via Griulia
; quello solen-

nissimo al Gesu per cura della Unione cattolica italiana, il 22 no-

vembre* e un terzo, non meno solenne, il 13 decembre in S. Lorenzo

in Damaso, promosso dal Comitato parrocchiale di S. Pietro. II P. Ron-

dina recito tra 1'universale commozione 1'elogio della santa vittima

della carita. 3. Centenario della Congregazione mariana al Gesu .

Questa Congregazione era stata eretta canonicamente fin dal 1594 nella

chiesa del Gesu. Da tre secoli essa prospera ancora sotto la dire-

zione del P. Mariano De Luca d. C. d. GK, professore di Diritto ca-

nonico all' Universita gregoriana. Ne' giorni 14, 15 e 16 decembre si

celebro nella delta chiesa un sontuosissimo triduo per la terza ceri-

tenaria ricorrenza.

cognizione. Ecco dunque il document Beatissime Pater. Ubi primum in-

signes a Te editae sunt Litterae Providentissimus Deus
, magno nos

gaudio perfusi summo sapientiae Auctori egimus gratias, quod praeter ce-

tera, Sanctitatis Tuae iussa et vota iam a nostri coetus exordio quasi prae-

cepimus. Constanter enim id solemne habuimus disciplinarum recentiora

incrementa cum traditione, novissimorum interpretum commentaria cum

unanimi Patrum sententia componere, et, quod praecipuum est, artis criticae

bumanaeque scientiae placita Ecclesiae auctoritati subdere obsequentissime.

Verum postquam ab Encyclicis tuis Litteris novum biblicis studiis exco-

lendis praesidium et iubar accessit, novum et nos animum propemodum

sumpsisse videmur, novis ad sacrum volumen et versandum et intelligen-

dum adaucti viribus. Exhinc Petri doctrina, quam infallibili exponis ma-

gisterio, B.me Pater, subnixi, quae solide, quae scite opportuneque ad ve-

tusta, sive historica sive linguarum monumenta explicanda aetas nostra

tulerit, ea ipsa, morem secuti Israelis mox ab Aegypto discessuri, sacris

Bibliis illustrandis alacres vindicabimus. Regulae sanctissimo oraculo ite-

rum editae mentis obsequium omne libenter adiungimus; eamque cum in

exercitationibus domesticis, turn in publicis, si quae per nos erunt prodi-

turae, lucubrationibus, ducem habebimus nequaquam deserendum. Tecum

videlicet, Pater, B.me, profitemur: Libri omnes atque integri quos Eccle-

sia tanquam sacros et canonicos recipit, cum omnibus suis partibus, Spi-

ritu sancto dictante conscripti sunt; tantum vero abest ut divinae inspi-

ration! error ullus subesse possit, ut ea per se ipsa, non modo errorem

excludat omnem, sed tarn necessario excludat et respuat, quam necessarium

est Deum, summam veritatem, nullius omnino erroris auctorem esse. Nunc
vero nobis ad pedes sanctissimos provolutis, apostolicam benedictionem,

quae studiis nostrum omnium supernam opem conciliet, B.me Pater, pro

benignitate tua, impertire velis enixe contendimus. Beatitudinis Tuae,
Pridie idus lanuarias anno MDCCCLXXXXIV. Umillimi Obseq.mi Addic-

tiss. Filii, Sodales a studiis biblicis excolendis.

Serie XVI, rl. I, fasc. 1069. 1 i9 dicembre 1894.
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II.

COSE ITALIANS

1. Apertura della seconda sessione della XYIII legislatura; discorso della

Corona. 2. Proroga della sessione appena riaperta. 3. Cose ver-

gognose e scandalose nella Camera de'deputati: vendette politiche e

nuove accuse di truffe e peculati. 4. II plico dell' on. Giolitti.

5 Le conseguenze del plico. 6. Esposizione de' conti dello Stato

fatta dal Sonnino
;
nuove tasse. 7. Omaggio de' predicated a Leo-

ne XIII nel centenario del Segneri. 8. Appunti storici.

1 . Rifatto con tavole e chiodi il trono reale nel cortile della Curia

Innocenziana o Montecitorio, ove 1'ingegnere Comotto costrui 1'aula

parlamentare, il 3 decembre con gran pompa Ee Umberto di Savoia,

alia presenza de' senatori, deputati, ambasciatori, signori e signore,

lesse il discorso che i Ministri avevano compilato per 1'apertura della

seconda sessione della XYIII legislatura. La carrozza reale, uscita dal

palazzo apostolico di Montecavallo verso le 11, attraverso la via fino

a Montecitorio tra doppia fila di soldati, de' quali parecchi erano stati

chiamati a Roma per difesa e per rendere piu onorifico il corteo. II

Re era circondato da varii Principi di casa Savoia : dal Principe di

Napoli, dal Duca d'Aosta, dal Conte di Torino e dal Duca di Geneva.

La cerimonia della lettura del discorso fu brevissima e quasi fretto-

losa. Re Umberto era arrivato poco dopo le 11 a Montecitorio, e verso

le 11 e 20 rninuti il corteo gia ritornava al palazzo. Quanto al discorso

stesso, per il poco spazio che ci e concesso e per il molto che abbiamo

da narrare in questa prima meta di decembre, non crediamo oppor-

tuno riferiiio. Esso, chi ne avesse assoluto bisogno, puo leggersi in

tutte le effemeridi del 4 decembre. Ne credano i lettori che li defrau-

diamo in nulla. Stieno tranquilli. Quel discorso (scritto, dicono, da

Maggiorino Ferraris o da chicchessia) non dice proprio nulla, ne

quanto alia forma, ne quanto alia sostanza. Anzi per questo stesso il

Messaggero lo giudica il migliore di quanti ne sieno stati fatti
,

e cio appunto perche esso non dice nulla
;
vuol dire che non ia

nascere nessuna speranza e quindi non ci espone a niun future clis-

inganno. A parlar sinceramente pero, promesse di rniglioramenti ci

furono, ma vaghe e indeterminate : miglioramenti per Feducazione, di

cui Re Umberto disse che non fu abbastanza curata la educazione ci-

vile; miglioramenti per la restaurazione della pubblica fortuna conso-

lidando il pareggio nel bilancio dello Stato; miglioramenti per la cir-

colazione ed il credito, eccetera. In somnia, osserva bene un giornale

cittadino, dopo tante aperture di Parlamento v'e sempre da deplo-
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rare che non si amministra ancora bene, che non s'insegna bene, che

non si raggiunge ne si consolida mai il bilancio. Alcuni hanno veduto

con meraviglia che si e taciuto anche questa volta il nome santo di DID.

2. Re Umberto, chiudendo il discorso della Corona, diceva : La

fede che ci unisce nella virtu delle libere istituzioni mi e pegno che

dalle vostre deliberazioni la patria avra in questa Roma immortale

1'incremento di forza e di prosperita. Non mai augurio reale fu piu

presto smentito
;
e Roma, che e bensi immortale pel Papato, agli

uornini della rivoluzione non e altro che fatale. In fatti, solo 12 giorni

dopo, quella Camera stessa, che il 3 decembre pareva uno splendore,

fu chiusa per decreto dello stesso Umberto sulla proposta di Francesco

Crispi e sbanditi di lai rappresentanti della nazione per quanto tempo

piacera al Re
;
ossia (per usar parole meno povere) la Camera fu pro-

rogata. E la causa di tutto cio ? Prima di dire quella che ai piu sembra

vera, diciamo quella che e assegnata dal capo del Governo, Francesco

Crispi, nella relazione al Re; relazione che sara un bel documento a

chi voglia studiare la storia della rivoluzione italiana. In quella il

Crispi, dopo avere enumerate quanto egli aveva lavorato per 1'Italia :

10 stato d'assedio onde si domo la guerra civile; il demicilio coatto che

mando a quel paese gli anarchici, eccetera, cosi continua : Ad un

ti'atto le speranze vostre (del Re) e del paese vennero deluse. Chiesta

con vive insistenze una discussione sulla politica interna, proprio nel

momento in cui la si vide accettata, si voile impedirla; e quando
stette per cominciare, si tento con ogni mezzo di sopprimerla. (Ma,

se la Camera e sovrana, che male e'era in tutto questo?) Come se 1'Ita-

lia non ne avesse abbastanza sofferto, si cerco avidamente di susci-

tare lo scandalo (cosi ckiama il Crispi la giustizia che la Camera vo-

leva fare sulle truffe bancarie); ed a capo di una strana coalizione si

pose un manipolo di tumultuanti, il quale, avversando le istituzioni

e coloro che le sostengono, non conosce tolleranza, quasi avesse il

dlsordine per unico scopo. Cosi abbiamo : lavoro paiiamentare inter-

rotto, serenita di giudizio offuscata, studio delle condizioni nostre reso

inefficace, provvedimenti diventati impossibili ; persino cio che do-

vrebbe essere rispettabile a tutti, 1'autorita del presidente della Ca-

mera, disconosciuta
;

e nella confusione eretta a sistema, compromesso
11 bene che le generose nostre popolazioni hanno diritto di attendersi,
e che il vostro Governo ha il sacro dovere e la ferma volonta di assi-

curare. Non sono le istituzioni che in circostanze simili abbiano bi-

sogno di difesa. Sono semplicemente questi attacchi (?) alia promet-
tente attivita della Camera, che bisogna rendere vani. Un popoio non
e libero se non sa trovare in se la legge e la difesa della liberta

;
e

la liberta vuol dire insieme scienza e scelta, ordine e progresso, sen-

Itmento che non conosce ostacoli nell'aspirazione al meglio, ma che
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resiste tenace, perche se ne sente ferito, a qualsiasi violenza. II Con-

siglio del Ministri ha percio deliberate ad unanimita che io proponga
alia Maesta Yostra la proroga della sessione parlamentare, affinche

la Camera del deputati, guardandosi dalle insidie e dalle sorprese,

abbia tempo di riacquistare la calma necessaria alia saggezza delle

sue risoluzioni. Di tal guisa, non turbata da provocati tumulti, tor-

nera a farsi sentire sovrana la voce della Nazione, che soffre e che

spera (ed ha per la mente ben altri j)&nsieri) e che in cambio di una

ammirabile virtu, domanda ai suoi rappresentanti dignita, quiete e

lavoro. Sire, io sono certo che il forte animo vostro accogliera la pro-

posta dei vostri ministri, e darete 1'augusta vostra firma al decreto

che vi presento. Cosi il Crispi. II 15 decembre il decreto di pro-

roga era sottoscritto
;
e i deputati, come discepoli indocili, furono

obbligati a baciare il chiavistello di Montecitorio e rimandati a casa

loro. E da essi, i cosi detti rappresentanti della nazione, il Crispi

appella alia nazione stessa, ossia al popolo che attende a' fatti suoi

e neppur sa che cosa si bisticcino i suoi padroni.

3. II Presidente del consiglio accenna nella relazione al Re alle

scene ignominiose avvenute nella Camera: scene che secondo lui

hanno causata la prorogazione della sessione. II fatto e dunque piu che

certo
;

se esse poi sieno state la causa del decreto di proroga, si

vedra piu sotto. Ma, per dare un qualche ordine a questa imbrogliata

materia, cominciamo un po' dall'alto. II grande e scandaloso pro-

cesso sulla banca romana (in cui politici e giornalisti, deputati e se-

natori tuffarono le mani, senza tanti riguardi al settimo comanda-

mento) fini, come narrammo, con un nuovo e triplice scandalo : col-

Pessere stati raessi fuori di processo i rei maggiori; coll'assolutoria

data dai giurati, per ripicco, ai rei niinori; e finalmente colla sottra-

zione de' docunienti, fatta per salvare i pezzi gross! e i piu belli nomi

della rivoluzione, come dissero e noi gia narrammo. Questo terzo

punto lascio un varco aperto a nuove e piu fort! accuse
; accuse, non

contro gente volgare, ma contro la magistratura stessa e contro co-

loro che devono giudicare. Eravamo nel caso evangelico : Si sal infa"

tuatum fuerit, in quo salietur? Se i giudici devono esser giudicati, chi

giudichera? E che cosa dovra pensarsi di quella rivoluzione, che tolse

Roma al Papa e i troni agli altri Re per insegnar la morale? II 4 set-

tembre 1894 dunque fu stabilita una Commissione d'inchiesta per

accertare quali fossero i mallevadori o colpevoli de' sottratti docu-

ment!. In questa inchiesta pare che si fosse mescolato non poco la

passione politioa contro il precedente Ministero, presieduto dal OHo-

litti, e varie voci Io dicevano possessore de' document! sottratti. Qualche

cosa insomma covava sotto la cenere anche prima della riapertura della

sessione. I deputati delPestrema sinistra inoltre erano adiratissimi
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<3ontro il Crispi per 1'applicazione delle leggi particolari verso i so-

cialist!, e 1'Agnini e il Prampolini non avevano dimenticato che erano

stati respinti dallo sbarcare in Sicilia al tempo dello stato d'assedio.

Le prime avvisaglie nella Camera furono un' interrogazione del Cola-

ianni sui documenti sottratti. Non contento della risposta evasiva del

Crispi, quegli gli lancio contro vituperii tali che, per onore della Ca-

mera, furono tolti nella relazione ufficiale. II Prampolini, in aiuto del

Colaianni, giunse a dire al Crispi (che aveva esclamato di non aver

paura e che la paura non era nel suo dizionario): Non avete paura ;

ma dovreste averla
;

dovreste abbandonare quel posto. Costoro, in

breve, accusavano il Crispi di non voler, per suo comodo, far la luce

sulla sottrazione de' documenti. D'altra parte il Giolitti stesso, sotto

cui avvennero le sottrazioni, era stretto da tutte le parti, affinche

si difendesse e mettesse fuori il corpo del delitto. Allora egli, per

primo, in una lettera all'antico questore Felzani disse avere lui bensi

alcuni documenti di quel processo, riguardanti uomini politici ;
non

averli pero sottratti, ma essergli stati offerti da persone estranee al

processo. Quindi si scelse a proprio arbitrio un giuri di parecchi depu-

tati, tra cui il Di Rudini, lasciando a quello la decisione del da farsi.

II giuri ricuso di pur toccare il plico presentatogli dal Giolitti, quasi

fosse uno scorpione od un tossico, e decise che que' docnmenti si

rendessero di pubblica ragione. II Giolitti s'attenne a quel parere, e,

nella tornata dell' 11 decembre, tra 1'universale ansia e il silenzioso.

timore de' colleghi, sceso dal suo scanno, va al banco del Presidente

Biancheri e vi deposita il plico, contenente le glorie della rivoluzione

italiana. E non e che un volume d'una fiorita bibliografia, composta
di altri libri : documenti de' Sette, processo della banca romana, in-

<3hiesta sulle banche, relazione ultima sulla inagistratura, eccetera. Al

silenzio e all'ansia de' deputati alia vista di quella busta giallognola,

contenente i documenti giolittiani, successe alia Camera un vero pan-
demonio. II Biancheri non voleva affatto accettarli, alcuni ne avreb-

bero voluto una immediata lettura, altri che si stampassero; chi li

voleva mandare alia cassa forte della Camera, chi al giudice istrut-

tore, chi altrove. Finalmente si scelse una Commissione di cinque che

li leggesse e li pubblicasse. Essa era composta degli onorevoli : Da-

miani, Cavallotti, Carmine, Chinaglia e Cibrario.

4. Questo famoso plico di documenti fu pubblicato da questa Com-

missione, subito dopo, come parte degli Atti parlamentari. Essi sono

preceduti da una lettera del Griolitti, in cui afferma che la ragione
del non averli lui pubblicati e di averne rifiutati molti altri (offer-

tigli da private persone, mentre era Ministro) era stata perche
potevano gettare luce non bella sopra qualche uomo politico e perche
non voleva concorrere a far salire piu alta I'onda dello soandalo e del
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pettegokxxo. Di qui gia sappiamo che fuori del plico giolittiano,' v' e
altra materia per altri plichi. Del contenuto di esso plico, lo spazio
non ci concede neppure una breve rassegna. Basti dire che sono cose

simili a quelle del primo plico, ossia note di denari e migliaia di de-

nari, dati dalla Banca romana a questo o a quell' uomo politico e

dati in guisa (come dice 1'antico Ministro) che gittano luce non bella

su di loro. Ognuno, speriamo, intendera questo eufemismo. Noi cri-

stiani avremmo parole piu chiare nella dottrina cristiana; ma non
fa nulla. In quelle note dunque ricorre parecchie volte il nome di

Francesco Crispi, del Lemmi, del Grimaldi e di molti altri uomini

politici ,
di giornalisti e di quasi tutto il mondo governativo. II detto

plico conteneva anche 102 lettere di donna Lina Crispi al Tanlongo
ed a varii altri, lettere che il Giolitti dichiaro essere tutta cosa pri-
vata e da non pubblicarsi. Che si trattasse di una galanteria tra quella

signora e il vecchio governatore della banca romana? L' ardua sen-

tenza agli storici futuri.

5. Quando erasi dunque in sul punto di far la luce su questa

grossa faccenda e la Camera dirnandava giustizia, anzi voleva farla

o ne aveva 1'apparenza (diciamo cosi, perche non si sa mai il netto

in questi garbugli politici), il Crispi propose al Ee la proroga della

sessione, rimandando i deputati a casa loro. E molti pensano che la

vera causa della proroga della Camera sia stata il voler impedire la

luce che realmente od apparentemente si desiderava. Di che il Crispi

ha perduto assai nella pubblica opinione. In guisa che, se il Giolittr

con quel plico voile eseguire una vendetta contro il Crispi, bisogna
confessare che non mai vendetta fu eseguita con piu astuzia e finezza.

II Giolitti, che poco prima era 1'accusato, come violatore di sigilli e

sottrattore di documenti, attutisce con un' offa le ire dell' assemblea

e diventa accusatore. Egli, dopo il colpo, recossi a Berlino a visitarvi,

dicono, una sua figlia. II tempo ci dira se in quella gita si nascon-

desse la politica. II Crispi intanto ha licenziato dal servizio e privati

dello stipendio que' pubblici officiali che sotto il Giolitti cooperarono,

sembra, alia sottrazione de' documenti. II giorno appresso la proroga,

intanto, un circa 170 deputati s' adunarono sotto la presidenza del

Marchese Di Eudini, riprovando 1'opera del Presidente del consiglio

come un atto arbitrario. II Marchese scrisse anche ai suoi elettori,

manifestando il dissenso che era sorto tra la Camera e il Ministero,

dissenso fondato non gia circa una situazione politica (sono sue

parole), ma intorno al modo di apprezzare una situazione morale.

Dice poi che e gran fortuna per 1'umanita che le question! moral!

non si risolvono a colpi di maggioranza. Ma siam certi che la pre-

dica del Marchese non fmttera
;
la storia della rivoluzione italiana ha

mostrato non avere essa avuta altra morale che i plebisciti e la mag-
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gioranza, ottenuti con quei inezzi che tutti sanno. E pensare che

Yittorio E. diceva 1' 11 sett. 1860 : Soldati, m'accusano d'ambizione
;

si, ho un'ambizione ed e quella di restaurare i principii dell'ordine

morale in Italia. Ora che il laicismo ha prodotto i suoi frutti, si

ricorre inutilmente a quella morale vera, che e indipendente dalla

maggioranza.

6. In mezzo ai torbidi, suscitati in seno alia Camera per le cose

narrate, s'ebbe pure una tornata tranquilla, in cui il Ministro del

tesoro, il Sonnino, pote esporre i conti del regno italiano. Benche i

numeri sieno, come i fatti, la cosa meno soggetta ad inganni, pure

quando essi sono complessi e molteplici, pud essere che un pareggio

tra il dare e 1'avere, altro appaia sulla carta, altro sia nelle casse.

Ad ogni modo, affinche anche i profani abbiano una qualche idea

chiara del come stanno i detti conti, scopriremo un solo lembo della

osi detta esposizione finanziaria, cioe lo stanziamento (in lingua se-

gretariesca lo chiamano fabUsogno) necessario al pareggio per 1' an-

no 1895-1896. Esso e nientedimeno che di 79 milioni, 740 mila lire.

Or come si rimedia a questo disavanzo? Kisponde il Ministro. Sonnino:

Con 53 milioni di economie e con circa 27 milioni di tasse blande.

Cosi le chiama. Sara egli vero che raschiando si otterranno 53 mi-

lioni di risparmio? Tanto meglio, se cosi fosse; ma bisognerebbe dir

davvero, e finirla una volta con aggravare il popolo. Le tasse blande

sono : Aumento di tassa sugli spiriti ;
sul dazio doganale del grano ;

bollo per la fabbrica de'fiammiferi
; monopolio delle polveri da fuoco

;

dazio sul cotone greggio, sugli zuccheri e altre derrate. II Sonnino

fini il suo discorso, dicendo : Signori, il porto e in vista (il pareg-

gio) ; un ultimo ed animoso sforzo e saremo fuori de' marosi . II

bello e che da 24 anni si dice cosi, e il porto e simile alia luna

vista sulla montagna, che, per salire che si faccia, non si tocca mai.

Intanto c' e un gran tumultuare de' fabbricatori de' fiammiferi, in

tutta 1' Italia
;
molte fabbriche si sono chiuse, perche le nuove leggi

(meglio, decreti detti catenacci da convertirsi in legge) obbligano quei
fabbricatori a nuovi rnetodi, a cui non sono pronti, e tolgono loro un

gran guadagno. II 20 a Milano, i rappresentanti di 22 ditte di fiam-

miferi s' accordarono a pregare il Groverno ad abbandonare la decre-

tata tassa.

7. Riceviamo e pubblichiamo, caldamente raccomandandolo, il se-

guente invito, che riguarda un ossequio degli oratori italiani a Leone XIII
nella ricorrenza del 2 centenario del Segneri. 1. Grli oratori ita-

liani, quelli specialmente che si dedicano alia predicazione quaresi-

inale, sono invitati a dar la loro firma a un indirizzo di adesione
umile ed intera agl' insegnamenti sapientissimi dati dal S. Padre per
organo del Card. Prefetto della Congr. dei Yesc. e Regolari, nella

lettera del 31 luglio passato. 2. Ottima cosa sarebbe che dessero
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il loro nome, non solo tutti i Sacerdoti che si esercitano nella pre-

dicaziohe, ma ancora, se i Rmi Ordinarii lo crederanno opportune, i

chierici che studiano, nei Seminarii, eloquenza sacra, e che si pre-

parano al nobilissimo ministero *-. 3. Ogni firma sara, possibil-

mente, accompagnata da un'offerta qualsiasi, foss' anche minima, per
1'obolo dell'amor filiale

2
. 4. Le copie dell'mdirizzo saranno di-

stiate per diocesi, e rilegate in volume saranno poi presentate al

S. Padre. 5. La commissione, scelta dal Rmo Cardinal Celesia Ar-

civescovo di Palermo, caldeggera quest' omaggio solenne al Papa in

tutte le diocesi d' Italia, mettendosi in relazione coi Vescovi e, pi-

gliandone gli ordini, disporra tutto perch& riesca piu splendidamente
ch'e potsibile. 6. Sara chiesta al S. Padre una speciale udienza,

possibilmente prima della Quaresima, ed una rappresentanza della

Cornmisssione e degli oratori sottoscrittori, che vorranno prendervi

parte, deporra ai piedi del S. Padre 1' indirizzo e 1'obolo. 7. Le

copie dell' indirizzo saranno spedite ai Rmi Ordinarii. I quali, sono

pregati di affidarle a qualcuno degli oratori piu riputati della dio-

cesi, perche raccolga le firme degli altri. A piedi delle firme i sucl-

detti sacri Pastori daranno la loro approvazione. apponendo la loro

firma con una benedizione o una esortazione speciale, ed il loro sug-

gello. 8. Questi indirizzi, firmati ed autenticati dai Yescovi, sa-

ranno spediti al .Presidente della Commissione in Caltagirone (Sici-

lia) e 1'obolo al Rmo Tesoriere in Palermo. 9.
e Sono pregati i

giornali e periodici cattolici a pubblicare questo programma e rac-

comandarlo caldamente. La Commissione sara gratissima a quelli che

si degneranno mandare alia Presidenza quei numeri nei quali si oc-

cuperanno di quest'omaggio al S. Padre. 10. Coloro che vorranno

anche offrire al S. Padre le proprie pubblicazioni, specie se orato-

rie, dovrebbero pensare a farle rilegare elegantemente, o scriverne in

tempo utile alia presidenza, che piglierebbe a Roma gli accordi op-

portuni e indicherebbe I'ainmontare della legatura. Palermo -Caltagi-

rone, 20 Dicembre 1894. La Commissione : Mons. MARIO MINEO JAN^Y,

Diret. della Poliantea Oral., Presidente, Caltagirone. Mons. LUIGI

Can. Di GIOVANNI, Tesoriere, Palermo. Mons. IACOPO SCOTTON, Bas-

sano. Mons. GL B. Can. Rossi, Piacenza. Mons. R. DEGGIOVANNI,

Roma. . Arcid. TEODORO TRINCHERA, Ostuni. Sac. ANTONIO CAR-

1 Speriamo ehe i Rmi Rettori dei Seminarii accog-lieranno, non solo que-

sta nostra idea, ma eziandio quella della Givilta Cattolica, (quad. 3 Nov.

1894) cioe di celebrare il centenario del Segneri con qualche Accademia o

in dltra convenience maniera.
* Sarebbe desiderabile che, a rendere a tutti facile Pofferta per l'obolo r

si desse a coloro che ne avessero bisogno, I'ag-evolezza dell'applicazione

di qualche Messa; e lo speriamo dalla carita dei Rmi Ordinarii.
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DONE, Napoli. Can. EMMANTJELE MERRA, Andria. Prev. TOMMASO

Rozzi, Correggio (Emilia). Priore D. AMEDEO MAJTCIWI, Citta di Ca-

stello. Can. FERDINANDO CALLERIO, Novara Piem. Can. GIUSEPPE

CALABRO, Eiesi (Sivilia).

8. APPUNTI STORICI. 1.* // dramma boviano a Torino e splendida

riparazione dei Torinesi. La citta del Sacramento dovette subire 1' in-

giuria che il dramma anticristiano del Bovio fosse rappresentato en-

tro le siie mura, e cio per piti volte, al teatro Alfieri. Alia rappre-

sentazione seguirono per la citta grida scomposte di studenti contro

i cattolici. Ma Torino riparo splendidamente 1'onta che le si voile

infliggere. II Corriere nazionale narra il tutto nelle sue colonne (e lo

spazio non ci permette che di accennarlo) ;
narra cioe le splendide

funzioni religiose celebrate in prima a S. Teresa, I'll decembre, e

poi piii solennemente a San Filippo, la piu vasta chiesa di Torino
;

celebrandovisi un triduo i giorni 12, 13 e 14. In ambedue le chiese,

accorsero numerosi e compatti i Torinesi a prostrarsi dinanzi a Gesu

sacramentato e a fare quasi argine de' loro petti, contro le petulanti

bestemmie di teste leggere e di gente avida di guadagno. 2. Emilio

Zola al Quirinale. Ancora una parola sulla venuta di questo incre-

dulo romanziere in Italia. Alle onoranze che gli furono rese in Roma
dai liberali, e da noi narrate, sono da aggiungere quelle tributategli in

varie altre citta d' Italia, come a Napoli, a Yenezia e a Milano. In que-
st' ultima citta pero egli dovette sorbirsi la lettera di riprovazione, che

a nome de' cattolici mando all' associazione della stampa D. Davide Al-

bertario, direttore dell' Osservatore cattolico. Prima di partir da Roma

eglis'ebbe un'altra significazione di stima e di onore: cioe, per ben

due volte egli con la sua moglie sali le scale del palazzo apostolico

del Quirinale, ricevulo da Re Umberto e poi dalla Regina Marghe-
rita. Ora il Zola e rientrato in Francia

;
ma per tutta la sua vita

pensera perche inai, avendogli in Italia tutti i liberali aperto le porte,

solo il Vaticano gliel' abbia chiuse, e solo un vecchio vestito di bianco

abbia rifiutato di ammetterlo alia sua presenza.

III.

COSE STRANIERE
FRANCIA (Nostra Corrispondenza}. 1. La morte delloCzar, le pacifi-

che tendenze general! ;
F Inghilterra e la Russia. 2. II Madagascar

e la questione europea. 3 Gli assalti contro il Presidente della Re-

pubblica e la Mag-istratura. 4. La condizione del Governo. 5. II

bilancio e il debito della Francia.

1. Assai di raclo la morte di un sovrano ha suscitato si universale

ompianto come quella dello czar Alessandro III; Da per tutto si e
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fatto spiccare il gran merito dell' illustre defimto, di essere stato un

principe risolntamente e sinceramente pacifico. Per la Francia in

ispecie la morte di lui e stata un lutto pubblico, nazionale. Ales-

sandro III colle sue prove di amicizia verso la Francia avea gagliar-

damente conferito a ridestare e rinfrancare tra noi la fiducia, ed a

rialzare il prestigio e I
3 influenza della Francia nel mondo. Isolata di

fronte alia triplice alleanza, essa avea mestieri di un potente aniico

per ristabilire 1'equilibrio e ridiventare un astro di primario valore

nella costellazione generale. L'amicizia della Francia non fu nieno

preziosa e feconda per la Russia, la quale, al pari d' ogni altra po-

tenza, non pud fare a nieno dell'altrui concorso, se vuole sostenere

una parte rilevante e premere di tutto il suo peso sulla politica

generale.

Non ho mai creduto in un'alleanza effettiva colla Russia; la credo

possibile soltanto in alcune circostanze. Ma nondimeno io reputo molto

giustificate le nianifestazioni di amicizia verso la Russia spontaneamente
fattesi in questa occasione in tutto il nostro paese. Pressoche da per

tutto si e cercato di associare la Chiesa a codeste nianifestazioni. Cosi

quasi tutti i nostri Yescovi si sono apprestati a permettere od ordi-

nare cerimonie religiose e preghiere per la Francia e per la Russia. E

quasi da per tutto le pubbliche autorita si son fatte sollecite di assi-

stere a quelle dimostrazioni di affetto e di pieta.

II nostro clero ed i nostri cattolici terventi credono di vedere un

indizio della divina Provvidenza nel ravvicinamento politico della Fran-

cia e della Russia, il quale a loro avviso predisporra certamente il

ravvicinamento religioso. II ritorno delle Chiese d'Oriente all'unione,

spinta innanzi si gagliardamente dall' illustre Pontefice regnante, e

stato sempre un de' piu ardenti voti della Francia cattolica. Ben e

vero che la Russia ne e tuttora assai lontana
;
ma 1' idea dell'unioiie

ha spesse volte preoccupato parecchi de' suoi Imperatori e molti dei

piu illustri intelletti di quella grande nazione.

Tutti i presagi, tutte le nianifestazioni fattesi finora ci danno pegno
che Niccolo II continuera la politica di suo padre per rispetto alia

Francia ed all' Europa. II nuovo Czar ha ricevuto gli ambasciatori

straordinarii della Francia che si recarono ad assistere ai funerali

del padre suo, con tutte le onoranze che si addicevano al loro grado.

Egli li ha anche trattenuti per le feste del suo matrimonio, le quali,

atteso le circostanze, sono state semplicissime.

Tutti sono rimasti alquanto maravigliati del linguaggio di lord

Roseberry, che afferma la sua buona volonta di procacciare un rav-

vicinamento fra 1' Inghilterra e la Russia. La cosa si capisce. La tri-

plice alleanza non e nemica dell' Inghilterra, ma non si cura affatto

di trarre, a pro di lei, come suol clirsi, le castagne dal fuoco.
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Quanto a se, la Francia, spalleggiata clalla Russia, ha mano libera

nelle sue imprese colonial!, come se ii'e avuto prova nella faccenda

del Siam. Se la Russia si accostasse all' Inghilterra, si allontanerebbe

sempre un poco dalla Francia. Tal e pur anche la speranza degli In-

glesi, che sarebbero molto lieti di avere a fare con una Francia so-

litaria. L' Inghilterra non trova sempre il suo tornaconto al cospetto

di una Europa paciflca e deliberata a non lasciarsi impaurire, ne muo-

vere da' suoi divisamenti.

2. La spedizione del Madagascar e gia deliberata. La Camera ha ap-

provato il credito necessario di 65 milioni con una forte maggioranza di

voti. Benche non sia bellicoso il sentimento del paese, pure ricdnosce

Tinanime che e tempo di farla finita con un tale stato di cose, in cui

corrono grave pericolo 1'onore e gl' interessi della Francia. La splen-

dida sposizione del sig. Hanotaux, ministro per gli affari esteri, nella

tornata del 13 novembre, da il riassunto della contesa. Gli Hova

hanno sempre ricusato di soddisfare agl' impegni contratti colla Fran-

cia, la quale da due secoli e stabilita in quell' isola. II loro Governo

non sa mantenere il buon orcline, ne proteggere i 20,000 stranieri

ohe vi hanno dimora, e la meta dei quali e sotto il patrocinio della

Francia. II Madagascar porgera largo campo alia operosita commer-

ciale, all'inciviliniento, alia colonizzazione da parte della Francia.

Tranne le coste, 1' isola forma un altipiano salubre, propizio agli Eu-

ropei, fertile, ricco di miniere. Adesso il suo traffico di espor-

tazione e relativamente meschinissimo
;

dieci milioni 1' anno; ma

pud svolgersi anipiamente. II sig. Hanotaux pose fine alia sua spo-

sizione, facendo spiccare le propensioni altamente pacifiche di tutte le

Potenze, chiaritesi per si splendida maniera nell'occasione della morte

dello Czar, celebrate siccome principe della pace.

Altri oratori posero in risalto che tutte le Potenze cercano di sten-

dersi fuori e formarsi un vasto campo di operosita nelle colonie; la

Francia dunque non pud rimanersene indietro. II Madagascar sara,

per cosi dire, la corona del suo edificio coloniale, essendo si-

tuato ad eguale distanza da' suoi possedimenti asiatici ed africani.

Non per nulla il sig. Hanotaux fe' rilevare le pacifiche tendenze di

tutte le nazioni. A prosperare le imprese coloniali hanno mestieri di

una pace prolungata. Al quale proposito il Radical dice molto assen-

natamente cosi : I Frances! non sono capaci di colonizzare, no dav-

vero ! ma da piu secoli apparecchiano ed acquistano colonie per gli

altri. Abbiamo conquistato di mano in mano le Indie, il Canada, la

Luigiana, ed innumerevoli isole, che 1' Inghilterra non ha dovuto fa-

ticare a fade sue. Si ripete sempre la medesima storia : noi spendiamo
il nostro clenaro, facciamo morire i nostri soldati

; quand' ecco un bel

giorno sopravviene una gran guerra sul continente
;
mentre noi abbiamo
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altre brighe sulle spalle, 1'Inghilterra, che e un' isola, si giova dell'oc-

casione per manomettere i nostri possedimenti, del quali poi la mag-
gior parte resta a lei dopo i trattati di pace. Lo stesso e accaduto

per la Spagna. Perche le cose andassero altramente, bisognerebbe es-

sere al riparo da ogni guerra europea ; giacche, ove questa scoppiasse,

1'Inghilterra, essendo Tin'isola, e il solo Stato che abbia piena balia

delle sue forze e pe' suoi movimenti, e, com'e ben naturale, se ne

giova.

Questa e la pura e schietta verita. L'Inghilterra va debitrice della

sua fortuna coloniale principalmente alle guerre sul continente. Dalla

guerra per la successione di Spagna fino alle guerre dell'Impero, essa

si e fatta padrona delle colonie, mentre gli altri si combattevano. Le

lotte della Francia contro la Casa d'Austria, al trar de'conti, hanno

giovato solamente all 'Inghilterra e al dilatarsi della Eussia in Europa.
Senza gl' incessahti assalti di Luigi XIV, 1'Imperatore avrebbe scac-

ciato i Turchi dall'Europa.

Oggidi la Francia ha riacquistato un vasto impero coloniale, che

ha bisogno soltanto d'essere ordinato e fatto valere, perche divenga
forte di ricchezza per la madre patria, ed altresi un rinforzo della

sua potenza. Ma per questo ci vuol tempo, una ventina e ibrse una

trentina d'anni. Per non correre di bel nuovo il rischio di aver lavo-

rato a pro dell'Inghilterra, la Francia sara dunque costretta a scan-

sare qualsiasi gran guerra in Europa. Senza di che i suoi immensi

sacrificii tornerebbe indarno o poco meno. Ma 1'Algeria, la Tunisia,

il Madagascar, eccetera, possono divenire ancora saldi appoggi stra-

tegici per la madre patria.

3. I diarii socialisti e radicali si scagliano contro il Presidente

della Kepubblica, contro le autorita e soprattutto contro la Magistra-

tura. E i giurati non li risarciscono. Essi hanno assolto la Petite

Republique, VIntransigeant, il Petit Caporal, che avevano rinfacciato

gravissimi fatti ad alcuni magistrati ed accusato la inagistratura in

generale di prevaricazione e di negata giustizia. L'affare Wilson, il

Panama ed alcune altre brutte faccende sono sempre quelle che ad

essi servono di tema e soprattutto di prova della parzialita. Per mala

sorte, nol si pud negare, I'opinione pubblica e con essi, ne pud di-

menbicare i disinganni e i danni, onde questi affari ed altri ancora

furono cagione al popolo. La magrstratura questa volta non si e schie-

rata dalla parte dei deboli e degli oppressi : ma per converso e giunta

fino a provocare terribili catastrofl per I'limil ceto. Non ha forse ca-

gionato la rovina della Union generale col suo intervento si intem-

pestivo e si poco giustificato ? Non ha forse annullato il debito della

Oulisse (ovvero dei liberi sensali della Borsa di Parigi) verso 1' Union

generale, che per tal modo perdeva 115 milioni, bastevoli a rimettere
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in sesto i suoi affari anche dopo 1' immense danno prodotto dal sud-

detto intervento? Quanto al Panama, il paese ne sanguina ancora in

tutte le sue membra, mentre gli chequards, coloro che trassero

guadagno dal dissesto, continuano a tenere cospicui uffizi nello Stato.

Di questa prevalenza degli Chequards si e fatta un' arme contro

1'odierno Presidente della Repubblica. Intanto addi 5 novembre, i

giurati hanno condannato (ad un anno di carcere) il sig. (jerault-

Richard per oltraggi al Presidente della Repubblica in un articolo

dello Clwmbard. Ma il sig. Jaures, deputato socialista, difendendo

1' accusato, rincaro la derrata piu di lui. II Jaures sciorino e com-

mento tutte le malignita, tutte le accuse e le calunnie, onde gli an-

tenati di Casimir Perier, e specialmente suo nonno, furono abbeve-

rati e perseguitati dai loro coetanei. Ed ecco tutte le gazzette di op-

posizione farsi sollecite di riportare quella oltraggiosa e calunniosa

arringa. I socialisti rimettono in pratica quei procedimenti, onde si

valsero i repubblicani contro 1' Impero. Chi non rammenta la famosa

difesa del Gambetta, in pro dei dimostranti sulla tomba di Baudin,
che non fu altro che una lunga lista dei delitti dei Bonaparte, una

vera requisitoria, la cui pubblicazione fu, per cosi dire, la campana
mortuaria del secondo Impero ? Ed ecco che la Libre Parole riporta

un articolo dei piu scortesi sul conto del sig. Casimir Perier, che il

Figaro, sempre fido sostenitore dei padroni del momento, pubblicava

gia nel 1884. Con siffatto sistema di denigrazione, di suspicione, che

e divenuto la moneta corrente della stampa, non e possibile che fei

conservi il rispetto e la fiducia nelle potesta costituite. Le persone

piu onorande sono queile che ne soffrono di piu. In questa Repub-
blica che e dominio esclusivo dei possidenti, della borghesia, non

si perdona al sig. Casimir Perier di avere ereditato un patrimonio
considerevole da' suoi antenati. Eppure, soltanto in Parigi, vi sono

migliaia di persone piu doviziose del Presidente della Repubblica, il

qtiale, non puo negarlo alcuno, fa uso generoso delle sue ricchezze.

In fondo pero c' e un' altra cosa : al Casimir Perier non si perdona
il non essere settario, e ch' egli non aspiri alia persecuzione della

Chiesa.

4. II punto debole del partito che sta al potere consiste nel Pa-

nama e negli altvi scandali di questi ultimi anni, i cui colpevoli ri-

masti impuniti conservano tuttavia i loro posti lucrosi e continuano

a godere di grande autorita sui destini del paese. II peggio si e che

gli scandali continuano, e fanno sfolgorare a luce meridiana la cor-

ruzione che si e traforata un po' da per tutto. Ora e un capitano di

stato maggiore, il sig. Dreyfus, che e messo prigione per sospetto,
anzi per prove luminosissime di tradimento, per aver palesato i se-

greti della difesa nazionale allo straniero. Codesto sig. Dreyfus e un
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ebreo e per cio e protetto in modo specialissimo da' suoi correligio-

narii, col favor del quali scavalcando gli altri ginuse al suo posto

di fiducia i
. I giornali detti officiosi (il Matin ecc.) rincarano la der-

rata su questo scandalo, specificando che certi diplomatic! abusano

delle loro franchige per far la spia. L'Ainbasciata di Gerinania e ac-

cusata di essere il centro di una vasta rete di spie eke e tesa per

tutta la Francia. II Governo e costretto a contrapporvi replicate smen-

tite, che lo mettono in cattiva condizione. II ministro della guerra,

sig. Mercier, e in brutte acque per certe confidenze da lui fatte ad

un compilatore del Figaro.

II sig. Portalis, direttore del XlX^ne Sieele, e fuggito per sottrarsi

alia giustizia del suo paese, che lo persegue per frodi commesse in

certi ridotti, che, come ognun sa. sono vere bische. Ma sul principio

della istruttoria si viene a conoscere che il Portalis ha avuto strette

relazioni colla polizia, la quale gli ha dato comunicazione dell' in-

serto rignardante il proprietario e i compilatori del Petit Journal. II

nonie di Portalis e gia comparso in un processo per frodi nel 1882.

Cio non pertanto fu candidate officiale nel 1889 come nel 1893 contro

il sig. Lorean repubblicano conservatore. La maggioranza opportu-

nista annullo 1' elezione del sig. Lorean, che tuttavolta fu rieletto,

non ostante i grandissimi sforzi degli opportunist!, coadiuvati pode-

rosamente dal Governo. II sig. Declercy, amico del Portalis, era al

soldo della polizia, contuttoche avesse avuto parecchie condanne per

truffa.

Una cospicua casa di commercio di Parigi, quella de'Fratelli Allez,

e incolpata di forniture fraudolente a danno dell' esercito. Cinque
direttori di giornali officiosi le fanno sborsare 100,000 franchi per met-

tere in tacere la brutta faccenda tanto nella stampa quanto presso le

autorita. I due fatti sono denunciati alia Camera, pve il sig. Millerand

ai 29 di novembre ricorda che un agente di polizia, il sig. Fedee, ottenne

una promozione dopo aver lasciato fuggire il sig. Desangles in una di

quelle tali passeggiate per Parigi, che il prefetto consentiva a costui

che era stato condannato a restituire 250,000 franchi all'erario per

frodi alia dogana. II sig. Millerand rammenta inoltre che alcuni membri

del tribunale d'appello di Chambery, per parecchie stazioni di fila,

sono ospiti $i un tenitore di bisca ad Aix-les-Bains, un delinquente

condannato a piu anni di lavori forzati, ma a cui fanno ottenere la

riabilitazione. II sig. Millerand rammenta ancora che in un prece-

dente processo il sig. Declercq aveva designate un giornale (il Matin)

qual reo di truffa di 20,000 franchi. II giudice istruttore aveva altri

indizi ancora, ma si guardo bene dall'aprire un' inchiesta. Percio,

1 E gia stato condannato all'ergastolo. N. d. R.
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conchiuse il sig. Millerand, non mi sento tranquillo, non ostante le

promesse del signori Ministri cli fare giustizia intera nei process! Por-

talis e Allez .

Questa non e certo la maniera di ridar credito ad un paese e di

rinsaldare tin reggimento. Non ne faccio rimprovero speciale a coloro

che di presente tengono la somma delle cose. Essi debbono portare

sulle proprie spalle tina eredita gravosa, della quale debbono rispon-

dere soltanto in piccolissima parte. Quel che vediamo adesso e la con-

segnenza, la fioritura di cid che fu semin'ato da qttindici anni in qua.

5. II novembre finisce, e la Camera non ha per anche incomin-

ciato a discutere il bilancio. Essa sara costretta ad approvare dei do-

dicesirni provvisorii, dopo aver tenuto sedute per nove mesi dell'anno,

Ma in novembre ha gia approvato 75 milioni di spese straordinarie,

senza contare i 65 milioni pel Madagascar. Quanto alle riforme della

posta, alia rifttsione delle imposizioni tante volte promesse non c' e

manco da pensarvi; la Camera e del tutto incapace di riuscirvi. Lo

stesso sig. Giuseppe Eeinach, ch' e tra i primarii caporioni dell'op-

portunismo, va gridando per ogni dove che adesso, centocinque anni

dopo la Rivoluzione, 1'assistenza pttbblica non e ancora quale dovreb-

b'essere. La Repubblica paiiamentare ha fatto certamente cose utili,

ma ha dato altresi prove bastevoli che non e capace di alcttn' opera

grande. Essa aggrava di debit! la Francia; questo e indubitato.

Dal 1818 al 1830 gl' interessi del debito
; pubblico crebbero di

141 milioni, che rispondono ad un aumento del debito di 2820 mi-

lioni, e cid dopo le guerre dell' Impero, che avevano imposto ingenti

sacrifizii alia Francia. II Regno di Luglio aggiunse 52 milioni d' in-

teressi, 800 milioni di capitale; il secondo Impero 118 milioni d'in-

teressi per 2800 milioni di capitale. Nel 1869 il debito saliva a tre-

dici miliardi e quattrocento milioni. La guerra del 1870 si trasse

dietro dieci miliardi di spese straordinarie. Nel 1878, qttando i Re-

pubblicani diventarono padroni del paese, il debito pubblico era di

25 miliardi e mezzo
;

il 30 dicembre 1891 sali -a 31 miliardi e sei-

cento milioni. E dunque un aumento di oltre 6 miliardi, ossia di 470

milioni 1' anno, in piena pace. Di piti 1' ammortamento di dugento
milioni 1' anno, che v' era nel 1878, e stato soppresso. Contutto-

cio 1'Assemblea nazionale avea imposto ntiove tasse per 600 milioni
;

ed inoltre si ha un contintio aumento nel reddito delle tasse.

1
I signori Allez, con due altri fornitori, sono stati condannati alia

pena del carcere.

N. d. R.
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AUSTRIA-UNGHBR1A (Nostra corrispondenza). I. Cose ungheresi : mene
insidiose contro i cattolici; battaglia campale nella Camera alta sui tre

disegni di riforma politico-religiosa; parziale sconfitta del Wekerle, ed

approvazione della legge sulle matricole; supplica dell'episcopato al Re;
la sanzione sovrana viene ritardata; insistenze del Wekerle per otte-

nerla. 2. Sessione delle Delegazioni a Budapest; disordini nell'eser-

cito; interpellanza intorno al conclave. 3. Riapertura del Parlamento

austriaco; dimostrazioni operaie; la questione del suffragio universale;

la riforma del codice penale; dim"colta della coalizione; bilancio dello

Stato. 4. Movimento cattolico: prima vittoria elettorale dei cattolici

in Carinzia.

1. All'approvazione della legge sul matrimonio civile, compiutasi
colla maggioranza di soli quattro voti nella Tavola de' Magnati, il

giorno nefasto 21 giugno p. p., tennero dietro nel luglio e nell'agosto

le ferie parlamentari, sfruttate da' ministri ungaresi ai loro scopi po-

lltici, con una serie di viaggi e di discorsi. II primo a mettersi in

viaggio fu il ministro Hieronymi, il quale si reco nella Transilvania,

per rabbonire possibilmente con belle promesse i Rumeni, gia da

pezza riluttanti al giogo magiaro, divenuto insopportabile segnata-

mente per ii noto processo di Clausenburgo, e per altre odiose

vessazioni. Ma il ministro, festeggiato soltanto dai Magiari e dalla

minoranza tedesca, fu accolto assai freddamente dai Rumeni, ed

il conflitto fra oppressi ed oppressor! continua tuttora, se non egnal-

mente aperto, non meno ardente di prima. Anche il Wekerle si reco

a Nagy-Banya a conferire co' suoi elettori, per far sapere al mondo,
che egli era risoluto di andare sino al fondo colle sue riforme poli-

tico-ecclesiastiche, e che il suo Governo avrebbe forza bastante per

ridurre al silenzio 1'opposizione cattolica. Alle minacce ministerial!

fecero bordone le perfide insinuazioni della stampa massonico-liberale,

la quale lavoro di mani e di piedi per seminare la zizzania nel campo

cattolico, facendo credere, che 1'Episcopate ungarese aveva 1'ordine

da Roma di serbare un contegno passive col Governo, e che il pri-

mate Yaszary non si curerebbe dell' invito fattogli dai Congresso

cattolico di Presburgo, di recarsi a Yienna alia testa dell'episcopato

ungarese per distogliere il Re dall'apporre la sanzione sovrana alia

legge sul matrimonio civile.

Queste ed altrettali dicerie si fecero correre con maggior forza nel

"Seftembre e nell'ottobre, durante le conferenze dei Yescovi, e alia

vigilia della riapertura della Camera ungarese, allo scopo di distrug-

gere la reciproca fiducia fra 1'Episcopato ed i laici cattolici, militanti
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nella Camera alta e nella redazione del Magyar Allam, dando ad in-

tendere, che la S. Sede aveva autorizzato il Primate ad accettare

senza opposizione le inique leggi wekerliane. Se non che a sfatare le

bugie massoniche basto la solenne mentita, pubblicata molto oppor-

tunamente dall' Osservatore Romano: anche giovo il poco che il pub-

blico pote sapere delle discussioni avvenute nella conferenza dell 'epi-

scopate ungarese, radunatosi a Budapest il 27 settembre, sotto la pre-

sidenza del primate Vaszary, il quale comunico a' suoi colleghi il te-

nore della Lettera pontificia del 21 giugno, confortante ad una lotta

estrema contro le nuove leggi anticristiane.

Per tal modo si giunse a' primi di ottobre, quando si appicco

nella Camera alta battaglia campale, intorno agli altri tre di-

segni di legge sulla riforma ecclesiastica. II primo, rigtiardante il li-

bero eserdzio di tutti i culti proponeva fra le altre belle cose di rico-

noscere ex iure la cosiddetta Confessionslosigkeit ossia la facolta

di non appartenere a nessun culto, e di non professare alcuna reli-

gione. I Magnati ebbero ad occuparsene per tre tornate consecutive,

nelPultima delle quali, il 6 ottobre, 1'alta Tavola, dopo aver riget-

tato con notevole maggioranza gli articoli relativi al riconoscimento

legale della mancanza d'ogni confessione religiosa, fini col rigettare

inaspettatamente in terza lettura 1'intiero disegno di legge, compresi
i paragrafi gia prima approvati, e cio con una maggioranza di 122

voti contro 96. Yotarono nel momento decisive contro la legge, oltre

tutti i Vescovi ed i magnati cattolici accorsi questa volta in gran nu-

mero (mancavano soltanto gli arciduchi e le dignita di corte), anche

i calvinisti, i luterani, i Eumeni, i Serbi, e persino un certo numero
di liberali moderati, i quali compresero benissimo, che la clausola

contenuta nella nuova legge in favore della Confessionslosigkeit ,

conduceva direttamente all'irreligiosita ed aH'ateismo le masse popo-

lari, gia abbastanza sfrenate e minacciose allo Stato ed alia civile

societa. Ma a compiere questa grossa maggioranza contraria alia nuova

legge si aggiunsero all'ultimo momento anche i voti di parecchi ra-

dicali, i. quali non sapevano piu che farsi di questa legge, dopo le

modificazioni introdottevi un po' dappertutto, e massimamente dopo
il ripudio della parte riguardante la Confessionslosigkeit che era

per loro la piu importante, come quella che riassumeva gli scopi mas-
sonici dell'intera legge.

Grande fu il giubilo dei cattolici per questo, si pud ben dirlo,

insperato s-uccesso, e d'altra parte indicibile la confusione gettata nel

campo. liberale dalla sconfitta di Wekeiie, la quale pareva non do-

versi aspettare, almeno non cosi solenne, dopo la vittoria da esso ri-

portata presso la stessa Tavola dei magnati nella questione del ma-
trimonio civile. Nella discussione che precedette questa memorabile

Serie XVI, vol. I, fasc. 1069. 8 29 dicetnbre 1894.
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votazione primeggiavano coi loro opposti discorsi 1'eloquente cardinale

Schlauch, e 1'antico ministro dell'istruzione, conte Czaki. Costui ebbe

il fegato di propugnare la tesi, che la religiosita non ha mestieri per
sussistere di nessuna confessione, ne di dogmi, ne di riti, ne di preti,

e che conseguentemente la nuova legge era necessaria, per guaren-
tire la liberta di coscienza a coloro, che non professassero nessuna cre-

denza religiosa, come membri d'una chiesa o d'una setta. 11 cardi-

nale Schlauch, colla usata sua eloquenza, dimostro chiaramente, che

siffatta legge importava una sanzione legale dell'irreligiosita, e lo scri-

stianeggiamento della nazione ungarese, colla conseguenza d'un'anar-

chia religiosa, che affrettera lo scoppio della rivoluzione sociale. Anche

il conte Ferdinando Zichy difese la buona causa con quell'ardore,

che lo distingue fra tutti, come capo del laicato cattolico ungarese.

II secondo disegno di legge, relative alia cosiddetta recezione (equi-

parazione) degli Ebrei, venne alia discussione nella Tavola de' ma-

gnati due giorni dopo, 1'8 ottobre, e naufrago, grazie a Dio, ancora

in prima lettura con 109 voti contro 103, non ostante gli sforzi erculei

del ministro del culto barone Eotvos, e dell'ex-ministro Csaky per
farlo passare. A darne un'idea bastera dire, che in forza d'un para-

grafo di questa legge, ad un cristiano battezzato e data facolta di

passare al giudaismo, mettendosi cosi alia pari giudaismo e cristia-

nesimo, e concedendosi la sanzione legale alia piu vergognosa delle

apostasie !

II terzo disegno di legge, incominciatosi a discutere nello stesso

giorno riguardava la religione de' figli nati da matrimoni misti. Esso

venne accolto, a voti quasi unanimi, dopoche il card. Vaszary ebbe

dichiarato di accettarlo in massima, perche eravi riconosciuta 1' in-

competenza dello Stato nel determinare Teducazione religiosa de' fan-

ciulli, che lo Stato deve in omaggio al diritto naturale lasciar libera

alia decisione dei genitori.

Finalmente il 10 ottobre fu discusso ed approvato con 6 voti di

maggioranza, fra gli applausi della sinistra liberale, il quarto di-

segno relative alle matricole civili. Pur troppo dopo i due successi otte-

nuti precedentemente dalla parte cattolica, parecchi magnati, che

senza essere clericali pure avevano votato contro il Groverno, questa

volta si astennero dal voto, e cosi avvenne che i cattolici rimasero

in minoranza. E tale sconfitta e da giudicarsi gravissima; poiche se

il disegno di legge sulle matricole civili dello Stato non fosse stato

approvato, anche la legge sul matrimonio civile, gia approvata da

ambe le Camere, piu difficilmente avrebbe ottenuto la firma so-

vrana, od almeno S. M. il re Francesco Giuseppe avrebbe avuto

alle mani un motivo plausibile, per negaiie la sanzione. Nondi-

meno i Yescovi ungaresi, riunitisi tosto a conferenza in Budapest,
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decisero che il cardinale primate avesse a presentare in norae di

tutti una supplica a S. M., per chiedergli il rifiuto della sanzione

sovrana alia legge sul matrimonio civile. Tale supplica venne di fatto

presentata; ma il suo tenore non venne finora, a mia saputa, fatto

di pubblica ragione. Tuttavia, scrive il Magyar Allam di Budapest,

per quanto riguarda il suo contenuto, sappiamo con certezza, che in

esso viene apertamente rammentato al Re apostolico il giuramento

da lui prestato nella cerimonia solenne dell'incoronazione; altrettanto

energicamente sono dichiarati i diritti della Chiesa cattolica in rap-

porto coi doveri inerenti alia corona di S. Stefano, confermati dalla

storia di 900 anni di relazioni passate fra la S. Sede ed il regno

apostolico, consacrato al patrocinio di Maria; sulla fine viene ricor-

dato il secolare affetto de' cattolici ungaresi al trono degli Absburgo,
come pure i pericoli imminenti, per le nuove leggi anticristiane, alia

societa civile, alia patria, al principio monarchico ed alia dinastia.

II Vaterland di Yienna, il quale tenne dietro con singolar dili-

genza al nuovo Kulturkampf ungarese, dimostro in un articolo con

calzanti argomenti, che la sanzione sovrana delle nuove leggi, specie

di quella sul matrimonio civile obbligatorio, sarebbe in flagrante con-

traddizione col giuramento prestato dal sovrano all'atto della -sua in-

coronazione a re d'Ungheria, ed implicherebbe una lampante viola-

zione della costituzione ungarese. Tutte belle, giuste e sacrosante

ragioni sono queste ;
ma potranno esse impedire, che chi ha autoriz-

zato con tutta la maesta del suo nome la presentazione della legge
sul matrimonio civile al Parlamento, oramai non sia costretto ad ap-

porvi anche la sanzione definitiva ? Sero medicina paratur, quando si

e venuti meno al principiis obsta.

Sul cadere dell'ottobre il Wekerle, dopo aver dichiarato che egli

voleva assolutamente conseguire 1'approvazione di tutti i suoi disegni

politico-ecclesiastici nella loro piena integrita, e che il suo gabinetto
era solidale in tale questione, ripresento di fatto alia Camera dei de-

putati le due leggi sul libero esercizio di tutti i culti, e sull'equi-

parazione de' giudei, che erano cadute nella Camera alta; e, come
non era a dubitarsi, la Camera dei deputati le approvo una seconda

volta a grande maggioranza. Ora le due leggi in parola verranno ri-

presentate anche alia Camera alta, forse ancora entro la sessione au-

tunnale
;
e nel cainpo massonico-liberale si nutre la speranza di vederle

passare questa volta felicemente, facendo assegnamento sulle assenze

accidental! de' magnati clericali, e sui voti da procurarsi con ogni
sorta di mezzi fra i loro alleati non clericali. Intanto per non perder

1 Di fatto la sanzione sovrana e stata apposta alia legge sul matri-
monio civile !

N. d. It.
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tempo, e dare un contentino ai giudei, non ancora religiosamente

equiparati per legge ai cristiani, il ministro dell'istruzione, barone

Eotvos, assegno a due ebrei la cattedra di professor! presso 1'univer-

sita di Budapest ; prima d' ora nessun ebreo era stato ammesso ad

insegnare in quella universita, fondata da cattolici e sostenuta con

fondi cattolici!

2. Delle delegazioni, aperte quest'anno a Budapest il 16 settem-

bre, mi sbrighero con poche parole. Fu notato che nel discorso d'inau-

gurazione tenuto da S. M. Francesco Giuseppe, la triplice alleanza

non i'u neppur menzionata
; per compenso essa fu riaffermata e

glorificata nella Delegazione ungherese, ed anche il ministro degli

affari esteri, conte Kalnoki, sorse a difenderla contro i fieri attacchi

de' giovani czechi nella Delegazione austriaca. In questa i tre dele-

gati della provincia del Tirolo e del Vorarlberg si segnalarono per la

cristiana franchezza, colla quale protestarono contro lo scandaloso tra-

sferimento del curato militare Skacel, di cui fu toccato nell'ultima cro-

naca, contro i gravissimi disordini del duello nell'esercito e dei mal-

trattamenti de' poveri soldati da parte degli umciali, dichiarando che

le popolazioni non potrebbero reggere piu oltre ai pesi sempre piu

gravi loro imposti dal moderno Attila Hagello di Dio, che e il mili-

tarismo. II nuovo ministro della guerra Krieghamnier, rispondendo
a queste interpellanze, si guardd bene dall'entrare nell'argoinento, e

si tenne vagamente sulle generali, lasciando comprendere, che 1'am-

ministrazione militare e tutt'altro che disposta ad usare il dovuto

rigore per togliere di mezzo i disordini. Non e improbabile, che 1'af-

fare abbia una coda nelle Diete di Innsbruck e di Bregenz, che sa-

ranno convocate il p. v. gennaio per votare sulla nuova legge mill-

tare, gia una prima volta rigettata dalla dieta vorarlberghese.

Nella delegazione ungherese, se ne togli le dichiarazioni tranquil-

lanti del ministro degli esteri circa i rapporti dell'Austria-Ungheria

colla Rumenia, colla Bulgaria e colla Serbia, altro non abbiamo di

notevole, che la questione del future conclave e del cosiddetto ius

exclusionis da parte del Governo austriaco, sollevata poco delicatn-

mente, per non dire addirittura sconvenientemente, dall'arcivescov<

di Erlau, Mons. Samassa, nella tornata del 19 settembre. Rispose iJ

Kalnoki, ch'egli aveva in mano le assicurazioni piu categoriche del

Governo italiano rispetto alia plena indipendenza del futuro conclave,

e che nulla sarebbe trascurato nell'esercizio delle influenze tradizi(

nali, che possono competere al Sovrano dell'Austria-Ungheria nell'ele-

zione del Papa. A questo proposito, opportunissima capito da Roma
in data 23 ottobre la nota dell' Osservatore Romano, che, atteso la :

gravita della questione, merita esser riportata in questa cronistoria nel

suo tenore testuale:
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Delia piu alta sconvenienza ci e sembrato lo scambio di pen-

sieri e propositi che teste ebbe luogo nella riunione della deputa-

zione ungherese circa il future conclave, e I'atteggiamento che in

esso si vorrebbe preso dal governo austro-ungarico.

Ogni animo nobile dovette ravvisarvi una mancanza assoluta di

riguardo all'attuale pontefice che, malgrado la grave eta, gode, la

Dio mercS, salute si prospera da lasciare fondatamente sperare che

la Provvidenza vorra conservarlo ancora per lunghi anni al bene della

Chiesa, all'affetto del mondo cattolico.

Quanto poi allo affacciato diritto di esclusione, i] rispetto e la

venerazione, che dobbiamo all'augusta autorita Pontificia, non ci per-

mettono di entrare in discussione su questo delicate argomento.

Crediamo pero opportune ricordare che, se in passato alcuni

Stati poterono, per somma condiscendenza della Santa Sede, esercitare

talora una certa influenza nel conclave, erano essi Stati essenzial-

mente cattolici, e le loro leggi si informavano alle dottrine della

Chiesa, di cui erano franchi ed aperti sostenitori, e non riconosce-^

vano la liberta dei culti, ne laicizzavano le piu sacre istituzioni so-^

ciali sotto il predominio del giudaismo e della massoneria.

Ci sembra pertanto un vero anacronismo invocare oggi pretese,

che non possono trovare giustificazione veruna nelle cambiate con-

dizioni delle cose.

3. Sotto poco lieti auspicii fu riaperto il Parlamento austriaco

il 16 ottobre, trovandosi sul tappeto la questione del suffragio uni-

versale, ormai diventata una spada di Damocle pel Governo e per il

parlamento. Lasciando da parte la vasta agitazione di carattere anar-

chico, invano repressa nello scorso luglio con grande apparato di ar-

resti e di societa disciolte in molte citta della Boemia, nel corso del

settembre p. p. a Briinn, a Linz ed a Vienna stessa avvennero pa-
recchie grosse dimostrazioni operaie, al grido : viva il lavoro, viva il

suffragio universale. Piu tardi in Moravia e persino ad Innsbruck la

polizia fu molto occupata, a raccogliere e strappare dai muri mi-

gliaia e migliaia di cartellini, sparsi od affissi in pubblico colla scritta:

vogliamo il suffragio universale. Senonche di gran lunga piii grave
delle precedent! riusci la dijnostrazione fattasi nella capitale durante

la notte del 18 ottobre a favore del suffragio universale; i dimo-

stranti vennero alle mani colla polizia che voleva loro impedire di

assembrarsi nell' interno della citta e davanti al Parlamento,, e v'eb-

bero parecchi feriti da ambe le parti. II giorno dopo 1'affare venne-

portato in discussione nella Camera dal deputato democratico Per-

nerstorfer, uno de' caporioni della dimostrazione, a proposito d'una
sua proposta di urgenza sulla riforma elettorale. Ma gli rispose a

dovere il presidente Windischgraetz, dichiarando, che il Governo con-
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tinuera le sue conferenze coi partiti della coalizione, per trovar modo
di allargare il diritto elettorale ancora entro il presente periodo le-

gislative : esso e del pari risoluto di reprimere colla massima ener-

gia qualsivoglia moto di piazza contrario alle leggi e diretto ad

esercitare violenza sui fattori legislativi. E la Camera diede piena-

mente ragione al presidente del ministero, rigettando con 120 voti

contro 43 1' urgenza proposta dal Pernerstorfer per la riforma elet-

torale.

Del resto, che in Austria possa ora venir introdotto il suffragio

universale puro e semplice, o quale sussiste finora con buona riu-

scita nel Belgio, non e manco da pensare. Tutt'al piu si studiera fra

il Governo ed i capi della coalizione un mezzo termine, da riformare

parzialmente il vigente sistema elettorale, conservando le present!

quattro curie o categoric di elettori (gran possesor nobile, camere di

commercio e d' industria, citta e borgate, coniuni rurali) ed aggiun-

gendone una quinta per un certo numero di nuovi elettori sinora

non aventi diritto al voto, la quale potrebbe disporre d'una quaran-
tina di mandati per la Camera. Cosi a un dipresso la penserebbe il

Groverno, ma e impossibile conghietturare il riuscirnento finale delle con-

ferenze in corso nella commissione della riforma elettorale, perche

troppo gravi si palesano le discrepanze fra il partito liberale ed il

conservativo in tale questione. Di fatto essa e tanto imbrogliata, che

e lecito prevedere, dara molto filo da torcere al Groverno ed al par-

lamento, e non ostante le pressioni democratiche e socialiste dovra

aspettare per qualche tempo una qualsiasi soluzione.

Sono vent'anni all' incirca, che si pensa e si lavora alle riforme

del codice penale, non piu rispondente ai bisogni della societa moderna.

Ora finalmente venne aperta nella Camera la discussione intorno al

disegno di an nuovo codice, il quale per verita sotto aspetto reli-

gioso lascia molto a desiderare. Di che si dolsero i due deputati con-

servativi Dott. Schorn ed abate Treuinfels, dimostrando come il nuovo

codice in molti punti trovisi in contraddizione co' principii cattolici.

A cagion d' esempio, nella proposta governativa fu cancellato il

paragrafo contenente la sanzione penale contro chi tenti pubblica-

mente di distruggere la fede in Dio, col pretesto della liberta nella

indagine scientinea; ora pero si sta . lavorando per rimettere a suo

posto quel paragrafo. Pur troppo anche da questo caso si pud argo-

mentare, quanto la nostra societa si e allontanata da Dio !

A mettere in pericolo di dissolvimento la poco salda compagine
della coalizione parlamentare s'aggiunse sulla fine di ottobre la que-

stione di un nuovo ginnasio sloveno da erigersi in Cilli, e quella

delle tabelle bilingui nell' Istria. La prima suscito le piu fiere pro-

teste da parte dei Tedeschi nella Camera e fuori
; quanto alia seconda i



CONTEMPORANEA 119

lettori della Oiviltd Cattolica conoscono gia il fatto principale da una

corrispondenza dell' Ossermfore Cattolico, riporfcata in uno degli ultimi

quaderni. Tralascio percio di entrare nei particolari del fatto, conten-

tandomi di accennare, che il Governo cerco di cavarsela con un mezzo

termine, tenendo fermo alle tabelle bilingui dove erano gia state ap-

plicate all'esterno dei tribunali, e facendole levare nell' interno, te-

nendo cosi sulla corda gli Italiani da una parte e gli Sloveni dal-

1'altra. Questo modo di agire si spiega facilmente colla necessita che

ha il Governo presentemente di non romperla ne cogli uni, ne cogli

altri : poiche i deputati italiani dell' Istria e del Litorale raccolti nel

circolo Coronini, sono indispensabili alia vita della coalizione, e per

giunta sono spalleggiati dai Tedeschi della sinistra, avversi ad ogni

concessione favorevole agli Slavi; cosi pure i voti de' sei Sloveni ap-

partenenti al circolo Hohenwarth sono necessarii alia coalizione, e

conviene quindi trattenerli dal gettarsi all'opposizione, cui sono spinti

dai loro colleghi liberali.

Fuori delle cose accennate niente altro di importante offersero

le discussioni parlamentari nel corso del mese di ottobre
;

tuttavia

meritano un cenno di passata il rifiuto opposto dal Governo e dalla

Camera alia proposta d' urgenza dei giovani Czechi per la cessazione

dei provvedimenti speciali in Praga, e 1' esposizione finanziara del mi-

nistro Plener, dalla quale appare, che non ostante un aumento di 16

milioni nelle spese, il bilancio per il 1895 chiudesi con un avanzo

di quasi due milioni e mezzo. II quadro e senza dubbio bello e con-

solante; nondimeno non manca chi tentenna il capo, rammentando

certi non lontani miracoli della logismografia, e stentando a mettere

in armonia con quelle rosee tinte le ombre della regolazione della

valuta, imposta dall' Ungheria e finora piu dannosa che utile, nonche

del continue aumento di pubblici balzelli.

4. Un lieto indizio di incipiente risveglio cattolico ci ha dato,

sulla fine del p. p. passato ottobre, la Carinzia, coll'elezione dei due

deputati Huber e Peitler. In quella provincia finora anche le campagne
'

avevano sempre eletto in senso liberale
;
or questa e la prima volta che

i cattolici carinziani sono riusciti a riportare vittoria sul liberalismo

nelle elezioni. Anche nel collegio rurale di S. Polten (S. Leopoldo)

(Austria inferiore) i cattolici la spuntarono eleggendo a gran maggio-
ranza deputato al parlamento Mons. Scheicher, professore di diritto

canonico nel Seminario di quella citta, il quale e entrato a far parte

del circolo antisemita, capitanato dal Dott. Lueger. Questo, sia detto di

passaggio, nell'occasione del cinquantesimo suo giorno natalizio venne

festeggiato a Yienna con istraordinarie dimostrazioni di stima e di

affetto da parte dei numerosissimi partigiani dell' antisemitismo, al

quale, non ostante il suo procedere troppo violento e poco conciliativo
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verso il partito conservative, deve attribuirsi in massima parte il

merito della riscossa del cattolicismo nelia nuova Gerusalemme se-

mitica.

IV.

COSE VARIE l

1. Atrocita dei Kurdi commesse contro i cristiani armeni. 2. Azione dei

cattolici belgi; Circoli; 1'ospitalita notturna; elezioni; Congo belga:

progredimento nella propagazione della fede e nella civilta; esplora-

zioni. 3. La pseudo consecrazione di Cabrera; la controversia sulla

validita degli Ordini anglicani. 4. Guerra e allontanamento dei Mis-

sionarii del Madagascar. 5. Avvenimenti nella colonia portoghese

d'Africa; i Vescovi del Portogallo alia Camera dei pari. 6. Castello

di S. Francesco; Congresso di Tarragona. 7. Statistica dell'Ordine

Benedettino. 8. Cenni Necrologici.

1. Da molti giorni le gazzette inglesi riferiscono sempre nuove par-

ti colarita delle immani atrocita che i Kurdi avrebbero commesso a

Sassun ed in altre parti d'Armenia. Tralasciando pure quel dippiu

che si e potuto appiccicare a questi ragguagli, e certo, stando a quel

tanto che narra il Times, che gravi eccessi sono stati consumati da

quelle belve, che pare non ritengano piu nulla dell'uumo. Donde mai

si sono originate tante e si disorbitanti crudelta? Forse dal rifiuto e

daH'impossibilita di pagare i balzelli, a cui avrebbero tenuto dietro

atti selvaggi. Cosi pensa la stampa inglese, benche la Porta faccia

la riservata. Secondo Fopinione di questa, che poi e parte interessata,

gli Armeni stessi, uniti coi Kurdi, sarebbero rei dei suddetti misfatti.

Cio che e fuor di dubbio, e che.i Kurdi negli ultimi anni hanno

esercitato la loro crudelta nel sangue di molti cristiani; sicche non

sarebbe questa la prima delle loro imprese.

2. I cattolici del Belgio ci danno tali esempii di operosita, di

unione e di costanza nel combattere, che possono ben essere proposti

ad eccitamento dei cattolici di altre nazioni.

La confederazione dei circoli cattolici ha teste determinate di'

aprire un concorso per la pubblicazione e diffusione di opuscoli i]

confutazione del socialismo. Al miglior lavoro e stabilito il premi(

di 300 franchi : al secondo ed al terzo per pregio v' e il premio di 200

e 100 franchi. Essi opuscoli in francese od in fiammingo possono com-

porsi in quella forma che meglio piacera agli autori
;
saranno pei

1 Sotto questo titolo ci proponiamo di raccogliere alquante brevi nc

tizie, che verremo spigolando or dall' una or dalPaltra parte d' Kuropa

del mondo, in servigio dei nostri lettori, affinche di certe cose per ess

important!, ma non raccontate dai nostri corrispondenti ordinarii, non al

biano a rimanere interamente diginni.
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preferiti quelli che sono compost! a maniera di dialogo : debbono es-

ser brevi e tali da farsi leggere con piacere dagli operai.

L' Opera dell'ospitalita ha pubblicato il suo ragguaglio dell' in-

verno dell' anno scorso. II freddo fu meno crudo che non gli anni

precedent!; percio gli operai han potuto accorrere piu a! loro lavori

e sentire meno il bisogno dell'ospitalita brussellese. Gli operai poveri

d'ogni sorta accolti nell' asilo degli iiomini, detto asilo Baudouin,

sono stati 5392. L' asilo delle donne ha dato ospitalita ad 841 per-

sone ed a 225 fanciulli. La spesa per i due asili, il sostentamento

degli operai e la mercede delle serve che ne han cura, e ammontata

a franchi 29,712, 18. II soprappiii del preventive servira ad aintare

1'istituto fondato da alcune signore per alloggiare le serve prive di

servizio. Nulla diciamo del Sindicato dei viaggiatori, impiegati e pa-

troni di Gand, a cui sono ascritti molti senator! ed altri personaggi

assai autorevoli, i quali vi esercitano una carita fiorita.

Rispetto alle elezioni provincial! i cattolici hanno ottenuto la

pluralita nel consiglio del Brabante. Inoltre i nuovi consigli provin-

cial! hanno eletto 26 senator!. Ora il Senate e pieno ;
vi si noverano

71 cattolici, 2 socialist! e 29 liberal!, E questo un altro frutto del-

1'ordine e della disciplinatezza, di cui i cattolici belgi hanno dato

sempre prova, massime nelle ultime elezioni politiche.

II Congo belga sembra ora preso d' assalto, a fine di conqui-

starlo alia fede di Gesu Cristo ed alia civilta : tanta e 1'operosita dei

religiosi e degli uffiziali governativi, che vi si travagliano attorno. Gia

i Trappisti sono a N}

Tampa; le Sucre di nostra Signora a Luvituku
,

ove arrivarono lo scorso agosto, partendo da Matadi in treno verso

Kimuenza divise in due drappelli; i Fadri della Compagnia di Gesu,

appartenenti alia provincia belga, quivi stesso avevano preso stanza

parecchi mesi prima tra mille disagi ;
le Suore di carita fanno sen-

tire i frutti della loro virtu a Kinkanda. Che diletto e leggere le let-

tere di queste eroine della nostra religione piene di ardore apostolico !

Narrano a! loro parent!, con una semplicita ammirabile ed allegrezza

invidiabile le loro fatiche straordinarie, le loro privaziorii quotidiane
e sovratutto quel loro vivere domestico coi barbari, come se fossero

loro fratelli. Una di queste, suor Godeleva, scrive da Luluaburgo :

Ora la nostra missione novera oltre mille persone, alle quali cia-

scuna di no! ha da compartire le sue Cure. Suor Igina dirige dugento

giovani, intent! a coltivare i camp! della missione
;
Suor Albania e

tutta in recar sollievo agli ammalati del suo ospedale, ove ora ve ne

ha ben cento pressoche tutti incurabili... io poi sono la meglio trat-

tata, perche ho il comando su cento e cinquanta giovanette negre;
le istruisco e parlo loro di Dio con effusione di cuore, sono sempre
con loro ed insieme con loro coltivo piu di tre ettari di terra. Se mi
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vedeste, con quale orgoglio scendo dalla collina, ove e la nostra casa,

capitanando con un bastone in mano queste negrette e avviandole ai

lavori ! Potenza delle donne, quando sono informate dalla carita di

Cristo ! La via ferrata da Matadi a Stanleypool e bell'e finita ed e

ammirata dai passeggeri come opera colossale per le tragrandi difficolta

superate nel costruirla
;

se ne scorgono tuttora i segni per lungo
tratto di caminino, e sono immensi massi diroccati a viva forza di

dinamite per aprirsi un varco per mezzo i monti. I lavori continuano

alacremente, e non ostante le difficolta d'un terreno alpestre ed il

calore snervante d'un sole cocente, la via ferrata progredisce sempre.

A tutto questo si aggiunga una gara santa, onde missionarii ed agenti

del G-overno vicendevolrnente in ogni necessita si aiutano, una con-

cordia di volonta e continue mostre di affetti soavi, quali suole dettare

la lontananza dalla patria comune ed il nobile loro intento, e poi si

dica pure con fondata speranza che il Congo sara una gloria dell'ope-

roso Belgio e della Chiesa cattolica.

II signer de la Kethulle de Ryhove, luogotenente nel reggimento

dei carabinieri, e uno dei benemeriti Belgi che colle loro esplora-

zioni, colle armi e mille altri mezzi si affaticano a ritogliere alia

barbarie gran parte d'Africa. Egli ha esplorato la regione che si

stende a tramontana di Ubanghi Uelle. Era stato pressoche un anno

a Stanley Pool ed a Leopoldville in ufficio di addetto al coinmissario,

quando 1' agosto dell' anno 1891 imprese la spedizione di Uelle con

buona scorta di soldati e di facchini, passando per Djabbir, Yakoina

e Sandu presso il confluente di Chinko con Boma. Quivi fu visitato

dal sultano Rafay, il piu possente dei capi della nazione Nianmiam.

In compagnia di questo capo rimontd il fiume Chinko sino al villaggio

Sango, al grado 6, 30' di latitudine nord. Dopo breve riposo si spins

per quattro mesi di viaggio sin oltre la stazione di Giorgio Le Marinel,

Bakuma ed entro nel territorio dei Kreishe finora sconosciuto (a 7, 20'

di latitudine). Non sazio mai di scoperte, dal bacino del Congo s'inol-

tro in quello del Nilo e riconobbe il corso superiore del Bahr-el-Arab,

1'Ada (8, 40' di latitudine). L'esploratore si trovo cosi a 650 chilo-

metri a settentrione di Djabbir, sopra 1'Uelle, in luogo ove nessuno

dei viaggiatori europei non avea ancora ardito por piede. Alquanl

piu su aveva innanzi il Darfur, a ponente il territorio del Tchad

le sorgenti del Chari. Avendo lasciato piccole guarnigioni in parecchi

punti del suo cammino, FS giugno dell'anno scorso fu di ritorno all*

residenza di Rafay.

3. La pseudo-consacrazione del vescovo protestante di Madrid (1(

sfratato Cabrera) non cessa di arrovellare i protestanti inglesi e

nerne in moto le lingue e le penne : al quale proposito il nostro solei

corrispondente ha raccolto nuove informazioni che al lettore non
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discaro di conoscere. Ei sembra che veramente i vescovi anglicani

abbiano fatto passi per avvertire in modo non ambiguo il loro arci-

vescovo Plunket del loro unanime parere contrario all'atto cui egli

accingevasi, di consecrare, cioe, il Cabrera. Se non che i loro consigli

ed ammonimenti non furono accettati, negando il Plunket con forza

e risolutezza ogni autorita, particolarmente nell'arcivescovo di Canter-

bury, d' immischiarsi nella bisogna. A suo dire, i protestanti d' Ir-

landa costituiscono Tina Chiesa Nazionale distinta, e come tale indi-

peiidente. Aver egli per semplice cortesia reso partecipe dei proprii

disegni 1'arcivescovo di Canterbury, primate protestante deH'Inghil-

terra, non intendendo affatto di chiederne 1'opinione o 1' approvazione,

ne aspettando tampoco una risposta; non accogliere da chicchessia

comunicazioni sull'argomento se non a mo' di private conversazioni.

Grli aderenti della High Church, cui 1'arbitraria e sregolata con-

dotta di lord Plunket era stata causa di grave disagio e di pungent!

ansieta, sentironsi come sollevati da un gran peso nel vederne cosi sepa-

rata la responsabilita da quella dei suoi colleghi di episcopate. Peccato

che il procedere dei cosi detti prelati anglicani sia divenuto palese un

po' tardi; poiche, in caso diverso, la parte migliore dei loro correli-

gionarii avrebbe potuto trarne stimolo ad opporsi in maniera piu at-

tiva alle stravaganze del bellicoso arcivescovo di Dublino. Che cosa

poteva aspettarsi pero da un orangista e da un massone, quale si

vanta il dottor Plunket? .

Ma, dato a ciascuno il suo, e duopo conVenire che il brutto in-

termezzo lumeggia molto sinistramente 1' interno stato e le basi stesse

della comunione anglicana, avvezza un tempo a decorarsi del pom-

poso titolo di Chiesa Unita della Granbrettagna e dell'Irland-a, ora

costretta a vedere e toccar con mano in che cosa consista'mai il po-
vero cemento di siffatta unione ! Esso non e altro che il privilegio di

Chiesa stabilita per legge dello Stato: distrutto quello, apparisce to-

sto la mancanza d'ogni legarne di fede e di pratiche religiose fra le

parti. Non si pud non riflettere, in questa circostanza, che cosa

potrebbe mai accadere della Chiesa Stabilita d' Inghilterra il giorno
in cui le venisse rneno il cemento legale che ancor ne sorregge la

compagine. Non ne sarebbero forse immediate ed inevitabili conse-

guenze lo sgretolamento e le ripetute rovine ? Tale pensiero infestava

certamente 1'animo del dottor Eyle, vescovo anglicano di Liverpool,
allorche lamentava, in una recente conferenza diocesana, che le

fondamenta stesse del nostro edifizio sociale sembrano cedere, il ro-

manesinio si rinvigorisce, le funeste discordie nella Chiesa d' Inghil-
terra sono piu estese e profonde che mai, ed i ritualisti tengono bor-

done ai cattolici nella loro mala opera !

Ma assai piu meritevoli di essere raccolte e ricordate sono le
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parole di un altro prelato anglicano, sopra un punto fondamentale,

donde comincera forse il diroccare e smantellarsi dell'odierno Esta-

blishment, appena private dei puntelli legali, cioe sul reale valore e

significato degli ordini anglicani. II vescovo protestante di Soder e

Man, nella sua conferenza diocesana, mentovo la recente controversia

sugli ordini anglicani sollevata dal Cardinale Arcivescovo, Yaughan,
in considerazione particolarmente del fatto storico e dottrinale che

per tre secoli e piu, la Chiesa anglicana ha tolto di mezzo il carat-

tere speciale del rito cattolico dell' ordinazione, usando una forma stu-

diata all'intento di sopprimere il concetto del sacerdozio sacrificante,

e che, perduta la validita degli ordini, dessa rimarrebbe di neces-

saria conseguenza esclusa dalla successione apostolica. Su di cio il

vescovo di Soder e Man osserva:

Al primo sguardo scorgerete in queste parole una premessa ed

una conclusione. La premessa e che il carattere sacerdotale e sacri-

ficante del ministero cristiano fu volontariamente abbandonato dalla

nostra Chiesa nella revisione del rituale fatta ai tempi della Riforma
;

la conclusione, poi, & che ando quindi perduta la successione apo-

stolica. Ora, per quanto concerne la premessa del Cardinale, io vi as-

sento perfettamente. Egli ha detto, e detto con verita, che per 300

anni la Chiesa d'Inghilterra ha sbandita la nozione che il secondo

ordine del ministero cristiano debba considerarsi come un ordine di

sacerdoti sacrificanti, ed ha pur cessato di conferirlo come tale. Non

avete che da porre gli antichi rituali accanto al nostro, per sentire

1' impossibility di venirne ad una conclusione diversa.

4. La Missione del Madagascar, per la guerra dichiarata dalla Fran-

cia agli Hova, si e dovuta ritirare da'suoipiu numerosi distretti del

centre dell' Isola, e ridursi in alcuni punti del litorale. I missionarii

gesuiti e le suore hanno abbandonate le loro numerose stazioni del-

Plmerina e di Betsilee. Lungo e disastroso e riuscito il viaggio, sp<

cialmente per gP infermi. Per altro gli Hova hanno dato bella dimo-

strazione di stima ai missionarii. II primo ministro Rainilaiavivon^

ha perfino assicurato Mgr Cazet Yicario apostolico, che le scuole

Posservatorio diretto gia dai Padri si terrebbero aperti, e che unc

de' suoi figliuoli, comandante di un corpo di esercito, durante \i

guerra terrebbe i neofiti sotto la sua protezione. Yoglia Dio che breve I

sia questo interrompimento di una missione floridissima e stabilita
a|f(

costo cP immensi sacrifizii di vite. fatti in essa dalla Compagnia di
[

Gesu !

5. Lorenzo Marques e uno dei migliori porti dell'Africa meridio^ '

nale ed appartiene al Portogallo. Era corsa voce che un mille indi- :

geni, vicini al porto, si fossero ribellati alle autorita portoghesi. II

vero fu che il re di Magaia, detto Mahazul, se ne veniva con 7000 !
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uomini a' danni della citta, la quale aveva da opporre 120 soldati

europei e 200 negri. II Governo portoghese indugio tanto a spedirvi

rinforzi, che, aggravatosi il male, dovette il 15 ottobre inviare da Lis-

bona una spedizione militare, coinandata dal maggiore Giuseppe Ri-

beiro Junior, d' un 500 uomini, imbarcati nel Cazengo dell'Impresa

nazionale e non nel Rei de Portugal della Mala real (valigia reale),

meno oostoso e piu rapido. Percio alcuni vi scorsero un Panamino.

II 27 dello stesso mese salpo per lo stesso luogo Alfonso de Albuquerque

oon un dugento marini e poi altre navi condussero piu soldati sine

ad aminontare ad un 1200 uomini : onde il Groverno dara tale le-

zione ai barbari d'Africa, che non si proveranno piu a rinnovare le

loro sfuriate. Non cosi potra essere sicuro rispetto aUe vicine colo-

nie, che certo agognano Lorenzo Marques, divenuto ora piu impor-

tante per la vicina via ferrata, che si stende nella Manica, passando

per Chimoio e Fontesvilla. Essa sara finita tutta fra breve e crescera

a, mille doppii la popolazione ed il commercio della citta. Da ci6 che

e avvenuto recentemente nel territorio Mussuri della Coinpagnia por-

toghese di Mozambiche, ove gli agenti della South Africa Company
hanno osato di commettere abusi deplorevoli, si potra facilmente de-

durre qual triste condizione si riserbi tra non molto alle colonie por-

toghesi.

La tornata del 27 novembre alia Camera dei Pari in Portogallo

ebbe speciale importanza. Sua Ecc. a
il Yescovo di Coimbra, present!

gli altri Vescovi portoghesi ed il Nunzio apostolico, vi tenne un di-

scorso eloquente sui princdpii che debbono mantenere 1'unione della

Chiesa collo Stato.

L'illustre prelato ringrazid il Groverno per le sue recenti dichiara-

zioni riguardo alia questione religiosa, piene di vero rispetto alia Chiesa.

Oggi il clero, disse, ha smesso la sua opposizione ;
il G-overno ha cessato

la persecuzione. Le circostanze sono ora favorevoli ad un'armonia com-

piuta e feconda tra la Chiesa e lo Stato. > Sua Ecc. a
paleso inoltre il suo

parere che la formazione d' un partito cattolico portoghese, nelle pre-
senti condizioni, non e necessaria; poiche il paese e essenzialmente

cattolico; rammento le ultime manifestazioni di fede dei Portoghesi,
il pellegrinaggio al monte Sameiro e la processione generale di Lis-

bona; raccomando al Governo le missioni d'oltre mare, dimostrando

che il Portogallo pud ripromettersi maggiori vantaggi col favorire i

missionarii ne' suoi possedimenti, che non rafforzando le guarnigioni

niilitari; lodo il Governo per la benevolenza mostrata ai Vescovi ed a

S. E. il Nunzio Apostolico in riguardo del recente disegno d'innal-

zare a festa legale la festa di S. Giuseppe ed a festa nazionale quella
di S. Antonio di Padova. Termino lodando la grandezza, la scienza
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e la nobilta di spirito, onde Leone XIII dirige i destini della cri-

stianita.

Le parole del Yescovo di Coiinbra furono ascoltate religiosamente

ed accolte con profonda commozione.

Azevedo Castello Branco, ministro della giustizia, rispose ch'egli

non poteva non conformarsi con la dottrina che aveva udito, che

come cattolico 1'aveva sempre ammessa, e che vi scorgeva un avvia-

mento assai acconcio a quanto richiede il bene della patria. Parecchi

Pari assai ragguardevoli, come il conte di Casal Eibeiro, il signer Eocha

Peixoto, il sig. Barros e Sa, convennero in si nobili sentimenti. Parlo

infine 1'Arcivescovo di Evora sulla questione sociale e la necessita

dell' insegnamento religiose.

6. In Javier, presso Sangiiesa, si e finite, a spese della duchessa

di Yillahermosa, contessa vedova di Guaqui, il ristauramento del ca-

stello, ove nacque 1'apostolo delle Indie, S. Francesco Saverio (Ja-

vier). II palazzo ed il castello sono stati ceduti in usufrutto alia

Compagnia di Gresu, restando proprieta patrimoniale del ducato di Yil-

lahermosa e della contea di Javier. Si sta poi ora fabbricando una casa

per accogliere coloro che volesserd fare qum gli esercizii spiritual!.

II congresso di Tarragona e stato per la Spagna un'occasione per
manifestare un'altra volta fra le tante la sua grande fede e zelo per

gli interessi della religione. Yi si riuni gran nnmero di prelati e di

personaggi eminenti per virtu e dottrina ed una moltitudine straor-

dinaria di fedeli. II 16 ottobre fuvvi la mattina la solenne funzione,

che precedette la sessione d'inaugurazione. In tutte le tornate ebbe

la presidenza Sua Em. il Cardinal Sanz y Fores. Si discussero in

quattro tornate gravi question! intorno i mali della presente societa,

si presero sapienti provvedimenti e si fecero proteste energiche con-

tro lo sfratato Cabrera, che coi suoi errori e mali esempii sta ap-

pestando la capitale della Spagna. La domenica si celebro nella cat-

tedrale la messa solenne, in cui uffizio il Nunzio; quindi si cantd

un Te Deum in azione di grazie. Alia processione assistettero il Nunzio
T

sedici prelati, il Grovernatore, la Giunta e moltissime societa con tal

concorso di fedeli che fu uno splendore di fede.

7. L'unione effettuata nel 1893 per opera del regnante Pontefice

Leone XIII, fra le diverse Congregazioni benedettine in una sola grande

famiglia sotto un Abbate primate, ha dato occasione alia pubblica-

zione di un nuovo Catalogo di tutto 1' Ordine. Ne togliamo il quadra

seguente che da un' idea chiara dello stato dell' Ordine, sebbene, a

quanto pare, non del tutto compiuta *.

1 Ss. Patriarchae Benedicti familiae confederate, bel volume uscito

dalla tipografia di Montecassino.
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Congregazioni
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Yittorio Duruy, gia ministro dell' istruzione pubblica a' tempi

dell'Impero, membro dell'Accademia, scienziato esimio, autore di una

Storia del Komani e di altre opere riputate, si e spento in eta di

81 anni. Durante 1'Impero le sue novita suscitarono focose polemi-
che. Duruy, figlio di operai e professore tutto assorto ne' suoi lavori,

non poteva conoscere 1'alta societa. Si era dunque imaginato che in

Francia avessimo penuria di donne colte, e che a lui corresse debito

di por fine a questa intollerabile condizione di cose. Egli mise su per-

tanto quelle pubbliche scuole per giovinette, contro cui non cessarono

di protestare i Yescovi e i fedeli, e le quali poi si dovettero chiu-

dere per difetto di ragazze che volessero approfittarsene. Piu tardi

la Repubblica ci ha dato i licei per le fanciulle, i quali non hanno

altro merito che di costare molti milioni ai contribuenti, mentre se

. ne giova una minoranza meschinissima.

A Parigi e inorto Francesco Magnard, direttore del Figaro da una

ventina d'anni. II Magnard era uomo benevolo, aperto, tollerante
;

era peritissimo nello scrivere que' suoi primo Parigi ,
brevissimi e

molto giudiziosi, almeno in apparenza, che piacquero assai. In quegli

articoletti il Magnard biasimava per bel modo certi eccessi e certe

storture, ma si tenne in guardia dal far prevalere qualche alto prin-

cipio, ovvero un avviamento politico schietto ed energico. Era scettico

e ristucco, ma amabile e contento. I suoi articoli riassumevano sempre

questo pensiero predominante : le cose si mostrano sotto un cotale

aspetto sfavorevole, ma non c'e ancora nessun pericolo ; possiamo tirare

innanzi la solita vita, godere di cio che abbiamo, senza darci alcuna

briga del future. Siffatta filosofia il Magnard e venuto inculcando alle

classi maggiorenti, compilando il Figaro. II giornale ebbe un suc-

cesso da non credersi, divento una miniera d'oro pe' suoi padroni,

fra i quali c' era il sig. Magnard, e prese il posto de' giornali con-

servatori nelle agiate famiglie anche cristiane. II Figaro ha fatto un

immenso male alia Francia, corronipendo le classi agiate.

Kicordiamo per ultimo il sig. Claudio Jannet, professore all' Istituto

Cattolico di Parigi, rapito in eta di soli 50 anni. Quest'ottimo cattolico

ha pubblicato varie opere sugli Stati Uniti, sulle questioni socialiecc.,

poscia tradotte in piu lingue. La sua morte e veramente una perdita

per la Francia, alia quale avrebbe potuto porgere ancora grandi ser-

vigi. Quando ci tocca di vedere uomini da nulla e godere ampia-

mente dell'aura popolare e sedersi in alto luogo, si rimpiangono piu

arnaramente gli uomini di merito e d' indnbitata eccellenza, che non

hanno potuto far conoscere quanto valevano.

Pel Magnard si e concertato un cotal lutto generale ; per Claudio

Jannet si e avuto appena qualche parola quando e morto. Piu tardi

poi verra messa in equilibrio la bilancia.



LEONE XIII

E LA CIVILTA CRISTIANA

I.

Le belle e semplici parole del Santo Padre Leone XIII al

Gollegio del Cardinal!, per gli augurii delle ultime feste na-

talizie, che anche noi nella cronaca di questo nostro quaderno

riportiamo, debbono aver destata una certa compiacenza in chi,

con vigile affetto, abbia seguiti gli andamenti dei diciassette

anni del supremo suo ministero. Perocche una cosa egli ha

sopra ogni altra manifestata; e verissima, anzi evidente: cioe

1'armonia continua de' suoi propositi co' suoi atti, delle primi-

tive sue speranze co' buoni successi che vi han corrisposto.

Si puo dire che in pochi periodi egli ha epilogata la storia

del suo Pontificate, esprimendo quel titolo di benemerenza,

pel quale il nome suo riscotera dai posteri gratitudine e lode.

Tutto e sempre egli ha operato, per isviare il mondo cristiano

ed incivilito dagli abissi della barbarie, verso cui troppo avanti

si e incamminato.

A noi si augura, ha detto 1'augusto Pontefice, di vedere

diffusa e fiorente nei popoli la civilta cristiana e ampliato sulla

terra il regno di Dio. A questo nobilissimo scopo, nel quale,

chi giudichi rettamente, si assommano inestimabili beni, noi

appunto da oltre tre lustri consecrammo indefessi il meglio
delle nostre cure apostoliche.

In cio leggere, riandando il passato, ci 6 rivenuto a me-

moria quello che non disdirebbe chiamare programma papale
di Leone XIII, da lui medesimo esposto gia in due aurei di-

stici, che egli scrisse in calce ad un suo ritratto. Un'altra

Serie XVI, vol. 1, fasc. 1070. 9 8 gennaio 1894.
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volta, tempo indietro, li riferimmo : il ripeterli ora serve assai

bene.

lustitiam colui: cerlamina longa, labores,

Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli.

At fidei vindex non flectar: pro grege Christi,

Dulee pati, ipsoque in carcere dulce mori.

Nei quali versi non e solamente scolpita una elegante effigie

dell'animo suo, ma per di piu una somma perfetta della, no-

miniamola cosi, politica, che egli, Capo del mondo cattolico,

ha voluto invariabilmente attuare.

II.

II fior fiore e per appunto sul principio del due esametri :

lustitiam colui: Fidei vindex non flectar; che e quanto dire,

giustizia inflessibile insegnata, propugnata, praticata. Sollevato

egli da Dio nel culmine della Chiesa, che e il regno suo so-

pra la terra, affinche la reggesse e governasse, flno dai pri-

mordii di questa esaltazione sua, per unica e sovrana ragione

di Stato prese la giustizia : e non pure quella di ordine me-

ramente naturale, senza cui, come avverti Agostino, i regni

. si mutano in latrocinii
;
ma segnatamente quella di ordine so-

vrumano, ossia la cristiana, che nel Yangelo e indicata quale

giustizia del regno di Dio per antonomasia : Regnum Dei et

iustitiam eius 1
.

Questa e la giustizia che egli stesso professo in modi so-

lenni ed aperti di volere aver di mira, ed al cui trionfo nel

mondo avrebbe dedicate ]e forze e la vita. Sino dal primo atto

che Leone XIII fece pubblico, egli questa divina politica rese

notissima alPuniverso, coll'allocuzione avuta, sedici giorni dopo
creato Papa, nel Concistoro dei 28 marzo 1878

; protestandosi

che, per durarvi fedele, niuna fatica avrebbe schivata, niun

disagio si sarebbe risparmiato ;
e giammai non avrebbe con-

1 MATTH. VI, 33.
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sentito che egli sembrasse preferire se al dovere, osservando,

colle parole di Paolo, che non farebbe animam suam pretio-

siorem quam se. Si confront! questo linguaggio con quello

usato da lui nelP ultimo citato suo discorso al Sacro Gollegio,

e si vedra come il Papa, parlante nella primavera del 1878,

sia P identico ed immutato che ha parlato cadente il 1894. Che

adunque egli abbia tenuto parola, il mondo stesso puo dirlo.

Siccome poi la papale giustizia va inseparabilmente congiunta

colla fede e co' suoi diritti divini fra gli uomini, ch' essa deve

prosperare e salvare, cosi nella promulgazione e nella difesa

di questa, egli ha una tale giustizia splendidamente mani-

festata.

III.

A Leone XIII e toccato di doverla sostenere in un tempo,

nel quale il lume della verita di Dio in molte menti si e

oscurato, e Fosservanza della sua legge, nella pratica del

viver civile, e grandemente scaduta; tempo non falsamente

definite di apostasia da Gristo, per parte di Governi, che, da

un secolo in qua, ogni opera hanno sembrato porre al fine

di strappare dalle braccia del Redentore i popoli redenti, e di

svellere dall'albero della civilta cristiana le radici onde traeva

la vita. Egli, al suo salire sul seggio di Pietro, non iscorse

intorno a se nel cristianesimo, socialmente parlando, quasi altro

che tenebre e scompiglio. Una sola e stupenda eredita gli aveva

lasciata Pio IX : Funita compatta, nella fede e nella carita, del-

PEpiscopato cattolico e la devozione sua invincibile al Papato ;

cioe dire, la pace interna della Ghiesa.

Fuori di cio, la guerra insensata a Dio ed al suo Cristo

era al colmo del bollore. Al raggio che divinamente lo illu-

strava, da quell'altezza, meglio che altri, vide subito quanto
il mondo cristiano del nostri giorni, tratto da mille errori a

paganizzare, avesse di somiglianza col mondo pagano in mezzo

a cui nacque, si svolse e fruttifico nei primi suoi secoli la

Ghiesa formata dai gentili-; e quanto, sotto le mendaci appa-
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renze di un materiale progresso, fosse tomato indietro e mo-

ralmente imbarbarito. Per conseguenza vide che, come la luce

della fede conquisto gia a Cristo Fantico mondo idolatra, cosi

la luce stessa, invariabile sempre, avrebbe avuta virtu di ri-

donargli il moderno mondo traviato. E per cio il suo primo

culto, anzi il massimo ossequio ch'egli si propose di rendere

alia giustizia del regno di Dio, fu di propalarne la verita; gri-

dando un Fiat lux! ch'egli non ha cessato mai di far risonare.

Era predetto del successore di Pio IX, che sarebbe Lu-

men in coelo. Or, trascorsi oggimai diciassett'anni da che

nella Cattedra romana rifulge, chi potrebbe negare che Leo-

ne XIII e stato un Angelo di luce, dato da Dio alia sua Ghiesa,

acciocche dal Vaticano diffondesse in tutta la terra gli splen-

dori del Yerbo di verita? Che egli, anche al mondo carnale

e piii alieno da Gristo, si e rirelato come un astro di sapienza,

degno deH'ammirazione sua e de' suoi plausi? Noi non sap-

piamo di altro Pontefice che, in un tal giro di tempo, abbia

tanto esercitato il Magistero e 1'eccelso ufficio di illuminatore y

quanto egli ha fatto. E la serie ben voluminosa degli atti

suoi, delle sue encicliche dottrinali e de' suoi svariatissimi di-

scorsi ne sta in prova.

Non e gran tempo che uno scrittore, trovandosi a' suoi

piedi, usci a dirgli : Padre Santo, dei dugensessantadue vo-

stri predecessori, voi siete il Papa che piu di tutti ha inse-

gnato. Voi, Pastor sommo, siete stato instancabile nel pascere

verbo i grandi e i piccoli, i popoli e le nazioni. Che vo-

lete? rispose egli; questa e la sola piena liberta che mi e la-

sciata, ed io ne uso per la salute del mondo, che tanto di ve-

rita e affamato.

IY.

Ma insieme colla propagazione della verita, il Papa Leone

si e adoperato a stabilire i diritti della fede ed a persuadere,

come questa, seguita secondoche viene insegnata dalla Chiesa

cattolica, rechi frutti desiderabili agli Stati, alle genti e ad
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ogni maniera di civilta. Quindi non pure ha promossa la dila-

tazione del regno di Dio in tutto il globo, ampliando le mis-

sioni presso gl' infedeli, accrescendo la gerarchia ecclesiastica

di nuove sedi e prefetture, richiamando gli studii filosofici

negF istituti cattolici alle schiette sorgenti della scuola e del

suo sole, che fu FAquinate, e dando novello vigore a tutte le

discipline e le arti che, colla dottrina della fede e colla vita

esteriore della Chiesa hanno piu stretti leganii ;
.ma si e affa-

ticato a giustificare la Chiesa stessa contro il nugolo di calun-

nie, di menzogne, di errori e d'inveterati pregiudizii, onde

le sette si sono ingegnate di ottenebrarne la chiarezza, di vi-

tuperarne i beneflzii e di renderne odiosi gl' influssi piu sa-

lutari.

Al quale effetto anche gli studii storici ha voluto accalo-

rare, aprendo agli eruditi di ogni lingua e paese i tesori delle

sue biblioteche e gli archivii altresi, fino ad ora nascosti, del

'Vaticano. II Papa diffonditore di luce ha cosi provato che egli,

per la causa della verita, non teme la luce.

Chi, in questi diciassett'anni di suo Pontificate, piu e meglio

di lui, cultore della giustizia e vindice della fede del regno di

Dio, ha dimostrato ai principi ed ai popoli, che la Chiesa e in

grado sommo altrice d' incivilimento
;
e che dal riverirne i di-

ritti e daH'accettarne il concorso, per aggiunta ai beni eterni,

provengono i temporali? Se e lecito dare nome di politica al-

Toperazione di Leone XIII nel mondo, non le conviene altra

vera e propria qualificazione, fuorche quella di cristianamente

conciliatrice della Chiesa colla civilta, dell'ordine divino col-

Tumano, della ragione colla fede, della pace del cielo col riposo

della terra; postovi per fondamento P incrollabile : Quae sunt

Caesaris, Caesari, quae sunt Dei, Deo, da Gesu Cristo asse-

rito. Cinta la fronte del' diadema di Yicario del Re dei re,

arraato il petto di carita sublime e con in una mano il Yan-

gelo di questo Cristo-Dio, che e venuto ad instaurare ogni cosa

ed a riconciliare la terra col cjelo, egli ha tesa paternamente
Taltra a tutti i potenti del mondo e si e offerto ad aiutarli,

quanto era in se, nell' ardua impresa di salvare la societa
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odierna da una pressoche inevitabile catastrofe. E come ai

potent! ed ai ricchi, 1' ha tesa ai deboli ed ai poveri, additando

a ciascuno Punico scampo che alia pericolante civilta rimane.

Niuna delle immense dovizie di verita e di virtu che la

Chiesa possiede, ha egli percio ricusata. Alle offerte ha accom-

pagnati gPinviti ed agPinviti, stiara per dire la piu benigna

preghiera. Niente ha ceduto di quello che, per esser di Dio,

non poteva eedere: ma tutto si e mostrato propenso a con-

cedere, per amore della sociale salvezza, quello che, essendo

in balia sua, poteya legittimamente concedere. E ben lo sanno

Francia. Austria, Russia, Germania, Spagna, Portogallo e pa-

recchie delle Repubbliche americane. Inflessibile nella giustizia

della fede : lustitiam colui, Fidel vindex non flectar ; ma largo

nella misericordia.

Ecco quale, nella durata del supremo suo ministero, fra

contrast!, travagli, scherni, insidie ed asprezze d'ogni maniera,

certamina longa, labores,

Ludibria, insidias aspera, quaeque tuli,

si e palesato alia Chiesa ed al mondo Leone XIII, encomiato

percio dai nemici stessi piu irreconciliabili del Papato ;
e con-

seguentemente ecco la sua, se cosi vuol dirsi, politica lucida

e chiara: Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius.

Prima di tutto e sopra tutto propagare e difendere il regno

di Dio e cercarne sempre e in ogni cosa, con impavido cuore,

la giustizia. Questa e 1'eccelsa politica, che, come bene scrisse

il De Maistre, fa del Papa il promotore, il capo, il demiurgo

della civilta universale.

V.

Queste cose giova mettere in evidenza, ora che il Papa

medesimo, nel recente suo discorso, ha riconosciuto Popera-

zione sua, per raggiungere Palto scopo, non essere tornata

infruttuosa. In cio, ha detto egli, pieni di gratitudine, lo con-
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fessiamo, ci fu veramente larga la benedizione del Gielo
;
be-

nedizione che ognora ci porge miovi argomenti di conforto e

speranza.

Ne puo negarsi che questa benedizione gli abbia fatto, in

breve spazio di tempo, ottener quello che niuno ardiva ripro-

mettersi. La condizione in cui al principio egli si trovo era

irta di acute spine, cioe di poco meno che insuperabili diffi-

colta. Senza Principato, senza erario, senza esercito, senza

umani presidii, circondato da un potere nemico che lo teneva

chiuso nel Vaticano, dentro Roma, e fuori lo insidiava mali-

gnamente colla sua diplomazia, comparve in faccia alia po-

tenza mondana, dominata dalla setta massonica, come gia Da-

vide inerme di fronte al gigante. Gome lui beffeggiato, tra le

bestemmie e i giuramenti che il trucidato suo corpo sarebbe

pascolo degli avvoltoi, Leone XIII, in que' primordii del suo

Pontificate, sentiva dirsi perduta la causa papale, vinta e so-

pravvinta dalPanticristiana civilta.

Dapprima egli attese a rendersi meno ostili, od anche

benevoli, i Governi che quasi tutti al Papato erano allora in-

different! o malevoli. Ardua impresa, che era stimata d'im-

possibile riuscimento da molti, anco devoti alia Chiesa e sa-

gaci, i quali al fortiter nel volere i fini ed al suaviter nel

disporne i mezzi, avrebbero preferito lo zelo di quegli apo-

stoli che, sopra la citta avversa a Gesu, invocavano le folgori

celesti. Ma la sapienza divina reggeva i consigii di Leone.

Colla persuasione, colla pazienza, coll'amore, con le opportune

esortazioni, pian piano egli seppe farli disombrare
;
ammansi

e trasse a se i sospettosi e i superbi.

I potent! si avvidero della retta sua intenzione, si accor-

sero che le encicliche sue ridondavano di verita e di carita,

*entirono come la parola di un tanfuomo potesse conferire

al bene dell' ordine sociale e politico. Del suo valore si for-

marono degno concetto : dalla stima vennero alia riverenza, e

da questa anco all' amore. La Potenza imperiale germanica,

rammentando un antico fatto, dipinto con colori piu fantastic!

che real! dalF immaginazione dei poeti, diceva : Non an-
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dremo a Ganossa! Eppure il suo gran cancelliere, 1'uomo di

ferro, vinto dalla verita e dalla giustizia papale, non sola-

mente mitigo o aboli le leggi, perniciose non meno ai catto-

lici che all' Impero, ma ricorse al Pontefice stesso per averla

arbitro nella sua controversia colla Spagna, ed accordatosi con

Leone XIII, fini proferendo 1' ingegnoso motto : Siamo an-

dati a Roma, senza passar per Canossa!

L'illustre cardinale Parocchi, in un memorabile suo ragio-

namento, cosi compendiava le geste principali di Leone :

Pacifica 1'Alemagna, dopo 1'arbitrato delle Isole Caroline, in-

frange le catene agli schiavi, riannoda le relazioni diploma-

tiche colla Russia, chiama a concordia gli elementi conser-

vativi della Francia, stabilisce la gerarchia nella Scozia, nella

Bosnia, nell' Erzegovina, nel Giappone, nelP India; e, definite

il portoghese patronato di Goa, restituisce la liberta religiosa

al Brasile, la pace all' Irlanda, fonda la delegazione apostolica

negli Stati Uniti i

;
ed ora si puo aggiungere, che schiude

la via ad una riunione dell' Oriente foziano col seggio di

Pietro.

II trionfo pero della politica del Santo Padre si e palesato-

nei due suoi giubilei del 1888 e del 1893. Non uno Stato od

un altro, ma tutti si mostrarono a lui attratti dalla sua pru-

dente saviezza ed a lui bene affetti. Mandarongli solenni am-

bascerie, preziosissimi doni, o rallegramenti ed augurii sin-

ceri e infiniti. Cosi fecero i Sovrani d'Austria ed Ungheria,,

di Spagna, di Portogallo, di Germania, d' Inghilterra, di Russia,

del Brasile, i Presidenti delle Repubbliche di Francia e delle

due Americhe
;
ed altresi Principi non cristiani, come lo Scia

di Persia ed i Sultani di Costantinopoli e del Marocco. Ai Capi

degli Stati si unirono i popoli a segno tale, che dimostrazioni

si magnifiche, ricche ed universali non si legge nella storia che

a nessun altro Papa o monarca si sieno mai fatte.

Eppure alquanti anni prima il romano Pontefice si gridava

dai piu caduto in dimenticanza, avuto in poco o in niun conto

ed abbandonato nella sua prigionia da tutti i grandi del secolo!

1 La missione cimlizza-trice di Leone XIII. Roma, tip. Befani, 1893.
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Con ogni ragione adunqae il Papa, nel suo precitato di-

scorso, ha potato confessare, pieno di gratitudine, che la

benedizione del Gielo e stata larga all' opera, alia quale, da

oltre tre lustri ha consecrate indefesso il meglio delle sue cure

apostoliche. Tutto quanto ha egli acquistato per se, lo ha

acquistato, con detrimento della barbarie massonica, ad incre-

mento della civilta cristiana.

VI.

Se non che phi ancora che nelle migliorate condizioni

della Santa Sede, per rispetto ai Govern!, il Papa scorge la

benedizione del cielo in altro. La nostra parola, proseguiva

egli dicendo, principalmente si riferisce a quel salutare e ben

augurato risveglio di fede religiosa, che viene suscitandosi e

si manifesta in diverse nazioni. Esse furouo gia, e per piu

secoli, dalla fede favorite e ricolme di beneflcii i piu segna-

lati. Ma pur troppo di poi, dimentiche dell'opera sua rigene-

ratrice, non dubitarono di recarle offesa ed anche di discono-

scerla.

Che questo risvegliamento dal torpore dell' indifferenza in

piu parti si mostri, e fuori di dubbio
;

e per tal riguardo si

-e fatto buon cammino. Puo dirsi con verita, che mens agitat

rnolem : lo spirito cattolico si riscuote in molti languidi ed

indolenti, che di cattolico avevano appena il nome
;
ed anche

tra gli eterodossi, il moto verso il Pontificate romano, centro

dell' unica vera fede, si allarga, come si e fra i cattolici me-

ravigliosamente dilatato, secondoch& i continui pellegrinaggi

al Vaticano lo provano.

L' impulso dato da Leone XIII, co' suoi insegnamenti, co' suoi

ammonimenti, co' suoi eccitamenti, a voce ed in iscritto, ai

cleri ed ai popoli, non e quindi stato inefficace. Nel decorrere

di quest' ultimo decennio le associazioni dei cattolici si sono

moltiplicate, la stampa loro si e rinvigorita, le loro adunanze,
i loro Congressi, le loro buone istituzioni di vario genere si
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sono accresciute. La resistenza al satanismo, prevalente sotto

forma di civilta, in piu luoghi si e addoppiata di gagliardia.

La luce, sparsa incessantemente dal Capo della Chiesa, ha fe-

rito gli occhi, accecati dal nembo di errori che fra le nazioni

cristiane si e addensato. Da per tutto si e cominciato a cono-

scere, che il Papa si adopera a salvare col cristianesimo P in-

civilimento, quando avvisa, inculca e ripete ai governanti ed

ai governati, agli opulenti ed ai bisognosi, agli ottimati ed

alle plebi, che le offese alia religione, il rinnegamento della

fede e F apostasia da Gristo producono frutti amarissimi, nel-

Pordine pure naturale dell'umano consorzio. Perocche Pespe-

rienza, pur troppo ravvalorando P ammaestramento pontificio,

fa si che dai corollarii pratici si risalga ai principii, e dalla

perversita degli effetti si argomenti la pravita della causa.

VII.

E questo ha il Santo Padre accennato nel suo discorso,

seguitando a dire: Ora, per consiglio di Provvidenza, avviene,

che pur dai disinganni, dalle sventure, dai crescenti pericoli

morali e sociali, esse nazioni prendano a considerare e omai

riconoscano la somma dissennatezza che e non curare, sde-

gnare anzi il regno di Dio e la sua giustizia. Veggono esse

che, come gP individui cosi gli Stati, indarno si argomentano
di poter conseguire benessere, felicita e perfezione, se non

la ricercano nel sovrano autore, moderatore e fine ultimo di

tutto il creato. Veggono che, reietta la fede in Dio, ne co-

scienza di dovere, ne virtu cittadine son cosa che valga; e

che le stesse leggi e rigori non bastano a contenere gli animi,

ad infrenare le moltitudini, se non piu forse ad inasprirle.

II Papa che, fra le altre, ha gia dettate le magistrali en-

cicliche intorno al politico Principato, intorno alia cristiana

costituzione della societa civile, intorno alia santita del ma-

trimonio, intorno ai doveri dei cittadini, secondo giustizia, pru-

denza e carita, rilevando a norma del Vangelo la condizione
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degli operai; a buona legge puo rallegrarsi che il contrasto

fra le sue dottrine ed i fatti provenienti dai mostruosi assurdi

che ad esse, nel nome di una nuova civilta si sono opposti,

abbiano risvegliato il senso della religione e stimolato il desi-

derio di tornare alia fede nel regno di Dio e della sua giu-

stizia , tutelatrice dell'autorita pubblica, dell'ordine sociale,

della famiglia e della proprieta.

Egli ha fatte tre grandi cose, notava teste il razionalista

Ferdinando Brunetiere, la cui prima conseguenza e stata di

rendere al cattolicismo, anzi alia religione in genere, la loro

parte di azione sociale 1
.

I turbamenti economici, che tanti materiali interessi hanno

sconvolti, gli scandali degTimmani latrocinii, che han dato

stupore persino ai negri dell'Africa, il socialismo colle sue

minacce e 1'anarchia colle sue bombe e co' suoi pugnali, sono

serviti di paunoso commento alle paterne ammonizioni di

Leone XIII. Sono stati e seguitano ad essere lezioni eloquenti

della Provvidenza che sanabiles fecit nationes. In alto ed in

basso, tra gPincreduli ed i credenti, si e principiato a capire,

che una civilta del tutto separata dalla Ghiesa o ad essa ostile,

ribelle ad ogni indirizzo, ad ogni correzione, ad ogni concorso

del Papato, e una civilta che si e sciolta da Dio : e la civilta

senza Dio conduce alle enormezze dei Panama francesi, delle

Banche italiane, dei micidiali ordegni dei Ravachol e degli

stili regicidi dei Gaserio. Molti, aprendo gli occhi, si sono

resi alia folgorante verita che gli ordinamenti civili, se si

desidera pace sociale, non possono stare in contraddizione coi

religiosi.

Nel 1894, cosi 1'ebraico araldo della massoneria di Roma,
noi abbiamo udito uno dei piu antichi e provati repubblicani

di Francia parlare di un Esprit nouveau, che presiede ora per
la prima volta ai rapporti fra la Ghiesa e lo Stato in Fran-

1 Le Pape Leon XIII a fait trois grandes choses, dont la premiere con-

sequence a ete de rendre au catholicisme, et generalement a la religion,
leur part d'action sociale. Revue des deux Mondes, 1 Janvier 1895. Apres
une visite au Vatican, p. 106.



140 LEONE XIII

cia : uno spirito di conciliazione e di buona armonia
;
e senza

che alcuna di queste parole sia stata proferita in Italia, i vi-

stosi omaggi resi nelle citta piii note per il loro spirito libe-

rale alle autorita religiose; Faccoglienza che ebbero alcune

allusioni allo spirito religioso, sono fenomeni da essere ne-

gletti soltanto dagli spiriti volgari e dagli uomini di corta

vista *.

Altri si sono convinti che i popoli battezzati, se rinnegano-

Cristo, cadono a poco a poco in una barbarie da disgradarne

quella degli Unni e dei Vandali
; perocche gli apostati, scristia-

nizzandosi, finiscono con disumanarsi. II pagano puo rassomi-

gliarsi all'uomo imbestiato, a guisa di Nabucco
;
ma il fellone a

Gristo si rassomiglia ai verri indemoniati del lago di Geneza-

ret. Ed ecco perche gli eccessi dei barbari, nati in grembo alia

civilta apostatica dei nostri giorni, trascendono in feroce de-

menza quelli dei barbari di Attila e di Genserico.

Gonseguentemente la necessita di rifare il cammino a

ritroso bandita dal Santo Padre, e di raccostarsi alia para

sorgente della morale pubblica e privata, che e la fede di

Gesu Gristo, si & fatta sentire, ove piu, ove men fortemente r

in ogni ordine di persone ; preparando quel risveglio reli-

gioso e quel ravvicinamento al Papato, che fu gia previsto

dall'acattolico Emilio De Laveley, allorche, quindici anni sono,.

scriveva: verra tempo nel quale il Papato vedra ingrandire

la sua potenza, e molti, che ora Fassaltano, si gitteranno ai

suoi piedi, affinche li difenda ~.

VIII.

Del qual beneflzio di civilta, o preservata, o promossa pel

mondo da Leone XIII, FItalia nostra, sopra le altre nazioni,.

ha sperimentati gli effetti, essendosi in essa ridestato lo spi-

1 La Tribuna di Roma, num. del 1 genn. 1895.

Lettres d'ltalie, pag. 391.
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rito operosamente cristiano, a tale che e lecito assai bene

promettersi delle sue sorti. AlPazione cattolica, sempre piu

ampia e gagliarda e tutta rivolta al Papato, come segno delle

speranze patrie insieme e religiose, si sono teste unite dimo-

strazioni popolari in Milano, in Venezia, in Bologna, in Fer-

rara ed altrove di ossequio ai Pastori, inviati a queste citta

dal Papa, si splendide, che non piu se si fossero accolti rnessi

del cielo. Da per tutto nella Penisola si scorge un lavorio muto

ed un fermento incipiente, che indicano qualche cosa piu che

non sia nausea della civilta seminatavi dalla rivoluzione. Questa,

colle ignominie di cui dalla giustizia di Dio e stata condan-

nata a fare pompa in Roma, troppo ha giustificata la fortezza

di Pio IX e di Leone XIII, tanto nel resisterle e tener ferme

le giustizie di S. Pietro, quanto nel vietare ai cattolici di punto

mescolarsi nella sua politica insana. Ora anche ai loschi ap-

parisce, che il Papa, con la liberta e col diritto della S. Sede,

ha propugnato Fonore della vera Italia.

Premio del suo culto per la giustizia, lustitiam colui, e

delFinflessibile sua difesa della fede, Fidei vindex non ftectar,

e per Leone XIII il vedersi, dalle Alpi al Capo Pellaro, at-

torniato da un esercito numeroso d' Italiani, che, sotto 1' im-

macolata sua bandiera, mostrano onesta la fronte e nette

le mani dai misfatti, dai ladronecci e dalle lagrime del popolo

tradito e straziato. E questo esercito ingrossa ogni giorno,

col grido : Salva nos! che erompe dal petto di milioni, i quali

nella sua tiara veggono il simbolo ed il pegno di una patria

non fintamente risorta.

La parte piu rea dei delitti, che hanno subissata la nazione

in un mare di guai, indarno tende la mano a quest'esercito,

ed indarno ne invoca dal Papa, supremo duce, il soccorso, per

non perir essa alia sua volta in un mare di lezzo. Ma e stolto

pensare che Leone XIII possa mai rafforzare una barbarie, che,

sotto i suoi occhi, ha preteso cancellare, in Roma e nelP Ita-

lia, ogni traccia di romanita cristiana e di storica italianita.

Col disfarsi della putrescente rivoluzione a' suoi piedi, egli,

dal suo Vaticano, ogni di piu vien diventando Arbitro morale
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delle condizioni della Penisola. Gli event! odierni richiamano

alia memoria quelli delle italiche popolazioni, quando, abban-

donate, dairammollito Impero greco, in balia del Longobardi,

dai Papi riebbero la pace, la costituzione politica e la sal-

vezza.

II Pontificate, scrisse gia Pellegrino Rossi, e la sola viva

grandezza che resti all' Italia e le faccia riverente ed osse-

quiosa PEuropa, con 1'intero orbe cattolico. L'altro giorno,

cinquant'anni dopo tante vituperazioni del Papa, un portavoce

di Francesco Crispi in Roma si rallegrava, che oggi il Pa-

pato apparisca cio che di meglio e di piu rispettato possiede

ancora la nazione italiana l
. II multa renascentur, che finora

si e deriso per poetico, principia a vedersi piii storico che

non paresse.

Che e quello che fu? dimanda il Savio ne' libri sacri; e

risponde: Quello che sara. Che e quello che avvenne? in-

calza nella domanda; e soggiunge: Quello che accadra. Nulla

cosa e nuova sotto del sole 2
.

Ma noi, colla ricordata penna giudaica, lasciamo i para-

goni ed i presagi agli spiriti non volgari ed agli uomini di

non corta vista : e senza piu ci rallegriamo colPaugusto Pon-

tefice che, al sorgere del 1895, egli abbia potuto, delPopera

sua ristoratrice della civilta cristiana, asserire con verita, che

la benedizione del Gielo gli e stata larga ed ognora gli porge

nuovi argomenti di conforto e speranza.

1 II G-iornale, num. del 5 gennaio 1895.

2 Eccles. I, 9-10.
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CIPRO

SOMMARIO : De' piu antichi abitanti di Cipro. Non furono i Fenicii. I primi

suoi Re dell'eta mitica: Aoo, Belo e Cinira. Etimologia del nome di

Cinira. Perchk Misone, uno de' sette sapienti, fu detto Kheneo ed Eteo.

Cinira e la metallurgia, arte propria degli Hethei-Pelasgi. I Telchini

in Cipro. Di Belo e di Cefeo. I nomi KuTipo^, ScpVjxsia, KspaoTia, Ma-

vcapia ed Asi, Asebi e Asiaai. Opinione del Maspero circa il nome Asi

e nostre osservazioni. Antica relig-ione degli Hethei di Cipro.

Nella prima parte del nostro lavoro fu data contezza al

lettore, delle origini etniche degli Hethei-Pelasgi; delle region!

da loro abitate dopoche movendo dalle montagne d'Armenia

si volsero alle terre dell'Asia Minore, della Siria e del Ponto

Eussino. Fu parimente discorso delle arti ond'essi vennero in

chiarezza di fama, cioe dire quella del cavar e lavorar i me-

talli, e 1'altra del costruir citta e fortezze che dal loro nome

si addimandano. Le quistioni poi di filologia e di fonetica che

riguardavano i nomi loro locali e personali, le credenze reli-

giose e il vincolo federative che gli tenne uniti per ispazio

di parecchi secoli, furono altresi da noi sufficientemente svolte

e rischiarate. Ed ora, dopo le durate fatiche di quattro anni

in siffatto studio pieno di sollecitudini e di rischio, noi siamo

consolati e rallegrati alia vista gioconda del mar Egeo e alia

vaghezza dell' isole che 1' inghirlandano e che visiteremo in

compagnia de' nostri lettori. Intanto ci sia lecito applicar al

nostro proposito le parole dell'Alighieri :
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Per correr miglior acqua alza le vele

Omai la navicella del mio ingegno,
Che lascia dietro se mar si crudele l

.

Noi, lasciando il Gontinente asiatico per seguir le tracce

de' popoli hethei nelle isole, avremmo eziandio lasciata 1'ap-

pellazione di Hethei e usata quella soltanto di Pelasgi che

non altro significa se non Hethei fuori delle loro sedi origi-

narie delFAsia, Hethei migratori, erranti e pellegrini. Impe-

rocche 1'andar vagando di terra in terra fu proprio de' Pelasgi,

come de' loro fratelli i Lelegi, i Garii ed i Gauconi. Strabone,

infatti, scrisse : Questa gente de' Pelasgi fu molto errante e

pronta al migrare ;
crebbe subitamente in forze e subitaraente

manco (si ecclissb, IXafte T^V IxXet^tv)
2

. II mare che quasi d'ogni

parte chiudeva i popoli della confederazione hethea, e la vista

dell' isole vicine dovevano certamente far nascere in loro il de-

siderio di mettersi in avventure e di cercar nuova patria;

tanto piii poi se necessita di fuggir pericolo di nemici o di-

sagio del bisognevole alia vita ve li spronava. Ed una delle

isole piii vicine per gli Hethei della Siria e di quelli della

Cetide o Cilicia, fu indisputabilmente quella di Gipro, di cui

prendiamo a scrivere.

De' primi abitanti, o almen de' piu antichi, dell' is-ola di Ci-

pro, parlammo gia nel 1 volume 3
,
a proposito di Amatunte,

fondata dagli Hethei-Siri di Amath, e donde poi tutta 1' isola

prese il nome di Amatusia. Le prove che quivi recammo della

identificazione di Amath sira con Amatunte ('AjiaOoO;) di Cipro,

serbano il loro valore, e quelle che ora daremo non saranno

che una conferma della priorita degli Hethei per rispetto degli

altri popoli nelP occupazione e denominazione dell' isola. Le

prove molteplici della presenza degli Hethei in Gipro sono le

tradizioni mitiche forniteci* da' classici, il culto primitivo di

Astarte e di Apollo da loro quivi introdotto, la presenza dei

1

DANTE, Purgatorio, canto I.

2 STRAB. XIII, III, 3.

3 DE CARA, Gli Hethei-Pelasgi, pp. 69, 75, 101, 106, 392, 401, 404.
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Telchini e la scrittura arcaica non fenicia, non semitica, n&

greca, ma propria degli antichissimi Gipriotti, che furono gli

Hethei.

Srie XVI, vol. I, fasc. 1070. 10 8 gennaio 1894.
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La carta geografica die qui diamo e la migliore che si

conosca per le indicazioni degli scavi e de" monument!
;
ma il

sesto della pagina ci obbliga a riprodurla in piccolo. Anche

altri prima di noi riprodussero carte simili in modo che sia

necessario 1'uso delle lent! d' ingrandimento *.

Antichi e moderni concordemente asseriscono che 1' isola

di Cipro fu nel principio abitata da' Fenicii. Nella quale sen-

tenza si rinnova la stessa confusione da noi tante volte notata

e combattuta della quistione geografica con 1'etnografica, chia-

mando cioe Fenicii i Siri che erano Hethei, ma che dimora-

vano nel paese che fu poscia detto Fenicia. II perche, se per

Fenicii s' intendono i Siri, la sentenza che fa de' Fenicii i primi

colon! di Cipro, e storicamente vera, ed e storicamente falsa

se si tratta de' Fenicii presi nel senso proprio e storico di que-

st! popoli ; perciocche la Fenicia fu parte della Siria in tempi

antichissimi, ne divenne nazione fiorente di commerci e di po-

tenza nel mar Mediterraneo se non quando, rotta la confede-

razione degli Hethei, sopraffatti dagli Assiri, furono sospinti

negli amari pass! della fuga e dell' esilio.

Nell'eta mitica sono ricordati quali primi Re di Cipro Aoo,

Belo e Cinira
;
nelle genealogie de' quali scorgesi chiaramente

Forigine siro-hethea di ciascuno di loro. Aoo, infatti, dicesi

prole dell'Aurora e di Cefalo. Questo nome "Awo? o 'Afihog,

secondo F Etimologico M., significa Adonio, ed e fiume di Ci-

pro ; perche Adone si chiamo Ao. IIoTa^ ir& KuTipou. "Aw yap

6 "AScovtg wvofjia^eio. Indi soggiunge che da lui si chiamano i

Re di Cipro. Kai foe' auiou oi K6rcptot paaiXeTc. Zoilo Cedraseno

stima che Adone sia cosi detto dalla madre
; perciocche la

madre (secondo altri la figlia) di Tianto non ebbe nome Smirne

si bene Aoa. E qui e citato Filea, il quale scrisse che il primo

Re di Cipro, Aoo, fu figlio di Eo (FAurora) e di Cefalo, e che

da lui prese il nome il monte Aoio, e similmente uno de' due

fiumi di Cipro, il Satraco (al. Setraco), e il Plieo, secondo Par-

tenio, si appello Aoio. Finalmente dallo stesso Etimologico M.

1 Vedi la Carta del Bosforo Cimmerio e la topografia de' dintorni di

Kertch, riprodotte nelle AntiquiMs du Bosphore Cimmfrrien, di S. REINACH.
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sappiamo che Aoo pote chiamarsi cosi dalla Cilicia, la quale

anticamente nomavasi Aoa. Auvaiat 5e oiku) xaXsTaOat, %a0' 8 ^

Ora, per quel che a noi sembra, cotesta genealogia mitica

di Aoo non vuol dir altro se non che il primo Re di Cipro

veniva dalP Oriente e propriamente dalla Siria, essendo flglio

di Cefalo, nome etnico, che significa della terra o della stirpe

de' Cefa o Cefeni, cioe de' Siri 2
.

L'altro Re di Cipro con la sua genealogia mitica si con-

fonde e fa una cosa sola col primo. Imperocche se Aoo e flglio

di Eo o della Aurora e di Gefaio, e parimente figlio di Cinira,

anch'esso primo Re di Cipro; mercecche Aoo, come m detto,

e lo stesso che Adone, e Adone e figlio di Cinira e di Venere.

Cinira intanto figlio di Apollo e di Pafo, secondo alcuni, e Re

degli Assiri (cioe de' Siri)
3
, secondo Apollodoro, fu figlio di

Sandaco e di Amatusa, la quale diede il nome ad Amatunte 4
.

Ma Sandaco era siro e dalla Siria passo nella Gilicia dove

ibndo la citta di Celenderi e vi genero il Re degli Assiri, Ci-

nira 5
. II nome di Cinira, Kw6pa da taluno e creduto fenicio

(cf. Kinnor, arpa, gr. xtvupa che, secondo alcuni, sarebbe stato

il decacordo 6
). Questa etimologia non e altrimenti legittima

ma di pura somiglianza e fortuita di suono e non ha percio

nulla che fare con Cinira, il quale non era fenicio. Comeche

sia grande varieta di favole sul conto di Cinira 7
, non vi puo

nondimeno esser dubbio sulla origine e venuta di lui dalla

Siria in Cipro
s

. Per noi Ktv6pa e nome composto da K:v- e

dal sufflsso -p- di appartenenza ed e Kcv-ap- = Cananeo, del

1

Etymol. M., pag-. 117, s. v. 'Atotog. Vedi le note del GAISFORD, ibid.
*

Cf. DE CARA, Gli Hethei-Pelasgi, Vol. I, pp. 225, 346, 636 Kvfaa-
Xog 6 Kvjcp-aX, dove aX e il suffisso di appartenenza. Cf. ibid., pag. 455.

3 HYGIN. Myiholog. cap. CCLII. Cf. APOLLOD., Ill, 14, 3 dove chiama
Cinira xov 2up{wv paotXsa.

* APOLLOD. Ill; STEPH. B. s. v. 'AjiaeoOs.
5 APOLLOD. lib. cit.

6
Cf. THESAUR. L. Gr. s. v. K'.vupa.

7
Cf. HEINS. ad APOLL. vol. II, p. 325.

8 SCHOL. IL. II, 20; APOLLOD., Ill, 14, 3; LUCIAN. De Syria Pea, LXXI1, 9.
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paese o della stirpe di Canaan. Delia mutazione della guttu-

rale aspirata x di Xavaav o di Xva, nella tenue x, e dell'a in t

in Kiv-, recammo altrove gli esempi e un altro ce ne offrono

le tavolette di Tel-el-Amarna, dove leggiamo Kinahhi per Kha-

naan, la Cananea *.

II nome di Canaan padre degli Hethei e della regione da

loro un tempo abitata, non e verisimile che i Cananei-Hethei

non lo facessero rivivere fuori della patria nelle terre della

migrazione o dell'esilio loro volontario od imposto. Nel corso

di questo lavoro avremo occasione di portar altri esempi in

conferma della nostra opinione. Che il nome di Cananei e di

Hethei si scambino Puno con Faltro per indicare una mede-

sima gente, non fa meraviglia e ce ne da esempi la Bibbia,

come scrivemmo altrove 2
. Un curioso esempio si ha nel nome

della patria di Misone, uno de' sette Sapienti. Diogene Laerzio

scrive 3 che Misone fu T& ylvos Xrjvebs, omb Ttt&firjs TIV&S OtTtttxtffc

7) Aaxowxyfc : Cheneus genere, a vico Oetaeo sive Laconico. Ma
la Pitia nella risposta ad Anacarsi che voleva sapere cbi di

lui fosse piu savio, lo chiama Oeteo di Chene:

Ofral6v itva ^rjfu MUCHOV' Iv Xvjvl

Oetaeum quendam ajo Mysonem Khene fuisse etc. Senon-

che Laerzio aggiunge che, secondo altri, Toracolo dice: 'HTSIOV

itva (prjfu, Etaeum quendam ajo, e ricercano che cosa sia quel-

1' Eteo. Parmenide vuole che sia un demo o borgo della La-

conia, e patria di Misone
;
Sosicrate afferma che costui da parte

del padre era Eteo e per quella della madre Kheneo. Eusi-

frone, figlio di Eraclide Pontico, lo fa Cretese, perciocche Etea

e citta di Greta. Platone nel Protagora, Pausania nelle cose

Focesi, Diodoro Siculo negli Estratti, Massimo Tirio nella Dis-

sertazione XV, Musonio presso Stobeo (Serm. XIV), Suida s. v.

M'jawv ed altri lo dicono Kheneo. Ora la difficolta sorge sul

dove fosse questa citta o borgo detto variamente Xrjva, ai Xyjvac

1 Lettera di Burnaburias a Naphururija (Amenofi IV).

Cf. DE CARA, Gli Hethei-Pelas^i, vol. 1, p. 463: Sum. s. v. Xercatoi.

3 DIOG. LAERT. Ilspi ^ctov etc. Lib. I, Segm. 106, p. 68, Muatov.
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e XYJV. Parmenide e Stefano scrivono Puno che e un demo e

1'altro una citta della Laconia : Xfjva, TcoXc? Aaxtovtxf^. Massimo

Tirio fa nascere Misone in Khene, piccolo villaggio ed igno-

bile de' Maliesi : Iv Xr]vaTs, afuxpro x-al dfotevsl TroXtqAai: *, e final-

mente lo Scoliaste greco degli Epigrammi (Lib. I, p. 171) dice

che nel monte Oeta fu abitato il villaggio Khene. Questo passo

e tolto dal libro X c. 24 di Pausania : Ku>[Jir)
5e iv

rjj O!TY] TW

opsc,
wxoOvio at Xfjvat. Alcuni tentano spiegare questa confusione

dicendo che i Lacedemoni fondarono una colonia presso POeta

e citano Tucidide (III, 92).

La soluzione del problema non ci sembra difficile. Impe-

rocche, constando 1'esistenza in Laconia di una citta o demo

qual patria di Misone, donde egli e detto ora Eteo ed ora

Kheneo, non fa bisogno di ricorrere ad una citt& o demo fuori

della Laconia, ad una Khene cioe del monte Oeta. Khene ed

Etea, Xfjvr] ed "Efea, sono due nomi d'una stessa citta della

Laconia, nomi antichissimi che ci ricordano i suoi primi fon-

datori gli Hethei-Cananei. Misone dunque dal doppio nome,

ond'era promiscuamente chiamata la sua citta natale, fu detto

ora Kheneo ed ora Eteo.

Ritornando a Ginira che abbiamo detto essere siro-hetheo

ovvero, cio che e lo stesso, Gilicio che vale hetheo, mercecche

la Cilicia porto anche il nome di Cetide, confermiamo questa

sua origine dalle arti ch'egli introdusse in Cipro e di cui fu

creduto e dichiarato inventore. Goteste arti sono quelle pro-

prie degli Hethei, il cavare e lavorar metalli. Ed in vero leg-

giamo in Plinio: Cinyras tegulas invenit... et metalla aeris,

utrumque in insula Cypro. Invenit forcipem, marculum, vec-

tem, incudem 2
, cioe gF istrumenti necessarii al lavoro fab-

brile. Sagaci scopritori di miniere gli Hethei personificati in

un primo Re di Cipro sotto il nome di Cinira, ben conobbero

Pimportanza di quest' isola ricca in metalli d'ogni genere, ma
sopratutto di rame. Amatunte, Tamaso, Gurio, Soli e il pro-

montorio Zefirio sono celebrati dagli antichi per la preziosita

1
Apud DIOG. LAERT. 1. c.

3 PLIN. H. N. Lib. VII, 56.
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ed abbondanza delle loro miniere l
. A Cinira dobbiamo aggiun-

gere quali introduttori della metallurgia in Cipro i Telchini,

de' quali cosi scrive Strabone: IXOstv S'ex KP^TTJS eEg Kurcpov

TiporcoVj iT
?

i<; T65ovTcp(t)Toi) S'lpyaaaaGat, ai'Syjpov is xal )(aAx6v, xal

87] xai TTJV ap7ir;v T& Kpovw ^{juoupyrjaac,
2

. I Telchini dunque fu-

rono in Gipro, vi esercitarono 1'arte di lavorar il ferro e il

bronzo, e fabbricarono a Saturno la falce. Ma di Saturno tor-

nerk il discorso quando parleremo di Rodi e degli altri fra-

telli o affini de' Telchini, i Goribanti e i Dattili Idei, anch'essi

metallurgist!.

II terzo Re di Gipro nell'eta mitica o preistorica fu Belo,

cui si attribuisce la fondazione delle due citta di quest' isola

Gitio e Lapeto. Essendo Relo fratello di Cefeo, chiara si mo-

stra anche nella genealogia di Belo 1'origine siro-hethea dei

primi abitanti di Cipro. Fra i cinque venuti, secondo Licofrone

nella Cassandra, vi fu Cefeo o Cefo.

01 Drives
7] S^xeiav zlc, Kspaaicav

Kal Saxpa^ov pXto^avTe^....
3

6s xal Hpa^avSpoi;
4

.

Senonche il Cefeo di Licofrone non e altrimenti il fratello di

Belo, mercecchk costui, secondo Licofrone, fu di lignaggio

ignobile, ed e per altri un Acheo. II Cefeo che diede il suo

nome a Gipro come phi innanzi vedremo, dev'esser quello

detto Re degli Etiopi, di cui si parla nella leggenda di An-

dromeda e di Perseo e la citt principale del suo reame fu

Joppe. D'altra parte fra' popoli di Cipro son ricordati gli Etiopi,

e della costoro presenza nelP isola nessuno sa dare spiegazione

probabile. Attesa la vicinanza di Joppe in risguardo di Cipro,

e la qualita del nome di Cefeo, detto Re degli Etiopi, cio6 di

origine khamitica, noi stimiamo il senso della leggenda non

1 Cf. STRAB. XIV, c. VI; ARISTOT. De Mirab. auscult., THEOPHR., De

ventis; PLIN. H. N. XXXIV, 18.

2 STRAB. XIV, II, 24,
3 LYCOPHR. 'AXsocvSpa sen Cassandra, v. 447.

k 0. c. v. 586.
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esser altro se non quello d'una migrazione dalla Siria in Cipro

fatta in tempi remotissimi da' Kefa o da' Siri chiamati Cefei o

Gafei (Kafti o Kefti delle iscrizioni egizie), da'quali venne il

nome di Cipro. Imperocche Ktircpog per noi & Kacp- o Kr^-

p-og, e, tolta la desinenza greca, K&ppot o K-^cppt, dove -p- e il

suffisso d'appartenenza tante volte ricordato; e 1'u di

e = a od e (Cf. Muaoc = Masu) \ Laonde Cipro= Kacppt o

equivalente ad un'altra forma antica del nome Cipro cioS Ku-

Tcpcg, signiflca isola de' Cefei cio6 de' Siri.

L'altro nome ch'ebbe Cipro nell'antichita e S<p^xeta. Se-

condo PEtimologico M., fu cosi denominata dagli abitanti che

chiamavansi ScpTjxes ck>6 Yespe. StyVjxeia, ^ K-JTcpo?- rcpoiepov yap

Scpyjxsta sxaXslTO 'aTub t&v IvoixyjaavKOV IxeTas ^v6pwv, o
1

? I'/aXouvTO

Scpf/xeg. L'Etimologico in questa notizia suppone due cose : che

il nome di Sfecia sia piu antico di quello di Cipro, e che Pisola

fu cosi chiamata dagli abitanti Sfeci, cio6 dire Vespe. Tutte

e due queste supposizioni dovrebbero essere provate. Impe-

rocch6 noi siamo di parere che il nome di Cipro sia tanto

antico quanto quello di Sfecia, perch6 questo nome di Sfecia,

ha, secondo noi, la stessa radice etnica di Cipro. In

non abbiamo che una metatesi di Sxiffyeia con s mo-

bile o prostetico. Di che la forma primitiva del nome dovette

essere Ki^-eca, dove Krjcp- e 1'etnico che ci segna i Cefi o Ce-

fei cioe i Siri. Scpfjxes
= Sxrjcps? (S)xyjcp?. (Cf. Sxtiftat = K6-

S-at.) L' Etimologico suppose che Sfecia fosse un nome greco, e

poich6 acpyjxss in greco diconsi le vespe, conchiuse che i po-

poli di Cipro si chiamassero vespe, donde all' isola deriva il

nome di Sfecia. Ora, nel periodo preistorico di cui trattiamo,

in Cipro non v'erano ancora greche colonie e pero non idioma

greco. Nomi greci dell' isola sono quelli di Cerastia, Kepaor'a

o Kepaaifc dalle molte eminenze o promontori: drco TOU 7ioXX&

axpa ex tv (STEPH. B. s. v. Ktmpos), e Macaria, Maxapia, cioe

beata. Maxapc'a essendo anche nome di Greta si potrebbe aver

qui il caso d'una falsa etimologia. Avremmo allora Ma-xap{a
= paese dei Carii, il che e vero per Greta e potrebbe esserlo

1 DE CARA, o. c. p. 644.
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per Gipro. 1 nomi di XeOtfia, di KC'TIOV e di 'AptaOouaia furono da

noi dichiarati altrove \

Uno de' nomi dell' isola di Cipro piu importanti per il no
stro istituto e che ci viene da fonte certa ed antichissima, e

quello che si legge negli Annali di Thutimes III scolpiti a Kar-

nak. Nel novero de' popoli sottomessi da questo Alessandro

Magno dell' Egitto e fatti tributarii, leggesi piu volte il nome
di quest' isola e viene indicato il tributo ch'essa pagava al

Faraone. Anche nelP inno o cantico ad Ammone, nel quale

Thutimes III gli rende grazie per le riportate vittorie e i

grandi conquisti nell' alto Egitto e nell'Asia, il nome di Gi-

pro e ricordato. Questo nome nella forma egizia e Asi o Asebi

e piu tardi (nel Decreto di Ganopo) Asinai. Asi e la lettura

che il Maspero dice certa; Asebi quella del Brugsch. Fran-

cesco Ghabas nella sua dissertazione, Les peuples de Ruten
A/VWNA

ei de Kheta, legge le parole del testo: |ff^J (j (j J^
Vile de MASznaz (o. c. p. 325). L' illustre uomo nondimeno di-

chiara questa sua lettura darsi da lui sous toutes reserves,

car I'orthographe ptolemaique a des bizarreries nombreuses,

Du reste ce point de doute ne tardera pas, selon toute vrai-

semblance, a e*tre eclairci. (ibid. p. 326). La previsione del

Ghabas si e verificata. Conciossiache il Maspero cosi scrive:

Le nom qui designe 1'ile de Chypre en egyptien a ete lu

Amasi, Asi, Sibina'i, Masinai': la lecture certaine est Asi, et

aux basses gpoques Asinai 2
. Un'altra lettura dello stesso nome

proposta ipoteticamente dal Ghabas
(1. c.) e Ibinai, ed Asebi

e quella usitata dal Brugsch.

Noi possiamo confermare la lettura Asi del Maspero, e le

due altre, Asebi cioe del Brugsch e Asinai, le quali non diffe-

riscono da quella del Maspero, che per il solo suffisso, essendo

identico il radicale etnico Asi. Asebi e = Asi- ovvero Ase-#-i,

1 DE CARA, o. c. pp. 59, 63. 67; 64, 71, 74; 64, 74, 406.

2 Acad. des Inscr. et Belles-Lettr., Seance du 20 Aout 1886, nella Rev.

Grit, d'hist. et de litttrat. N. 37, 13 sept. 1886. Cf. MASPERO, Hist. anc.

des peupl. de V Orient, chap. V, p. 200 della IVa ed. n. 6.
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dove abbiamo 11 suffisso-p- di appartenenza (Cf. Khal-p-i, Ca-

libi
1

; Aso-p-o, Asopo, Aese-p-o, Esepo
2
).

In Asinai ricorre il

suffisso -n- anch'esso di appartenenza. (Cf. Athe-n-e, Atene e

Asine 3
).

Tatte qaeste forme sono gia note a' nostri lettori e

la spiegazione da noi data de' due suffissi riceve qui una splen-

dida conferma. Infatti, secondo il Maspero, da Asi, nome di

Gipro, deve venir quello di Asia. Ecco le sue parole : Si Von

cherche parmi les noms anciens de Vile que nous out fait

connaUre les classiques, on ne trouve que la ville d'Asine

dont le nom puisse se rapprocher d'Asinai. Pourtant Asi rap-

pelle invinciblement le nom de VAsie, Asia. Or, Chypre ayant

ele une des premieres colonies habitues par les Grecs Acheens,

on peut se demander si le nom d'Asia, que Vaniiquite das-

sique a applique a la Peninsule, puis au continent entier,

ne viendrait pas de ce nom d'Asi que les monuments e'gyptiens

nous montrent applique's a Vile de Chypre',
des le temps de

Toutmes III et que ne connaissaient deja, plus les rddacteurs

des documents assyriens
4

.

In questa considerazione e deduzione del Maspero ammi-

riamo 1'acume del grande egittologo e storico dell' antichita.

Noi tuttavia, mentre riteniamo per certa 1' identita de' due

nomi Asi (Gipro) ed Asia, non ammettiamo la spiegazione od

ipotesi del Maspero, che Asia sia denominata da Asi (Gipro).

II nome Asi e quello di Asi-a sono nomi preistorici, anteriori

non solo ad Omero ma eziandio a Thutimes III. Asi ed Asi-a

sono il nome degli Hethei = (Kh)ati (Kh)asi ;
e da questo

nome si appellano 1' isola di Cipro, isola cioe degli Asi He-

thei, e 1'Asia terra o paese degli Hethei 5
. Di che conse-

guita che Cipro e 1'Asia furono identicamente denominate per-

che identica era la stirpe e identico il nome de' popoli che

1 DE CARA, op. c. p. 560.

2 DE CARA, op. c. p. 651, 652.
3 DE CARA, op. c. p. 410, 422.
4 Acad. des Inscript. et Belles-Lettres. Seance du 20 aont 1886. nella

Rex. crit. d'hist. et de litterat., N. 37, 13 Sept. 1886.
8 Cf. DE CARA, op. c. p. 183 e segg-.
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ebbero stanza in tempi remotissimi in Gipro e riella Lidia

preistorica. Gli Achei, per conseguenza, non poterono portare

il nome di Asi di Gipro alia penisola che fa parte di quella

che ora si chiama Asia Minore. Imperocche questi due nomi

preesistevano alle colonie achee, come gli Hethei della Lidia

preistorica e quelli di Cipro preistorico sono di piii secoli an-

teriori alle migrazioni greche.

Un altro argomento in favore della priorita degli Hethei

nelPoccupazione di Gipro, ci e fornito dalla qualita del culto

religioso de' prischi Gipriotti. Esso prestavasi singolarmente

alia dea che i Greci chiamarono Afrodite, i Latini Venere, ma
che nel principio fu Astarte, divinita al tutto orientale e pro-

pria degli Hethei di Cappadocia, della Frigia e della Siria.

Ne' bassirilievi di Jasili-Kaia la vedemmo rappresentata col

berretto frigio e il corpo composto di leoni e di parti di leoni 1
.

L'altra divinita che ebbe culto nelP isola fu Apollo, divinita

propria anch'essa degli Hethei-Pelasgi, come fu detto altrove 2
.

Ora le piu antiche anzi le primitive rappresentazioni di Astarte

in Cipro non furono antropomorfe, come neppur quelle di

Apollo. Astarte a Pafo dov'ebbe culto dagli isolani e dagli

stranieri, era figurata in un cono o piramidetta cosi descritta

da Tacito: Templum Paphiae Veneris inclytum per indige-

nas advenasque. Simulacrum deae non effigie Humana, con-

tinuus orbis latiore initio tenuem in ambitum metae modo

exurgens : et ratio in obscuro 3
. Anche Apollo, Minerva, Giu-

none, Diana, Bacco ed altre divinita furono nel principio rap-

presentate da pietre rozze ovvero da colonne, e da tronchi

o pali : appresso, col progredire dell'arti imitatrici e delle re-

lazioni con altre genti dove la scultura era in uso dalFeta

piii lontane, si comincio a dar loro forme umane. Laonde, fin-

che gl'iddii non ebbero figura umana, furono altresi senza

nome proprio e particolare, cioe innominati. Ora cotesti iddii

1 Cf. DE CARA o. c. p. 50 e segg.
a

Cf. DE CARA o. c. pp. 97, 142, 374, 531, 532, 657.
3 TACIT. Histor. lib. II, cap. 2 e 3. Cf. MAXIM. TYR. Dissert. VIII,

ca,p. 8: SERV. ad Aeneid. lib. I, v. 720.
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senza nome furono quelli appunto adorati da' Protopelasgi ,

il che ci riporta ad un'alta antichita, della quale non abbiamo

che rari ed oscuri ricordi. Imperocche gli Hethei del tempo
delle confederazioni e delle guerre co' Faraoni della XVIII e

XIX dinastia, conoscevano gia la scoltura e probabilmente

anche prima quando intervenne 1' invasione in Egitto de' Re

Pastori o Hyksos, de' quali sappiamo che adoravano qual dio

sovrano Set o Sutekh, il cui tipo od efflgie tradizionale si con-

servo presso gli Hethei della Siria e della Gappadocia
i

.

II contrario si dovrebbe pensare di que' primi Siri-hethei

che da Amath o da qualche altra contrada della costa me-

ridionale della Palestina si trasmutarono nelPisola di Gipro.

Costoro, secondo noi, farono tribu Sire primitive, incolte, se-

parate o almen senza strette relazioni con le tribu sorelle del-

1'alta Siria e della Gappadocia. La loro religione, identica,

senza dubbio, alia religione degli altri Siri-hethei e de' Siri-

cappadoci, nella sostanza, non s'era tuttavia svolta in tanto

che le divinita da loro adorate si fossero rappresentate in fi-

gure umane scolpite o dipinte. La differenza del culto reli-

gioso esterno fra' Siri di Gipro e i Siri della Cappadocia e

del resto dell'Asia Minore fu tutta e solo nella mancanza del-

rantropomorfismo presso i Siri di Cipro, mentre 1'uso de' tem-

pli a cielo aperto senza ediflzii e senza cella era lo stesso,

come erano le stesse divinita principali degli uni e degli al-

tri. Infatti, tanto nella Cappadocia (Jasili-Kaia) quanto in Ci-

pro (Amatunte, Idalio, Pafo, Golgi) i luoghi del culto o tem-

pli furono nel principio colline apriche, vette di monti ovvero

spazii cinti da rupi all'intorno e da boschetti. Le due mag-
giori divinita poi de' Siri della Cappadocia e dell'Asia Minore,
la Gran Madre o Astarte o Cibele, ed Apollo Scitico che e lo

stesso dio guerriero Set, le troviamo venerate presso i Siri di

Cipro, quali divinita loro proprie, massimamente Astarte sotto

il nome di Afrodite o di Venere.

Ma di queste cose sara discorso piu particolarmente nel

prossimo articolo.

1
Cf. DE CARA, o. c. p. 186, 189.
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I. Atmosfera morale delle logge.

Dopo discorso del dio dell'alta massoneria, del suo culto,

del suo sacriflzio religiose, i nostri lettori ci dimandano della

morale massonica. Niente e piu agevole che darne un saggio,

ed anco qualcosa meglio che un saggio; atteso che molti scrit-

tori antimassoni, e benissimo informati, ne hanno scritto dif-

fusamente. Ma noi miriamo alia massoneria odiefna, anzi che

all'antica, e sopra tutto siamo risoluti di non attingere ad altre

sorgenti d'informazioni, fuorche alle piu recentemente aperte,

e alle piu sicure, quelle cioe degli stessi fratelli massoni.

Gome sempre, recheremo fatti e document! irrefragabili, e

vivi, se cosi puo dirsi, ai nostri giorni. A questo modo i sem-

plici tratti che ne recheremo, riveleranno le vere condizioni

morali delle fratellanze massoniche sul finire del secolo XIX.

Non indagheremo di proposito i detti e gli atti di alcun Fra-

tello in particolare : non sarebbe logico chiamare mallevadrice

la massoneria, di cio che un socio della comunanza puo libe-

ramente od omettere od operare. Essa deve rispondere solo

de' suoi sistemi, delle sue leggi, dei fatti comuni e caratteri-

stici, del suo insegnamento rituale e solenne. I casi partico-

lari servono, tutto il piu, ad illustrazione.

Non si puo dubitarne : la massoneria professa altamente di

militare sotto lo stendardo dell'onore e della probita indivi-

duale, si vanta delle virtu familiari e cittadine, e ad udire le

sue proteste, essa & modello di onesta, il tipo della societa

umana rettamente ordinata, in guisa tale che i pubblici reg-

gimenti in tanto progrediranno nella sana politica e nella giusta

amministrazione, in quanto si renderanno docili agl'influssi della



MORALE MASSONIGA 157

massoneria; e in tanto si accosteranno alia tirannia e alia bar-

barie, in quanto se ne scosteranno. Pei massoni, 1' ideale di ogni

pratica sapienza e di ogni virtuoso procedere e FOrdine loro,

ii mondo vedrebbe rifiorire 1'eta dell'oro, se tutto diventasse

una loggia di frammassoni. Nelle iniziazioni de' novelli adepti o

graduati la massoneria mai non finisce di esaltare la santita delle

sue dottrine, le celebra ne' discorsi dei venerabili e degli ora-

tori di loggia, nei cantici dei banchetti, nelle allegrie dei balli

e dei divertimenti. Si va tant'oltre in cotesta alta estimazione

della virtu massonica perfettissima, che chiunque non venga

a parteciparne, non sara mai altro cbe un profano, o come

parlano i rituali carbonareschi, un pagano, o come si esprime

un altro rituale da noi altre volte citato, non sara meglio che

un serpente, cioe una belva infesta alia umana specie. Insomma

ogni bonta morale & nelle logge, fuori non ve n'e gocciolo,

o se ve n'e, essa male vi alligna ed e infeconda. Con questo

ultimo atto di singolare umilta, la massoneria incorona e sug-

gella le altre sue virtu pubblicbe e private. Che tale e non

altra sia la fede e il senso intimo di essa, non puo cader dubbio

veruno. Ne appelliamo alia buona fede dei massoni stessi, che

passarono per le iniziazioni rituali. Dicano essi se questo al-

tissimo concetto delPOrdine loro, non e quello che si predica

e si professa in tutte le manifestazioni proprie ed ufficiali. Del

resto le Gostituzioni, i rituali, i bollettini e i giornali masso-

nici, corrono per tutte le piazze ;
e una breve scorsa che altri

vi desse per entro lo convincerebbe che noi non esageriamo.

Ora, dimandera ogni savio intenditore, donde piove in

grenibo ai frammassoni tanto tesoro di virtu meravigliose ?

Ecco un mistero, che ne essi ne altri non mai rivelarono, e

non rivelerahno. mai. Invano ne cerchiarno il segreto nella

istituzione morale, che gli adepti suoi ricevono dalla loro ma-

dre, la massoneria. Saranno essi i giusti della terra, i santi,

come in una poesia di loggia si chiamano da s& stessi, un

poco al modo dei Mormoni, che per simile modestia s' intito-

lano i Santi degli ultimi giorni: ma Patmosfera che in gene-
rale si forma nelle logge & tutt'altro che un'aura purificatrice,
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un ambiente ispiratore di virtu eroiche. UApprendfetd, o ma-

schio o feramina che sia, viene di primo acchito catechizzato

che tutte le religion! sono egualmente rispettabili; promosso
a Compagno, vede aprirglisi innanzi le logge femminili, non

certo palestre di austeri costumi. Sappiamo bene che la donna

comune a tutti i fratelli (come la mopsa e chiamata dal Sommo
Pontefice Alberto Pike) riesce una eccellente educatrice del

perfetto massone: lo sappiamo perche egli lo accerta; ma non

sappiamo qual genere di virtu possa infondere nei fratelli la

donna comune. Arrivato il novellino al grado di Maestro (in

altri gradi, secondo i riti), sente parlarsi della legge cristiana

come di una tirannia atroce di Dio sugli uomini, e contrap-

porre alle eterne sevizie di Adonai le benignita ineffabili di Eblis,

lo spirito della luce, nemico di Adonai. Intanto nelle tornate or-

dinarie gli oratori, che per cento ragioni o pretesti perorano in

loggia, gli vanno spiegando che il Grande Architetto, onorato

nella massoneria, puo essere il Cosmos, la Natura, la Materia,

che ogni fedel massoli'e rimarra ortodosso ed onesto anche

professando Pateismo assojuto o. lo scetticismo universale; e il

novellino ne scorge nei fratelli gli esempii in pratica. Ognun
vede preziosi germi d'educazione morale che vengono semi-

nati nell'animo del massone.

Cio non basta. Nei tempio e un continue inveire contro la

Ghiesa di Gesu Cristo, contro le pratiche religiose e le leggi

morali del cristianesimo, contro il Pontefice e il clero che ne

sono custodi. Quasi non d'altro sono intessute le perenni dia-

tribe delle assemblee massoniche, come ne fanno fede mani-

festa tutti i bollettini massonici: ne abbiamo carteggiato le

migliaia; e sono tutti di una risma. Se ne puo vedere un

saggio nei due grossi volumi che ne pubblico il Leroux, tra-

scrivendoli letteralmente dai giornali de' lodevoli Fratelli i
. II

De la Rive, piii recente ancora, ne accumulo centinaia e centi-

naia di esempii, attinti alle stesse sorgenti
2

. Si pensi quale

1 ADRIEN LEROUX, ex-33e
. La Franc-maconnerie, d'apres les discours

maqonniques prononcSs dans les loges. Parigi, Letouzey et Ane (1888?), 2-16.
2 A. C. DE LA RIVE, Lafemme et I'enfant dans la Franc-maconnerie. Pa-

rigi, Delhomme et Briguet, 1894, gr. vol. in 8. di p. VIII-746.
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impressione ne ricevera, chi ogni giorno respira un siffatto

miasma. E si noti che il far toppe di scarpe della morale cri-

stiana, 6 un demolire al tempo stesso ogni legge naturale.

II Decalogo non 6 altro che la legge eterna della natura razio-

nale, ridotta dal legislatore divino a formole precise; e pero,

tolta quella, non resta altra legge possibile, e il massone, se

e logico, non riconoscera altra norma che P istinto passionate,

al pari delle fiere della foresta. Che se egli fosse tardo a sil-

logizzare tale conseguenza, la morale ferina gli e spiegata di

prqposito quando egli sale al grado di Rosacroce. La famosa

parola ritrovata, sopra cui si aggira la lunga iniziazione di

questo grado, si riduce a persuadere il candidate, che Gesu

Cristo istesso ha insegnato il gnosticismo (legge aurea e fe-

lice, cio che piace lice), e che la Ghiesa questa legge oscuro

e travolse, dove che la massoneria la ritrovo e la professa.

Quindi quel solenne e pur troppo non vano vantamento dei

rituali, di seguire le orme dei Gnostici, dei Manichei, dei Tem-

plarii ;
cui pure i dotti di storia riguardano come i piu turpi

settarii, che mai appestassero 1'umano consorzio. E le appli-

cazioni di dettami gnostici non mancano ne' costumi di log-

gia, massime poi in certe iniziazioni di sorelle, e nei cosi detti

in gergo settario, divertimenti misteriosi.

Piu tardi, se il massone da s& non previene Pinsegna-

mento ufficiale, gli si spieghera che non solo la Ghiesa, ma
Dio stesso, e il crudele tiranno, che alPuomo impone la legge

ferrea, e pero contro il cielo e da appuntare il pugnale e sfi-

dare Adonai, e minacciarlo, non che di ribellione, ma di meritata

vendetta. Tale e il senso del nekam Adonai, vendetta o Ado-

nai, che pronunzia il cavaliere Kadosch. Dall'odio contro Dio

alPamore del nemico di Dio, Satana, ognun vede quanto sia

breve passo, quando si pensi che in altre iniziazioni Eblis, ne-

mico di Dio, e stato lodato, esaltato, incensato, come amico

potente dell'umana specie, ispiratore magnanimo di alti pen-

sieri, benigno santiflcatore delle passioni umane, che per
lui sono virtu, indipendente da Dio, regnante nelP impero della

luce e del fuoco. Cosi si forma Panimo alia bonta morale, nei
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varii gradi delle massonerie comuni, il rito cio& Scozzese, il

Francese, 1' Inglese e tanti altri, anche di sole Sorelle. Che se

poi la loggia frequentata dal massone adulto e graduate, fosse

di quelle in cui cova lo spirito del palladismo, allora il culto

luciferino vi piglia piede anche piu liberamente, e vi si ostenta

a visiera calata: vi si impreca al Dio malvagio Adonai, e vi

si celebrano le glorie del Dio buono Lucifero. E come del Dio

malvagio malvagia e la legge, cosi del Dio buono e buona

e santa e sopratutto piacevole; come ne canta lo Stecchetti

(Olinto Guerrini), buon conoscitore della materia:

Da' figli suoi 1'Altissimo

Chiede la piece, 1'umilta, la fede.

A' figli siioi Lucifero

Ogni piii cara liberta concede.

Dove il formale satanismo prevale, ognun vede quale scuola

di onesta ivi si apra al fratello massone che frequenta la log-

gia, e com'egli debba moralizzare se stesso, udendo bestem-

miare contro il Dio della Bibbia che e quello del Cristiane-

simo, e vedendo trascinati vituperosamente i Crocifissi, e i pu-

gnali branditi a trafiggere le Ostie consecrate, come il petto

di un traditore? Ma anche dove non si trascorre a cosiifatte

infernalita e comune la professione di sdegnare ogni freno

privato o pubblico di legge anche piu elementare, nota ezian-

dio ai selvaggi, come sarebbe quella del non rubare e non

ammazzare. E non esageriamo. Bntrate in una loggia qual-

siasi mascolina o anche maschifemmina, in mezzo all'armeg-

gio di beneficenza, di liberta, di diritti delPuomo, che sempre

vi frulla, voi non udirete mai un giudizio severo contro le piu

flagranti ingiustizie dei tempi moderni. Ghe anzi le imposte

piu oppressive, le leggi piu inique di spogliazione e di con-

flsca, le pubbliche rapine sacrileghe, decorate di nomi nuovi

e onorevoli, voi troverete che ne' fondacci delle logge stesse

ebbero la prima sorgente, o che almeno dalle logge vennero

promosse ed applaudite. Ne appelliamo novamente ai discorsi

dei piii celebri massoni odierni, raccolti dal sopracitato Adrien

Leroux, ex-33. e
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Invano gli storici fedeli alia verita, e d'ogni partito, reca-

rono alia luce i misfatti della Rivoluzione francese del 93, la

quale un filosofo paragonava ad un rovesciarsi dell' inferno

sul mondo civile; invano altri tratteggio 1'orgia satannica, detta

il Comune di Parigi nel 70 di questo secolo; le anteriori fu-

rie delle ribellioni spagnuole e ungaresi, la lunga serie di atro-

cita, di tradimenti, di sacrilegii, che accompagnarono il cosi

detto Risorgimento italiano : di tutta questa lava immonda, me-

scolata di lacrime e di sangue dei popoli, mai non si udira un

biasimo nelle logge raassoniche. Ma che? Ogni lodevole Fra-

tello, ogni generosa Sorella ne sono perpetui panegiristi, nelle

sale della massoneria ognuno ne mena vanto, ed 6 passato

in sentenza giudicata, che tali orrori le formano una corona

di merito, e di gloria invidiabile da tutte le genti. E perch6 il po-

polino non mette piede ne' templi massonici a udire le apo-

teosi dei felloni alia patria, dei vilissimi ladroni, degli assas-

sini sanguinarii, la massoneria promuove i monumenti, che

chiameremo piazzaiuoli, a gloria dei facinorosi che nelle pub-

bliche rivolture disonorarono Pumana specie. Basta aprire gli

occhi e vedere, per tutta Italia e fuori, rizzate statue, dedi-

cate piazze, vie, istituzioni, a tali eroi che, giudicati secondo i

codici delle genti civili, meriterebbero, anzi che le patrie ono-

ranze, le patrie forche.

Ed & memorabile che la genia dei ladri, per la massoneria,

& cosa sacra, non pure se come legislatori annettono e inca-

merano, a beneflcio dell'erario la roba altrui, ma eziandio se

come privati giocan di industria e di mano per accomodarne

le proprie borse massoniche. Ne abbiamo le prove sfolgoranti

in due famose ladronaie di ieri ed oggi, il Panama in Francia,

e la Banca Romana in Italia. I ministri cfc Stato, i senatori, i

deputati, i principi e gran signori, i politicanti della penna, i

mestatori di piazza, gli arruffapopoli di grido, gli uomini pub-

blici, che vi si fecero condannare o deplorare o implicare in

certi plichi, come disonesti, sono quasi tutti lodevoli FratelU,

e molti di essi i piu elevati nelle logge, VerieraUU, Kadosch,
Trentatre, e tutta gente che nel tempio massonico sbraita con-

XVI, vol. 1, fas*. 19W. 11 10 yenn(tio 1894.
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tro la bottega chiesastica, e oracola sulla incorruttibile pro-

bita della massoneria. Se tutti gl' impaniati in questa pece
fossero stati carcerati in una sola prigione, vi si sarebbero po-

tato celebrare tenute simboliche, tenute capitolari, di Areopa-

ghi e di Conclavi, e i Gran Maestri di Francia e d' Italia vi

avrebbero potuto tenere Gonsigli supremi, come nel loro ri-

spettivo Gr.\ Oriente. E pensare che il Panama e la Banca

Romana non sono la centesima parte delle geste ladresche, che

si scoprirebbero in simili amministrazioni, venute a mano di

massoni, o dirette da massoni imposti dai Municipii e dai Ga-

binetti di Stato ! Gli uomini delle Banche le conoscono, il po-

polo le fiuta
;
ma la massoneria le copre gelosamente e le di-

fende.

Dicano i massoni medesimi piu devoti al loro Ordine, se

non e questa 1'atmosfera delle logge. Ci risponderanno che

essi e noi nel giudicare della virtu e del vizio partiamo da

diversi principii. Sia. Ma i fatti sono questi ? E vero si o no,

che tale e la scuola interna ed offlciale a cui si formano i

massoni ? E notorio che e questa e non altra : abbiamo qui

sotto gli occhi una lettera d'un deputato al Parlamento fran-

cese, illustre framassone, il quale dichiara di separarsi per

sempre dalle logge, perche si e convinto alia prova che la

massoneria e une institution gouvernge par le mensonge,

rhypocrisie et la Idchete l
. In Italia ognun sa cio che ne

pubblico il deputato Imbriani, cio che ne stampo Uriele Ca-

vagnari, e altri o ex-massoni, o massoneggianti. Basti per molti

il deputato Tommasi-Crudeli, i cui maggiori sono celebri nelle

storie della massoneria, come primi affigliati e promotori. Te-

nendo egli una conferenza popolare in Arezzo, raccontava che,

essendo egli stato spedito in Sicilia dai Gr.\ Or/, della mas-

soneria italiana, a fine di riunire con questa la massoneria

siciliana, non pote ottener nulla, perche i lodevoli FF.\ sici-

liani erano pure lodevoli FF.\ della Mafia e dei Briganti, tutti

afflgliati alia massoneria. Egli per questa e per altre indegnita

della setta, Tabbandono, nel 1871, pubblicamente
2

.

1 Vedi il testo della lettera nel LEROUX, 1. c
,

t. 2, pp. 200-201.
2
MARGIOTTA, ex-38, Adriano Lemmi, Parigi, (1894), pagg. 181-195.
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Ora i letteri spassionati giudichino dei fatti, e con cio stesso

avranno giudicato dei principii che ne sono i generator!. Ci

sarebbe agevole, ripetiamo ancora una volta, accumulare qui

un migliaio di citazioni di dottrine o di principii massonici,

autenticamente espressi nelle societa loro e dai Fratelli piu

celebri : ne sono pieni zeppi i libri dei FF.\ e le colonne

de' loro giornali. Ci basti una [sola per saggio, ma autore-

vole e senz' eccezione. II Gr.\ M.-. della massoneria italiana,

Adriano Lemmi, feee nel 1892 una visita pastorale da un

capo all' altro d' Italia, e nelle principali citta tenne adu-

nanze numerose di Fratelli, cui cerco di ravvivare nella

piii pura morale massonica. Dei quali sovrani insegnamenti

non solo fece tesoro la Rivista della Massoneria, ma ne la-

sciarono ricordo anche i giornali di ogni colore. A Firenze il

Lemmi inneggiava ai cospiratori Carbonari e agli affigliati

della Giovine Italia, e lodavali perche, rovesciando troni e

passando vincitori sul dispotismo dei Borboni, avessero acqui-

stato Venezia e poi liberate Roma per la breccia di Porta Pia i
. A

questo bel saggio di gius politico massonico, cui del resto sotto-

scrivono per forzale coscienze liberalesche, il Gran Maestro della

Massoneria italiana e futuro Gran Pontefice della Massoneria

universale, aggiunse i suoi avvisi religiosi e morali. A Pa-

lermo raccomandava di tradurre la donna dalla divozione della

Madonna alia delicata poesia della missione massonica per

distruggere il cattolicismo degenere
2

. A Napoli, uno dei centri

della massoneria palladica e luciferina, e del rito misraitico

ed egiziano, Adriano Lemmi vuota il sacco. Vuole che le

scuole fondamentali si rechino in mano del Governo, che e

quanto dire della massoneria: e in queste nessun insegna-
mento religioso. Quanto al matrimonio si degna equipararlo

presso a poco al belluino : Noi (not Adriano Lemmi, not Mas-

soni), Noi proclamiamo fra i coniugi unico sacramento 1'amo-

re. II quale sacramento naturalissimo, non e ignoto neppure
ai cani che si sposano al trebbio. E il Lemmi, affinche il ma-

1

Triluna, \ agosto, 1892.
2 Cf. Civilta Cattolica, (Quad. 1016, p. 232, 25 sett. 92).
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trimonio umano meglio vi rassomigli, chiede che il sacra-

mentale amore del coniugi possa sciogliersi eziandio dai le-

gami civili, e possa spegnersi col divorzio. Ma si sa che fin-

tanto sedera in Vaticano un Papa, maestro e vindice della

rivelazione di Gesii Gristo, egli pronunziera la parola del

Battista ad Erode, Non licet; e si sa che questa parola sara

sempre mantenuta, ancora che Ministri, Parlamenti, Re ed

Iraperalori avessero proclamato che licet. E bene il Lemmi

fulmina le guarentigie concesse al Papa dal Governo ita-

liano, come un attentato permanente contro la patria. In

altro discorso, aveva detto che il Papato era un coltello

piantato nel cuore dell' Italia. Non pago di avere bandito

che la massoneria si allieta e si onora delle maledizioni

vaticane, egli rinnega la fede e la morale del Vaticano, a

nome della massoneria : La massoneria combatte il Gristia-

nesimo della sacra Congregazione dell' Indice, della Immaco-

lata e del Sillabo
;
combatte la fede che si pascola nell'assurdo,

combatte la morale che scaturisce dal decalogo dei gesuiti.

II Gr.\ Maestro termina la lunga invettiva contro quanto v'ha

di venerato nel mondo cristiano, bevendo al genio di Giordano

Bruno, dell'Autore dell' Inno a Satana, della rivoluzione ita-

liana *. Chi e questo Genio? E difficile distinguerlo da Satana;

tanto piu che il brindisi del Lemmi sembra copiato da un

simile del Fr.\ Gurtius al Genio dell'avvenire, al Genio rin-

novatore, che il Gurtius lealmente nomina di suo nome, di-

cendo: Salutate il Genio rinnovatore, o voi che gemete fra

i ceppi del migliore dei carabinieri (N. S. Gesu Cristo), bat-

tezzato con uno dei tanti nomi afflbbiati alia divinita : sollevate

le fronti : Ei passa, o popoli, Satana il Grande 2
.

Giudichi ora il lettore se le nozioni di virtu morale e di

vizio risplendano pure ed elevate in seno alia massoneria, e se

chi si appropria le idee vigenti nelle logge, debba riuscire, cio

che comunemente s' intende per uomo onesto e virtuoso, e

1 Civ. Catt., Quad. 1022, 21 gennaio 1893, nella Cronaca.

2 Rivista della Massoneria italiana, anno 1879, n. 17, pag. 265. Era

allora Gr/. M.\ il Potentissimo F.-. Giorgio Tamaio.
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giudichi se la massoneria abbia diritto a quell'eterno suo pa-

voneggiarsi di chiudere in se il vero ed unico santuario di

tutte le virtu pubbliche e private.

II. La massoneria e la famiglia.

Se le societa de' franchi muratori si contentassero di pra-

ticare la loro morale nelle proprie officine, sarebbe meno

peggio. E noi non lamenteremmo a troppo calde lacrime, se

i Capitoli, gli Areopaghi, i Gonclavi, i Grandi Accampamenti,
i Triangoli e i Perfetti Triangoli si patullassero nella gioia do-

mestica, di meritare essi soli 1'aureola di santi nella societa

moderna. Perche contendere ad una mente indebolita la dolce

illusione di essere probo e virtuoso, pure non rispettando ne la

roba ne la vita altrui, calpestando la religione e Dio stesso?

Ma il male si e che i lodevoli FF.'. si brigano a tutto potere

di propagare la morale delle logge, e ridurre il mondo, se

loro venisse fatto, ad una vasta massoneria. Bisogna vedere

con quale accanimento essa si adopera a disseccare le fonti

tutte della moral ita popolare.

Prima fonte di onesta comune e la famiglia saldamente

costituita : in tanto che savii economisti misurano la moralita

delle nazioni dai gradi di stabilita de' coniugii : supremo grado

per loro la indissolubilita assoluta che impone il cattolici-

smo, infimo grado sarebbe il libero amore. Quest'ultimo e af-

fatto sconosciuto nella storia dei popoli, ma dove le genti vi

si accostano, 1'educazione della prole e presso che nulla, e i

costumi di poco si vantaggiano sopra i costumi del bruto. Ora

che pensa, che pretende la massoneria riguardo a questo primo
e necessario fonte di pubblica onesta? Per una parte ne' suoi

rrtuali e ne' suoi discorsi di loggia fulmina perenne 1'anatema

contro il celibato volontario e lo accusa di crimine di lesa

natura
;
e per 1'altra propone il divorzio come la panacea in-

dispensabile de' guai nella societa coniugale. Udivamo poc'anzi
i) (ir/. M.\ della massoneria italiana, ora Sommo Ponteflce

della setta, bandire alto che egli e i suoi fratelli non tolle-
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rano nella societ& maritale altro legame che 1'amore, magari

riconosciuto e bollato da un Sindaco in isciarpa, ma sempre
colla riserva di troncare il legame col divorzio, ogni di che

venga meno Famore.

Ora ognun sa, che 1'amore e di tutti gli umani affetti il

piu capriccioso, il piu fuggevole. Alato lo dipinsero i poeti, e

pur troppo questa non e mitologia ma storia cotidiana, specie

delFamore inteso dalla massoneria, il quale non e certo Famore

razionale e doveroso. Fame 1'unico custode del maritaggio, e

affidar la piu sostanziale istituzione della societk al vento, e

gittarla tra i marosi del mare in tempesta. Quale fido amore

puo nutrire in cuor suo verso la cosi detta sposa colui che

1'ha presa a pigione, colla clausola: Finche mi piacerai? E la

cosi detta sposa quale forte affetto provera per colui, che

essa riguarda come un amante passeggero? La donna potra

elevarsi insino alia fedelta di una mantenuta a cui si fanno

laute le spese, e non piu 1&. Tanto per lei quanto pel cosi detto

marito Famor puro, nobile, forte, disinteressato, che fu gia ed

e tuttavia Fideale de' veri coniugi, sara un caso raro. La se-

parazione sempre in prospettiva avvelena Famor coniugale; e

la convivenza familiare diviene simile a quella dei passeggeri

alloggiati alia stessa locanda. E chiaro che in essa i comuni

figliuoli non troveranno luogo piu disacconcio alia propria

educazione. Gome mai una madre s'interessera profondamente

di quel flglio, che forse dimani prostituirk il ndrne di madre

ad un amante piu fortunata, forse ad una rivale ? E il povero

figlio, la infelicissima figlia, sentiranno essi la fiducia e Fab-

bandono dolce nelle braccia dei naturali loro educatori, quando

sanno che tornando in casa dal collegio possono trovare uno

sconosciuto al posto del padre, o una donna Dio sa quale, che

pretende a madre ? e tutto cio per atto legale, a quella guisa

stessa che si trova sostituito un lacche, o scambiata la came-

riera? Pensare Fautorita morale di tali padri e madri, fatti

a saliscendi ! Dissagrato e il nome santo di padre e di madre r

Feducazione e un sogno, spesso uno scandalo.

Non senza sapienza infinita il Greatore e Legislatore del-
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I'umana specie, aveva formato con legge immutabile la coppia

educatrice : Quod Deus coniunxit, homo non separet. Potranno

talora i legislator! civili, e molto piu gli ecclesiastici, inqui-

rere sul valore del nodo contralto dai coniugi, decretarne

talora la nullita, potranno permettere od ordinare la separa-

zione dei male assortiti coniugi: ma dovranno riconoscere ad

un tempo che, se fu valido il matrimonio, niuna autoritik ter-

rena puo attentarsi a spezzarlo. No, non licet, Dio lo vieta:

Cio che Dio congiunse, 1' uomo non separera. Ma lo vuole la

Massoneria : Noi (massoni) proclamiamo fra i coniugi unico

sacramento Famore... ne avremo anche la necessaria conse-

guenza, il divorzio. Nelle logge se ne discorre come d'una

assoluta necessita; i rituali, che sono il catechismo dommatico

dei frammassoni, ne formano una dottrina propria della setta.

Fuori loggia si difende ad oltranza nei giornali e nei parla-

menti. E pur troppo con infinita ruina della educazione mo-

rale. In molte nazioni la massoneria e i massoneggianti hanno

vinto. Chi non ha udito il flero accanimento onde i massoni

ungheresi hanno imposto con violenta e odiosa legge il ma-

trimonio civile e il divorzio alia loro patria cattolica ? In Ita-

lia e la stessa furia, ma piu compressa per la ostilita manife-

sta del popolo italiano. Se la massoneria vincesse, Iddio abbia

pieta delle famiglie italiane ! Per loro e accecata per sempre
la miglior sorgente della onesta educazione.

III. La massoneria e la scuola.

Altra fonte che nutrica tra gli uomini la civile costumatezza

<e F insegnamento. Ma la scuola o e tempio o e tana, come a

gran ragione affermava il Tommaseo. Or quanto si e arrovellata

la compagnia trepuntina per ridurla a tana, nei paesi ove i

tre punti ebbero il sopravvento legislative. La si grido a squar-

-ciagola: Libertk di coscienza: e primo atto di questa liberta

massonica, fu imbavagliare i maestri, i quali per istituto in-

segnano Funica morale perfetta, la evangelica. Ridotti questi,

fu possibile, al silenzio, perseguitati, spogliati, discac-
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ciati, si affidarono le cattedre ai maestri laid. Non era un

semplice sostituire uomini di mondo a uomini di chiesa, no.

Nel gergo corrente, non e laico ogni padrefarniglia, ne un

secolare qualsiasi: laico e colui che professa nimista alia reli-

gione. Con tale sottinteso i massoni delle logge chiesero la lai-

cizzazione dei collegi, degli educatorii, degli orfanotrofii e delle

scuole tutte dagli asili infantili alle universita; e i ministri

massoni e i parlamenti massoneggianti, consentirono ai cla-

raori delle logge, e forzarono le maggioranze cristiane a pa-

tire 1'educazione nemica di Dio e del suo Cristo, invano rilut-

tanti le famiglie e il popolo che ne fa le spese.

Chi spigolasse nelle lezioni delle scuole liberate nella co-

scienza, ne comporrebbe un ricco repertorio degno di mani-

comii. Veggansi a cagion d'esempio le poche note sui delirii

insegnati dalle cattedre austriache, in una corrispondenza pub-

blicata quest'anno nella Civiltd Cattolica, 9 maggio. Or bene

un niente dissiinile ragguaglio si potrebbe scrivere dalla

Francia, dalla Germania, dal Belgio e in generale da ogni

paese ove le scuole sono venute a mano della massoneria. Ci

cadevano sotto gli occhi, pochi di fa, alcuni testi d' insegna-

mento pubblico del Brasile, ove, com' e notorio, la cosa pu]

blica era in balia delle logge : quei libri erano seminati d' ir-

religione e di sciocchissime calunnie contro il clero. In Italia,

si sa, il materialismo, il panteismo, il darvinismo godono frai

chigia nelle universita e ne'licei; e con questi anche il socia-

lismo. E cosi si forma ad onesta 1'animo dei giovinetti !

Dagli errori che pervertono 1'intelletto nasce naturalmenl

il pervertimento della volonta e dell'azione morale: massim<

date le altre circostanze e particolarita delle scuole ammoder-

nate: vogliamo dire delle scuole miste, dei convitti a doppii

sezione, cioe di maschi e di femmine, e di altri ritrovati, ch<

vediamo prendere piede nel pubblico insegnamento. Sono questi

fatti delPicfea moderna, rappresentata in basso da massoacini

e da mopse intrusi nelle scuole, e in alto da cavalieri kadosch

e da Trentatre intrusi nei Consigli scolastici, o spadroneg-

gianti ne' Gabinetti di Stato. Quale e 1'opera loro ? E la cor-
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ruzione. Non neghiamo che in tutti i tempi, in tutti gPistituti

anche piu severamente veglianti alia costumatezza, non pos-

sano pullulare male piante: ma la corruzione quivi e una ec-

cezione. Dove che ne' collegi ove soffla lo spirito massonico,

il vizio e comune, e allaga necessariamente. Come puo altri-

mente avvenire tra giovani baldi, passionati, inesperti, esposti

agl'incentivi di malfare, quando al bollore dei pravi istinti e

tolto il freno del sentimento religioso, e forse ancora data la

spinta da istitutori di malvage dottrine e di vita scandalosa?

Avverra cio che tutti veggono e deplorano tutti, tranne i mas-

soni, che perfldiano in sostenere la scuola laica e senza reli-

gione. Le scuole tutie in mano del Governo.... Nessun inse-

gnamento religioso ! gridava il Lemmi girando per le as-

semblee massoniche italiane.

Infatti noi veggiamo in Italia e fuori, nelle scuole cosi go-

vernate, crescere una giovanaglia tarda allo studio, e scape-

strata fuor di misura. Leggevamo qualche anno fa un libro

di un liberale di tre cotte, il quale smaniava d'indegnazione

e di vergogna sulle scuole dell'Italia moderna. Gompativamo
a

1

suoi illogici lamenti, perche e forza che tal seme renda tal

frutto; ed egli il seme liberalesco lo voleva tenacemente. Si

comincia a scapestrare nell'asilo infantile, se (come ordina il

Froebel negli asili appunto da lui detti froebeliani) e muta la

religione ed e proibito inceppare lo svolgimento degl' istinti na-

turali. Sappiamo di asili infantili, gia covi di vizio non credi-

bile a chi ignora le cose moderne, ma credibilissimi se si pensa
che la setta lavora per introdurvi sorelle mopse, o almeno

maestre senza religione. In uno di questi, gia s'intende, misto

di maschietti e di femminucce, la maestra era quella che di

proposito insegnava a quelle creaturine innocenti a malfare

sotto gli occhi e la guida di lei. II Vescovo del luogo, infor-

matone, e assicuratosi della verita dei fatti, fu a chiedere ri-

paro dal Prefetto della provincia. Ma questi si rifluto, dicendo

che la legge non gli dava diritto veruno d'intervenire. Forse

quel magistrato era uno di quei Rosacroce, i quali credono

alia Parola ritrovata, che loda e consiglia tali fatti, o la mae-
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strina era una Sorella mopsa, con cui egli amoreggiava nelle

Tenute blanche. E di casi somiglianti ne sono a nostra certa

notizia venuti parecchi.

Nelle scuole superior!, massime poi nelle universitarie, non

puo fare che gli error! seminati a piene man! da professor!

ate! o materialist!, non avvelenino gli animi giovanili, impo-
tent! a ravvisare la verita. Ora 6 legge massonica che i con-

sigli supremi degli studii e i ministri, non che riprovare i

professor! sfrenati d'ogni ritegno, 1! promuovano anzi se piii

sfacciati nell'empieta. o se piu destri nell'arrolare gli student!

alia setta. Cio avviene alia vista d'ognuno in Italia, e non in

Italia solamente. Ne segue che nelle scuole superior! si vive

una vita di vizio, si passa Tanno scolastico, senza tagliare le

carte de' libri di testo, intesi alle societa. politicanti, alle sban-

dierate, a fischiare rettori e professor! e bruciarne le catte-

dre, a parteggiare pel socialismo, per Panarchia, per drammi

grotteschi ed empii, a celebrare 1'apoteosi di Oberdank, e di

altri condannati dalla patria giustizia. Cosa novissima e inau-

dita fin ad ora, anche ne' lice! e ne' ginnasii abbiamo visto

formarsi societa della mala vita, con regolamenti scritti e

segreto giurato; in una citta. i fanciulli e le fanciulle delle

scuole si univano ove che potessero nelle case, per le vie, per

le campagne, vincolati da legge accettata di non potere negare

vicendevolmente nessuna soddisfazione
;

il che loro troppo riu-

sciva agevole, poiche il Municipio aveva sapientemente dispo-

sto, che le scuole femminili si aprissero tutte accosto alle ma-

schili; in altra citta. avevano steso varii capitoli segreti di
;

societa malvagia, la cui somma riducevasi a malfare e ingan- -i

nare con ipocrisia i maestri; in un'altra citta si adorava il de-

monio, e il resto si capisce; in un'altra si era preso il titolo

di Mano nera, e si perseguitavano crudelmente i compagnLj

avversi, e tanto sul serio che dovette impacciarsene la
Que-.j

stura. E tacciamo tante altre cose somiglianti. Certo in tutti k

i tempi e luoghi non difettarono depravazioni neir eta pue-

rile: ma il vizio precoce, ordinato in societa con statuti

regole, al modo delle societa segrete, non si vedeva. E cosi
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non si vedevano i professor! bastonati dai cari allievi, accol-

tellati, fatti segno alle rivoltelle e alle bombe.

Le quali sciagure tutte si aggravano Tun cento, ove si

aggiugne la piaga purulenta della promiscuita de' sessi. La

massoneria uon caldeggia sola la laicitd, ma spinge a gittare

in combutta maschi e femmine, a fine, dicono, di sollevare la

donna alPaltezza deH'uomo. L'esquisita educazione si potrebbe

dare, e infatti si da nei migliori educatorii di sole fanciulle:

ma quivi non si Rilrova la parola che illumina i Rosacroce,

quella parola che rivolta alia donna dal Potentissimo F.\ Bovio

nel suo Cristo, e detta la Parola migliore. Dunque promi-

scuita, gridano i massoni, promiscuita dall' asilo infantile alle

piu alte facolta universitarie. E in gran parte 1'hanno ottenuto.

Con quale successo per la costumatezza ? Un vecchio parroco

ci piangeva sopra, perche nelle scuole rurali miste non si sal-

vava piu dalla corruzione ne un fanciullo ne una fanciulla.

II venerando D. Bosco, grande ingegno e grandissimo peda-

gogista pratico, accertava a chi scrive queste linee, che il

vizio vi si propagava serpeggiando come la scintilla elettrica

sul quadro magico.

Se esistono al mondo scuole laiche, senza religione positiva,

sono le scuole municipali degli Stati Uniti. E, visto il carat-

tere leale del paese, crediamo ancora che siasi il piu delle

volte proceduto in cio a buona fede, e senza intendimenti di-

sonesti. E pure quali risultati! Monti di libri osceni, con piu

oscene figure vi circolavano liberamente: solo presso i librai

di Nova York vennero confiscate da quindicimila lettere di

scolari e di scolare chiedenti libri svergognati; settemila chi-

logrammi di tali libri furono confiscati nella stessa citt& in un

solo accesso della polizia: era nel 1873. E un giornale pro-

testante, riferendo tali orrori, assicurava che simili ad un di-

presso correvano le condizioni in tu'tti gli Stati della Repub-
blica. Un professore protestante, celebre in Europa e in Ame-

rica, il signor Luigi Agassiz, per suo privato studio istrui una

rigorosa inchiesta nelle case di corruzione a Boston e a Nova

York; e pubblico poi la sua relazione, comprovante che la
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maggior parte delle vocazioni al vizio erano germogliate nelle

scuole laiche e neutre e che molte di quelle disgraziate fan-

ciulle non facevano altro nella eta adulta, che continuare il

mestiere imparato nelle scuole miste la plupart des femmes

de mauvaise vie... rapportaient Torigine de leurs dereglernents

aux ecoles de 1'Etat. Fu un grido di orrore e di costerna-

zione tra gli onesti cittadini della grande Repubblica '. Mau-

rizio Block, sociologo israelita di gran nome, stampava, Panno

seguente, che il rallentarsi degli incrementi della popolazione

in quella Confederazione doveva attribuirsi al pervertimento

delle fanciulle nelle scuole pubbliche
2

. Lo stesso ripeteva un

sociologo protestante degli Stati Uniti, il signor John S. Bil-

lings, nel periodico il Forum, giugno 1893, e ne recava ra-

gioni palpabili
3
.

Ma che servono le dimostrazioni dei dotti contro il disegno

approvato dalla massoneria ? La scuola dev'essere laica, atea,

e dove si possa, ancora promiscua ed obbligatoria, e cosi per

forza da tutti si ritrovera la parola, la parola gnostica, ma-

nichea, templaria dei Rosacroce, e della massoneria in gene-

rale, la quale nei rituali suoi si gloria di quegli antenati cosi

sapienti e cosi morali.

Resterebbe da addurre qualche piii ampia considerazione

per rilevare la parte attiva che ha la massoneria nel pro-

muovere cotali scuole; ma noi ne abbiamo toccato abbastanza

di passaggio, e la perspicacia dei nostri lettori per ora ce ne

dispensa, aspettando miglior tempo.

1

ONCLAIR, La Maconnerie contemporaine, 2a ediz. Liegi, Dessain, 1885,

pag. 321, sgg.
2

Ivi.

3 Cf. Civilta Cattolica, Corrispondenza degli Stati Uniti, nel Quad.

1057, p. 125, 7 luglio 1894.
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XVII.

Ne' primi giorni di ottobre il lavoro all'ufflzio stringeva

assai, dovendosi regolare le partite del trimestre passato e

mancando per giunta un paio d'impiegati, che s' eraiao do

vuti recare alia guerra e stavano ancora sotto le armi. Gome
di consueto, Alfredo si mostrava piu che mai diligente e ve-

niva la mattina per tempo e la sera fermavasi ancora qual-

che ora nella segreteria per affrettare Fopera ed allestire il

piu presto che si potesse il bilancio.

Or uno di que' di, mentr'era intento nelle sue cifre, un

forte strappo di campanello fu dato dallo studio del direttore.

Nessuno de' compagni voleva andare da quell'istrice, e si mosse

Alfredo.

- Non c'e il capo d'uffizio? chiese quegli.
- Non signore, e uscito poco fa; ma non credo, debba

ritardare gran tempo. Se occorre qualche cosa...

Gia, o Tuno o Taltro, torna il medesimo. Non si tratta

che di riconoscere una firma. Non & vero, signor capitano?

Queste ultime parole eran rivolte ad un signore, piuttosto

attempato, che sedeva in una poltrona li nello scrittoio, e

per quel che pareva in intimo colloquio col Barget per un

flualche suo grave interesse. Al primo vederlo, sarebbesi bat-

tezzato per un inglese. Era alquanto alto di statura, asciutto

di faccia ed abbronzito, come sono d'ordinario gli uomini di

mare, con due basette grige sulle guance, che lasciavano raso
il mento e si riunivano insieme di sotto, quasi un continuato
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soggolo. NelFabito non sarebbesi potato dire ricercato; pure

vestiva con una certa eleganza, tutto di panno nero, e sopra

le spalle, gittato negligentemente, un gabbanello color baio

oscuro e con leggere orlature di martora al collo ed a' polsi,

sebbene la stagione non paresse richiederle ancora.

Intento com'era nella lettura di un foglio scritto, non die'

segno di avvedersi ne della venuta del giovane ne della do-

manda del direttore; sicche Alfredo pote contemplarlo in si-

lenzio per qualche istante. Finito di leggere, F inglese si levo

Focchialino e disse parlando lentamente a frasi staccate e fra

i denti, ma in buon francese: Benissimo; non ho difficolta

di sottoscrivere. Gi sono i testimonii?

Gi sono io, riprese il Barget, e c'e questo giovane del-

1'ufflzio. Pensero io stesso piu tardi a far riconoscere le due

nostre firme dal municipio e dalla prefettura.

Very well! e gitto giu in fondo alia carta un gerogli-

fico, che, secondo lui, doveva essere il suo nome, ma che nes-

sun egittologo al mondo avrebbe mai deciferato.

Fatte le testimonialize, Alfredo inchino cortesemente il fo-

restiere e si mosse per ritirarsi; ma questi, fissandolo alquanto

in volto: Mi e molto simpatico questo giovane, sclamo; voglio

conoscerlo.

Ed accostato Pocchialino lesse nel foglio la sottoscrizione :

Alfredo Meunier.

Bel nome! Prima Alfredo, il mio stesso nome. Poi Meu-

nier. Meunier ! torno a dire, aggrottando le ciglia e pren-

dendo attitudine come di chi vuol ricordarsi alcuna cosa. Ma

tosto, battendosi celeremente la fronte con le due dita : Ho

conosciuto, disse, una signora francese per nome Meunier;

una cantante delP Opera di Parigi...

Ah, la celebre Meunier ! sclamo il direttore
;
ma devotfo

essere anni assai, signor capitano.

Oh ! anni assai, confermo P altro sempre pacatamente e

facendo girare sulF indice della mano il cordone donde pen-

deva Pocchialino. Era ottima signora. Voi pure Favete cono-

sciuta ?
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Si, per caso nella mia gioventu.

Veramente ottima signora; nondimeno molto infelice

nella sua fine.

Si sa, riprese 1'altro con un ghigno malizioso e villano;

la fine di tutte quelle miserabili, che vendono il proprio onore

sul palcoscenico.

Alfredo aveva ascoliato il principio di questo colloquio con

quella naturale curiosita, che sogliono sempre eccitare le pa-

role e gli atti di persona forestiera e non mai veduta. Ma
tosto senti scorrersi un brivido per la vita; gli pareva che

un'onda fredda gli salisse dal petto, gli dilatasse le fauci, gli

togliesse la vista. Tremava a verga a verga e gia un sudor

freddo gli bagnava le tempia. Si fece forza, e la forza gli

venne dalle indegne parole, pronunziate sull' ultimo dal suo

direttore. Non ne pote piu. Sentiva in quell' istante il con-

trario effetto del ribollirgli il sangue nelle vene; e se non

fosse stata la virtu, che in quel terribil momento lo sostenne,

forse avrebbe mancato a se stesso. Si contento dunque di dire

con dignita e con calma, ma ad alta voce e fissando gli occhi

in faccia a quell' energumeno :

Signore, Eloisa Meunier e mia madre !

Vostra madre ? sclamarono ad un tempo gli altri due,

ma con affetto diverso. II Barget parve esterrefatto, contrasse

la faccia e strinse le labbra ringhiando. II forestiero invece,

colto da subitanea meraviglia, atteggio il volto ad un sorriso

affettuoso, levossi in piedi, ando incontro ad Alfredo con la

mano destra distesa in atto di volergliela porgere.
- Eloisa Meunier, vostra madre?
- Mia madre, torno ad affermare Alfredo con le labbra

tremanti per tenerezza.

Voi dunque il figlio di Edmondo Parker ?

Alfredo non giunse a rispondere, che gia T inglese gli

aveva gittato le braccia al collo, stringendoselo al seno e ba-

ciandolo e ribaciandolo piu volte sulla fronte.

Oh figliuol mio, sclamava, oh ch' io ti riveggo figliuol

mio ! E pur tenendogli le mani sopra le spalle, ritraevasi al-
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quanto indietro per rimirarlo di nuovo. Gome sei tutto

tua madre ! ripeteva con ineffabile compiacenza ;
ed in atto

di mostrarlo all' altro, Non e vero, diceva, ch' egii e tutto

sua madre ?

E tornava a riabbracciarlo con maggiore affetto.

II direttore s'era anch' egli rizzato. Ma divenne tosto li-

vido in volto, e cancellate le mani innanzi al petto, guar-
dava con occhio bieco ed impaziente quella scena inaspet-

tata, senza potersene dare spiegazione alcuna.

Intanto Alfredo s' era pressoche abbandonato sul petto del

capitano, con quella gioia di paradiso che prora un figliuolo,

che non ha mai veduto suo padre, che ne fece ricerca per

ogni raodo, senza andarne mai consolato della piu piccola

nuova, e d' improvviso se lo scorge innanzi e tra le sue braccia,

sente per la prima volta il palpito del suo cuore.

Povero Alfredo! Fu questa, per lui, illusione di pochi istanti.

Quel forestiero non era suo padre !

XVIII.

Quando il capitano ebbe sfogato il suo affetto: Vedete,

disse al direttore Barget, che continuava a mirarli quasi im-

pietrito: Ho raccolto 1'ultimo respiro di sua madre, le ho

chiuso gli occhi con le mie mani, ho salvato da certa morte

questo caro giovine, mentr'era bambino di pochi giorni, gli

ho imposto al battesimo il mio nome, ed ora, dopo tanti anni,

lo incontro di nuovo inaspettatamente, sano, robusto, maturo.

Un padre non potrebbe sentir tanta gioia nel rivedere il suo

unico figliuolo!

Alfredo senti cadersi come un velo dagli occhi. Gli si strinse

per un istante il cuore
;
ma subito la tenerezza del figlio, che

si credeva tra le braccia paterne,^divenne consolazione del

cuore riconoscente. Per la qual cosa, afferrata la mano del

forestiere ed impressole un caldo bacio, sclamo : Voi dunque

siete il capitano Alfredo Bright? Oh quanto mi gode Panimo

di vedere, di conoscere, di ringraziare il mio benefattore per

quel che ha fatto per la mia povera mamma e per me!
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E Pinglese, rivolgendosi al direttore, che ancora non sa-

peva raccapezzarsi, E voi, disse, avendo conosciuta Eloisa

Meunier, non sapevate che Alfredo e suo figliuolo?

Dei Meunier 6 piena la Francia, rispose Paltro con ma-

nifesta impazienza. Ed atteggiando le labbra ad un sorriso

freddo ed ironico, continue : Nel resto, non avrei mai pen-

sato che il signor Alfredo fosse un trovatello, e pero come

figliuolo di padre ignoto, portasse il nome di sua madre.

Fu questa una nuova ed atroce puntura al nobile cuore di

Alfredo. No, riprese egli con voce calda e vibrata, non sono

un trovatello, sebbene raccolto in casa de' trovatelli. Mi se-

gnarono, forse per errore, col nome di mia madre e questo

mi resta
;
ma la mia nascita, signor direttore, e tanto onorata

quanto la vostra.

Verissimo, confermo il capitano, e posso fame testimo-

nianza io stesso.

11 direttore si rodeva di rabbia
; gitto sopra Alfredo un'oc-

chiata fulminea e stava per dare nelle smanie e cacciarselo

dinanzi con una tempesta di bestemmie e di vituperi, come

un impudente, un villano, che avesse osato di rispondergli

temerariamente in faccia. Ma si contenne per riguardo del

fbrestiero. Si gitto dunque a sedere, ripiglio in mano le carte,

e additando la poltrona vicina, Signor capitano, disse, ho

poco tempo e dobbiamo conchiudere i nostri affari.

II capitano, ricompostosi in s6 rnedesimo da quelPaffettuoso

abbandono a che erasi lasciato andare per pochi mornenti, avea

gia ripresa la sua consueta impassibilita.

All right, mugolo fra i denti. E volgendosi ad Alfredo:

Voi passerete la giornata con me, e il direttore senza dubbio

vi permetterk questa vacanza.

Impossibiie, rispose secco il Barget ;
Tuffizio e carico di

lavoro e fino alle quattro del pomeriggio non e lecito assen-

tarsi. Signor Alfredo, aggiunse con cipiglio stizzoso, ritiratevi.

Bene, non fa nulla, disse il capitano accompagnando il

giovane fino alia porta; dopo le quattro verrete al mio albergo.

E gliene indico il nome e la via. Gli strinse la mano, lo

Serie XVI, vol. 1, fasc. 1070. 12 10 gennaio 1894.
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fisso di nuovo in volto con paterno sorriso, e poi tomato quie-

tamente al suo posto, si mise a sedere, inforco Focchialino e

riprese la lettura del foglio, come se nulla fosse avvenuto.

Alfredo, sentendosi agitatissimo, col volto in fiamme e gli oc-

chi gonfii, sostenne alcun poco nelPanticamera, si che gli desse

giu quel bollore. Avrebbe anzi voluto fermarsi quivi, attendere

1'uscita dell' inglese, parlargli di nuovo, tempestandolo di mille

domande. Ma lo dissuase il timore di dar nelFocchio sover-

chiamente, e piu ancora di fare imbestialire un'altra volta quel

farabutto del Barget, e Dio non voglia, con qualche triste conse-

guenza per gli affari suoi e del suo impiego. Fece dunque

forza a se stesso, si ricompose alia meglio e rientro nelFuffizio

rimettendosi allo studio.

Doveva quel giorno trasportare i conti correnti sul libro

mastro : lavoro delicato, che richiede sempre somma accura-

tezza e mente quiete. Or in quella sua agitazione non vedeva

altro che nero sul bianco e tutto un miscuglio impigliatissimo,

come se le lettere fossero raddoppiate e le cifre tornassero

Tuna alFaltra sovrapposte. Stringeva le palpebre, s'asciugava

gli occhi, ma non si sdoppiavano le scritture. Quell' effetto

svani dopo un po' di tempo ; pero la mente del giovane cor-

reva a tutt'altro, e per violenza ch' ei si facesse non poteva in

niun modo applicarla al lavoro. Raccostare le partite ? Rav-

viare le somme? Impossibile! Non azzeccava due numeri.

Guardo Torologio ;
era il tocco.

Dio mio, sclamo tra se abbandonandosi sulla sedia
;
tre

ore ancora di crudele supplizio!

E furono davvero un supplizio ! Da tanti e tanti anni aveva

sospirato ardentemente di squarciare quel fitto velo che co-

priva la storia della sua famiglia. Delia madre non aveva che

scarse notizie; poco piu di quel che or ora aveva detto F in-

glese. Del padre, niuna affatto
;
eccetto 1'avere quegli crudel-

mente abbandonata la propria sposa, la nelle lontane contrade

delPAmerica, poco pfima della sua nascita e peggio ancora

lasciando la madre mal provveduta, mentre pure il padre

era ricchissimo di casa sua. No, non lo coceva la sua condi-



RIGORDO MATERNO 179

zione presente, costretto a guadagnarsi il pane d'ognrdi e per

la tristizia de' tempi e degii uomini sempre in pericolo di

perderlo ;
da buon cristiano vi s'era rassegnato. Sentiva bensi

il bisogno irresistibile della natura, che gli chiedeva del padre,

e quindi il desiderio senza freno di rintracciarlo, di ricono-

scerlo, di gittarsi nelle sue braccia. E vero, il delitto da lui

commesso gli trafiggeva il cuore;ma alia vista del figliuolo,

al ricordo di una sposa perduta miseramente, sarebbonsi in

lui ridestati i sentimenti nobili dell'animo e a tutto sarebbesi

riparato. Oh che? Ha forse I'uomo cuore di tigre? E se per

un impeto di passione si lascia talvolta trascorrere a fatti

crudeli, no, non puo essere, che piu tardi non torni in se e non

pianga il passato. Cosi pareva aH'animo nobile di Alfredo.

E pero quante ricerche aveva fatte, quante lettere scritte ! Ma
tutto inutilmente. S'era pure rivolto parecchie fiate al capitano

Bright. Non Paveva mai veduto; ma tra le poche carte, che

custodiva gelosamente, v'erano di sua mano le dichiarazioni

sulla sua nascita, sulla legittimita de' suoi natali, sulla morte

della madre. Per sua disgrazia anche le lettere al Bright o

rimanevano senza risposta o ritornavano con la scritta: irre-

periUle; tanto che, disperato di riuscire a nulla, aveva da

qualche tempo messo il cuore in pace e lasciata ogni cosa

nelle mani di Dio, specialmente poi, dacche la Ghita gli aveva

promesso di pregare per cio la sua Madonnina.

Sta mo' a vedere, che la mia Ghita ha ottenuta la gra-

zia, diceva tra se ravviandosi i capelli e sorridendo seco stesso.

Oh! che non puo quell'angelica creatura?

Ed invero il capitano, 1'unico al mondo che sapesse alcuna

cosa delle sue avventure, era la in carne ed ossa; gli aveva

perfino nominate il padre, e con quale affetto ! Dunque lo co-

nosceva. E il padre e morto od e vivo ancora? E se vivo,

v'ha speranza di rintracciarlo comechessia? E perche non chie-

dere subito di lui? Ma stava li presente quella birba del di-

rettore. Hai visto, come ha tosto raggrinzata la faccia?

Perche quella subita meraviglia, perche quegli atti incomposti
e villani, quelle frasi mordaci? Oh, che sa egli di me e dei

miei?
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Tali e cent' altri simili erano i pensieri che andavano e

venivano per la mente di Alfredo, senz' ordine, senza disci-

plina, come chiamavali la fantasia
;
ma tutti facevano ressa al

cuore, e stringevanlo e dilatavanlo con varii affetti di timore

e di speranza, si che or sudava freddo, or sentivasi raccon-

solare e lagrimava e sorrideva ad un tempo. Ma insieme cre-

sceva a dismisura la sua impazienza; fosse stato sulle spine,

ei n'avrebbe sentito minor disagio. Guardava di nuovo 1'oro-

logio ;
ma parevagli che quell' indice benedetto delle ore fosse

colto dalla paralisi, tanto per suo dispetto non avanzava che

a stento.

Si levo, cambio posto piii volte, tolse a trascrivere alcune

pagine, dove il lavoro non pareva richiedere applicazione di

mente, e come Dio voile, passarono anche quelle tre ore di

dura croce.

Non finivano di battere le quattro, che Alfredo era gia

pronto per 1'uscita.

XIX.

Quella sera su da Mamma Lena si stava in pensiero. Eran

passate le cinque, le cinque e mezzo, toccavano le sei ed Al-

fredo non compariva. Eppure era il suo giorno. D'ordinario

finito 1'uffizio e preso un boccone alia locanda vicina, sulle

cinque o in quel torno giungeva infallibilmente. Onde le buone

donne almanaccavano su quel ritardo e quanto piu trascor-

reva il tempo, tanto maggiormente impensierivano, facendo

mille supposizioni senza potersi dar ragione di nulla.

La Lena, piu impaziente ancora della Ghita, sped! la donna

di casa a prender lingua di lui alia locanda, alia casa dov'era

d'albergo e perflno all' uffizio, se per sorte durasse ancora

aperto. Dopo mezz'ora (parve loro eterna quella mezz'ora!),

torno la serva
;
ma nulla !

Non s' 6 visto ancora il signor Alfredo, cosi 1'oste; e

1'albergatrice : il signor Alfredo non rincasa che tardi e di

solito non torna mai entro la giornata. AlPuffizio poi tutto &
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chiuso, e il portinaio aggiunge, che Alfredo e sceso giu a

precipizio appena scoccate le quattro, e che subito fuor del

portone e saltato sopra un legno di piazza e poi via di corsa,

Dio sa dove !

Quest'ultima notizia del portinaio fu una stretta al cuore

della Ghita. C'era dunque qualche novita. Che Alfredo sia

tomato di nuovo a questione col suo direttore? Vi ricordate,

Mamma Lena, tempo fa com'era fuor di s6 per la collera?

La vecchia era pure agitata ;
ma per tagliar corto e pren-

der tempo, Meglio e pregar per lui, disse e senza piu in-

tono il Rosario: Deus in adiutorium meum intende!

Ma in quel punto medesimo una forte scampanellata, come

soleva dare Alfredo, annunzio il suo arrivo.

E lui, sclamarono le donne, affrettandosi verso la porta

del quartierino; Ghita ad aprire e Mamma Lena con la lu-

cerna in mano a far lume.

La Ghita s'era gittata alia porta saltellando quasi fanciul-

lescamente e gridando per la gioia ;
rimase quindi sovramodo

confusa, allorche appena aperto, vide entrare per primo un fo-

restiero, alto della persona, grave e serio. Anche alia Lena

morirono in bocca le esclamazioni.

La cosa piu inaspettata del mondo, disse subito Alfredo

gongolando ;
non 1'indovinereste a pensarvi cent'anni ! Abbiamo

qui tra noi nientemeno che il mio secondo padre, i) signor

capitano Bright in petto e persona.

Un oh ! prolungato delle due donne, che insieme esprimeva

la meraviglia e la gioia piu schietta, fu la sola risposta.

L'inglese, senz'altro attendere e come se trattasse con per-

sone gia conosciute, porse la mano alia Lena : Quest'e la

signora Lena, disse, la buona madre di questi due figliuoli;

mi e caro conoscervi. E poi verso la Ghita : E questa e la

sposina?

Le prese la mano flssandola in volto, anzi traendola dol-

cemente piu vicino alia lucerna di Mamma Lena, perche la

luce le illuminasse per intero la faccia. Garo Alfredo, sai che

tu sei di buon gusto ? sclamo allora con un sorriso
; oh, dav-
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vero si possono ben salire cencinquanta scalini, per contem-

plare questa flgurina di Raffaello. Me ne console davvero !

La Ghita sorrideva anch'essa, ma insieme, confusa per

quella lode e imporporando le guance, piego la testa e nascose

il volto dalPaltro lato nell'ombra.

Intanto s'avviarono innanzi e Mamma Lena accennava al

salottino delle visite.

No, no, disse Alfredo
;

il capitano vuol vedere la nostra

statuetta nella stanza di lavoro e vuol trattenersi con noi alia

familiare.

Cola dunque entrarono e s'assisero, Sir Bright in mezzo

tra la Ghita ed Alfredo e Mamma Lena di fronte.

So adunque delle vostre preghiere, disse Finglese alia

giovane, dopo ammirata la statua della Madonnina, e a tela

ordita Dio manda il fllo. Domattina parto per Marsiglia e per

Genova, dove mi chiamano certi affari
; quindi daro una scor-

serella a Roma per vedere Pio IX almeno una volta in vita

mia e verso la meta di novembre saro qui di ritorno. Non

potro trattenermi che pochi giorni e voglio assolutamente assi-

stere al vostro matrimonio; ne ho vero diritto.

- Oh, il p. Germano e si buono e questa volta cedera senza

dubbio, osservo la Ghita con espressione d'indicibile con-

tentezza.

Oramai tutto e fatto, soggiunse Alfredo trionfando.

Tutto e fatto? Possibile! sclamarono ad un tempo le due

donne trasecolate, e la Ghita particolarmente sentivasi tanto

intenerire, che per poco non ruppe in lagrime.

Alfredo narro quindi in breve il fortunato incontro di quella

giornata, il lungo colloquio avuto poscia alPalbergo col suo

benefattore e per ultimo la visita al p. Germano, conchiusa

su due piedi all'ultim'ora, a fine d'accordarsi con lui, come

pareva doveroso, ed affrettare, secondo il legittimo desiderio

del capitano, la celebrazione del matrimonio.

II discorso procedeva animatissimo, sebbene spesso inter-

rotto da qualche lepida osservazione del Bright e piu ancora

dalle espressioni di gioia della Ghita e di Mamma Lena. Ma
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ambedue si morivano di voglia di sapere per filo e per segno

ogni cosa che riguardasse la storia di Alfredo; e perocche il

forestiero si mostrava con loro tanto cortese e familiare, ne

presero tosto confidenza. Quindi le domande seguirono Tuna

Paltra, come gli spruzzi a getto continuo d'una fontana, ed il

buon vecchio rispondeva a tatto con manifesto contento e con

affetto quasi di un padre, che dopo lunga assenza si ritrova

XX.

Anzitutto si voile sapere del babbo di Alfredo. Pur troppo

la risposta dovette tornar dolorosa. Non ostante tutte le buone

pratiche, fatte ne' primi tempi, Sir Bright non aveva potuto

averne contenza di sorta alcuna. Poi gli era stata tolta per-

sino 1'occasione di ogni altra ricerca. Da ben quindici anni,

diceva, non ho piu toccato ne 1'Europa ne gli Stati Uniti; poi-

che il servizio mi ritenne sempre tra' porti delle Indie orien-

tali o sulle linee tra S. Francisco di California, il Giappone e

le Filippine.

- E tu, Alfredo, mandavi le lettere in Inghilterra ! osserv6

la Ghita non senza ironia.

E per questo tornavano indietro!

Anch'io, riprese il Bright, ne' primi due o tre anni mi

tenni informato, scrivendo alia direzione dell'ospizio di Mar-

siglia. Ma poi le mie lettere non ebbero piii risposta. Natu-

ralmente tu diventasti grandicello, passasti altrove e que' del-

l'ospizio non ebbero forse piu tempo di occuparsi di te. Ep-

pure il cuor mi diceva che tosto o tardi t'avrei rintracciato.

Andavo a Marsiglia anche con questa idea
;
ma la Provvidenza

ci voile consolare fuor d'ogni nostra aspettazione. Che volete ?

Avvengono .talvolta nella vita fatti cosi fuori dell'ordinario,

che non solo restano poi sempre impressi nella mente, ma
toccano il cuore e non si possono ricordare senza tenerezza.

E di questo genere appunto furon per me la nascita di Al-

fredo e la morte delPottima sua madre. II 15 ed il 18 gin-
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gno 1835 sono giorni veramente memorandi nella mia vita di

marinaio. Me ne ricordo come se fosse ieri e si tratta di ven-

tiquattro anni sonati, quanti Alfredo ne conta.

Governavo allora la Yale; per quei primi tempi della na-

vigazione a vapore, ottimo battello e avuto in conto de' mi-

gliori che solcassero POceano tra New York e 1'Europa : ora

potrebbe appena fare il servizio tra le coste del continente.

Sferrammo da New York il 2 giugno tenendo rotta per Gibil-

terra e Marsiglia, con un buon carico di colonial! e per cio

stesso con minor numero di viaggiatori, i piii contadini spa-

gnuoli che ritornavano alle case loro, dopo aver tentato forse

inutilmente un po' fortuna nelle colonie degli Stati Uniti; poi

due o tre famiglie di negozianti, e la madre di Alfredo, che

viaggiava del tutto sola nella prima classe. II mare era bellis-

simo, ottimo il tempo e un vento in poppa si favorevole, che

fllavamo velocemente sulle onde, tanto ch' io sperava di gua-

dagnar le Azzorre in dieci o dodici giorni al piu.

Senonch il 5 giugno ci si scateno sopra quasi improvvi-

samente una bufera cosi tremenda, ch'io, in cinquant'anni di

mare appena appena ne ricordo una simile. Per ben dieci

giorni fummo in balia delle onde, trasportati su e giu per

1'oceano, senza ch'io trovassi argomento di ben resistere alia

forza degli elementi. Avemmo non solo squarciate due o tre

vele di straglio, che sono le piu poderose, ma addirittura rotto

1'albero di trinchetto e per poco non fummo in pericolo di ve-

derci schiantato il timone. Non potevo poggiare, e neppure

sforzar la macchina, temendo de' guasti, che ci avrebbero messo

a peggior partito; onde il meglio era raccomandarsi a Dio e

abbandonarsi pressoch^ alia discrezione de' flutti. Intanto i pas-

seggeri, costretti a starsene giu sottocoperta, quasi sempre con

le boccaporte chiuse, e pero senza aria, in quel tanfo orribile,

che produce lo sconquassamento della stia, e in un continue

cullare da banda a banda, soffrivano la piu crudele agonia.

Ma piu d'ogni altro mi straziava il cuore tua madre, sempre

tra le angosce del mal di mare, ch'io proprio da un momento

all'altro ne temevo la morte. Era si debole, si delicata quel-

Pottima signora ! E poi in quello stato...
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Qui Mamma Lena non si tenne che non interrompesse:

Dio mio, perche mettersi in mare ? La prudenza doveva pur

consigliarla altramente !

E vero, riprese il capitano; e per parte nostra, se ce ne

fossimo accord, non Tavremmo ricevuta a bordo. Ma ella poi

seppe scusarsi tanto bene con me, ch'io non oso condannarla.

Mamma Lena ne' suoi panni avrebbe fatto il medesimo !

Oh, si, poverina ! e da scusare senza dubbio
;
osservo

la Ghita, contenta di quella difesa.

Verso il 14 la burrasca parve omai sul finire, sebbene

continuasse assai gagliardo il vento, e il beccheggio sembrasse

ancora piu insofferibile dei di precedent!. Ma durante la notte

il mare spiano alquanto, le nubi cominciarono a squarciarsi

mostrando le stelle. Eravamo deviati immensamente dalla

nostra rotta, con perdita si puo dire di otto giorni di mare,

lo mi stavo quella notte sul casseretto di comando al mio po-

sto, intento a guadagnar cammino e trarre ogni miglior partito

da un buon ponente che ci sofflava in poppa. Quand'ecco verso

le due del mattino...

Ci siamo, Alfredo, e il 15 giugno ! salto su la Ghita.

- Appunto il 15 giugno, era un lunedi, verso le due an-

timeridiane monto su da me il mio secondo.

Gapitano, sclamo ansando
;
finalmente a bordo abbiamo

un passeggero di piu !

E la madre ?

E risollevata.

All right, risposi io
;
ben venga il figlio del mare !

Viva il figlio del mare ! grido 1'altro.

Viva il figlio del mare ! ripetei io pure e segnai subit

sulla carta il punto preciso, dove allora eravamo; 3,40' di

longitudine e 32' di latitudine : secondo il mio calcolo, a sei

giornate incirca distante da Madera, che per noi in quel de-

viamento tornava il porto piu vicino.

Qui fu uno scoppio d'altegria in tutta la brigatella, sovra-

tutto per quel nome di figlio del mare, che la Ghita si pro-

poneva di dare quinc' innanzi al suo fidanzato.
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E tu, dicevale Alfredo, tieni a mente il luogo precise

della mia nascita. E la mia patria in mezzo all' oceano !

Si, per andarci in pellegrinaggio nel nostro viaggio di

nozze, replied Taltra ridendo.

E il capitano : Perche no ? Se non avessi settant'anni

sulla groppa e non fossi omai giubilato, vi ci condurrei io

stesso e farei ripetere in onore degli sposi la medesima bella

festa di quel di.

Oh ! dite, dite, sclamarono tutti in coro insistendo.

XXI.

- Lasciai il secondo al mio posto e in fretta scesi giii sot-

tocoperta. Era quivi an gran chiacchierio tra alcune buone

donne di terza, chiamate in servizio della signora, e poi un

andare e venire di marinai e degli stessi viaggiatori a chie-

der notizie deiravvenimento. Tutti volevano vedere il bambino

e le donne specialmente se lo passavano di braccio in braccio,

baciucchiandolo e facendovi sopra i loro comment! con mille

esclamazioni affettuose di Oh bello ! Oh caro !

Dunque, come andiamo ? chiesi al medico di bordo, che

in quel momento appunto usciva dalla gabina maggiore, dove

avevo fatto allogare tua madre.

Benissimo; ne sono contento.

E il bimbo?

Non c' e male; ma settimino com' e ha bisogno di cure

infinite.

Io non poteva frenare la gioia. Sclamai di nuovo : Yiva

il figlio del mare ! e fu questa per tutti quasi la parola d'or-

dine di quelPavventurosa giornata. Ti presi fra le mie brac-

cia, palleggiandoti alcuni istanti e baciandoti in fronte. Mi pa-

revi un giocattolo, tant'eri piccino e grazioso; ma alle mie

carezze rispondevi gridando e piangendo.

Volli anche visitare la signora.

Coraggio, le dissi, tutto e finito; anche il tempo si mette

bene ed avremo un mare d'olio.
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Ed in vero il beccheggio era cessato quasi del tutto.

Lodato Iddio ,
ella rispose sorridendo e mi stese la mano

scarna e tremante, che scottava come se fosse di bragia. Poi

soggiunse con un sospiro : Una sola cosa mi sta a cuore
;

il

battesimo del mio bambino. E tanto deboluccio! Non lo diffe-

rite per carita. E congiungeva le mani verso me, quasi in

atto supplichevole, guardandomi con aria celestialmente soave.

Oh che ? sono prete io ? sclamai meravigliato.

Quando manca il prete, tocca al piu degno, e in questo

caso tocca proprio a voi.

Dite dunque davvero ? Ma allora voi m' insegnerete come

si fa.

E quella sorrise, accennando di si col capo. Io mi stro-

picciava le mani pel giubilo di poter fare il prete, almeno una

volta in mia vita e volevo tosto imparare la lezione. Ma il medico

non permise, esigendo il riposo assoluto deH'ammalata.

Tornai dunque sulla tolda. Dopo piii giorni d'incredi-

bile strapazzo, pareva che la natura potesse richiedere con

giustizia un po' di riposo. Ma io, pel contento del cuore, mi

sentiva si agile e fresco, come se avessi dormito la notte in-

tera. II cielo era quasi spazzato, ritraendosi i nuvoloni portati

dal vento verso settentrione. L'alba era matura; una tinta di

arancio carico lumeggiava Toriente, promettendo tra breve il

piu bel sole
;

il mare non era piluccato che da una fresca brez-

zolina che ne increspava la superficie, e le creste delle pic-

cole onde spumeggianti parevano tripudiare anch'esse, pas-

sandosi Puna all'altra i riflessi della luce nascente.

Mentr'ero inteso a questo spettacolo, mi si appressa il no-

stromo.

Capitano, disse, il figlio del mare non e cosa d'ogni viag-

gio: chiedo dunque un po' di festa per la ciurma.

Sia come dite
,
e diedi gli ordini per quel giorno: dop-

pia razione all'equipaggio ; giuochi comuni nelle ore del po-

meriggio; per tutto il giorno la nave pavesata a festa; alle

undici in punto tre spari del cannoncino segnale di prua e

quindi, fermata la macchina, tutti di bordo alia sala di prima
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classe pel battesimo del neonato
;
invito a' passeggeri ad as-

sistervi e per questi, con le debite distinzioni di classe, e per

gli official! pranzo di gala a mie spese.

Sara tutto eseguito appuntino , rispose il nostrorao.

V'assicuro, figliuoli, fu una giornata di paradiso. Ma il mo-

mento solenne del battesimo non mi si cancellera mai piu

dalla memoria e dal cuore. Sopra una mensoletta, vicino alia

gabina della signora, feci disporre bellamente un crociflsso tra

due candelabri ed innanzi un bacino d'argento e la sua coppa
con Pacqua pel battesimo. All'ora assegnata tutti di bordo,

niuno eccettuato, perfino una famiglia protestante, eran pre-

senti. Fra il piu religioso silenzio, io lessi dapprima ad alta

voce alcune preghiere sul libro di devozione della signora,

poi adoperando le parole da lei dettatemi ti aspersi d'acqua la

fronte in forma di croce e tMmposi il mio nome. Ho fatto bene?

Sei sicuro del mio battesimo?

Qual dubbio? rispose Alfredo, pigliando la mano del pa-

drino e baciandola con intenso affetto di gratitudine, mentre

le donne si comunicavano tra loro le liete impressioni e da-

vano in parole di meraviglia e di gioia, a stento ritenute du-

rante il racconto.

XXII.

Mamma Lena specialmente scioglievasi per tenerezza. Du-

rante tutto quel tempo non aveva fatto altro che flssare Alfredo,

come se fosse un suo caro flgliuolo, accompagnando coi mo-

vimenti del capo il racconto del Bright e spesso biascicando

sotto voce ed a fior di labbra non so quali parole. Ma in quel

momento di sosta voile secondare una forte ispirazione, venu-

tale fin dal primo momento che si vide entrare in casa il

padrino di Alfredo. Sguscio dunque fuor del salotto e torno

subito con una bottiglia di vecchio vino, ancora nobilmente

impolverata e coperta di ragnatele.

Oh brava ! oh bene ! grido la Ghita e corse all' arma-

dietto traendone i calicetti ed un piatto di flnissime sfoglia-

telle, quali piacevano ad Alfredo, preparate quel giorno stesso
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dalla Lena per Fordinaria sua visita, come soleva fare quasi

sempre la buona vecchia con ottimo cuore di madre.

Stupendo pensiero ! sclamo pure Alfredo e dava mano

anch'egli a disporre le tazze, mentre Mamma Lena, sorridendo

di compiacenza, travagliava col martelletto la ceralacca in te-

sta ed in collo della bottiglia e s'accingeva a stappare.

Che e questo? interrogo Sir Bright, ma con aperta di-

mostrazione di gradir quel rinfresco.

- E la cosa piu preziosa del mondo, rispose Alfredo a-doc-

chiando la Ghita con una certa malizia
;
nientemeno che uno

Xeres di cinquanta e piu anni fa, che ha una storia lunga

lunga come la quaresima.

Ma sicuro, ma sissignori ! sclamo la vecchia mescendo

il soave liquore, biondo come Toro e denso al paro delPolio
;

giacche dovete sapere, signor capitano, che mio marito, re-

quiesca...

E qui si corse serio pericolo che Mamma Lena infllasse la

storia veramente lunga delle sue bottiglie, intesa gia raccon-

tare le cento volte dai fldanzati; come cioe il marito della

Lena, facendo le guerre di Spagna sotto Napoleone e dand*

Tassalto al castello del duca di Mosquito y Flores presso Tu-

dela, riuscisse durante il saccheggio a sottrarre all' ingordigia

de' compagni d'arme sei buone bottiglie di Xeres, e quel che

6 ancora piu mirabile, a portarsele intatte flno in Francia ed

a serbarle per le nozze con la Lena e per altre piu solenni

occasioni di famiglia.

Senonche la Ghita, alia quale premevano altre notizie piu

nuove e piu fresche, levo destramente la parola di bocca alia

Lena e in un periodo disse tutto. L'altra non se Pebbe a male
;

ma ad ogni modo voile per se la chiusa : Due bottiglie, le

bevemmo il di delle nozze, due altre al battesimo del mio

primogenito...

E qui s'inteneri, ricordando come marito e flgliuoli erano

tutti morti ed essa, poverina, rimasta sola al mondo.
- Rimanevano due bottiglie ancora, ripiglio asciugandosi

col dorso della mano una lagrima. lo le serbava con gelosia,



190 RICORDO MATERNO

poiche il cuore da molto tempo mi diceva che vi sarebbe an-

cora in mia vita un'occasione d'allegrezza per me. Dio m' ha

consolato ! Aspettavo le nozze di questi figliuoli ed ecco si ag-

giunge la vostra venuta...

E quindi avete fatto a meta, interruppe Sir Bright con

una risatina veramente schietta e cordiale. Ed aggiunse:

Gosi, invece di una sola occasione di festa, il Signore ve ne

preparava due!

Per quanto fosse tenue quesfepisodic, Sir Bright vi prese

vivo gusto. C'era il fare proprio delle vecchiette casalinghe, che

hanno sempre un qualche loro ripostiglio particolare ed in

esso un qualche segreto, che serbano gelosamente, a seconda

delle loro previsioni e delle voci che dicono di sentir nel

cuore
;
inoltre quelle bottiglie si rannodavano ad un fatto sto-

rico e potevano quasi dirsi un altro trofeo delle vittorie na-

poleoniche in Ispagna (e chi non sa, come tengano a queste

cose, anche ^minime, gli uomini del settentrione ?) ; per ultimo

quel vino era veramente cosa squisita, era il nettare, 1'am-

brosia degli dei d'Omero, come osservava Finglese, e pero al

tutto acconcio a celebrare la memoria del figlio del mare.

Viva dunque il figlio del mare ! sclamarono tutti toc-

cando i bicchieri e dolcemente centellando.

Viva il capitano Bright ! aggiunse Alfredo.

Oh! viva molt'anni! ripeterono le donne.

Accetto, rispose il capitano mentre la Lena gli rilbrniva

il bicchiere; accetto, perche 1'augurio viene dal cuore. Ma in

sostanza non ho fatto che il mio dovere, il mio piu stretto

dovere.
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I.

Vila del servo di Dio D. Giuseppe Cafasso, con cenni storici

del Conviito ecclesiastico di Torino, del can. GIAGOMO Go-

LOMBERO, curato di Santa Barbara in Torino. Torino,

tip. Canonica e C., 1895, 8 di pag. XYIII-452.

Sotto il modesto titolo di Vita, diciamolo subito, abbiamo

in quest' opera molto piii e molto meglio. Non vi si narra solo

delle virtuose opere di un pio ecclesiastico, ma si tratteggia

maestrevolmente la parte piu luminosa del movimerito, sempre
ascendente verso lo stato perfetto, del clero piemontese nel

secolo presente. Vi sono pagine che gli storici del Piemonte,

delP Italia, della Chiesa universale consulteranno con frutto,

vi troveranno fatti rilevanti, descritti con sicura critica ed

evidente studio di veracita, e alcuni, per la prima volta pub-

blicati. II che si parrot dalla esposizione che faremo, sempli-

cissima, del contenuto nel libro.

Era pur conveniente che alcuno si sobbarcasse al grave

impegno di non lasciare inonorata la memoria di un Sa-

cerdote santo, potente di opera e di parola, uno di quegli

uomini provvidenziali che Iddio manda sulla terra quando
vuole beneflcare i popoli credenti. Bramavano la vita del Ca-

fasso e la chiedevano i piii insigni ecclesiastici della sua patria,

tra i quali, il P. Francesco Pellico di santa memoria, mon-

signor Galletti, vescovo di Alba, e il venerando fondatore dei

Salesiani, D. Giovanni Bosco; il quale ultimo, oltre ad una

breve biografia effettivamente pubblicata, aveva gik preso la
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risoluzione di mettervi mano, e mandava attorno un avviso,

chiedendo notizie e document! per colorire il disegno. Un solo

si opponeva, 1' illustre defunto, che lascio scritto : Disceso che

saro nel sepolcro, desidero, e prego il Signore a far perire

sulla terra la mia memoria, sicche mai piii alcuno abbia a

pensare a me, fuori di quelle preghiere che attendo dalla

carit& dei fedeli (Vita, p. XIV). II Servo di Dio fu in parte

esaudito per circa trenfanni
;
ed ora il Signore esaudisce noi,

che di cuore desiderammo fosse partitamente narrata al clero

e al popolo una vita, che puo fare un bene immenso.

Pari al compito ci sembra 1'Autore, che lo assume Irepi-

dante; ma poi lo eseguisce con belPordine, con prudenza, e

con una chiarezza di stile, che ben si fa perdonare qualche

non frequente ineleganza. Fa dolce impressione 1'affettuoso

modo del raccontare i fatti: ed e naturalissimo, quando si

pensa che lo scrittore fn diletto discepolo del Sant' Uomo : con

tutto cio non e mai che esso proceda per via d'esagerazioni o

d'entusiasmi, no : egli e relatore esatto e fedele, e la grande

attrattiva che porge il suo racconto viene dalla importanza e

bellezza delle cose narrate. Noi siamo persuasi che quando
sara noto il suo lavoro non vi sara sacerdote in Italia, non

famiglia colta, che non voglia deliziarsi della Vita del grande

sacerdote D. Giuseppe Cafasso.

La parte prima va tutta nelPassommare la vita del Servo

di Dio, come privato sacerdote, dal 1811 al 1848. Quella che da

giovane meno, tale si dimostro, che i suoi intimi pensavano non

avere esso mai macchiato il candore della stola battesimale
;
un

sacerdote suo compagno di seminario affermo : Nessuno di

noi avrebbe saputo da che lato si potesse fargli un appunto ,

tanto perfetta era la sua condotta; e D. Giovanni Bosco, buon

conoscitore, lascio scritto delle luminose virtu di lui : Che

praticate in grado eroico, fecero diventar famigliare a' suoi

compagni e amici (e il Bosco era un d'essi) che nel cherico

Cafasso non era passato il peccato originale ( Vita, p. 29).

Era gia qualcosa piu che un giovane edificante : era un santo

negli atti suoi, e nei desiderii del cuore. II di della sua or-
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dinazione sacerdotale formo proposito di spregiare ogni cosa

terrena e mirare alle piu alte cime della perfezione eccle-

siastica : lo non voglio, non cerco, non desidero che farmi

santo... presto santo e gran santo. E sempre D. Bosco che

Pattesta, e appare ancora dalle preghiere degne di un sera-

fino, che il Cafasso recito poi costantemente ogni giorno della

vita dinanzi al S. Tabernacolo (V. p. 32 e pp. 433). Cosi ap-

parecchiavasi air apostolato ch'egli poi esercito in modo piii

solenne, specialmente negli ultimi dodici anni, reggendo il

Convitto ecclesiastico di Torino dal 1848 al 1860, apostolato

che stendevasi non solo sopra Torino, ma sull' intero Pieraonte

e ben oltre,

Per formare giusto concetto delParduita e vastita delle

irnprese del Gafasso e d'uopo conoscere lo stato morale del

clero e del popolo, che furono unitamente il soggetto del suo

zelo. II ch. Autore percio, con savio avvedimento, ci mostra

brevemente, ma con somma perizia della storia patria, la cor-

nice e il campo ove dovra spiccare la grande figura che egli

vuol disegnare dal vero. Sono veri gioielli il capitolo prirno

sui Sacerdoti che illustrarono la chiesa torinese circa la meta

di questo secolo; e il sesto e il settimo, intorno ail' influenza

giansenistica in Piemonte. Non si poteva dire meglio in poche

carte; il bozzetto del Giansenismo, come dottrina, non ha che

due pagine, 36 e 37, e mostra una ampia comprensiva nel

ch. Autore
;
ed e pur bello il saggio storico sugli strenui com-

battenti che in Piemonte lo contrastarono, colla scienza e con

uno zelo instancabile. Passano alia rassegna il P. Niccolo di

Diessbach, da calvinista divenuto gesuita di grande animo e

di alti sensi cattolici
;

1' oblato Pio Brunone Lanteri, che ne'

tempi delle settarie rivolture e della oltrapoteaza napoleonica,

opero cose grandi e memorabili, come si vede dalla eccel-

lente Vita scrittane dal sac. Gastaldi
;

il celebre dottore teo-

logo Luigi Guala, che per quasi mezzo secolo fu il S. Alfonso

de' Liguori del Piemonte e giubilo di lasciare il Gonvitto ec-

clesiastico nelle mani del Cafasso: Ora ho un successore del

quale posso fidarmi, e che fa meglio di me (V. p. 71). Anche
Serie XVI, vol. I, fasc. 1070. 13 11 gennaio 1834.
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11 santo arcivescovo Fransoni aveva fatto simile profezia :

Qui egli sar un santo che operera del gran bene (V. p. 69).

Infatti il giovane sacerdote D. Giuseppe Gafasso, arrivando

col retroguardo sul campo, ove era presso che decisa la bat-

taglia contro le perverse massime, sostenne tuttavia una splen-

dida lotta, vincendo colla dottrina e colla moderazione le ultime

reliquie degli avversarii e mutandoli in amici e commilitoni.

Entro nella parte piu interessante del mio lavoro. Al-

1' aurora succede il meriggio, agli anni di preparazione 1' e-

poca delPesecuzione dei divini disegni. Gosi PAutore annunzia

la parte seconda (p. 77). Esso riunisce le grandi opere del

Cafasso sotto pochi titoli : la direzione del Convitto, la sua

scuola di morale, la predicazione, 1' nmministrazione del sa-

cramento della penitenza, il dono del consiglio, P azione sua

sacerdotale coll' Oratorio Salesiano, lo zelo esercitato coi car-

cerati, coi condannati alia morte. Infine parla delle sue virtu,

dei doni soprannaturali, della morte e delle grazie ricevute

a sua intefcessione. Questi singoli argomenti vengono illu-

strati con fatti copiosi, spesso ammirabili di virtu eroiche,

sempre pieni d'insegnamenti preziosi. II modo, per esempio,

onde il Cafasso guidava le anime alia perfezione, e le con-

fortava nelle spirituali dubbiezze, porge un pratico esempio

di quanto si possa fare di meglio e di piu opportune ai tempi

nostri. Per giunta, cio che non guasta nulla, casi e insegna-

menti sono cosi schiettamente esposti, che non minore riesce

il diletto di leggerli, che il frutto spirituale.

Dopo averli studiati e comparati colle nostre reminiscenze

di simili letture, affermiamo che ciascuno di questi ricchi ca-

pitoli ci parrebbe poter fare bella comparsa in qualsiasi vita

dei Santi, che noi veneriamo sugli altari. E in questo giudizio

non siamo soli. Fu comune ed unanime dopo la morte il grido

del popolo e dei piu insigni ecclesiastici di tutto il Piemonte,

in chiamarlo santo, santo da canonizzare
;
un sacerdote diceva

che sarebbe lietissimo di recitarne Pufficio, altri altramente at-

testava simile opinione. Valga per tutti uno, il venerato D. Gio-

vanni Bosco, il quale gli fu discepolo e amico per trent' anni,
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e scrive di lui : Tutti convengono che la sua vita sacerdotale

si pud appellare piuttosto quella d' un angelo che di un uomo...

Chi lo chiama un novello S. Luigi, per innocenza e purita di

costumi: altri lo dicono un S. Francesco di Sales, per man-

suetudine, pazienza e carita; quegli il dice un S. Vincenzo

de' Paoli, per la grande carita che egli uso ad ogni sorta d'in-

felici. Avvi poi chi non esita a chiamarlo un S. Carlo Borro-

meo, per la rigidezza della vita e per Pausterita usata con

s6 stesso; altri un novello S. Alfonso, per dolcezza, accondi-

scendenza, bonta. Dal canto mio posso dirvi che nelle vite del

Santi ho trovato molti che risplendettero in modo eroico, chi

in questa, chi in quella virtu, ma credo che sia cosa vera-

mente rara trovare chi abbia unito nella stessa persona tanta

sapienza, tanta pratica delle cose umane, tanta grandezza, for-

tezza, temperanza, tanto zelo per promuovere la gloria di Dio

e la salute delle anime, quanto noi ne ravvisiamo nella per-

sona del sacerdote Cafasso (V. p. 298).

Ed ora ci parrebbe soverchio, in una rassegna del libro,

1'entrare nei particolari. Un cenno solo delP opera sua prin-

cipale e d'immenso vantaggio pubblico e private, che fu nel

governare il Convitto ecclesiastico. Sotto il suo reggimento
P Istituto raggiunse Papice della sua gloria e della sua in-

fluenza benefica sul clero delPArcidiocesi di Torino, anzi su

quello delle diocesi subalpine in generale, e sopr'altre ancora.

Era stato fondato nel 1817, e per quarant'anni prosper6 sotto

la direzione del fondatore, dottor teologo Luigi Guala, avendo,

come sempre dipoi, per proprio scopo di perfezionare i gio-

vaui sacerdoti, specialmente nello spirito ecclesiastico e nella

scienza morale, e spente le ultime faville del servile regalismo,

e del rigorismo giansenistico, avviarlo alia piu proficua coltura

delle parrocchie. L'Istituto ecclesiastico di Torino, in questo, e

mfinitamente benemerito del clero e dei popoli subalpini. Per

promotori e fautori nel Piemonte, ed anche altrove (come per

esempio il venerabile Gaspare Del Bufalo a Roma), ebbe quanti
uomini fiorirono piu chiari di amore al bene, sia nel laicato,

sia molto piu nel clero. Se ne potrebbe tessere un lungo elen-
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co : quasi tutti gli Arcivescovi di Torino, tra cui insigni mon-

signor Ghiaverotti, monsignor (T Angennes, monsignor Fran-

soni
;
molti altri Vescovi e sacerdoti in fama di santi e dotti,

T abbate P. Pio Brunone Lauteri, monsignor Ghilardi vescovo

di Mondovi, il P. Durando dei Lazzaristi, i gesuiti PP. Fran-

cesco Pellico, Antonio Bresciani, e Secondo Franco, il vene-

rando D. Giovanni Bosco, monsignor Anglesio, il suo succes-

sore nella Piccola casa del Cottolengo, canonico Bosso, e altri

canonici, il Rebaudengo, il Roetti, che fa anche Rettore del

Convitto ecclesiastico. Dei laici, devoti all' Opera del Gonvitto

bastino tre grandi nomi: Silvio Pellico, il conte Emiliano Avo-

gadro della Motta, e il conte Glemente Solaro della Marghe-
rita. Ma non mancarono, e mancare non potevano avversarii,

tra gli altri il Gioberti, che ferocemente si sveleni contro il

Gonvitto, e in due sole pagine del suo Gesuita moderno gli

affibbia non meno di trentatre titoli di biasimo (V. p. 53, in

nota). Vero e che, tra gli amici e i nemici, POpera magna
e salutare si perpetuo insino a noi, e nulla ha perduto del suo

lustro, n6 della sua beneflca influenza, la quale si spande tutta-

via da presso e da lungi.

Sembrava quasi che nel Convitto ecclesiastico il pio e dotto

D. Gafasso non pensasse ad altro che a' suoi allievi, tanto mo-

stravasi diligente nella direzione e nelP insegnamento coti-

diano. Con tutto cio innumerabili persone di ogni ceto, dal piu

elevato al piii volgare, lo assediavano di continue al confessio-

nale, il chiamavano nelle famiglie per gP infermi, gli chied(

vano consiglio per lettera. Amministrava anche il Santuari<

di S. Ignazio a Lanze, e vi promovera frequenti predicazioi

d' Esercizii spiritual!, che quivi o dava egli stesso o faceva dai

da altri egregi sacerdoti. E come se questo non bastasse, pro 1

vedeva ai bisogni dei poveri d' ogni grado in gran numen

faceva da catechista e da amico ai carcerati, e tenevasi com<

titolato confessore e accompagnatore dei condannati al pal

bolo. E un incanto leggere i casi singolari, strani, ammin

bili, che si avvicendavano in tanta varieta di sacerdotali mi

nisteri, e 1'affetto celestiale con che il Cafasso vi si adoperavj

Una religjosa che Pebbe per confessore nella sua giovinez;
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insieme con la sua nobile famiglia, ci narrava pur ieri che il

Santo Uomo, non era mai piu lieto che quando tornava dal-

1'avere assistito alle pie morti del giustiziati : non saziavasi di

magnificare la divina bonta nel convertirli, giubilava rammen-

tando gli eroismi di ravvedimento e di pii sentimenti, di cui

era stato testimonio, e pregava Iddio gli concedesse di mo-

rire egli stesso con simili disposizioni. E non s'accorgeva che

cosi egli faceva 1'elogio della sua eroica pazienza, nel prepa-

rare tali trionfi della grazia. II Signore 1'esaudi in cotesto

soprabbondantemente : D. Giuseppe Cafasso previde chiara-

mente la sua morte, e mori visibilmente accolto nelle braccia

della Madre divina, ch'egli aveva amato e servito da serafino.

I processi diocesani per introdurre poi, se sara in piacere

di Dio e della S. Chiesa, la causa di beatificazione in Roma,
sono gia iniziati, e vi appariscono copiosi i fatti soprannatu-

rali, prima e dopo la morte del Servo di Dio, e per quanto

lice ai particolari fedeli giudicarne, salvi i decreti di Urba-

no VIII, ve n' ha di quelli che al tutto sembrano miracolosi.

Faccia Iddio, che mentre la Vita di D. Giovanni Cafasso

si diffonde per le canoniche ecclesiastiche e per le case cri-

stiane, recandovi ammaestramenti santissimi ed esempii deli-

ziosi, arrivi il tempo di gloriflcare, con autorita della S. Chiesa,

il meraviglioso ternario Cottolengo, Bosco, Cafasso, vissuti 1' un

dcino air altro, o contemporanei o quasi, figli di quel povero

'iemonte, ove tanti mali esempii scandalizzarono i fedeli; e

si sappia, che quivi la divina bonta faceva apparecchiare il

imedio da tre eroi, de semine virorum illorum per quos solus

Israel facia est.

II.

JALIS-SOGLIO 0. S. B. (P. Nicolaus von). Die Convertiten der

Familie von Salis. Von P. Nicolaus v. SALIS-SOGLIO 0. S. B.

aus des Beuroner Congregation. Luzern, Druck und Ver-

lag von Gebriider Raber, 1893, 8 di pp. 134.

II ch. Autore, rientrato egli stesso, appena ventenne, nel

o della Chiesa cattolica, e poco stante ascrittosi al venera-
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bile Ordine di S. Benedetto, ha voluto raccogliere le memorie

dei membri della sua famiglia convertitisi, incominciando la

narrazione dalP epoca in cui essa passo quasi tutta, sventura-

tamente, al protestantesimo. Di simili scritti se ne pubblicano

a quando a quando ne' paesi settentrionali, ad esempio dei ce-

lebri Convertiten-Bilder del Rosenthal, e riescono oltremodo

efficaci ad illuminare e muovere gli erranti ben disposti. A

questo intento miro senza dubbio il ch. Autore nelle paglne

che annunziamo, a vantaggio soprattutto dei numerosissimi

congiunti, cbe divisi in varii rami ma uniti nello stesso ca-

sato, s' incontrano non che nelForiginario paese dei Grigioni,

ma in Francia altresi e in Germania e in Austria e in Inghil-

terra, e fino in Australia.

Fra i convertiti phi antichi vanno ricordati Federico von

Salis-Samaden, e Rodolfo A. v. Salis Wynegg. II primo, con-

vertitosi allo studio di Parigi, dedicatosi al sacerdozio, ben-

voluto da Enrico IV che lo nomino suo elemosiniere, si se-

gnalo ancora per iscritti polemici contro ai predicariti gri-

gioni. II secondo fu tratto alia conoscenza della verita da

S. Fedele da Sigmaringa, che egli aveva invitato ad una con-

ferenza, pensandosi di poterlo guadagnare al protestantesimo :

e quind' innanzi divenne uno dei phi saldi sostegni della

parte cattolica nelle terre della Lega, adoperato da lei in am-

bascerie, e onorato da Filippo IV re di Spagna e da Ferdi-

nando III imperatore con ordini cavallereschi e colla baronia

dell' Impero.

Ma il numero maggiore dei convertiti appartiene al nostro-

secolo. Fra questi il piu segnalato per singolare pieta, e per

le virtu esemplari, come per ufficii e per 1'attivita politica, fu

quel C. Giovanni Salis-Soglio-Bondo, a soli 24 anni incaricato

d'affari per la Gonfederazione elvetica a Vienna, rappresen-

tante della parte conservatrice al congresso di Friburgo nel

1813, avversario il piu temuto dei radicali svizzeri; adope-

rato per consiglio dal Metternich e dalP Imperatore Ferdi-

nando, e singolarmente dal Duca Francesco IV d' Este, che

lo voile presso di s& a Modena, ed ebbe da provarne piii volte
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la liberta di consigliere veramente cristiano. A lui ancora si

dovette nel 1832 P istituzione del reggimento degli Svizzeri

pontificii, contrapposto alle mene del settarii cospiratori delle

Romagne; e ne fu dato il comando al Generale Francesco

Simone v. Salis-Zizers, ricordato tuttora con lode dai vecchi.

Quest! pero era di ramo cattolico.

Convertito dal protestantesimo era quel Daniele Salis-So-

glio, Maggiore fra gli Svizzeri di Napoli, che il 15 Maggio 1848,

mentre in via Toledo menava il battaglione alPassalto di una

barricata, colpito da una palla perde in istanti la vita. Fino

a due anni innanzi si era mostrato cosi tenace della sua setta,

che la moglie sua Sidonia, convertitasi ed istruitasi di nascosto

da lui, si disponeva ad un'abiura segreta, per la quale erano

convenuti nella sacrestia di Santo Spirito pochi fidati testimoni;

quando d' improvviso si senti aprir 1' uscio e si vide entrare

il Maggiore col figlioletto di undici anni. La buona Sidonia a

quella comparsa voile morire dallo spavento; ma fu miracolo

che ella non morisse invece dalla gioia, quando il marito di-

chiaro festevolmente che era venuto a far come lei nell'abiura,

poiche aveva fatto come lei nell' istruirsi di nascoso : e senza

piii insieme col loro bambino s' inginocchiarono all' altare e

si riunirono nella professione della vera Fede.

Dieci giorni innanzi, ai 6 di maggio, era caduto similmente,

lella battaglia di Santa Lucia sotto Verona, il General mag-

jiore Ulisse di Salis-Soglio, aio dell'Arciduca Sigismondo allora

rentenne. In quelP accanito combattimento, quando gli Au-

>triaci, due volte respinti, ritornavano per la terza all'assaUo,

il Generale Ulisse, accorsovi di suo moto, si mise alia testa di

ma colonna, e pago la vittoria colla sua vita.

Della conversione di Daniele S. Salis Soglio, nipote del Mag-

;;ior Daniele or ora nominato, scrive il ch. Autore non essergli

irvenuti altri ragguagli, da questi in fuori, che, ritornando

da un viaggio neir interno dell'Africa, fece conoscenza in Malta

coi padri Gesuiti, e quivi abiuro il protestantesimo. Non re-

-chera maraviglia che noi siamo in grado di aggiungere a

questi cenni qualche particolare, e non indegno di essere rife-
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rito. Ritornava realmente il giovine Daniele da un viaggio,.

non sappiamo quanto lungo nel continente africano, quando
al Cairo si abbatte, presso al Consolato austriaco, nel ce-

lebre missionario gesuita P. Ryllo, che si avviava appunto

alia nuova missione di Kartoum. II giovane, preso dalle

belle maniere del Ryllo, e cogliendo 1'occasione di si buona

compagnia, si proferse a seguirlo, e cosi fu fatto. Durante il

lungo e penoso cammino, il giovane Daniele ebbe agio di am-

mirare le virtu dell'uomo di Dio e di affezionarglisi come

figliuolo, e come tale lo assiste nella malattia che, toccato ap-

pena il termine del viaggio, lo spense. Allora scoraggito non

meno che addolorato, non penso piu che a ritornare in Eu-

ropa. Gosi venne nel 1848 a Malta. Or quivi, mentre aspet-

tava 1'imbarco, uscito un giorno tutto solo a passeggiare, entro,

checche ve lo allettasse, in una porteria, che vide aperta, e

di quivi in un giardinetto annesso. Cosi passo passo si trovo

davanti ad una statua di Maria SS., ed egli la stava mirando

come fanno gli oziosi, quando si sent! accostare da uno degli

inquilini, e domandare cortesemente se aspettasse qualcuno o

desiderasse. II buon giovane arrossendo si scuso del suo tro-

varsi a quella maniera in casa altrui, e poiche Taltro mostrava

alPabito di essere religioso, domando che convento fosse quello.

Al che essendogli risposto essere la casa di S. Calcedonio e

che v' abitavano gesuiti (v'erano per T appunto allora. anche

gli esuli di Napoli), non sembro vero all' intruso di rifersi,

raccontando del suo recente viaggio col p. Ryllo e come lo

avea veduto morire e portatine ancor via per ultima memoria

i sandali, che teneva cari quanto un tesoro. Come ebbe ter-

minato. - - Or vedete combinazione I ripiglio il religioso, qui

appunto, ai pie' di questa statua della Madonna, era solito il

p. Ryllo a radunare i fanciulli e insegnar loro la dottrina.-

Udir queste parole e un ultimo raggio della grazia rischiaran

la mente e mutare il cuore del giovane, fu tutt'uno. S' ingi-

nocchio, prego, pianse, e quando si alzo egli era convertito,

ed esaudfte le orazioni che il buon padre area fatte senza

dubbio per lui e in vita e sul letto di morte.
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Tralasciamo altri nomi, come quello del G. Giov. Ulrico

Sails Seewis *, primogenito del poeta v. Sails ben noto nella

letteratura tedesca
;
e del C. John de Salis-Soglio, della linea

inglese, non che quelli, non meno numerosi, delle donne.

Lo stile del ch. Autore attrae per la schiettezza delle forme

e la mitezza del sentiment!; ma la varieta dei casi e dei ca-

ratteri da un'attrattiva particolare a questi suoi racconti, mentre

le operazioni della grazia che vi passano sotto gli occhi del

lettore ne sollevano Panimo e ne nutrono la pieta. Possa questo

lavoro del pio e dotto monaco produrre il frutto al quale fu

indirizzato.

1

Capo di questo ramo fu Dietegen o Dietegano, detto il grande o il

Sansone, per 1'altezza della statura e 1'incredibile forza, che, congiunte ad

un coraggio temerario, gli facevano compiere in guerra imprese da pala-

dino. Alia battaglia di Marignano con sole quattro insegne coperse la ri-

tirata delle truppe svizzere e grigione ;
nel qual fatto d'arme, rivoltandosi

ad ogni tratto contro i vincitori, stese al suolo colla sua alabarda, 1'un

dopo 1'altro, fino a 17 lanzichenecchi francesi. Condusse 2000 Grigioni a

servizio di Leone X; e nel passaggio delPAdda uccise di sua mano Tom-
maso di Foix, fratello del Generate Lautrec. Nel 1524 egli capitanava da

6000 a 8000 Grigioni per I'lmperatore. Mori colpito in fronte da una palla

spagnuola nel 1531, mentre presso Morbegno, impugnate due lance, una

per mano, correva all'assalto di una casa. Massimiliano I 1'aveva battuto

solennemente cavaliere, e G. de
1 Medici accompagnd con lagrime il corteo

dei capitani e soldati che ne recavano i resti a riposare nella Chiesa di

S. Giovanni. Perocche Dietegano visse e mori cattolico, e la defezione non
avvenne che sotto il suo figliuolo Alberto Dietegano, come diviBa il ch. Au-
tore in altra sua opera.
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1. La basilica vaticana di Costantino e la sua piu antica rappresentazione,
2. Recenti soavi di Tipasa in Mauritania. II miracolo. 3. La culla

del divin Bambino a S. Maria Maggiore a Roma. 4. Gli ultimi lavori

di Giovanni Battista de Rossi. 5. La cas*a dei santi Giovanni e Paola

recentemente scoperta in Roma.

1. La basilica vaticana di Costantino

e la sua piu antica rappresentazione del secolo XL

L'antica chiesa di san Pietro, che nel secolo XVI dovette cedere

il posto all'attuale, sara sempre soggetto favorito di studio per gli

archeologi e per gli storici. In nessun luogo si accunmlarono avve-

nimenti si grandi e per I'animo cristiano si memorandi e preziosi T

come nel sacro recinto delle sue mura. Essa, edificata da Costantino,

narrava le prime vittorie della chiesa nell'antichita cristiana; essa

nel medio evo vide adunati entro di se in mille drammatiche scene

i rappresentanti di tutti quei popoli che la chiesa accolse nel suo

grembo ;
essa infine assistette al sorgere di un tempo nuovo, che dal

cosi detto rinascimento in poi si venne mettendo ogni giorno piu in

opposizione con la fede.

Non mancano antiche notizie intorno all'ingente ed espressiva

mole dell'edificio, alia sua severa forma basilicale, agli altari e alle

cappelle delle sue cinque immense navate, alle sue iscrizioni, ai suoi

mosaici, ai suoi monumenti. Per dare soltanto i nomi principal! degli

scrittori che, fondandosi su codeste notizie, si sono negli ultimi decen-

nii occupati, sia de' particolari dell'antica chiesa di san Pietro, sia del

suo complesso, ricorderemo il francese Eugenio Miintz, il tedesco Gey-

muller, 1'italiano Lanciani, ai quali dobbiamo buoni lavori archivistici

e storico-artistici. Le iscrizioni ed un bel numero di monumenti furono

studiati dal de Eossi, il quale nel II volume delle sue Inscriptions

ci diede inoltre quasi una topografia della basilica. Diversi particolari

archeologici illustrarono i dotti allievi di lui, Stevenson, Marucchi,

Armellini, come pure il Duchesne, il Kirsch, il Frothingham, il Bar-

bier, il Busiri-Vici, il Crostarosa. Della tomba di san Pietro tratta-
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rono il de Waal ed il p. Grisar; dell'architettura il Letarouilly, Giac.

Montana, il Jovanovitz e il Dehio. II p. Garrucci diede nella sua Storia

dell'arte ottimi cenni su non pochi dettagli della basilica; ma Pul-

timo lavoro complessivo, ora invero bisognoso di aggiunte, e quello

pubblicato nel 1867 da Filippo Mignanti. L' ultimo saggio grafico di

ima ricostruzione dell'edificio e sue prossimita fu dato in luce nel 1892

da H. "W. Brewer nel vol. LXII della rivista inglese d'architettura

The Builder n. 2552 (Cathedral series n. 13).

La ricostruzione della primitiva basilica e cosa tutt' altro che

facile, mancandoci antiche rappresentanze le quali ce ne mettano

esattamente dinanzi agli occhi la forma.

Al secolo XYI rimontano alcuni pochi affreschi del Yaticano, i

quali ci presentano 1'esterno di san Pietro, ma imperfettamente. Del

secolo XYII abbiamo, parlando ancora dell'esterno, i disegni un poco

piu precisi del Grimaldi e la pittura esistente nel sotterraneo della

basilica, tanto questa che quelli eseguiti sotto il pontificato di Paolo Y.

Quanto aH'interno, le rappresentanze risalgono un po' piu indie-

tro. Perche, oltre i disegni relativi del Grimaldi e la pittura del sot-

terraneo, ora ricordati, si ha una miniatura di Giovanni Foucquet,
del XY secolo, la quale riproduce con sufficiente diligenza 1'aspetto

interne dell'edificio. Essa fu pubblicata dal Durrieu nelle Melanges

G. B. de Rossi (Recueil de travaux publies par I'ecole franpaise de Ho-

me, 1892).

NelFenumerazione delle varie rappresentanze non abbiamo tenuto

conto de' piccoli schizzi di particolari o dettagli.

Ma senza dubbio dalle biblioteche e dagli archivi ci saranno for-

nite con 1'andar del tempo altre piu preziose rappresentazioni, e forse

tra poco 1'Autore di questo articolo dara notizia d'una intera rac-

colta inedita di grandi disegni relativi all'antica chiesa di san Pie-

tro, eseguiti nel secolo XYI.

Per ora egli richiama 1'attenzione de' lettori sopra un importan-
tissimo disegno della facciata di san Pietro, fatto nel secolo undeeimo.

E la rappresentanza piu antica, come quella che ci trasporta un quat-
trocento anni piu indietro di tutte le altre conosciute sino ad oggi.

Dobbiaino alia gentilezza del prof. Lanciani Paver sott'occhio una fo-

tografia di codesto disegno.

Esso trovasi in un codice di Eton-College presso Windsor in In-

ghilterra, e forma una delle illustrazioni della vita Gregorii Magni
contenuta nel codice stesso. Yi si rappresenta il seppellimento di quel

pontefice nell'atrio della basilica vaticana, della quale si vede percio
in fondo P intera facciata con tutte le particolarita del mosaico che

la decorava.

Che il disegno fosse eseguito nel secolo XI, o tutt'al piu sul prin-
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cipio del XII, risulta evidente dalla paleografia del codice. Si cono-

sce anche il luogo cii provenienza. II codice fu scritto non lungi da

Roma, nell'abbazia di Farfa in Sabina. In Eton-College si ha notizia

sicura che il ms. passo in Inghilterra dall'abbazia di Farfa. In Farfa

nel secolo XI fiori una scuola di valenti scrittori e disegnatori. Di-

verse sue produzioni si conservano nella biblioteca Yaticana e nella

Nazionale di Roma. Noi abbiamo confrontato con esse il disegno e la

paleografia della vita Gregorii, e ritrovatavi una conformita tale da

riconoscersi a prima vista.

II fatto che Farfa e la patria della rappresentazione ci e guarenti-

gia della sua fedelta storica. E in vero molto probabile che il disegna-

tore, 'quando esegui questo lavoro, dimorasse in Roma, dove 1'abba-

zia di Farfa ebbe durante tutto il medio evo una residenza nelle

terme alessandrine, presso 1'attuale chiesa di san Luigi de' Francesi.

Nello schizzo pertanto delineato da abile mano vedesi il grande

rettangolo della fronte sorgere maestosamente dal lungo tetto a leggio

del portico. La facciata ricorda nel complesso quella dell'attuale basi-

lica di san Lorenzo fuori le mura. Essa e in alto coronata dal timpano

triangolare, e in basso, di qua e di la, prolungasi nelle ali, triangolari

anch'esse, che si alzano a nascondere i tetti delle due navi laterali.

II grande piano della facciata e interrotto soltanto, un po' sotto

al mezzo, da tre finestre ad arco rotondo
;
esso si presta quindi mi-

rabilmente a ricevere una vasta rappresentazione figurata. Di una si-

mile rappresentazione in mosaico era in effetto ornata la fronte di san

Pietro almeno dai tempi di Leone I. Sappiamo invero da un'antica

silloge di iscrizioni che Y'

expraefectus praetorio et consul ordinarius-

Marinianus, vivente appunto sotto quel pontefice, in un testo epi-

grafico situato sulla fronte della basilica, diceva d'aver sostenuto le

spese di quell
'

opera (... vota b&atissimo Petro apostolo persolvit, qu[a\e

precibus pap[a]e Leonis mei [projvomto sunt atque perfecta. De Rossi

Inscript. christ. urbis Romae II, 1, p. 55). Dalla stessa silloge si ricava

altresi che il mosaico conteneva, come soggetto principale, quattuor ani-

malia circa Ghristwn.

Ora il nostro disegno farfense, un 600 anni dopo Leone I, ci mo-

stra ancora questi quattro animali, cioe i quattro animali simbolici

degli evangelisti. Essi trovansi disposti in una stessa linea sotto il

timpano, in quest'ordine : toro (Luca), uomo (Matteo), leone (Marco),

aquila (Giovanni). Manca in mezzo a loro la menzionata figura, o

busto, del Salvatore. Lo spazio libero in mezzo al timpano ci mostra

invece in un doppio cerchio 1'Agnello di Dio con nimbo crocesignato.

Intorno a questo Agnello crediamo poter proporre la congettura che

esso provenga da Sergio I (687-701). Solo di questo papa, nel tempo
anteriore al mille, si ricorda una ricostruzione del mosaico, caduta
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in parte in rovina sotto il suo pontificate (Liber pontificalis, ed. Du-

chesne, I pag. 375, Sergius I, n. 163). II papa Sergio poi ebbe anche

un motive speciale di porre in quel luogo d' onore, sulla fronte della

principale chiesa di Roma, 1'Agnus Dei. Giacche appunto a suo tempo
i Greci, nel cosi detto Concilio Trullano di Costantinopoli, vietarono,

contro ogni ragione, 1'uso di quell'antichissimo simbolo cristiano. E
come Sergio ordino, secondoche riferisce il Liber pontificalis (ibid,

pag. 376), che VAgnus Dei fosse cantato nella liturgia tre volte dal

clero e dal popolo, cosi e possibilissimo ch' egli facesse pure quella

mostra solenne del divino Agnello, per protestare anche in tal modo

contro i Greci.

II disegno farfense, adunque, ci presenta, secondo ogni verosi-

iniglianza, il monumento della prima protesta del Papato contro la

guerra mossa in Oriente alle sacre immagini, guerra che ne' tempi

successivi doveva cosi funestamente ingrossare.

Ma il disegno ci conserva dell'originario mosaico leonino ancora

un' altra parte essenziale
,

oltre i citati simboli degli evangelisti,

cioe a dire, le figure de' ventiquattro seniori dell'Apocalisse. Essi oc-

cupano la parte inferiore della scena e stanno in atto di offrire alia

persona di Cristo (nel caso nostro all'Agnello divino) le fiale con le

preghiere de' Santi. Sono distribuiti in gruppi di quattro ciascuno,

negli spazii tra le finestre e nelle ali della facciata. II complesso della

rappresentazione figurava adunque, dopo i tempi di Leone I, Cristo

glorificato dai suoi testimonii, gli Evangelisti, e dai rappresentanti

dell' umanita redenta, i seniori.

Tale rimase questo venerando mosaioo finche nel secolo XIII,
sotto il pontificate di Gregorio IX, subi una trasformaziune profonda.

L'opera di Gregorio IX si conserve nel suo complesso fino alia demo-

lizione della facciata, avvenuta nel 1606. Soltanto in quella trasfor-

mazione ci si era fin qui mostrato il mosaico, nelle sopra menzionate

descrizioni e rappresentasioni. Ivi apparisce Cristo sedente in trono

fra due santi
;
sotto di lui stanno schierati quattro apostoli ; piu sotto

seniori dell' Apocalisse. Del mosaico primitivo non rimasero per

nseguenza che i seniori e, nell' alto, i simboli degli evangelisti.

uesti ultimi, le figure degli animali alati, erano forse le stesse figure

originarie, poiche occupavano precisamente il medesimo luogo.

Delle altre particolarita della rappresentazione farfense, recen-

temente scoperta, ricorderemo soltanto i due pavoni posti sugli angoli

inferiori del timpano. Per quanto sorprenda il ritrovare due massicci

pavoni, senza dubbio opere in bronzo fuso dell 'eta classica, in cima
alia facciata di San Pietro, la loro esistenza cola non e punto incre-

dibile. Come un disegnatore avrebbe potuto immaginare due pavoni
su quegli angoli, se essi realmente non ci fossero stati ? E cid tanto
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meno si potrebbe attendere dal nostro disegnatore, la cui fedelta, per
tutto cio che si riferisce a' mosaici, abbiamo veduto confermata dai

dati storici. E poi si sa che al tempo, in cui fu eseguito il nostro

disegno e ancora lungo tempo dopo, due grandi pavoni di bronzo si

trovavano veramente nell' atrio di San Pietro presso la gigantesca

pina metallica del cantaro. Oggi essi vedonsi, accanto alia stessa pina,
in Yaticano, nel cosi detto cortile della Pigna.

Le Mirabilia urbis Romae, del secolo XII, dicono, com'e notissimo,
che i dorati pavoni di bronzo del cantaro provengono dal mausoleo di

Adriano (Castel S. Angelo), del quale avrebbero ornato il cancello di

cinta. II linguaggio da esse usato in questo luogo e molto notevole,

presupponendo 1'esistenza, passata o presente, di altri pavoni in quel
mausoleo : In circuito vero cancellis ereis circumseptum, cum pavonibus
aureis et tauro, ex quibus fuerunt duo qui sunt in cantaro paradisi (pag. 29

ed. Parthey). II muro quadrangolare condotto intorno al mausoleo, e

sul quale era piantato il cancello, fu recentemente scoperto nella rico-

struzione del ponte S. Angelo. Due dei pavoni, coi quali il detto can-

cello era decorate, possono, in un tempo a noi ignoto, essere stati

posti sul timpano della basilica di san Pietro, o semplicemente per
iscusare i soliti acroterii, o forse anche in grazia delPallusione sim-

bolica all 'iminortalita, contenuta nelle immagini di quegli uccelli. In

seguito pero questa insigne coppia e andata affatto perduta.

2. Recenii scam di Tipasa in Mauritania. II miracolo.

Le province settentrionali dell'Africa, negli scavi degli ultimi

tempi, in ispecie dei due ultimi decennii, si sono rivelate per una

inesauribile miniera di reliquie dell'antichita cristiana. Dopo la con-

quista degli Arabi, la quale comincia nel secolo VII, le chiese cri-

stiane di que' luoghi, una volta sedi fiorenti della religione e della

civilta, rimasero coperte come sotto un lenzuolo funebre. Ora, spe-

cialmente per opera del Groverno e delle societa scientifiche di Francia,

si vengono con grande sollecitudine ridonando alia luce i monumenti,

spesso ancora abbastanza conservati, sia pagani che cristiani. Cosi le

chiese, i battisteri, i mausolei de' tempi di un Optato di Mileve, d'un

Agostino d'Ippona, d'un Fulgenzio .di Euspe festeggiano la loro ri-

surrezione insieme agli edificii profani, in mezzo ai quali si agito il

paganesimo da quei vescovi combattuto.

Le piu notevoli basiliche, venute in addietro alia luce, sono quella

di Damous-el-Karita e quella di Tebessa. Oggi si aggiunge la basilica

di Tipasa.

A Tipasa, la citta romana una volta si gentile e commerciale

della Mauritania Caesariensis, le fortunate escavazioni sono state di-
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rette, fin dal 1891, da Stefano Gsell. II nome di questo archeologo e

noto ai lettori del nostro periodico per gli scavi di Yulci, qui in

Italia, de' quali a suo tempo nella Civilta Cattolica fu data partico-

lareggiata notizia (1891 v. IY, p. 167-188).

Tipasa, che lo Gsell prescelse a campo della sua attivita scientifica

dopo Yulci, giace a soli 68 chilometri dalla citta di Algeri, e, come

questa, proprio sulla riva del mare. Con tutto cio i suoi monumenti

non erano stati ancora esaminati in complesso ;
soltanto delle isolate

ricerche avevano dato a comprendere quanto ci fosse da guadagnare

in cotesto terreno.

Ora lo Gsell c'informa pienamente su tutto 1'insieme degli edificii

classici e cristiani della citta e de' dintorni. Ne egli ha studiato e

descritto soltanto la dianzi ricordata basilica maggiore di Tipasa;

anche di altre due ci da notizia, quella della santa martire Salsa e

quella del vescovo Alessandro. Egli ci addita inoltre il teatro romano,

1'anfiteatro, le terme, un grande ninfeo e una corona di templi pa-

gani sulla collina che domina la citta.

La grande e spaziosa basilica, la principal chiesa di Tipasa, sorgeva

alia estreinita occidentale della citta, dominando dalla sua altezza il

mare. Essa non aveva meno di sette navate clivise da colonne di pietra,

sulle quali poggiavano archi. L'intero edifizio misurava 52 metri in

lunghezza sopra 45 di larghezza. La nave centrale, larga tredici metri

e mezzo e chiusa da un'abside della stessa misura, si trovo tutta co-

perta da un impiantito di mosaico ficcamente lavorato. Questo mosaico

occupava ben 700 mq. ;
estensione fino ad ora senza esempio. Esso e

composto di ornamenti geometric! e di altre specie variamente alter-

nati, senza figure storiche e simboliche, quali si sono spesse volte

rinvenute in Africa.

La basilica di santa Salsa giaceva alia estremita meridionale sul

porto romano. Questa martire entra oggi nella storia inaspettatamente
e ad un tempo dilucida diversi punti della propria vita e del proprio
culto. Nel 1 889 i Bollandisti pubblicarono per la prima volta gli atti

della santat traendoli da un manoscritto di Parigi. Ivi si legge come
ai tempi dell' idolatria ancora fiorente 1'eroina cristiana era stata pre-

cipitata in mare dal colle dei tempii, per opera dell' infuriata pleba-

glia *. Oggi a maggior onore di questa gloriosissima feminarum Ti-

pasitanae urbis indigena, come la chiamano gli atti, si aggiunge la

scoperta della basilica, dove furono sepolte le sue sacre spoglie.

Non possiamo qui fare a meno di riprodurre la bella iscrizione

del Y secolo in onore di santa Salsa, pubblicata gia da alcuni anni

1

Catalogus codicum hagiograph. lat., qui asservantur in bibliotheca na-
tionali parisiensi, torn. I (Bruielles 1889) p. 344. sg-g.
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e commentata dal de Rossi e dal Duchesne. Essa fu trovata nell' im-

piantito di mosaico dinnanzi all'abside della chiesa della martire, cioe a

dire dinanzi al luogo dove si venerava il suo sarcofago. II Potenzio,

di cui si fa menzione al v. 6, non e impossibile, a sentenza del de

Eossi, che sia il vescovo cosi chiamato, del quale e parola in una

lettera di Leone il Grande. Cotesto nome del v. 6 suggerisce al de

Rossi tin felice supplemento al v. 2 conservato soltanto in parte. No-

tisi il grazioso giuoco di parole nel quarto verso.

MYNERA QVAE CERNIS QVO SANCTA ALTARIA FYLGEJSfT

His opus /ABORQYE INEST CYRA^we PoffiNTI

CRED1TYM sibi qui #<mDET PERFICERE MYNYS
Martyr HIC EST SALSA DYLCIOR NECTARE SEMPER

QYAE MERYIT CAELO SEMPER HABITARE BEATA
RECIPROCYM SANCTO #awDENS mwNYS IMPERTIRE POTENTIO

/wTERITYMQYE EIYS CaELORYM REGNO PEObaviT.

Intorno al primitivo luogo di sepoltura della santa, presso la po-

steriore basilica a lei dedicata, si formo ben tosto un cimitero cri-

stiano, uno dei diversi ciniiteri cristiani rinvenuti a Tipasa. Lo Gsell

loda il buono stato (M conservazione delle tombe dei fedeli, la mag-

gior parte delle quali e, a detta sua, ancora intatta. Egli divide le

sepolture cristiane in tre classi : I. tombe scavate nella roccia, e chiuse

da una lastra di pietra; II. sarcofagi di pietra o fittili, a cielo sco-

perto o nel chiuso
;

III. mausolei, o edicole sepolcrali costruite. Si

aggiungono de' campi santi (areae) con tombe all' aperto cielo e con

muro di recinto. Yedasi la circostanziata relazione dello Gsell nelle

Melanges d'archeologie et d'histoire de I'ecole franchise de Rome, 1894

octobre, p. 291-450, sotto il titolo Tipasa, ville de la Mauretanie ce-

sarienne.

Tipasa e il luogo del celebre miracolo dei confessori di Cristo, che,

privati delle lingue, al tempo della persecuzione vandalica, seguitarono

a parlare liberamente. Ne'nostri giorni, mal prevenuti contro il sopran-

naturale, i dotti cattolici sono pur tornati, e con ottima ragione, ad in-

sistere sulla verita di cotesto fatto. Pochi avvenimenti miracolosi del-

1'antica storia della chiesa hanno invero echeggiato, come questo, per

tutto 1' impero romano, e trovansi cosi esplicitamente dichiarati nelle

fonti storiche da testimonii oculari. L' ultima particolareggiata dis-

sertazione sul miracolo di Tipasa leggesi nelle Stimmen aus Maria-

Loach 1889, II p. 270-283, e 1891, I p. 415-426. E provato sino al-

1'evidenza che le obbiezioni contro il fatto non sono altro che giuo-

chetti ridicoli del razionalismo. Lo stesso imperatore Giustiniano ha
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oreduto di dover proclamare nel suo codice : Vidimus venerabiles viros

qui abscissis radidtus linguis poenas SUMS mirabiliter loquebantur
l

.

E Procopio similmente racconta d' aver inteso parlare a Bizanzio

molti cristiani, a' quali 1'ariano Unerico re del Yandali aveva fatto

recidere la lingua
J

. Yittore Yitense poi, contemporaneo e compa-

triota del confessor!
,
descrive minutamente come gli abitanti della

citta fedele alia chiesa, dietro il forzato insediamento d' un vescovo

ariano, se ne fuggirono in Ispagna, e come i rimasti, per avere ce-

lebrato in una casa i santi misteri, furono per ordine del re menati

da un comes al foro, dove, al cospetto de' rappresentanti di tutta la

provincia, furono loro mozzate le destre e le lingue. Quod cum factum

fuisset, prosegue Yittore, Spiritu sancto praestante ita locuti sunt et

loquuntur, quomodo antea loquebantur. Sed si quis incredulus esse vo-

luerit, pergat nunc Constantinopolim. et ibi reperiet unum de illis, sub-

diaconem JReparatum, sermones politos sine ulla offensione loquent&ni.

Ob quam causam venerabilis nimium in palatio Zenonis imperatoris

habetur, et praedpue regina mira eum reverentia veneratur 3
.

3. La culla del divin Bambino a S. Maria Maggiore di Roma.

Nel giugno 1893, dietro permesso graziosamente accordato dall'au-

torita competente, 1'abbate Giuseppe Cozza-Luzi sotto bibliotecario di

S. E. C. e il padre Giuseppe Lais oratoriano intrapresero un accu-

rate esame della culla di santa Maria Maggiore. II risultato delle loro

osservazioni e de' loro studii e comparso alia luce alcune settimane fa

col titolo Le memorie Liberiane dell'infanzia di N. S. Oesu Cristo;

Dissertazione del P. Ab. D. Giuseppe Cozza-Luzi ed esame del P. Giu-

seppe Lais. Roma, tip. sociale, 1894, 8 di pp. 60 con 5 tavole in fototipia.

E cosa notissima che il terreno delle indagini sulle piu anti-

<3he reliquie e il terreno archeologico piu difficile e scabroso. E cio

avviene principalmente per due ragioni. Primo, perche le testimo-

nianze realmente storiche a noi pervenute sono d'ordinario in nu-

mero ed in antichita assai scarse e spesse volte stanno in ragione

1 Lib. 1, tit. 27. De officio praetorio Africae n. 4.
2 De bello vandalico, lib. 1, c. 8.
3 Historia persecutions ajricanae provinciae, lib. 3, c. 29 s. ed. Halm.

Cf. ENEA di Gaza, che appartiene ancora quasi intieramente al secolo V,
nel dialogo Theophrastos, ap. MIGNE, Patrol, graeca torn. 85, col. 1000 sqq.:
di piu Marcellino, Chromcon ad a. 484, ei. MOMMSEN, (Mon. Germ, hist.,

Ckronica minora, torn. 2), p. 93, e VITTORE TONNENENSE, Chronicon, ed.

MOMMSEN, 1. c., p. 189; ambedue scrittori del VI secolo. Acta Sanctor.

Holland., Octob. t. XI, p. 847.

Serin XVf, vol. I, fasc. 1070. 14 11 gennaio 1894.
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inversa della divozione popolare. In secondo luogo, perche in molti

casi la divozione e il religioso desiderio degli scrittori precedent! ha

create ipotesi e prove che non reggono punto, anzi riescono solo

d'inciampo a quelli che nelle loro ricerche hanno in niira il reale

interesse della verita e della Chiesa.

I due dotti sopra citati si sono lasciati guidare da cotesto inte-

resse della verita e della Chiesa. Le notizie forniteci dal loro scritto

intorno alia celebre eulla sono migliori e piu ragionate, di quanto
avevasi fin qui presso il Battelli, il Bianchini, il Liverani ed altri.

Ambedue si pronunziano per 1'autenticita della reliquia; ma essi

non nascondono le difficolta cui va incontro la dimostrazione critica.

L'abbate Cozza-Luzi in ispecie, al quale tocco la parte storica del

lavoro, ripetutamente confessa che sarebbe assai desiderabile la sco-

perta di nuove prove, e che lo studio di certe difficolta non e ancora

compiuto (p. 16, 19, 27). Egli dice, e lo dimostra assai bene : Per

le reliquie dell' infanzia di Cristo nella Liberiana possiamo costatar

1'esistenza dei documenti dal nostro tempo sino al secolo XI (p. 29).

Quanto al tempo anteriore, egli confessa che per la comune suppo-

sizione del trasporto delle reliquie della culla dalla Palestina a Roma
sotto il pontificate di Teodoro I (642645), non vi e ancora argo-

mento diretto (p. 27) ;
e dei primi sei secoli scrive : Non trovammo

un cenno precise sulle nostre memorie del presepio, che anzi nep-

pure una parola che ne indicasse la precedente esistenza (ibid). Ma

egli con diligenza ed amore accumula ragioni di verosimiglianza per

fare che il trasporto delle reliquie al tempo di papa Teodoro appa-

risca possibile, e nota che almeno nulla risulta contrario aile sud-

dette ipotesi, per le quali speriamo (ed in cio ben di cuore ci uniamo

a lui) che sopravvenga qualche nuovo documento a dar loro vita ed

illustrarle.

Di speciale interesse per gli archeologi e la copia della frammen-

taria iscrizione greca, a giudizio del Cozza-Luzi, del sec.YII-IX, la quale

vedesi scritta in caratteri unciali sopra uno degli assi della culla, ed ora

per la prima volta viene pubblicata esattamente : ... A ATO AITEAOIS
MHKPA EIS XEIPA2 alTSN STE^ANON EHI THS KE^AAyjs |

AFIOS

AHMHTPIOS 6ES2AAONHKHS KAT2 AFIOS ETSTAOHOS KAI XS
EMMES& T2N KEPATQN EAA3>OS APIOS EISTPATIOS KATQ

|
APIOH

SISINXHOS MAPTIS KAI rENHOHTQUAN TOK HENTE TQN MAPTT-

PQN 01 EHIBEBHKOTES TOIS inHOIS
|

xTlAA20HTH 20T KAI
TENHOHTQ EIKONEI TATTH KAAEI XPTS2'N 4

.

1
(Un'immagine?)... tra due angeli, piccola ; nelle mani di essi una co-

rona sul capo di... san Demetrio di Tessalonica... Al disotto sant'JEusta-

chio, la cerva e nel mezzo della corona il Cristo. Sant'Eustrazio. Al disotto
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Qui non si tratta punto, come si vede, della culla, sibbene della

ordinazione di una non dichiarata immagine con alcune figure. Per la

relazione in cni 1'ab. Cozza pone questo testo con le antiche reli-

quie liberiane del puerperium, vedasi il suo scritto a pp. 12, 15 sqq.

II chiaro naturalista p. Lais nell'^Zmme definisce il legno della

culla legno degli aceri duri
,
e tenta insieme una ricostruzione assai

ingegnosa, la quale non pud peraltro non restare problematica, e per-

che i cinque frammenti esistenti non bastano allo scopo, e perche

delle tante svariatissime rappresentanze della culla nelParte antica,

nessuna, o forse soltanto due, presentano qualche rassomiglianza con

la forma congetturata.

II p. ab. Cozza saggiamente avverte che con la pubblicazione del

risultato de' comuni studii non intende in alcun inodo di entrare nella

questione liturgica relativa alia venerazione delle reliquie, poiche

questa e notoriamente di tutt'altra competenza.

4. Q-li ultimi lavori di Giovanni Battista de Rossi.

Col quarto fascicolo* dell'anno 1894 purtroppo si chiude il Bullet-

tino di archeologia cristiana del compianto comm. Giov. Battista de

Rossi. Questo ultimo fascicolo e apparso dopo la morte dell'Autore. II

de Rossi ha atteso con una mirabile ed indefessa attivita alia pub-
blicazione del Bullettino fin dal 1863 ed empiutolo esclusivainente di

produzioni del proprio ingegno, le quali superano tutte le sue altre

in varieta e novita. Si era abituati da lungo tempo a riguardare il

Bullettino come 1'anima degli studii archeologici nel campo ecclesia-

stico. Cotesti ventotto volumi non sono invero un parergon dell'Au-

tore, ma parte di quanto quesio gigantesco lavoratore, gloria della

scienza romana e della Chiesa, ci ha lasciato di piu prezioso. Chi vuol

conoscere che cosa e critica, e qual profitto arreca alle tradizioni e

agl' insegnamenti della Chiesa una spregiudicata, sincera, scientifica

indagine, non ha a far altro che aprire un qualsiasi volume del Bul-

leitino e immergersi in quelle deduzioni sempre cosi chiare, cosi esatte,

cosi solidamente fondate sopra una erudizione ed una dottrina mera-

vigliose.

II suddetto ultimo fascicolo pubblicato dal prof. Giuseppe Gatti,

auiico e in un certo senso collaborator dell' infermo, contiene un ain-

pio trattato del defunto sopra un Cimitero sotterraneo di ignoto nome
mil monte Mario ed una comunicazione dello stesso sopra la sco-

perta dell'epigrafe metrica del martire Quirino vescovo di Siscia, nella

san Sisinnio martire. E si facciano i cinque martiri montati su cavalli..

Cristo sia a te propizio... e si ponga oro a questa lella immagine.
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Platonia a san Sebastiano. > II Gatti vi ha poi aggiunto un discorso

dettato dal de Rossi per 1'accademia romana d'archeologia fin dal

1848. Esso tratta della raccolta delle iscrizioni cristiane di Roma
del primi sei secoli e 1'Autore stesso lo ha con alcune annotazioni

aggiornato.

Dalla comunicazione sopra la scoperta relativa a san Quirino ri-

produciamo qui, co' supplement! del de Rossi, la iscrizione, letta ed

interpretata per il primo dallo Stevenson. Altre notizie, sul martire

.pannonico ed il suo sepolcro presso la chiesa di san Sebastiano a Roma
r

saranno date un'altra volta.

mentemque DEYOTAM
QYAE TIBI MARTYR EGO REPENDO MYNERA LAYDIS
HOC OPYS EST NOSTRYM HAEC OMNIS CVRA LABORIS
VT DIGNAM MERITIS
HAEC POPYLIS Cunctis clarescet GLORIA FACTI
HAEC QYIRINE TYAS PROBABI

II Bullettino del de Rossi trovera una continuazione nel Nuovo Bui-

lettino di archeologia cristiana, che il comm. Enrico Stevenson e il

prof. Orazio Marucchi, cominciando col 1895, pubblicheranno presso

Spithover in Roma. Possa questa impresa, che per gli studii romani e

una questione d'onore, trovare tanto in Roma, quanto nel mondo cat-

tolico e scientifico, numerosi fautori. Le forze certo non mancano, le

quali, quando siano unite e agiscano insieme operosamente, potranno
ad onore della Chiesa proseguire 1'opera deH'indimenticabile maestro.

Poiche abbiamo parlato dell' ultimo fascicolo del Bullettino del

de Rossi, ci conviene anche ricordare, e con miglior ragione, la sua

ultima grande opera, la correzione delle cui bozze 1'occupo nel lungo

tempo della infermita. Yogliamo dire la splendida, ma oltre ogni credere

faticosa edizione del cosi detto Martyrologium Hieronymianum. Come al

suo grande collega, 1'altro principale rappresentante degli studii archeo-

logici in Italia, il p. Garrucci, fu concesso di terminare, immediata-

mente innanzi alia sua morte, la correzione delle stampe della vasta

.opera sulle antiche monete, cosi il nostro de Rossi ha potuto per di-

vina Provvidenza venire a capo di questo lavoro fondamentale, pochi

giorni prima di essere richiamato dal martyrum candidatus exercitus, cui

tanto onoro con i suoi studii. Chi scrive queste righe reputa sua grande

ventura 1'aver potuto. conversare col Garrucci, mentre questi era tutto

occupato in forbire le monete per 1'ultimo confronto con le prove di

stampa; ne egli potra mai dimenticare 1'impressione che ricevette,

quando 1'infermo de Rossi, pieno di gioia; ma con mano debole e tre-
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mante, gli mostro le prove del Martyrologium condotto a termine dopo

tanti anni di fatiche.

Del Martyrologium Hieronymianum 1'Autore di queste note ha gia

trattato nella Civiltd Cattolica in due articoli. Egli ha pure descritto

il piano della pubblicazione che ora finalmente e venuta alia luce,

e dichiaratane 1' importanza per ttttta la storia de' santi del tempo

antico 1
.

Quindi egli puo al presente esser piu breve. La nuova pubblicazione

del de Rossi, insieme alle ragguardevoli parti che debbonsi alia penna
del Duchesne, forma I'mtroduzione dell'ultimo volume degli Ada Sanc-

torum dei Bollandisti, cioe del tomo II di Novembre (pars prior 1894).

Esso comprende 277 pagine in folio e porta il titolo (sotto il quale e ap-

parso anche separatamente) : Martyrologium Hieronymianum ad fidem

codicum additis prolegomenis edt'derunt loh. Bapt. de Rossi et Ludov.

Duchesne.

Nel primo capitolo il de Rossi da la Recensio critica codicum,

nel secondo il Duchesne tratta inaestrevolmente De gallicana marty-

rologii recensione e nel terzo De martyrologii origine et fontibus. Segue

1'edizione del testo foil"
1

Hieronymianum, dove il de Rossi riporta in

colonne 1'una presso 1'altra le diverse forme nelle quali egli ha po-

tuto trovare 1' opera falsamente attribuita a San*Girolamo.

E riservato al futuro esame dei critici vagliare queste , forme

nelle loro varianti molte volte viziate, confrontarle e renderle sog-

gette alia storia. Una parte di questo lavoro e stata gia fatta dal de

Rossi e dal Duchesne sia in precedent! studii, sia per brevi cenni

in questa nuova pubblicazione. Quale importanza per la storia cri-

stiana di Roma abbia il Martyrologium Hieronymianum, lo diremo

(per non ripetere quello che da noi fu gia scritto nel citato articolo)

con le parole del Duchesne a pag. L : In martyrologio hieronymiano
habemus Kalendarium Romanum sedente Miltiade (311-314) ordinatum,
mox sub Marco (336), Liberio (352-366), Innocentio (401-417) auctum

vel recensitum, demum an. circiter 422 ad earn formam redactum, quam
ex superstitibus codicibus eruere possumus. Oltre che di un calen-

dario romano, TAutore anonimo dell'
1

Hieronymianum, vissuto nel Y se-

colo, si e giovato anche di un calendario orientale, di catalogi afri-

cani, e di altre liste di santi specialmente italiani. Intorno alF-Hfo-

ronymianum, libro di tanta importanza, a p. LXXV, leggiamo il se-

guente breve epilogo del Duchesne : Congerie di/ftcilis liber, idem
mole minime onerosus, in Italia patria fatwn tulit brevissimum, de quo
testes nisi Cassiodorum Gregoriumque pontificem nullos nommus. Sed

1
Civiltd Cattolica, 1893, v. II, pagg. 292-305 e 653-66$, artieolo : Le

origini del martirologio romano.
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transiit ad Oallos, apud quos tenue reliquit vestigium in studiis Tu-

ronensis Gregorii, magnum vero in labore anonymi illius Antissiodo-

rensis clerici, a quo el gentilibus commendatus est et ad posteros propa-

gatus, omnibus quotquot extant similis consilii operibus fundamentum

praebiturus.

5. La casa dei santi Giovanni e Paolo

recentemente scoperta in Roma.

Chi s' incammina per la silenziosa via dei santi Giovanni e Paolo

al Celio si vede parare innanzi una delle piu belle viste di Eoma
antica. Egli, per giungere al portico della chiesa dei detti santi,

passa sotto gli archi, che stanno a cavaliere della via, chiamata una

volta clivus Scauri, e s'appoggiano da ambo i.lati sopra i grandi muri

dell'eta romana. II primo di questi archi e tuttora di quell' epoca

come anche le attaccature degli ultimi due oggi scomparsi. L'occhio

corre alia magnifica abside di San Giovanni e Paolo, e scorge chiaro

com'essa s' interna a sinistra in un antico muro romano costrutto in

opus reticulatum. Anzi il lato della chiesa che guarda il clivus Scauri

si manifesta subito all'osservatore per muro romano d'un'antico pa-

lazzo
; questo lato inostra perfino ancora due file di finestre antiche,

Puna 'sovrapposta all' altra.

E un fatto attestato dalla storia, che il senatore S. Pamma-

chio, morto nel 410, eresse la chiesa celimontana dei due martiri,

tramutando in edificio religiose la loro nobile e ricca abitazione. I

santi Giovanni e Paolo furono uccisi in odio alia religione di Cristo

nel 362, al tempo di Giuliano PApostata, nei sotterranei del loro

palazzo e quivi stesso sepolti. Di cotesta chiesa si trova menzione nei

document! sin dal secolo quinto. Si chiamava titulus Byzanti dal padre

di Pammachio, che avea, come pare, cominciato Pedifizio
;
ma piu ordi-

nariamente titulus Pammachii o titulus Joannis et Pauli; ed un'iscri-

zione incisa sopra la porta ne indicava il fondatore : Quis tantas

Christo venerandas condidit aedes
\

Si quaeris, cultor Pammachius fidei.

(De Eossi Incript. christ. 2, 1, p. 150).

L'anno 1887 coininciarono sotto i nostri occhi le importantissime

scoperte delle parti dell'antico palazzo, che giacciono sotto la chiesa.

Grazie all' indefessa operosita dello scopritore di si insigne monumento,
il padre Germano di S. Stanislao, la casa dei santi e ora per la maggior

parte risorta dalla sua oscurita, insieme a un gran numero di memorie

dell'antichita cristiana e del medio evo. E Pnnico palazzo cristiano

dei primi tempi che si abbia in Eoma, anzi nel mondo.

II nome del p. Germano, religiose della comunita dei Passionisti

di san Giovanni e Paolo, e abbastanza noto tra gli archeologi. Si
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aspettava con desiderio la grande opera, in cui egli dovea descrivere

tutta la serie delle scoperte. L'opera e comparsa finalmente in que-

st'ultime settimane, e non solo il mondo degli archeologi, che e in

verita un po' ristretto, ma tutti coloro che si dilettano dell'antichita e

della storia della chiesa gliene rendono grazie *. L'egregio religiose

tratta il suo attraente soggetto con molta competenza. E chi meglio

dello scopritore poteva far da guida in un campo si difficile ed oscuro,

ed illustrare le vicende d'una intrapresa, della quale egli pud dire

non solo pars magna fui, ma pars unica? L'Autore scrive con erudi-

zione abbondante, vorrei quasi dire eccessiva, si da nuocere piu volte

alia speditezza della narrazione. Le figure nel testo (oltre una pianta

in cromolitografia) non sono meno di 84, delle quali pero un certo

numero in quanto alia bonta dell'esecuzione lascia abbastanza a de-

siderare.

Le scoperte in S. Giovanni e Paolo tanno vedere una volta di piu

quanti monumenti possegga la citta di Roma sotto il suo suolo, pos-

senti a confermare e a mettere in maggior luce le sue tradizioni cri-

stiane. Per alcuni errori storici incorsi negli atti dei due martiri e

per mancanza di ragguagli, le storie di questo luogo furono ritenute

da alcuni un poco sospette. Ma ora il monumento ci sta davanti pres-

soche in tutte le sue particolarita e ci fa quasi assistere alia sua tra-

sformazione da palazzo profano in basilica cristiana. Si e trovato per-

fino, che la lapide relativamente moderna posta in terra quasi nel

mezzo della chiesa, e nella quale si legge 1'iscrizione Locus mar-

tirii (sic) SS. lohannis et Pauli in aedibus propriis giace precisa-

mente sopra il vero locus martyrii scoperto ora nei sotterranei del

palazzo.

Nella trasformazione del palazzo alia fine del secolo quarto ed al

principio del quinto furono diroccati i piani piu alti delPedifizio, ad

eccezione del lato sul clivus Scauri e di alcuni altri muri (v. Popera
citata p. 291). (Hi spazii furono ricolmi di rottami e di terra. Cosi

Pammachio ebbe luogo bastante ad innalzare la sua chiesa. Soltanto

la stanza sotterranea del martirio e del sepolcro, gia prima religio-

samente dedicata ai due martiri ed ornata con iscrizioni dal papa Da-

maso (366-384), rimase sgombra: vi si entrava dalla confessione eretta

nel mezzo della chiesa.

Non e qui il luogo di trattare della destinazione delle varie parti

del palazzo ora sterrate. Quali di esse appartenessero al iablinun^ al

bagno, alia cucina, alia cantina e cosi via, ha cercato di determi-

narlo il p. Germano, con piu o meno sicurezza.

1
II titolo e: La casa telimontana dei ss. martiri Giovanni e Paolo,

scoperta td illustrata dal P. GERMANO DI S. STANISLAO passionista. Roma,
tipogr. della Pace di F. Cuggiani, 1894, 8 di pp. 586. Prezzo 10 lire.
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Pregio singolare ha la grande stanza chiamata dallo scopritore ta-

blinum, dove si trovano preziosi avanzi di pitture in parte anche cri-

stiane, rimontanti al secolo quarto o terzo. Vi si scorge, per nomi-

nare un alfresco rimasto intatto, che e con certezza cristiano, una donna

orante colle braccia distese. E la bella immagine d'una persona trasfi-

gurata nell'aspetto, vestita di tunica clavata, con velo in capo, collana

di perle intorno al collo e pendenti d'oro agli orecchi. II suo atteggia-

uiento colle braccia aperte non pud essere piu espressivo e palesa la

mano di buon artefice. Abbiamo innanzi agli occhi una grande fotografia

molto migliore del disegnino offerto dal p. Germano alia pag. 127. L'opi-

nione che codesta pittura rappresenti la Madonna, ci pare meno fondata.

Ricorderemo quello che il p. Germano scrive saggiamente alia p. 319

a proposito di un'altra figura di orante presso I'antichissinia confessione

sotterranea dei martiri e che per mezzo di altri attributi e ben distinta

qual persona santa e di pubblico culto : Era questo (!' orante) il modo

pin ordinario di rappresentare anticamente i beati e piu specialmente i

martiri. Pero, siccome in cotal guisa si solea spesso dipingere quelli

altresi che non avevano nella Chiesa pubblico culto di santita, gli artisti

cristiani ebbero cura di aggiungere all'immagine dei primi alcuni con-

trassegni particolari per ben distinguerle da quelle degli altri. Ora la

nostra orante del tablinum non mostra nessuno di cotali contrassegni,

che possano far in essa riconoscere una santa e meno ancora la bea-

tissima Yergine. La migliore trattazione che finora abbiamo sulle figure

delle oranti si trova nel libro di Mons. Gius. Wilpert, eccellente co-

noscitore delle catacombe e dei monumenti romani : Ein Cyclus chri-

stologischer Gemdlde in der Katakombe der heiligen Petrus und Mar-

cellinus, Freiburg, Herder, 1891, al capo IV pag. 30-49 Die Bedeu-

tung der Oranten.

Oltre alia donna orante si vedono nel cosi detto tablinum gli avanzi

di pitture rappresentanti sei apostoli, o piuttosto sei filosofi (?), es-

sendo le persone prive di caratteristica cristiana, e graziosi orna-

inenti di fiorami, di teste fantastiche e di figure di animali, special-

inente pecore e montoni, i quali forse hanno un significato simbolico,

ina a nostro parere poterono essere adoperati semplicemente come mere

decorazioni neutrali. Certamente delle due opinioni emesse dal p. Ger-

nano intorno ai genietti danzanti con corone in mano nella stanza F

della pianta (v. il disegno p. 112) pare assai piu giustificata quella,

che vi trova ornamenti senza allusione cristiana, che non 1'altra, la

quale vi vede il significato cristiano dell'aeternilatis bravium.

In una stanza poi sotto 1'altare maggiore dell'attuale chiesa si

sono conservate assai bene le figure di putti disposti per le pareti,

anch'essi a maniera di danzanti. II lavoro e piu d'un secolo anteriore

ai beati Giovanni e Paolo. Le figure sono di eta piu che infantile e
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quasi affatto ignude. Esse rappresentano i soliti erotes o cupidines delle

case pagane e possono attribuirsi a pennello pagano. / due, santi

(cosi osserva giustamente il p. Germano alia pag. 88) posto pure che

volessero cancellarle, non avrebbero come die sia avuto alcuna ragione

di farlo. E prosegue poi col de Rossi: Almeno fino a Costantino,

i fedeli, allevati nella scuola classica, ne conservarono tutto il sistema

decorativo, con molta franchezza e libertd imitando o variando a loro

talento quelle foggie che stimarono indifferenti.

Un'altra serie di dipinti (per omettere i posteriori) risale al tempo,

in cui il palazzo fu mutato in chiesa, dandone forse lo stesso Pam-

machio i disegni. Questi dipinti si sono trovati nell' antichissima

cella della confessione dei martiri, vicino alia fenestella confessionis .

Si scerne p. e. un uomo orante frammezzo alle solite cortine alzate,

che significano 1'eterna dimora, e venerato da due fedeli prostrati ai

suoi piedi ; egli e certamente un santo e pare che sia o san Giovanni

o san Paolo. Quindi si vede il supplizio di due uomini e di una donna

per mano di littori, ed e il martirio dei Santi Crispo, Cris.piniano e

Benedetta, i quali, dopo la loro morte, avvenuta in Rama sotto Giu-

liano, furono deposti in questo santo luogo. Un altra scena vicina mo-

stra o 1'imprigionamento delle medesime sante persone, o come vuole

il p. Germano il gruppo di Giovanni e Paolo con in mezzo santa Co-

stanza e piu addietro le vergini Attica ed Artemia (p. 182).

Alcuni avanzi di scultiara permisero al p. Germano, la ricpstruzione

dell'antico altare della confessione, il quale stava nella primitiva ba-

silica. La sua figura n. 48 alia pag. 341 e un modello ingegnoso per

simili lavori di ricostruzione.

Non richiama meno 1'attenzione dello studioso una delle molte

anfore vinarie quivi stesso scavate. Yi si legge tracciato in rosso

il monogramma costantiniano del nome di Cristo fra le due lettere

alfa ed omega. Dai confronti con altre anfore, fornite di segni cri-

stiani e di provenienza siriaca, si deduce che anche quell'anfora pro-

viene dall'Oriente. Un'altra non dissigillata e d'origine spagnuola;
tutti indizii di casa aristocratica e ricca.

Chiudiamo questo breve cenno con una parola sui piu importanti

risultati epigrafici degli scavi. Essi riguardano la celebre epigrafia

damasiana. Si conosce un carme epigrafico romano appartenuto una

volta ad una chiesa dei santi Giovanni e Paolo, il quale comincia,

secondo la copia fattane nel primo medio evo, colle parole Hanc aram

domini. II de Rossi inclinava ad attribuire il carme alia chiesa dei

santi Giovanni e Paolo esistente una volta presso il Yaticano. Ma il

p. Germano ebbe la fortuna di ritrovare presso la confessione celi-

montana dei santi un frammeato della detta epigrafe, scritto coi noti

caratteri damasiani o filocaliani, prova questa che il carme e per 1'dp-
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punto del santuario al Celio. Si pud aggiungere all' esposizione del

detto Autore (p. 349 ss.) che anche il de Rossi ha fbrse piena ragione
nella sua sentenza

; perche al Yaticano pud essersi trovata una imita-

zione o ripetizione dell'iscrizione celimontana, e la nostra copia me-

dioevale si dedurrebbe da quel testo vaticano. II testo frattanto col

frammento inserto e il seguente

Hanc aram domiNI. Servant Paulusque loannes

Martyrium Christi pariter pro nomine passi

Sanguine purpureo mercantes praemia vitae.

Si vedono oggi tornati all' antica confessione alcuni altri frammenti

d'un iscrizione eseguita parimente nella calligrafia damasiana. Questi

avanzi furono rinvenuti, or sono quasi dodici anni, innanzi alia

chiesa dei santi Cosma e Damiano, al foro, portativi in altri tempi,

probabilmente per essere calcinati, come tante altre lapidi di marmo.

Coll' aiuto d' una copia anch' essa frammentaria di Aldo Manuzio

giuniore il de Eossi vi riconobbe una iscrizione in onore dei santi

fratres Giovanni e Paolo e parte della decorazione della loro antica

domus cambiata in chiesa, e congetturo nel Bullettino di archeol.

crist. 1888-89 pag. 145 la seguente ricostruzione :

(pro Christo sanguine fuso?)

Dant rmlMAM CASTO SEMPER (servatam amori?)

CaelestiS REGNI REGI AEterno famulati

Quos terriS TENYIT FRATRES DOmus una fidesque

Nunc caeluM. ACCIPIET lYNGHVe in saecla coronis

ComPOSYIT LAY<fes Damasus cognoscite rector

Ut plebS SANCTA novos discat celebrare patronos.

Per tal modo la sollecitudine del papa Damaso, e poco dopo, la gene-

rosita del senatore Pammachio donarono alia citta un santuario degno

degli ultimi sacrificii del sangue cristiano in Roma. E ben meritava

questo palazzo le loro cure; perche in quei tempi era una eccezione

assai rara e onorevole il conservare corpi di martiri entro Roma. Gli

altri martiri
,

cosi dice un' antichissiina prctefatio, circondano con.

gloriosa e splendida corona la cerchia esterna della citta (cioe nelle

catacombe)... Invece questi vincitori riposano nel cuore stesso di

Roma. (Sacramentario leoniano n. 14; Migne Pair. lat. t. 55 col. 48).



GRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 16-31 decembre 1894.

I.

COSE ROMANS

1. Gli uffiziali della nave americana Detroit dal Papa. 2. Augurii del

S. Collegio al S. Padre ;
suo discorso sui benefieii della civilta cri-

stiana. 3. Decreti delle Congregazioni romane; la residenza de' sa-

cerdoti forestieri in Roma 4. 11 Principe di Lobanow ambasciatore

straordinario presso Leone XIII. 5. Limosine del Papa durante 1'anno

1894. 6. Ritrovamento di preziose pergamene rubate. 7. Appunti
storici.

1. II 23 decembre giungevano a Roma da Napoli, dove erano sbar-

cati, parecchi uffiziali e marinai americani, mandati in Italia dal

Governo degli Stati Uniti sulla nave Detroit, per restituire al Papa

gli oggetti e i documenti spediti da Roma alia mostra universale di

Chicago *. II Comandante della nave, John Stark Newell e i suoi

1 Con quella spedizione Leone XIII ha fatto un altro passo nella pa-
cifica conquista del mondo. II Congresso degli Stati Uniti (scrive il Cor-

riere nazionale] aveva fatto voto, perche il Papa partecipasse alia mostra

mondiale di Chicago ;
e il Papa accondiscese, mandandovi pregevoli docu-

menti storici e oggetti d' arte, togliendoli agli archivi vaticani. Vi erano,

fra gli altri, la lettera di Nicolo V, la Bolla di Alessandro VI a Ferdinando

e Isabella del 3 maggio 1493; la Bolla di Alessandro VI del 4 maggio
1493, in cui il Papa encomia la scoperta di Colombo e traccia una linea

di separazione fra i dominii di Spagna e Portogallo ;
altre lettere e Bolle

dei Papi relative alia scoperta d'America, mappe antichissime, la Carta

Borgiana deH'America di Diego Ribero, ritratti e busti di Pontefici, codici

preziosi e antichi fac-simile di documenti diplomatic! importantissimi, ece.

II tutto fu ordinato nell' edifizio, che rappresentava il convento della Ra-
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compagni furono accolti alia stazione da Mons. O'Connell, Rettore

del collegio americano del nord, delegate dal S. Padre a ricevere i

detti oggetti, I marinai furono ospitati all' istesso collegio, gli uffi-

ziali presero alloggio negli alberghi. Alcune casse, ove erano i lavori

di mosaico, furono trasportate in Yaticano, altre furono deposte al Col-

legio di Propaganda. Gli uffiziali, dieci di numero, e i marinai

indossavano la divisa della marina americana. II giorno 26, verso

il mezzodi, il Comandante e gli uffiziali della nave Detroit furono

ricevuti in udienza dal S. Padre. Riunitisi essi precedentemente
al collegio americano, dove sventolava la bandiera della loro na-

zione, si recarono in tre carrozze al Yaticano, ove furono presen-

tati al S. Padre da Mons. O'Connell. II Papa ringrazio il Governo

degli Stati Uniti per la cura usata in conservare gli oggetti artistici

e i documenti spediti in America, parlo de' suoi disegni sulla Chiesa

americana e s' intrattenne famigliarmente sul viaggio che que' signori

uffiziali erano per intraprendere verso i mari della Cina. Questi, dopo
aver baciato la mano al Papa, uscirono soddisfattissimi dal Yaticano,

tornando al collegio inenzionato, ove li attendeva uii ospitale ban-

chetto, a cui presero parte I'Ambasciatore degli Stati Uniti, il Con-

sole e altri personaggi americani presenti in Roma. Sua Santita fe' poi

pervenire ai detti uffiziali del Detroit alcuni doni.

2. II 23 decembre, antivigilia del Natale, il Collegio de' Cardinali

recossi in Yaticano a porgere al Papa gli augurii natalizii. Tutti gli

eminentissimi Principi della Chiesa, presenti in Roma, erano, verso

mezzodi, adunati nella sala del trono. II Card. Monaco La Yalletta,

benehe alquanto indisposto di salute, pure erasi cola recato e, qual

decano del S. Collegio, pote, assiso in una poltrona, recitare al Papa
un breve discorso a nome de' suoi colleghi. In esso il Cardinale tocco

del risvegliamento della fede merce la crescente divozione alia Euca-

ristia, per la quale i benefizii della nascita del Redentore rimangono

perpetuamente vivi sulla terra. Agli augurii del Collegio cardinalizio

Leone XIII rispose con questo discorso, con cui si dimostrano i be-

neficii della civilta cristiana. Augurii e voti ben conformi al cuor

Nostro, Ci ha ora espressi, per bocca del suo degno Decano, il Sacro

Collegio dei Cardinali, al ricorrere delle gioconde solennita natalizie.

E Noi, nell'accoglierli con grato animo, leviamo gli occhi al Salva-

bida, dal signer William E. Curtis, direttore dell'Ufficio delle Repubbliche
americane e capo della Sezione latino-americana delPesposizione. II Vati-

can Exhibit fermo 1' attenzione dei visitatori piu intelligent*, e valse a

stringere vieppiu le buone relazioni tra il Padre dei cattolici e il Governo

deg-li Stati Uniti.
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tore del mondo, umilmente supplicandolo per gli augusti misteri che

in quest! giorni siamo per celebrare, si degni pietoso avvalorarli colla

sua grazia e pienamente esaudirli. Fra tali accettissimi voti Ci piace

soffermare il pensiero in quello, onde a Noi si augura di vedere dif-

fusa e fiorente nei popoli la civilta cristiana e ampliato sulla terra

il regno di Dio. A questo nobilissimo scopo, nel quale, chi giudichi

rettamente, si assommano inestimabili beni, Noi appunto da oltre tre

lustri consacrammo indefessi il meglio delle Nostre cure apostoliche.

In che, pieni di gratitudine, lo confessiamo, Ci fu veramente larga

la benedizione del Cielo
; benedizione, che ognora Ci porge nuovi argo-

menti di conforto e speranza. La Nostra parola principalmente si ri-

ferisce a quel salutare e ben augurato risveglio di Fede religiosa che

viene suscitandosi e si manifesta in diverse nazioni. Esse furono gia,

e per piu secoli, daila Fede favorite e ricolme di beneficii i piu se-

gnalati. Ma pur troppo, di poi, dimentiche dell'opera sua rigenera-

trice, non dubitarono di recarle offesa ed anche di disconoscerla. Ora

per consiglio di Provvidenza avviene che pur dai disinganni, dalle

sventure, dai crescenti pericoli morali e sociali, esse prendano a eon-

siderare e omai riconoscano la somma dissennatezza che e, non cu-

rare, sdegnare anzi il regno di Dio e la sua giustizia. Yeggono esse

che, come gl'individui cosi gli Stati, indarno si argomentano di poter

conseguire benessere, felicita e perfezione se non la ricercano nel so-

vrano autore, moderatore e fine ultimo di tutto il creato. Veggono

che, reietta la fede in Dio, ne coscienza di dovere, ne virtu cittadine

son cosa che valga; e che le stesse leggi e i rigori non bastano a

contenere gli animi, ad infrenare le moltitudini, se non piu forse ad

inasprirle. A tanta evidenza di cose, chi non iscorge la somma im-

portanza per tutti di cooperare unanimi, affinche questo risveglio ed

eccitamento di Fede cristiana si dilati libero, e penetri vigoroso nelle

vene tutte della vita pubblica e privata? Ah ! riabbia Iddio 1'onor suo,

indegnamente vilipeso ! Risuoni venerato il suo nome nelle aule legi-

slative, negli atenei, nelle accademie, nei sodalizii, nelle famiglie; e,

da chi per officio lo deve, sia esso restituito alle milizie, alle scuole,

agli opificii, alle plebi, sitibonde di lui. Radicata cosi la Fede in

Dio, e tutta del suo spirito animata la societa, ecco 1'uomo quasi ri-

farsi a novella vita, tendere a piu nobile meta, muovere sicuro alia

ricerca di altissimi veri, ornarsi di ogni piu eletta coltura, ritemprarsi
a virtu generose, le quali, mentre lo perfezionano nella vita terrena,
lo guidano all'acquisto della celeste. E questa e la civilta che reed

felicemente agli uomini il Yerbo di Dio fatto carne. Ma ella, Signor

Cardinale, dai mistero di Betlem Ci ha voluto, nell'esimia sua pieta,

trasportare al mistero dei sacri altari. Ha ricordata TEucaristia, in

cui appunto s'incentra e si alimenta perenne la vita del Cristianesimo,
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e che e sacramento di unita, di pace, di amore. Ha pure ricordato i

Congress! eucaristici destinati a ravvivarne e promuoverne il culto.

Noi di tutto cio siamo lietissimi
;
e Ci consola il ripensare a siffatte

assemblee, le quali furono sempre da Noi favorite, e che di questi

anni si tennero in varie nazioni. Memorabile quella di Grerusalemme,
citta privilegiata, testimone avventurosa clella istituzione di tal Sacra-

mento; e nella nostra Italia, quella di Napoli prima e, non ha guari,

quella di Torino, con grande pompa e solennita celebrate : medita ora

e si appresta Milano ad emularne 1'esempio. E bene sta : riconoscenza

vuole che si raddoppino i inezzi di risarcire gii affront! che 1'Uomo-

Dio riceve in questo mistero ineffabile; e non meno vuole necessita

che a Lui si ricorra con fiducia immensa per implorare 1'ampiezza

delle divine misericordie.

3. DECRETI BELLE CONGKREGAZIOXI ROMAXE. 1. Condizioni per la

residenza in Roma de' Sacerdoti di altre diocesi. Con un decreto della

Congregazione del concilio del 22 decembre 1894 sono state deter-

minate alcune condizioni per la dimora in Koma de' Sacerdoti di al-

tre diocesi; e cio per dimanda di parecchi Yescovi, i quali pregarono

la detta Congregazione di metter freni ad una specie di emigrazione

dannosa per le loro diocesi. Ecco la parte del decreto che fissa le con-

dizioni per la residenza romana de' Sacerdoti estranei, condizioni gia

altre volte imposte dal Card. Yicario di Roma. 1. Clerici et sa-

cerdotes saeculares alienae dioecesis aut etiam regulares extra clau-

stra degentes nequibunt in posterum stabile domicilium in Urbe sta-

tuere absque expressa venia Summi Pontificis per omcium S. Con-

gregationis Concilii impetranda
-- 2. Qui vero in praesens Romae

degimt, si nullo beneficii aut officii titulo ad residendum adstricti

sunt, nee per diuturnam commorationem et tacitam aut expressam suo-

rum Episcoporum licentiam domicilium Romae acquisierint, post men-

sem a die huius decreti elapsum ad suam dioecesim redire debebunt

3. Nullus ex clericis et sacerdotibus alienae dioecesis ad eccle-

giasticum offlcium, quodcumque sit, aut ad aliud munus quod resi-

dentiam in Urbe requirat, eligi a quoquam in posterum poterit, nisi,

praeter testimoniales commendatitias sui Episcopi litteras, exhibeat

quoque veniam a Summo Pontifice iam obtentam Romae manendi;

itemque nemini beneficium conferatur, si assensum Ordinarii sui ad

hoc non obtinuerit: atque aliter facta beneficii collatio nulla et irrita

erit 4. Qui ad litterarum sciential-unique studia operam dandam

vel ad honesta negotia peragenda, vel ex alia iusta causa in Urbe

cum Ordinarii licentia versantur, statiin ac temporaria huiusmodi

causa cessaverit, vel a proprio Episcopo revocentur, ad propriam dioe-

cesim redire debebunt, exclusa omni futili excusatione, ac praeser-

tim, ob peculiarem dioecesium his temporibus conditionem, nullate-
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nus eisdem suffragante exceptione sive ex susceptis studiis sive ex

praetensa tenuitate sustentationis ab Episcopo oblatae desumpta : quod
si durante hac eorum commoratione in Urbe sese, uti decet, non ges-

serint, per Yicariatuin Urbis propriis Ordinariis denunciabuntur et

ab Urbe discedere cogentur 5.* Quicumque denique, quolibet mo-

do, praesentibus dispositionibus se non conformaverit, aut, quod Deus

avertat, eiadem contraiverit, ipso facto suspensioni a divinis obnoxius

et Ceterum Episcopi omnium clericorum suorum aeque curam

gerant, neque, uti saepe dolendum, e sua dioecesi eos abir facile

sinant qui sen vitae ratione, seu aliis quibuscumque causis sese re-

prehensione dignos aut molestos exibeant. Haec itaque omnia Sanc-

titas Sua ad omnibus ad quos spectat, custodiri et inviolabiliter ser-

vari mandavit, contrariis quibuscumque etiam peculiari mentione di-

gnis minime obstantibus. Romae ex aedibus S. C. Concilii, die 22

decembris 1894. A. Card. DI PIETRO Praefectus. L. SALVATI Se-

cretarius. > 2.* Decreto laudativo della Congregazione del terz' Or-

dine di S. Franc., delta della Madre del divin Pastore*. II decreto

laudativo precede 1'approvativo degl' Istituti religiosi e delle loro re-

gole. La Congregazione menzionata e una Congregazione di Suore, clie

attendono all'educazione delle fanciulle, specialmente povere, e curano

gl' infermi negli ospedali e nelle case private. Essa fu fondata nel

1850 a Ripoll in Ispagna, ed ha gia 15 case con chiesa in dieci dio-

cesi, e conta 119 Suore. La Madre generale e Suor Maria della Con-

cezione Dolcet y Sesellores. II decreto laudativo e del 22 settembre

1894 3.* ValkUld de' processi pel Yen. Tschiderer, Vescovo di Trento.

Con decreto, che ha le date del 14 e 27 agosto 1894, sono stati di-

chiarati validi i processi fatti dalla Curia vescovile di Trento sulla

forma di santita, virtu e miracoli del detto Yen. Servo di Dio.

4. Le due corti di Roma, il Yaticano e il Quirinale, ricevettero

in questi giorni due diversi ambasciatori russi, venuti ad annunziare

1'innalzamento al trono di Russia di Mccolo II. Quello pel Quirinale

era il Generale Ignatieff, il quale, il 23 decembre, fu ricevuto da Um-
berto di Savoia nel palazzo apostolico di Montecavallo, ove egli di-

mora . Quegli che recava la stessa notizia al Papa era il Principe

1 Grazioso 6 come il Generale Ignatieff si spoglio dell'uffizio di amba-
sciatore verso il Re, per restare in Roma da private, a suo agio. 11 cor-

rispondente romano delVOsservatorc catt. cosi narra il fatto. II generale

I^natieff Iasci6 I'Hotel Bristol, dove la Corte del Quirinale g-li aveva fatto

dare 1'ospitalita, e recossi alia stazione. Ma, invece di partire, torno indietro

e si diresse in via Capo le Case, &\rffotel Molaro, dove la nglia, che era

gia in Roma, gli aveva fissato un'appartamentino. La cosa si spiega cosi:

il Generale Ignatieff, finche stava alYHdtel Bristol, non poteva laseiare la

reste ufficiale, essendovi ospite di Re Umberto; aveva sempre avanti al
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di Lobanow, Ambasciatore ordinario di Kussia a Yienna, insi^ne per-

sonaggio della diplomazia moscovita, il quale in circostanze molto

difficili a Costantinopoli, a Londra ed a Vienna ha vantaggiato molto

il bene materials e morale della Russia. A Yienna col Nunzio Mons.

Galimberti, ora Cardinale, egli contribui molto al ristabilimento dei

rapporti diplomatic! tra la S. Sede e la Russia. Egli giunse in Roma
il 29, accompagnato dal Barone Teodoro di Budberg e fu ricevuto

alia stazione da Mons. Tarnassi, gia uditore della Nunziatura aposto-

lica di Yienna, ed ora sottosostituto alia Secreteria di Stato. Con

Mons. Tarnassi erano pure il Ministro di Russia, il sig. Iswolski e

cinque camerieri secreti di spada e cappa di Sua Santita. II 30 de-

cembre, verso il mezzodi, il detto Principe Lobanow Rostowsky col

segretario il Bar. di Budberg recavasi d&lYalbergo di Londra in Ya-

ticano per notificare ufficialmente a Leone XIII 1'innalzamento al trono

di Russia di S. M. 1'Imperator Niccolo II. S. E. era ricevuta cogli

onori dovuti alia sua alta missione. A piedi della scala regia era incon-

trata da Monsignor Sambucetti, Arcivescovo di Corinto, Segretario

della Sacra Congregazione del Ceremoniale, che raccompagnava nelle

sale superiori, dove veniva ricevuta dalla nobile anticamera pontificia,

ed introdotta nella sala del trono. Quivi il Santo Padre, circondato

dalla sua nobile Corte, ascoltava il discorso in lingua francese, col

quale S. E. spiegava la ragione della sua missione. Al quale Sua San-

tita rispondeva, parimeute in francese, ringraziando S. E., e facendo

augurii di un lungo e prospero regno a S. M. 1'Imperatore di Russia.

Dopo di che, il Santo Padre invitava il Principe di Lobanow a pas-

sare nel ,suo appartarnento private, dove s'intratteneva con lui in par-

ticolare colloquio per circa un'ora. Dopo la visita pontificia, S. E.

si recava ad ossequiare il Signer Cardinal Rampolla Segretario di Stato

di Sua Santita, il quale nelle ore pomeridiane del giorno stesso gli

restituiva la visita al suo alloggio all'albergo di Londra. Sua Santita

ha conferito al Principe di Lobanow 1'Ordine di Cristo e la Com-

menda dell'Ordine Piano al Barone di Budberg. La sera stessa il

Cardinale Segretario di Stato offriva un banchetto in onore di S. E. I

portone una carrozza di Corte, con un aiutante di campo del Re, pronto ad .

accompagnarlo dovunque andava. Egli non pote naturalmente sopportare
*

che per brevi giorni questa vita di complimenti e siccome egli voleva, per

un altro scopo, rimanere in Roma, dovette ricorrere all'espediente di farsi

accompagnare alia stazione dove entro da una parte e uscl dall'altra, per

andare zlYHotel Molaro. L'altro scopo che si era prefisso, probabilmente

dietro special! istruzioni ricevute da Pietroburgo, era appunto d'intratte-

nersi col principe Lobanow, al vicino Hotel di Londra, ed in fatti, v,i si

reed domenica mattina, prima che il Principe si recasse dal Papa e poi

nuovamente dopo 1'udienza pontificia.
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il Principe di Lobanow. Yi prendevano parte anche alcuni Efhi Car-

dinali, tutti gli Eccmi Capi del Corpo Diplomat!co accreditato presso

la Santa Sede, varii Principi romani ed altri signori. Prima di lasciar

Roma, il Principe Lobanow, dopo avere partitamente veduti i musei

e le gallerie del Yaticano, il 5 deceinbre, fece ancora un'altra visita

al Papa, con cui s'intrattenne un'ora. Egli comparve innanzi al S. P.

colle insegne dell'Ordine di Cristo.

5. Non e senza edificazione il conoscere le limosine largite dal

S. Padre nella sua poverta durante 1'anno 1894. L'elenco accurate

e stato comunicato all' Osservatore Romano dall'Elemosineria aposto-

lica, a cui presiede Mons. Cassetta, il quale con intelligenza ed amore

compie il delicato uffizio.

ELEMOSINERIA APOSTOLICA
SUSSIDII ELARGITI DURANTE L ?

AN2\T 1894.

1. Sussidii fissi mensili e ricorrenze L. 168,128

2. Elemosine distribute 45,000
3. Letti n. 1700 50,575

4. Sussidii ai Sacerdoti. . > 18,000

5. Doti conferite alle giovani orfane di padre e madre, e

monacande 17,100
6. Sussidii ai neofiti 1,500
7. Scuole per le povere . . 35,800
8. Al Conte Pianciani Adolfo, amministratore del disciolto

esercito pontificio, da distribuirsi alle vedove ed orfani

degli ex-militari pontificii 30,426
9. Alia societa di soccorso fra gli ex-militari pontificii > 1,500

10. Al Comm. Luigi Tongiorgi per distribuirle agli ex-im-

piegati pontificii ed alle loro vedove e pupilli (di cui

da esatto conto) 40,430

L. 408,459

Se a tutto cio si aggiungono i molti sussidii che il Santo Padre

elargisce di propria mano dal suo private peculio e la rilevante

somma che si spende per il mantenimento delle scuole cattoliche, si

vedra che le beneficenze del Yaticano, a farore 'di Roma, toccano

annualmente presso che il milione.

6. Yerso gli ultimi di decembre si presentava al Ministero della

pubblica istruzione un cetale, che, chiamatosi prof. Sardi, offriva in

vendita parecchie miniature del seeolo XI. II Ministero, subodorando
che quelle miniature appartenessero alia biblioteca vaticana, rifiuto

di comprarle e ne avviso la Questura. Avvertito ancora Mons. Carini,

Serie XTI, vol. I, fuse. 1070. 15 12 gennai* 1894.
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Prefetto della vaticana, quest! trovo infatti che 41 miniature del

sec. XI erano scomparse. Fatte subito accurate indagini, si riusci a

sequestrare presso due antiquarii e presso un signore russo 39 di dette

miniature, cedute per prezzi meschinissimi. Coll' aiuto dell' antiqua-

rio che aveva servito da sensale, si pote rintracciare il sedicente

prof. Sardi, il quale era altri da quel che si spacciava. Le minia-

ture rubate appartenevano ad un libro di pergamena intitolato : L' 0-

melia di frate Oiacomo. Piu tardi si ritrovarono 17 altre miniature

di un libro, anch' esso di pergamena, e dal titolo : / trionfi del Pe~

trarca. Tutti questi oggetti preziosi erano stati venduti per 7000 lire.

II ladro fu arrestato. Mons. Carini, appena si diffuse pei giornali la

notizia del furto, affinche la cosa non si esagerasse o travisasse,

scrisse questa lettera all' Osservatore romano colla data del 29 dicem-

bre : Una notizia dolorosa a tutti, a me dolorosissima, si diffuse

ne' giornali di ieri sera e di questa mattina
; cioe, che taluni pre-

ziosi fogli miniati fossero stati sottratti da' codici vaticani. II furto

era vero e recente; fortunatainente pero (e ne sia resa lode alia

Questura) tutto si e oggi riacquistato, ed e stato tradotto alle pub-
bliche carceri il ladro, il sedicente prof. Giacomo Pardo (o Sardi?)

La prego pubblicare queste due righe per rassicurare il pubblico. Di

piu non mi consente aggiungere 1' agitazione dell' animo.

7. APPTJXTI STORICI. 1. Diiuinuzione del ben essere nel popolo.

II cosi detto monte di pieta in Eoma (senza contare altri nume-

rosissimi uffizii da ricever pegni) la vigilia del Natale, riceve tanti

pegni da agguagliare la somma di 48 mila lire
;
laddove negli anni

scorsi non si arrivava neppure al terzo di detta somma. 2. La
tomba di S. Benedetto Labre. La tomba di questo santo~ pellegrino in

S. Maria de' monti e stata ridotta a nuovo con pregevoli lavori arti-

stici. La Voce ne fa questo ragguagiio. Sotto la mensa del nuovo

altare dedicato a S. Benedetto Labre, fu collocata la statua del Santo,

rappresentato in atto di spirare dal valente artista, professore Achille

Albacini. Questo bellissimo lavoro puo stare alia pari col San Seba-

stiano del (Korgetti sul disegno del Bernini, colla S. Cecilia del Ma-

derno, con la S. Martina del Menghino, o come altri vogliono del

Ferrata, o colla S. Anna del Pacetti. L'esimio scultore puo andar

superbo di essere il quinto ma non 1' ultimo degli autori del genere .

che fe ammirare sotto gli altar i lavori veramente perfetti. L'opera

della costruzione della cappella, tutta di marmo e oro, del d'Orazi,

e stata sostenuta dal signer Barone Ferdinando de Platner, il quale

ha voluto con cio dare un attestato della sua grande devozione verso

il Santo. La statua di cui abbiamo fatto cenno, che era destinata ad

abbellire la cappella gentilizia della famiglia Yirili, nella chiesa di

S. Maria in Aquiro, ove riposano le ceneri del Cardinale Virili
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degli altri nobili antenati della detta famiglia, fu donata forse con

migliore intendimento da Monsignor Yirili per abbellire 1'urna, ove

riposano le ossa del S. Pellegrino, come lo dice la seguente iscri-

zione dettata da Mons. Vincenzo Sardi, che si legge alle basi : Bene-

dicto Jos. Labrc quern Sanctor. coelit. honoribus augendum, cur. Ra-

phael Virilius V. S. DD. MDCCCXCIV. Nel pilastro a cornu Evan-

gelii, ove soleva pin spesso pregare il Santo, e stata collocata la statua

di bronzo donata alia chiesa dalla mnnificenza di Sua Santita Leone

XIII, e destinata al bacio della reliquia.

II.

COSE ITALIANS

1. Lo stato delle cose politiche nella seconda meta di decembre. 2. Morte

d'un'illustre vittima della rivoluzione italiana, Francesco II di Borbone,

gia Re di Napoli. 3. Avvenimenti dell'Eritrea : fatto d'arme ad Hallai

e marcia militare sopra Adua, capitale del Tigre. 4. Riforme nella

scuola elementare. 5. Appunti storici.

1. Dopo quel che narrammo nell'nltimo quaderno sulla proroga

della Camera e sugli scandali che ne furono la causa; a due punti

possono assommarsi le cose politiche italiane dal 16 decembre fino

al capodanno : cioe alle lettere di parecchi uomini politici, scritte agli

elettori contro il Presidente de' Ministri; e all'atteggiamento che ha preso

il Re riguardo all' andamento politico degli affari. Quanto al primo

punto, noi abbiamo gia accennato alia lettera del Di Eudini. Ora e

da aggiungere una lettera del Brin, un'altra del Colaianni, un col-

loquio (reso poi pubblico) del Di Rudini, e specialmente una lettera

tremenda del Cavallotti. Questi uomini disapprovano apertamente

1'operato dal Crispi per la proroga della Camera e la condotta del

Ministero negli ultimi fatti accaduti. II Di Rudini cosi compendia il

suo giudizio : Di fronte alia vergognosa catastrofe della banca ro-

mana, PItalia ufficiale non ha saputo trovare un accento d,i riprova-

zione. Si e constatato 1'abuso della fede pubblica, la frode commessa

a danno degli azionisti, la sciente complicita di pubblici funzionari,

1'inganno fatto alia Camera con documenti alterati, 1' inesplicabile

condotta della magistratura, la volontaria tolleranza dei Ministri. Ma
i tribunali assolvono gl'im^utati, il parlamento assolve col silenzio i

Ministri. In Italia dunque non vi sono responsabilita politiche, mo-

rali, penali o civili; i colpevoli sono irnmuni da qualsiasi pena e i

contribuenti, essi soli, pagano per tutti, pagano cioe gli 80 milioni

che servono a pareggiare le partite. Non fu visto mai spettacolo piu
indecente di questo. Questo e, piu o meno, il giudizio degli altri
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deputati ;
e sono i piu autorevoli del Parlamento. II Cavallotti poi

nella sua lettera fa una terribile requisitoria al Crispi, anche come

persona privata. La lettera ha fatto gran romore in Italia ed e stata

pubblicata in molte effemeridi. Qui, atteso la sua lunghezza, e im-

possibile riportarla; chi ne avesse d'uopo, tolga i giornali del 28 o

29 decembre. Essa ha pero la data del 24, da Roma. Gli amici del

Crispi non hanno opposto altro se non che il Cavallotti non dice nulla di

nuovo contro di lui. Capitate il Cavallotti nelle feste natalizie a Mi-

lano s'ebbe applausi e viva alia stazione e altrove dalla folia che

gridava : Viva Cavallotti! Abbasso Crispi! Questi intanto sta al suo

posto e non ha intenzione per ora di rassegnare 1'uffizio. Anzi di questi

giorni e per celebrare il matrimonio della sua figlia Giuseppina col

Principe di Linguaglossa ed ha ricevuto da Re Umberto, dai Mini-

stri ed anche da altri personaggi insigni doni. Quanto all'atteggia-

mento preso dal Re in questi trambusti, tutto ci da oh'egli propenda

allo scioglimento della Camera. II suo linguaggio, nelle parole dette

al Presidente della Camera, il 1 gennaio, suonano scioglimento

della Camera ed elezioni generali sotto Francesco Crispi. Ecco le pa-

role del Re: Signor Presidente, vi ringrazio degli augurii, che ri-

cambio di cuore. Prego la Provvidenza che 1'anno, il quale oggi

comincia, sia fecondo per il bene del popolo mio; sulla cui fede e

divozione sempre ho contato e conto. L'accordo tra popolo e Re ha

fatto sempre e fara la fortuna d'ltalia. Tali sono i miei voti in que-

sto giorno, tali furono e saranno sempre i voti di tutta la mia vita.

Cosi il Re Umberto. La Camera non e neppur nominata. Quel che

e consolante in tutto questo affare e che il Re prega pel popolo ita-

liano. La preghiera appunto e quel mezzo che sopperisce alia man-

canza degli argomenti umani e che insieme con questi conduce a

bene le cose della vita. II grande uomo di Stato, il Card. Ximenes,

disse un giorno ai suoi consiglieri, che lo aspettavano con impa-

zienza: Signori, di che si lamentano? lo stavo pregando; si ricor-

dino che pregare e governare.

2. II 27 decembre moriva ad Arco nel Trentino, vicino a una

villa dell'Arciduca Alberto, Francesco II, gia Re di Napoli. E uno

de' Principi italiani, anzi il primo per vastita di regno, a cui i rivol-

tosi d'ltalia rapirono il trono e il regno, cacciandolo in esilio. E a

leggere i necrologi inverecondi che le effemeridi ebraiche e anticri-

stiane scrivono di lui, dopo quello che fecero i padri loro contro

quel legittimo Re, ci sorge in viso quasi una vampa di sdegno. E,

certo, finche al mondo sara rispettato il diritto, finche vi sara diffe-

renza tra galantuomini e non galantuomini, tra il possedere un do-

minio e commettere una rapina, Francesco II di Borbone, sara, se

non tra i fortunati, almeno tra le vittime, uno degli uomini piu il-
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lustri de' nostri tempi. Alcuni Giudei hanno avuto 1' impudenza di

stampare questo supposto dialogo tra Francesco II, allora Principe

ereditario e il padre di lui Ferdinando II, quando da un balcone

avevano sotto di loro un'immensa folia : Che pud fare un Re di

tutta questa gente? Ha il diritto di fare a tutti tagliare il capo;

nia non si fa per rispetto alia nostra santa religione. buoni Ebrei;

.avete detto un gran vero: senza Religione si uccide, si adultera, si ruba.

Cosi si fe' nel mondo prima del Cristianesimo, cosi si fa ora da chi

non vi crede, cosi si fa, appunto adesso dai vostri amici
; pei quali,

essendo cessato il rispetto ad ogni sorta di Religione, non esiste, ne

quinto, ne sesto, ne settimo precetto del decalogo. In fatti Francesco II,

a cui fu rapito il trono in nome della moralita, e morto appunto in

un tempo in cui il fango dell' iminoralita liberalesca minaccia di affo-

gare il mondo politico e le carceri riboccano di rivoluzionarii, non for-

tunati come i padri loro. Se ad uno de' famosi patrioti si mostrassero

i biglietti, puta caso, d' una banca romana, e gli si dicesse : Amico,

che pud fare un patriota di questi soldi ? , crediamo noi che da-

rebbe la risposta (lasciamo stare se sia vera o no) posta in bocca a

Ferdinando? e si asterrebbe dal toccarli per rispetto alia legge di

Dio?... Ma lasciamo questi vituperii, che senza alcun sentimento di

decoro, si vomitano contro una tomba or ora aperta ;
e basti averli

accennati Francesco II, Re delle Due Sicilie, nacque in Napoli, il

16 gennaio dell' a. 1836 da Ferdinando II e dalla Yen. Cristina di

Savoia, onde fu detto il Figliuol della Santa. II 3 febbraio 1859 sposo

Maria Sofia di Wittelsbach, Duchessa di Baviera, e il 22 maggio
dell' anno stesso sali al trono delle Due Sicilie per la morte di Fer-

dinando II. Dopo la violenta usurpazione de' suoi Stati, usci di Napoli
il 7 settembre del 1860 e dopo cinque mesi di costante difesa de' suoi

diritti e dell' indipendenza del regno delle Due Sicilie nella fortezza

di Graeta, insieme coll' eroica sua consorte, la Regina Sofia, cedendo

alia forza, lascio i suoi Stati. Ricoveratosi presso Pio IX, fu da questo
Pontefice accolto nel palazzo apostolico del Quirinale, passando quindi
al proprio palazzo Farnese. La primavera del 1870 Francesco II la-

sciava Roma e si recava a dimorare in terre straniere, prima in Grer-

mania e poscia a Parigi, nella qual citta viveva modestamente al-

1'Hotel Youillemont, via Boissy d'Anglas. L' unico frutto delle nozze

di Francesco II con Sofia di Baviera fu una fanciulla, di nome Cri-

stina, che mori di pochi mesi, il 31 marzo 1870. Lasciando ad una

piu diffusa storia quel che si potrebbe dire di questa gloriosa vittiaa

della Rivoluzione italiana (e a tal uopo, hoiwris causa, vogliamo in-

dicare la bella biografia pubblicata nel n. 228 della Voce della ve-

ritd) ci piace pei contemporanei mettere in mostra tre cose : la gran-
dezza d' animo onde Francesco II sopporto la sventura

;
il Re cristiano
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che non patteggia colla rivoluzione
;

la morte edificante, corona della.

vita. Griammai (dice il Mattino di Napoli, giornale non sospetto)

Principe sopporto le avversita della fortuna con la fermezza silen-

ziosa e la dignita di Francesco II. Colui che era stato o era parso

debole sul trono, travolto dal destino, dalla ineluttabile fatalita, colui

che era stato schernito come un inconsciente, mentre egli subiva una

catastrofe creata da mille cause incoscienti, questo povero Re, questo

povero giovane che non era stato felice un anno, ha lasciato che

tutti i dolori umani penetrassero in lui, senza respingerli, senza la-

mentarsi : ed ha preso la via dell' esilio e vi e restato trentaquattra

anni, senza che mai nulla si potesse dire contro di lui. Detronizzato
T

impoverito, restato senza. patria, egli ha piegato la sua testa sotto la

bufera, e la sua rassegnazione, questa virtu passiva, haassunto un carat-

tere di muto eroismo. Leggansi questi due passi di lettera che qui

trascriviamo, ove si manifesta tutta la nobilta d'animo di Francesco IL
A Napoleone III, che lascio partir la flotta francese dinanzi a Graeta

r

Francesco scriveva : Se io debbo soecombere per la partenza della

vostra flotta, prego sinceramente Dio perche Y. M. non abbia a pen-
tirsene e perche invece di un alleato riconoscente e fedele non vada

incontro ad una rivoluzione ostile e ad un Sovrano ingrato. Fran-

cesco II fu profeta. Nel partire dai suoi Stati, cosi egli diceva ai suoi

sudditi in un manifesto del 6 settembre 1860 : Discendente di una

dinastia che per 126 anni regno in queste contrade continentali, dopo-

averle salvate dagli orrori di un lungo Groverno viceregale, i miei

affetti sono qui. Io sono Napoletano, ne potrei senza grave rammarica

dirigere parole di addio ai miei amatissimi popoli, ai miei compa-
triotti. Qualunque sara il mio destino, prospero od avverso, serbero

sempre per essi forti, amorevoli rimembranze. Raccomando loro la

concordia, la pace, la santitd dei doveri cittadini. Che uno smodato

zelo per la rnia Corona non diventi face di turbolenze. Un Principe

romano (Io narra egli stesso nella Voce] che, non piu d' un anno fa
r

visitava Francesco nella terra dell' esilio, udi dalla sua bocca queste

parole : Per quanto mi affligga senza tregua la lontananza dal mio

paese che ho sempre tanto amato, io ritengo come una grazia spe-

cialissima concessami da mia madre che e in cielo, il non trovarmi

sul trono in un' epoca in cui sembra cosi difficile il regnare senza

transigere colla propria coscienza.... La sua morte fu degna del

figlio della Yen. Maria Cristina. II 26 decembre, durante la Messa

celebrata nella sua stanza ad Arco, riceve la S. Eucaristia per via-

tico, I'estrema unzione e la benedizione papale. Un sacerdote cosi

scriveva da Arco all' Unitd cattolica, mentre Francesco era per inorire:

Qui, dove 1'augusto morente era conosciuto da tutti per la sua pieta

sineera e profonda, tutti esclamano : Beato lui! Potessi andar io dov'egli
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<andra! E piu d'uno tergevasi una lagrima, oserei dire di santa invidia.

Francesco 'II era in fatti religiosissimo, non solo di principii, ma anche-

per pratiche ferventi, edificanti. Confessavasi ogni otto giorni, e oon

tal compunzione ed umilta che voleva baciar per forza quella mano

ohe aveagli data 1'assoluzione. Piu volte poi durante la settimana

.accostavasi alia sacra rnensa, conmnicandosi insieme coi contadini e

colle donne del popolo. Ascoltava ogni inattina piu di una Messa, ed

-ogni sera interveniva al santo Eosario ch'ei recitava devotamente col

popolo, oltre quello che diceva coi suoi in famiglia. Dal suo libro di

preghiere risulta ch'ei fece la sua meditazione quotidiana sino al

giorno in cui allettossi. Eecava sempre con seco un'irnmagine della

Madonna ed un'altra della sacra Famiglia, e 1'una e 1'altra solea col-

locare sopra il suo letto; mentre sul petto recava una reliquia della

Corona di Spine. Non entrava mai in discorso della sua sparita gran-

-dezza, ne si curava, a quanto sembra, della politica del nuovo regno ;

che se taluno accennava alia gloria di un tempo, ei rispondeva mo-

destamente : Non ne parliamo ;
son cose passate. Suo unico, do-

minante pensiero era la salvezza dell'anima e la religione che fu la

vita della sua vita. Francesco II lascia erede de' suoi diritti al regno
di Napoli il suo fratello Alfonso Conte di Caserta, nato nel 1841 dal

secondo inatrimonio di Ferdinando II *.

3. L'Africa in questi giorni ha fatto ancora parlar di se; ne e

facile sapere il netto de' fatti, specialmente delle cause e degli effetti.

Una certa nube circonda sempre le cose africane. II frutto delle no-

stre ricerche e la somma delle cose riduconsi, a quanto pare, a due

.avvenimenti : ad un fatto d'arme, col quale si domo la ribellione di

im tale Bathagos, e la marcia militare del general Baratieri su Adua,

capitale del Tigre. Bathagos era capo d' una banda di circa 300

uomini, ed era stato costituito dal Governatore dell' Eritrea an-

che capo civile e politico della regione Okule Kuzai tra Saganeiti ed

1

Veg-g-asi come Francesco II scriveva al Papa, pochi g-iorni prima della

sua morte: Beatissimo Padre. Incomincia quest'og-g-i la novena del santo

Katale preparatoria a quella grande festivita. Innalzo preci umilissime a

Nostno Sig-nore Gesii Cristo pel trionfo della Chiesa sua sposa, ed aug-urii

a Vostra Santita, in terra suo Vicario, perch^ la Santita Vostra veg-g-a il

compimento dei grand! ammaestramenti che ne da. Questi sono i voti che

elevo al cielo, mentre di cuore compatisco le pene e le sofferenze, che qui
si danno alia Santita Vostra. Vostra Santita con la speciale benevolenza,
che mi usa, accolg-a ancora g^li aug-urii della Reg-ina, spanda su me, su lei

e sulla mia famiglia 1'apostolica benedizione, si ricordi di tutti noi nelle

sue orazioni e permetta che baciato il sacro piede umilmente mi segni

Arco, Sud Tirolo, 16 dicembre 1894 Di Vostra Santita Umilissimo Figlio

FRANCESCO.
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Halai al sad di Massaua. Delia sua fedelta finora non s'era mai du-

bitato. Egli aveva a lato anche un ufficiale Italian o, che adesso era

il tenente Sanguinetti. Ora il 14 decembre Bathagos, forse d'ae-

cordo cogli Abissini, fatti arrestare il tenente e i due telegrafisti,

raduno la sua banda. II Governatore ordino subito al maggiore To-

selli di piombare su quella, la quale intendeva sorprendere il fortino

di Hallai, presidiato con una sola compagnia dal capitano Castellazzi.

Qnesti temporeggio con messaggi a Bathagos, finche giunse la co-

lonna del Toselli. Nel pomeriggio del giorno 18 s'mgaggio il com-

battimento, che fini colla dispersione de' ribelli e 1'uccisione di molti,

tra cui lo stesso Bathagos. Dalla parte italiana morirono dieci in-

digeni, secondo che narra 1' Africa italiana. Questo e il primo dei due

avvenimenti Ora della marcia sopra Adua, fatta dal generale Bara-

tieri, dicono con 5 mila uomini. Adua e la capitale del Tigre in

Abissinia, posta sopra un altipiano tra il corso del Mareb e del Tekazze,

confluenti del Nilo. Essa e posta fuori della colonia, al mezzodi di

Massaua, e conta 10 mila abitanti. II Baratieri non ando gia ad oc-

cuparla, come dapprincipio si disse, ma solo a farvi una dimostra-

zione mi li tare e far capire ai Kas del Tigre che non credessero gli

Italiani esser tanto lontano da non poter reprimere oggi o domani

una q^alche loro insolenza, anche oltre i loro confini. Dicono che

Ras Mangascia, capo feudale del Tigre, ed altri Ras non si opposero

alia marcia del Baratieri e che le popolazioni e il clero gli fecero

atto di sottomissione. Ecco quali sono gli ultimi avvenimenti afri-

oani. Che cosa si celi in tutto questo, non sapremmo dirlo. Che i

figli del continente nero non meditino qualche vendetta contro gli

Italiani?...

4. II Ministro dell' istruzione pubblica, Guido Baccelli, ha di que-

sti giorni fatta una riforma della scuola elementare, di quella cioe

dove i figli del popolo devono imparare 1'educazione e quel poco di

istruzione necessaria agli usi della vita. La riforma del Baccelli e

stata preceduta da un quasi plebiscite di maestri, cioe da conferenze

pedagogiche, tenutesi in dodici sedi
;
dalla visita personale fatta dal

Ministro stesso alle scuole di varie regioni d' Italia, e da una com-

missione speciale, che doveva esprimere i desiderii di tanti maestri.

La riforma consiste in cid che si e dato maggiore importanza alia lin-

gua italiana; dall' insegnamento d'aritmetica sono state tolte le parti,

eke sono piu proprie delle scuole superiori, ed esso e stato rivolto

all'acquisto d'una cognizione pratica secondo i casi della vita dom-

stica; s'e messa la storia e geografia italiana moderna, invece del-

Tantica, di piu i diritti ed i doveri del cittadino ed anche lo Statute

di Carlo Alberto, non escluse certe nozioni d'igiene, d'industrie, di

invenzioni e simili. II canto, la ginnastica, il disegno, i lavori donne-
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schi ed altri esercizii sono lasciati alia liberta del maestro, delle quali

inaterie egli potra formare un programma speciale, adattandolo ai bi-

sogni delle persone, alle Industrie, al clima, ed altre diversita delle

diverse province. In questa riforma della scuola elementare, un pa-

dre cristiano che voglia affidare il figlio, perche venga educato ed

istruito nelle linee maestre dello scibile umano, sia pure elementare,

trova una grande lacuna, e, quel che piu monta, della cosa piu ne-

cessaria a sapersi: cid sono i grandi veri del Cristianesimo. Poiche

dell' insegnamento religioso si tace nella riforma baccelliana, e si tace

ancora della storia sacra. E una lacuna clie non deve garbare ad un

padre di famiglia, a cui Dio affido un figlio da educare ai grandi de-

stini futuri, pei quali la vita e un semplice mezzo. Di che, com'e

chiaro, la riforma e stata detta da gente anticristiana : Riforma ve-

ramente liberale, e si sono date lodi al Ministro perche ha precluso

I'adito ai soliti catechismi di etica civile e all''esposizione di pretenziose

dottrine (Le dottrine cristiane). Or tutto cio appunto affliggera i pa-

dri cristiani. Li amiggeranno ancora certe frasi del Baccelii, con cui

anmmzia la sua riforma, come le seguenti : La scuola del popolo deve

essere strumento di redenzione morale e civile (o da qual morale la

scuola del Baccelii redimera il popolo?) ;
La scuola deve essere ricon-

dotta entro i naturali conftni determinati dalle ragioni del suo essere e

dal dovere che ha lo Stato di invigilare, affinche non fallisca agli scopi

suoi d'utilitd nazionale. (Ma se fallisse allo scopo piu alto, che e la

vita eterna?) ;
Nelle prime tre classi il bambino deve conoscere ed

autare la patria, divenuta libera e grande per virtu dei pensatori e dei

martiri ehe ne prepararo'no il riseatto di lungo servaggio ; Nel corso su-

periore deve egli int&ndere come nei secoli trascorsi il concetto della pa-
tria e I' idea liberatrice di Roma, inforniarono tutto il pensiero, tutta

I'arte, tutta I'azione del popolo italiano. Ma chi da il diritto al si-

gnor Bacceili (osserva qui 1' Osservatore cattolico) di sconvolgere le co-

scienze dei fanciulli e di avvvezzarli a riguardare fin dai teneri anni

il Padre cornune dei fedeli come 1'antico nemico d' Italia, e Eoma ca-

pitale come il supremo bene d' Italia ? Ma a questo siamo ora nel

nostro infelice paese ;
ed e bene che si registri nella storia.

5. APPUNTI STORICI. 1. // Card. Sanfelice ai Ministri della ma-

rina e della guerra. II Card. Sanfelice, Arcivescovo di Napoli, ha di-

retto due nobilissime lettere ai due Ministri della marina e della guerra :

al primo, affinche nel trasferimento dell'arsenale marittimo da Napoli
a Taranto, fosse provveduto agli operai ;

al secondo, affinche in un

qnalche prossimo disegno di legge, volesse interporre la sua autorita

per il ristabilimento de' cappellani nell'esercito. Ambedue i Ministri

hanno risposto affabilmente e rispettosamente, promettendo di fare del

loro nieglio per assecondare i nobili intenti del Cardinale. La lettera.
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al Ministro della guerra e riportata da molti giornali e pu6 vedersi,,

ch'il volesse, nel n. del 19 dec. dell' Unitd cattolica. 2. Casse ru-

rali cattoliche in Italia. Queste Casse, di cui ci siamo occupati in questo-

periodico e che sono un forte aiuto allo svolgimento della questions

sociale, arrivano gia in Italia al bel numero di 166, tutte fondate in

poco piu di 3 anni. Eccone la statistica pubblicata in questi giorni

Nella regione veneta esistono in 9 diocesi : Yenezia con 2 Casse ru-

rali, Treviso con 64, Ceneda con 13, Padova con 6, Adria con 7, Vi-

cenza con 8, Yerona con 13, Chioggia con 2, Feltre con 4, Concordia

con 1: totale 116. Nella regione lombarda esistono in 4 diocesi: Mi-

lano con 3, Brescia con 5, Bergamo con 25, Crema con 1 : totale 34,

Nella regione piemontese esistono in 5 diocesi : Torino con 5, Novara-

con 1, Asti con 1, Alba con 2, Ivrea con 1: totale 10. Nella regione

ligure esistono nella sola diocesi di Tortona, che ne conta ormai 3^

Nella regione romana esistono nella diocesi di Frascati, che ne ha 1,

Nella regione abruzzese esistono nella diocesi d'Aquila, che ne conta 1.

Nella regione sarda si ha quella di S. Lucifero di Cagliari. 3. Pro-

speri successi delle opere Salesiane di D. Bosco. Nel solo anno 1894 fu-

rono ben 52 gl'istituti apertisi dai Salesiani coll'aiuto dei loro coope-

ratori. Sono ormai sette anni che Don Bosco mori, ma possiam dire-

che egli non e morto, vivendo operosissimo nelle sue istituzioni e nei

suoi figli. II suo successore, Don Michele Rua, nel dar conto da Torino
T

sul Bollettino Salesiano del corrente gennaio, delle opere compiutesi

nello scorso anno, ne ringrazia con animo commosso e riconoscentis-

simo la divina Provvidenza. 4. Horte di Quirico Filopanti. II suo-

vero nome era Giuseppe Barrili. Egli e morto nell'ospedai maggiore^

di Bologna, il 18 decembre. Nella malattia fu circondato come da un

cerchio di ferro, affinche niun sacerdote gli si avvicinasse, neppure-

un sacerdote, amico di lui e che desiderava parlargli, come narra-

1' Unione di Bologna. Sicche egli e morto ne' suoi errori di teista. E
morto povero; ed a sua lode deve dirsi che non si approfitto, come^

gli altri patriotti, de' meriti politici e dell'esilio per arricchirsi. II

Filopanti era nato a Budrio e contava 82 anni. Studio nel Seminario- ^

di Bologna e fin da giovane diessi anima e corpo alia rivoluzione.

Nel 1849 fu membro della Costituente di Roma e proclamo dall'alto

del Campidoglio la caduta del potere temporale del Papa. Esulo quindr

in Inghilterra e in America, e tornato fu professore all'Universita di >

Bologna e deputato. Rimase sempre colle idee repubblicane in capo-

e ricusd perfino di fare il giuramento di fedelta alia monarchia, onde-

perde la cattedra. Lascia varie opere piene d'idee, piu o meno, stra-

vaganti ;
tra le quali non ultima e una nuova religione umana, di cui

voile farsi fondatore, e per la quale si ebbe anche i fischi all'Argent i'l

ili Roma.
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III.

COSE STRANIERE

INGrHILTERRA (Nostra Corrispondenza). 1. Pensieri e discorsi del tardo

autunno. 2. I Consign parrocchiali di nuova fondazione. 3. I di-

spareri dei Liberal! e degli stessi ministri sulle future sorti della Ca-

mera Alta. 4. Nuova importante dichiarazione di lord Roseberry.

5. Le speranze che gli arridono, e le minacce che gli sovrastano. 6. La

diminuzione dei delitti agrarii in Irlanda. 7. II risultato della elezione

per lo School Board di Londra. 8. II mal animo anglicano con-

tro la Chiesa cattolica.

1. La stagione invernale si distingue quest'anno, la Dio merce,

per una mitezza, die, nell'aquilonare nostro cliina e sempre un dono

inestimabile per le povere classi lavoratrici, assicurando loro un poco

-di lavoro e di pane nel piu aspro periodo dell'anno. Abbiamo, perd,

avuto abbondanti piogge, il cui tedio fu ingannato e sollazzato da

varii pubblici atti dei piu notabili politici. Sapete gia ehe il gran

tema intorno al quale s'aggirano i loro discorsi, e il future destino

della Camera dei Lordi, quantunque di tratto in tratto sogliono e

clebbano sostare meditabondi innanzi alia grande sfinge, chiamata

oggidi il problema sociale, che tortura cosi di continuo la mente po-

polare.

Chi piu si affaccenda in tali manifestazioni, e il Sig. Chamber-

lain, il cui cervello sembra formicolare d'idee, vuoi sulle pensioni

da procacciare ai vecchi operai, vuoi sui limiti da imporre al traf-

fico delle bevande spiritose, per favorire 1'apostolato della perseve-

ranza, o su altri quesiti somiglianti ;
che se vi sciorina teorie sue

proprie, egli non tralascia percio di frangiarle ampiamente di criti-

che ai disegni gia formulati sulle stesse materie dal partito liberale.

Questi sfoghi alleviano lui al quale, mancando la polemica, manca

1'ossigeno ai polmoni ;
ma ispirano qualche diffidenza e trepidanza ai

suoi seguaci, insospettitisi ch'ei li conduca a passo a passo nel campo
conservatore

;
laonde uno di costoro e giunto sino a volgere risoluta-

mente le spalle alle sue tende.

Per quanto specificamente concerne le pensioni per la tarda eta

degli operai, negli Inglesi scema visibilmente di giorno in giorno

T inclinazione ad intromettervi il braccio della legge, rendendo per

natural conseguenza di tanto piu aperta e comune la propensione
a lasciarne tutta la cura alia privata volonta ed intraprendenza,

sostentatrici del mutuo soccorso e di altre associazioni di pari uti-

lita. Cresce, invece, d' intensita e di estensione il desiderio che si
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apponga qualche efficace rimedio alia pestilenza del giuoco, perche le

piaghe da esso aperte divengono sempre piu. pungent! ,
invelenite e

spesso spiccianti sangue. Gia il popolo ha cominciato ad agitarsi

per chiederne la repressione, e frattanto sono divenute meno fre-

quenti le capatine improvvise della polizia alle bische, purtroppo
non rare in Londra ed in altre maggiori citta.

2. I Consigli parrocchiali, di novella istituzione, stanno finalmente

per nascere dalle urne elettorali gia aperte.

II principio, sul quale s'incardina il Local Government Act, e

appunto eke gli abitanti di ciascuna parrocchia possano e debbano

sopperire ai comimi bisogni mediante comuni sacrifizii. E quindi chiaro

che gli ostacoli all'applicazione di siffatta legge potranno sorgere sol-

tanto dalla riscossione delle tasse all'uopo richieste. I possessor! di

terre, di casolari ecc. nella parrocchia s'ingegneranno naturalmente

ad alleggerire quanto possano i propri oneri, ne sfuggiranno forse alia

tentazione di aggravare i canoni e livelli per risarcirsi del danno.

Sara quindi mestieri, per ovviare agli inconvenienti che da ogni squi-

librio possono derivare, porre attenta e costante cura nelJ'eguale ripar-

tizione del peso su tutta la popolazione contribuente, di guisa che 1'abi-

tante del casolare versi precisamente lo stesso tanto per cento dell'abi-

tante del castello, colla sola differenza che 1'uno paghera per pocho

centinaia, forse, e 1'altro invece per molte migliaia.

In questo mezzo, osservasi negli elettori una disposizione abba-

stanza generale ad unire in buona amicizia e fondere insieme le due

accennate classi di contribuenti nei loro rappresenfcanti ai Consigli

parrocchiali. Beninteso, qualche luogo fara eccezione alia regola.

Ma cio che piu si teme, e la supina indifferenza, e Tinerzia del la-

voratore agricolo nelle parrocchie campestri, mali il cui riparo si

aspetta, se non da altre cause, dal progress!vo dilatarsi clell'istruzione

popolare.

3. Come ho detto, pero non vi e cosa di tanto valore, che possa

distogliere gli intelletti dalla questione della Camera dei Lordi, ora

ch'essa e entrata nell'orbita della politica pratica, ancorche sia in

questo momento difficilissimo definirne lo stato ed il corso. I liberal!

consentono sulla necessita di fare qualche cosa, e dissentono su tutto-

il resto. Considerano essi che, avendo il Governo della Granbrettagna

caratteri spiccatamente democratic!, col suo perno piu saldo nella

Camera dei Comuni, come rappresentanza del suffragio popolare, la esi-

stenza stessa della Camera dei Pari, nonche il diritto di veto ch'essa

rivendica sui voti dell'altra Assemblea quasi inerente alia propria

essenza, alia tradizionale consuetudine, alia Costituzione dell'Inghil-

terra, e un'anomalia al giorno d'oggi insopportabile. Che fare, adunque,

soggiungono, ora che 1'aristocrazia ereditaria persiste neU'esercizio dei
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suoi antichi privilegi, passando semplieemente la spugna su quanta

ecrive nelle tavole della legge il potere emanante dalla democrazia?

Abbasso la Camera del Lordi! gridano gli uni. Oibo ! rispondono altri,

non e atto di senno uccidere il toro, se basta recidergli le coma. La-

sciamo pure che i Lordi esprimano le loro opinioni, delle quali po-

tremo talvolta avvantaggiarci, e tale altra non tenere conto alcuno,

ringraziando le Eccellenze loro del disturbo presosi, secondoche ci

talenteranno o no. II loro consesso abbisogna piu che altro di nuovo

e piu vigoroso sangue, buono a piu utili funzioni vitali che non sia

la semplice conservazione delle prerogative di classe : aggradiremo

allor meglio i consigli che si degneranno di dare alia Camera dei

Comuni, e tranquilleremo in pari tempo gli scrupoli di coloro che so-

stengono la necessita di una seconda Camera, per moderare gli impeti

naturali delle Assemblee popolari, corrive tal fiata nel legiferare e

piu lente nel ravvedersi degli errori.

Da molti segni, poi, e lecito inferire che non lievi discrepanze

di opinione regnino sull' importante argomento anche nel gabinetto

di lord Roseberry. II secretario per 1'interno, signor Asquith, ha

gia dichiarata aperta e vigorosa ostilita alia Camera Alta nella sua

privilegiata condizione presente. Ma, per un esempio, sir William

Harcourt, Cancelliere dello Schacchiere e leader della Camera dei Co-

muni, serba tuttora il silenzio. Perche? La taciturnita non e uno dei

suoi distintivi caratteri. Fa egli forse il volto arcigno ai colleghi che

si sono mostrati piu spediti di favella? Chi sa? Ma puo anche darsi

ch'egli brami unicamente di godere un poco di riposo, dopo le fatiche

di una sessione, della quale fu egli il protagonista, difendendo alia

Camera de' Comimi il proprio bilancio con una perenne freschezza di

ibrze, che gli valse le piu schiette congratulazioni di amici ed av-

versarii egualmente.
4. Fra i piu impazienti a scendere nell'agone si e noverato il capa

dei conservatori ed ex primo ministro, lord Salisbury. Egli, per cosi

dire, colla bandiera spiegata in una mano e colla spada sguainata
nell' altra, non fa che trarre colpi al cuore dell'avversario, senza do-

mandare, ne ammettere proposte di transazioni e di pace. Come altri

campioni di parte sua, in oltre, egli ha cercato lungamente di vol-

gere a suo profitto il silenzio del rivale, lord Roseberry, sulla ma-
niera di dare sanzione ed effetto alia disegnata risoluzione dei Co-

muni contro i Pari.

Lord Roseberry avrebbe potuto facilmente ribattere tali colpi, trin-

^randosi dietro le scabrosita stesse della sua condizione, e protestanda
ion incombergli alcun obbligo di scoprirsi per intero agli occhi del

lemico, prima che sia scoccata 1'ora di svolgere tutto il proprio piano
li battaglia. Ma, in quella vece, con un nuovo discorso pronunziato
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a Devonport il giorno 11 decembre, il capo del gabinetto voile sve-

lare ancor meglio 1'indole ed il valore della risoluzione che sotto-

porra al voto della prima Camera del Paiiamento. Parlando con raolta

franchezza dell'Assemblea del Pari e proclamatane insostenibile la

posizione, dacche poggia sopra un solo piede, cioe sopra un solo par-

tito, ricordo opportunamente una sentenza emessa, dieci aniii or sono,

dal potente Duca di Devonshire : La fiducia della Camera dei Co-

muni fonda e sorregge i Governi; la sua sfiducia ne determina il

crollo. II favore della Camera dei Lordi, all'opposto, non e indispen-

sabile all'esistenza di un ministro, e noi sappiam bene che nessun

Governo liberale ha mat di tal favore usufruito. Avverandosi in tutta

la pienezza questo detto nel caso presente, lord Roseberry prosegui :

il Gabinetto non ha nulla da temere dalla Camera dei Lordi, non

vuole nemmeno a propria volta distruggerne 1'esistenza o snaturarne

la costituzione. Per conseguire il suo intento, di ripristinare cioe eque
relazioni fra i due rami del Parlamento, gli basta, prendendo le cose

come stanno e giacciono, d'impedire all'uno di adugiare, intristire e

soverchiare sistematicamente 1'altro.

A nostro avviso, sono queste le proprie parole di lord Rose-

berry, e giunto il tempo di mettere irrevocabilmente fine al diritto

di veto assoluto della Camera dei Lordi sui desiderii o sulle volonta

legiferanti della Camera dei Comuni. Noi proponiarno di farlo con

metodi prettamente costituzionali, domandando, per consenso ed inca-

rico della rappresentanza popolare, il mandate della nazione alle urne

di por mano alia necessaria impresa. Ottenutolo, non diro ora quel

che ne faremo, non volendo noi vincolare anzi tempo la nostra li-

berta
;
ma lo faremo conoscere a tempo debito, nella sede conve-

niente, cioe nella Camera dei Comuni.

5. Le dichiarazioni del Governo, come vedete, sono molto perspi-

cue. Esso presentera imperturbabilmente alia Camera dei Comuni il

disegno per Paffrancamento della Chiesa di Galles, i due disegni di

legge agraria per 1'Irlanda, le proposte restrittive del traffico dei li-

quori e quanto altro gli consiglieranno le circostanze, piu la riso-

luzione contro la Camera dei Lordi, prodrome e fondamento delle

elezioni generali.

Yoi sarete ora curioso di sapere quante probability gli arridano

di ottenere il mandate, che vagheggia, dagli elettori, arma la quale

potrebbe certo procurare molte noie ai Lordi. Ebbene, in questo mo-

mento, i fati non mi sembrano volgere propizii ai disegni del rnini-

stero. Due elezioni parziali hanno or ora sortito esito a quello av-

verso, una in Iscozia e 1' altra in Inghilte rra
;
ed in entrambi i casi

e il partito liberale-gladstoniano che perde i posseduti seggi. Per

consolarsi della sofferta iattura, esso ne ascrive la causa al difetto
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di candidati locali
; ma, pure ammessa questa spiegazione, duopo

e convenire ch' essa indica scarsa operosita, piu scarso zelo per la

grande causa del Governo contro la Camera del Pari. D' altronde,

non si ripetera forse, in piu vasta e multiforme guisa, lo stesso e

identico caso nelle elezioni generali? I candidati locali spunteranno

forse allora da terra, alia voce e al tocco dei liberali? No, per la

semplice ragione che i gentiluomini di campagna sogliono per lo piu

schierarsi nel campo dell' opposizione. Inoltre, ai Lordi non verra

certamente meno il nervus rerum, per la difesa delle loro preroga-

tive ; mentre, dal lato contrario, non vi saranno baronetti o squires

a slacciare il borsellino per i begli occhi della Camera dei Comuni.

Se poi, com' e probabile, appariranno pur sulle scene dei candidati

indipendenti del lavoro, a tutto detrimento delle forze ministeriali,

il caso diverra vieppiu grave. Non dimentichiamo infine che all' ari-

stocrazia porgera premurosamente ambedue le mani il clero della

Chiesa stabilita, la cui potenza nel paese, comeche affievolita, non e

peranco estinta, e tutti insieme formeranno un baluardo formidabile

contro 1' invasione liberale.

Pud darsi benissimo che sopravvengano intermezzi atti a rinsaldare

e rinfervorare, se volete, sino all' incandescenza gli spiriti della de-

mocrazia
; ma, dacche il danaro avra gran peso nella bilancia, vi pare

una bazzecola tenere in bilico le ricchezze della nobilta e fall'Esta-

blishment ?

6. Avendo lord Roseberry, nell'accennato discorso, presentato an-

che. uno specchio sinottico del lavoro amministrativo compiuto dal

Governo, non sara disacconcio riassumere quanto egli disse rispetto

all'Irlanda.

JFinche la cosa pubblica fu retta da lord Salisbury, 1'Irlanda stette

sotto la ferula di un Coercion Act; ma, non appena egli dovette

sgombrare il seggio del potere per la vittoria elettorale del signor

Gladstone, la detta ferula fu allontanata dal capo dell' isola sorella.

Cio avveniva nel settembre del 1892, e da quel punto il novero si

rimpiccoli dei delitti agrarii, talche oggi lo troviamo di molto piu

leggiero di quelli dei diciassette anni precedent!. Indichero solamente

alcuni degli ultimi ragguagli. Dal gennaio a tutto il novembre del

1894, il numero dei delitti agrarii scemo del 38 p. c. in confronto

col corrispondente periodo del 1893
;
del 30 p. c. in confronto col

1892
;
e del 48 p. c. in confronto coll' analogo periodo del 1891 posto

interamente sotto il segno dei rigori eccezionali.

7. La fine delle elezioni per lo ScJiool Board di Londra e stata

in qualche maniera, convien dirlo, una tosatura di quello che pud
chiamarsi il Partito Cristiano, il quale conserva bensi la sua mag-
gioranza, ma un po' assottigliata e diradata. Da notarsi attentaniente
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e la posizione occupata in questa battaglia dagli insegnanti non-

conformist! coi loro seguaci. Ti parrebbe che fossero perfettamente con-

ciliati all' idea di seppellire sotto uno strato d' inchiostro della China

la parola cristiano nel programma scolastico del Board, in quanto
che iniplica pei maestri 1'obbligo d' insegnare le dottrine della Tri-

nita e dell' Incarnazione come punti essenziali della verita religiosa.

Misurate a questa stregua, se potete, la profondita degli abissi d' in-

differentismo circa ogni definita credenza, nei quali sono gia cadute

o stanno per cadere indistintamente tutte le Chiese dissidenti. Quanto

s&k*Establishment, siffatto indifferentismo gli e famigliare come un'usata

e diletta tana, quantunque nel suo grembo sianvi pur uomini che

levano lo sguardo molto in alto su quasi tutti i punti della dottrina

cattolica. E forse questi ultimi sono piu numerosi che generalmente
non suppongasi. Diro, anzi, che nei giornali inglesi fa capojino di

tratto in tratto la notizia, che tutta una schiera di tali Anglicani

abbia spedito niessi al Santo Padre, col proposito di assoggettarsi al-

1'autorita della Santa Sede; ma su di cid a Roma se ne dovrebbe

sapere probabilmente qualche cosa di piu che in Inghilterra.

8. Yi feci motto altra volta delle tante disquisizioni qui suscitate

dagli scritti dell'Abbate Duchesne, e del P. Portal sotto v
il pseudo-

nomo di Dalbus, sulla validita degli Ordini anglicani, scritti, i

quali non hanno trovato molto cortesi accoglienze di qua dalla Ma-

nica. Per vero dire, la validita dei suddetti Ordini non godeva piu

credito presso gli Inglesi, nessuno quasi eccettuato; s
ne avreste mai

scoperto un teologo disposto a riposarvisi con fiducia, meno di tutti

gli altri, poi, 1'ora estinto Cardinale Newman. Ma quel po' di salsa,

che si accompagna alia controversia su questo e su altri temi, ha

inaciditi, ha resi alquanto piu barbari e brigosi i partigiani puri del-

1' Establishment, facendo perdere la dignita della pacatezza ad uomini

che non dovrebbero dimenticarla cosi di leggieri. Persino i Prelati di

Canterbury e d' York, nelle loro eccelsitudini, si sono lasciati vincere

dall'uzzolo, esalando il fervore del loro zelo anglicano in epiteti che

stimano saper d'ostico ai Cattolici
; e, se il dottor Benson ebbe gia

1'amabile argutezza di chiamare una missione italiana 1' Episcopato

e la Chiesa cattolica d' "Inghilterra, il suo collega d' York ha creduto

rincarare graziosamente la dose, appioppando all' Eminentissimo Yau-

ghan il nomignolo di Cardinale italiano . Noi ne sorridiamo, perche

tali sfoghi ci denotano la inancanza di valevoli argomenti.

Lo stesso malo animo contro i cattolici venne palesato e fomen-

tato dal partito liberale, o, come preferisce denominarsi a Londra,

progressista, nell'accennata elezione dello School Board. II grido : No

popery! e stato riudito, non senza scuotere, a detta di alcuni, qual-

che fibra ancora morbosamente sensibile. Ma la parte piu colta ed
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ingentilita del popolo inglese non pud a meno di fare il niffolo colla

compassione di un giusto disprezzo a tali bassezze, da lasciarsi tutto

al piu agli Orangisti d' Irlanda.

STATI TJNIT1 (Nostra Corrispondenza). 1. La statua del missionario Ge-

suita, Padre Marquette, da collocarsi nel Campidoglio di Washington ;

genesi della relativa legge. 2. La vittoria del partite Repubblicano

nelle elezioni di novembre. Leggi anticattoliche. 3. La Costituzione

di Nuova York riveduta e peggiorata. 4. Le scuole parrocchiali capi

di economie per le famiglie. 5. II terreno su cui queste economie

finalmente poggiano.

1. La statua del Padre Marquette, missionario Gesuita e scopri-

tore delPAlto Mississipi, verra collocata, per cura dello Stato di Wiscon-

sin, nella sala delle Scolture al Campidoglio della metropoli federale,

Washington. Un artista fiorentino, il Signer Gaetano Trentanove, e

stato quello, fra i quattordici concorrenti, ch'ebbe la sorte di vedere

il-suo disegno prescelto. II Comitato, eletto dal Governo del Wisconsin

>a sentenziare fra i diversi disegni offerti, componevasi di cinque

persone, del cui numero era il Bevmo Francesco Sav. Katzer, Arci-

vescovo di Milwaukee. II Signer Trentanove ha rappresentato il Mis-

sionario ritto, nel suo abito di Gesuita, col breviario in una mano
e coll'altra in atto di raccogliere la veste, quasi per mettersi in

^ammino, o meglio per discendere nella sua navicella sul Mississipi.

Le fattezze del volto sono pacate e miti, il portamento nobile e

pieno di quella dignita che incute rispetto e si fa obbedire. Dicesi

qui che all' artista di Firenze sia stata agevolata 1'opera dai Padri

della Compagnia in Italia, i quali avrebbergli fomiti pregevoli schia-

rimenti circa la foggia del vestire ed altre particolarita dei missio-

narii Gesuiti.

I tredici altri concorrenti discostavansi piu o meno dal tipo e dal

costume del Missionario : alcuni davangli le sembianze di un filosofo,

altri piuttosto di un semplice esploratore, entusiasta, simpatico, ec-

cetera. In genere ne hanno fatto un uomo dell'apparente eta di una

quarantina d'anni. Gli artisti, rnolti dei quali evidentemente stra-

nieri, risiedono per lo piu nelle citta di Nuova York, di Chicago e di

Milwaukee.

La decisione dello Stato di Wisconsin ci e spiegata da una legge
votata dal Congresso nel luglio 1864. Fu allora statuito che Pan-

tica sala dei Rappresentanti in Campidoglio dovesse destinarsi a rice-

vere e custodire elette scolture, e che, inoltre, il Presidente del-

Serie XVI, vol. I, fasc. 1070. 16 12 gennaio 1894.
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1' Unione invitasse tutti i singoli Stati a somministrare marmi o bronzi
r

tuttavia non piu di due per ciascuno, portanti le effigie di estinti

loro cittadini, illustri per fama storica, ovvero per distinti meriti

civici, o militari, quali insomma fossero reputati degni di tale com-

memorazione nazionale.

L'inciso della legge, che gli estinti debbano essere cittadini del

rispettivo Stato, suggeri Tunica obbiezione sollevata contro il Padre

Marquette. Taluno ebbe, infatti, ad osservare non esser stato il Mis-

sionario cittadino del Wisconsin, ne potersi quindi innalzare ad onore

suo la statua. Egli percorse bensi in lungo ed in largo la contrada, e

di la mosse ad esplorare 1'Alto Mississipi ;
ma lo Stato del Mississipi

non esisteva peranco ai giorni suoi, e percio ei non poteva apparte-

nergli ! Nondimeno, se tale motivo bastisse ad escluderlo dal Campi-

doglio, non e chiaro che per analogia 1'America potrebbe negare ogni
contribute di riconoscenza a Cristoforo Colombo, negarlo potrebbe
Roma all'apostolo Pietro, e magari al fondatore Romolo? Nemmeno
il grande Washington, nato suddito inglese nella Virginia, aveva

sortito i natali negli Stati Uniti, che egli poscia fondo colla potenza
del suo genio marziale !

La legislatura del Wisconsin, nel 1887, era interamente Repub-

blicana, nei suoi Senatori, nei suoi Rappresentanti e nel suo Go-

vernatore, non sospetta percio di propensione ad alcuna parzialita

verso persone o cose cattoliche. Cio non ostante, addi 15 aprile, essa

approvava una risoluzione, colla quale, ricordata la legge del Con-

gresso colla sua definizione dei cittadini illustri, decretava desi-

gnarsi, da parte dello Stato di Wisconsin, il Padre Marquette, come-

uno di tali benenieriti e soggiungeva : E data facolta al Gover-

natore di far collocare nella detta antica sala dei Rappresentanti la

effigie del Padre Marquette, del fedele Missionario, le cui opere a

benefizio degli Indiani e le cui esplorazioni entro i confini di questo-

Stato, in altri giorni, sono rammemorate con lode in tntto il monda

incivilito. Dal tesoro dello Stato viene destinata una somma propor-

zionata al compimento di tale disegno. In ottemperanza a siffatti

statuti, venne aperto il concorso fra gli scultori.

Gli avanzi mortali del Padre Marquette vengono conservati, colla

dovuta venerazione, in due luoghi : nel collegio dei Gesuiti a Mil-

waukee; chiamato appunto Marquette College ed a Point Saint Ignace^

che fu gia la sua stazione di Missionario, da lui medesimo fondata

quattro anni prima che esalasse 1'ultimo respiro nelle braccia dei po-

chi seguaci Indiani, sulle allora desolate sponde del lago Michigan,

Questo Point Saint Ignace segna il luogo d' incontro di tre grandi la-

ghi : Lago Superiore, Lago del Michigan e Lago dell'Huron, in mezzo

un vasto deserto di acque, contornato (quale il Padre Marquette lo trovi
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da un deserto ancor piu triste di terra, molle del sangue del suoi

indigent Algonquin, inseguiti sino tra quegli stretti dai ferocissimi

loro nemici Irocchesi. I fedeli Indiani portarono la salma del Missio-

nario nella Chiesa di Point Saint Ignace, e le zolle, sotto le quali ei

fu sepolto, sono oggi debitamente segnate da una monumentale croce,

fatta erigere dai Padri Gresuiti del Collegio di Detroit, che hanno la pro-

prieta di quella zona.

2. II partito Repubblicano e da non pochi additato, conie una specie

di incarnazione dei principii politici e dei sentimenti men propizii agli

intenti ed alia prosperita della Chiesa cattolica. Ogni congrega novella,

che spunta ammantata dei colori di nativo americanismo, di opposizione

.a' forestieri, o gernioglia nel suo seno, o vi s' innesta colla piu spon-

tanea naturalezza. Cosi 1' ultima fioritura dell'odio al cattolicismo,

ohiamata Associazione Protettiva Americana (A. P. A., onde la sinco-

patura di apaismo), si e sempre appoggiata al partito Repubblicano
sino alle elezioni dello scorso Novembre 1894.

E stato questo un periodo di straordinaria attivita pubblica, se-

condo in ordine d' importanza unicamente allo scrutinio nazionale per
la nomina del Presidente, che si rinnova di quattro in quattro anni.

2* 'e risultata una spaventosa rotta della parte che era prima in soglio,

-cioe della democrat] ca, la quale, due anni innanzi, aveva inflitto una
rotta consimile ai Repubblicani, conquistando arnbo le Camere del

ongresso eel il seggio presidenziale. Ora (somma di tutte le stra-

nezze
!) persino la citta di Nuova York e divenuta Eepubblicana !

L'invertirnento delle parti e cosi compiuto, che nessuno ha pur

pensato un istante di attribuiiio a cause parziali, quale sarebbe 1'a-

gitazione anticattolica. I Democratic! hanno puramente raccolto il

frutto delle cattive loro seminagioni, specie sul campo della Riforma

doganale (Tariff Reform), in grazia del quale principalmente, pre-
stando fede alle larghe promesse, erasi loro affidata la vigna della

cosa pubblica. Se non che i disagi finanziarii, in luogo di lenirsi e

.svanire, furono da essi con prodiga spensieratezza prolungati, onde

non si smenti la consueta corruttela dei partiti soverchiamente po-
tenti. II Presidente Cleveland, benche esperto uonio di Stato, non

pote reggere il freno ad un certo numero d'imbizzarriti Senatori. In

conclusione, cinque milioni di elettori democratici si astennero d'in-

tervenire alle urne, accrescendo di altrettanto le forze avversarie.

Non ostante sitfatto esito, 1'indirizzo generale del Governo nazionale

non potra essere che neutro durante il prossimo biennio, essendo
naturale che il veto del Presidente democratico annulli ogni risolu-

zione delle Assemblee, improntata a conio specificamente repubbli-
cano.

Nei singoli Stati divenuti del tutto Repubblicani, suscettivi per
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eonseguenza delle subornazioni dell'Associazione Protettiva Americana

si possono gia intravvedere ie proposte che verranno alia luce. Un
Senatore dello Stato di Michigan ha voluto anzi, molto per tempo,
abbozzare tin disegno inteso ad impastoiare 1' amministrazione dei

Yescovi cattolici. Egli medesimo promovera una legge, in virtu

della quale il Yescovo non possa essere piu oltre riconosciuto come

corporation sole, depositario, cioe, dei beni ecclesiastici della sua diocesi,

quale unico curatore ed amministratore. Tutte le chiese cattoliche

verranno ridotte, dallo stato di privilegio legale, alia condizione di

tutti gli altri enti corporativi : 1'investitura dei beni, a mente del

suddetto Senatore, dovra conferirsi ad un Board of Trustees, o Con-

siglio di amministratori. Immaginate cinquanta o cento proprieta della

Chiesa affidate nelle mani di altrettanti Consigli, tutti arbitri asso-

luti dinanzi alia legge, e cio dopo le esperienze gia fatte del Trust-

eeism, che resero necessarie le tanto perentorie disposizioni (De
Aedituis Laicis) del Concilio plenario di Baltimora ! Un prete apo-

stata scismatico, della risma di quello che abbiamo veduto fare tanto

aspro governo e scempio di una Congregazione polacca, puo stringere

in pugno tutti i beni della sua Chiesa, in nome proprio e dei col-

leghi in amministrazione, facendone libito e ludibrio, in barba a tutti

i Yescovi! Comunque, il colpo accennato dal Senatore Jamison, mira

cosi diritto al euore dei cattolici, che si ha ragione di sospettare die-

tro la sua rnano, la mano di qualche rinnegato che astutamente la

diriga.

Si teme altresi, quasi generalmente, che la mano del Fisco si posi

aguzza e niente carezzevole sui beni della Chiesa; il che fa parte del

programma anticattolico. Mentre le souole richiedono tanti sacrifizii per

essere sostenute, e gli oneri piu gravi cadono soventi volte sulle chiese

parrocchiali, potete figurarvi in quali passi verrebbe a trovarsi 1'in-

tero sistema delle scuole omonime, allorche le chiese, per resto del

carlino, dovessero pagare migliaia e migliaia di dollari allo Stato,

alia contea, alia citta. Cio che ci ha finora salvati, quasi diga protet-

trice, e stata la condizione simile alia nostra in cui versano le chiese

protestanti ;
ma havvi pur ragione di temere che siffatta diga scom-

paia finalmente sotto le onde. L'irregolarita si dilata, sotto i perma-
nenti influssi della pubblica scuola (laica) sulle crescenti generazioni;

ogni cosa discende al livello laico, n& dovremmo troppo stupirci, se,

decretate una volta le tasse, i Protestanti trovassero la scappatoia e

la convenienza per sottrarvisi, lasciandone tutta la soma sulle povere

spalle di noi Cattolici.

E ben vero che non abbiamo da paventare le intraprese dei par-

titi irreligiosi, fintantoche rimmunita dei beni ecclesiastici, e pari-

mente degli istituti educativi, sta sotto la malleveria delle Costitu^
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zioni del singoli Stati, cioe fintantoche non si riveda la Costituzione
;

cosa che non ottiensi ne di leggier! ,
ne in breve. Ma col tempo e

colla destrezza politica si puo arrivare a molte cose, e si tenga per

fermo, che ogni revisione oggidi rinforza neUa Constituzione i tratti

qualificativi del laicismo.

3. JSTuova York ce ne porgeva or ora 1'esempio, avendo appunto-

doppiato il periglioso capo di una revisione. In ultima analisi, i soli

rimasti illesi sono gli istituti di beneficenza dello Stato, che i flutti

agitantisi e mormoranti contro il sectarianism hanno appena Iambi ti
;

di guisa che un ricovero, un asilo cattolico puo tuttavia ricerere com-

pensi per le opere prestate a vantaggio dello Stato. Di cid andiamo in

gran parte debitori all'illustre Col. Bliss, il quale patrocino la causa

de' cattolici nell'Assemblea costituzionale dello Stato di Nuova York.

Ma gli stessi flutti hanno inesorabilmente distrutta ogni possibilita di

sussidii per quelle scuole, le quali, oltre al contribuire per la lora

parte all' istruzione della gioventu, vi aggiungano del proprio un
aroma di educazione religiosa. Ecco dileguate le nostre speranze di

raccogliere anche noi qualche briciola nel convito di cui fa le spese

il pubblico danaro, a titolo di contribuenti eguali agli altri !

4. Yi sono due aspetti della questione scolastico-cattolica, i quali

senibrano come oscurarsi e svanire agli occhi della maggioranza dei

fedeli. II primo e di ordine puramente pecuniario, e dovrebbe stimo-

larli, anche per ragioni di materiale interesse, a sostenere il maggior
numero possibile di scuole parrocchiali, potendosi loro dirnostrare che

obbediscono ai dettami di un'oculata economia e difendono i proprii

scrigni, quando alimentano spontanei le Scuole Parrocchiali, ancorche

forzati a pascere, allo stesso tempo, colle tasse le scuole pubbliche.
Ed invero si e gia toccato con mano, piu volte, in diverse parti del

paese, che, nell' impossibility di ottenere un'equa partecipazione ai

sussidii del danaro pubblico pei loro istituti d'insegnamento religiose,

i Cattolici spendono annualmente assai meno, pagando da ambo le

parti, che mandando tutti i loro figli gratuitamente alia scnola pubblica.

Tale verita di fatto venne, anzi, assai di fresco, e precisamente
a Kansas City, tolta a fondamento e cardine di una rig-orosa azione

contro una locale combriccola di mestatori anticattolici. Nello scorso

settembre, quasi per ammonimento e minaccia a costoro, un Comitato

composto in parte di ecclesiastici e in parte di laici, rese pubbliche
le proprie deliberazioni, se non convenisse di mandare tutti i fan-

ciulli cattolici della citta alle pubbliche scuole, e sembrava quasi in

procinto di mettere a compimento il disegno. Allora, pero, tutto d'un

tratto, 1'agitazione e gli agitatori anticattolici mutarono faccia ! E se

ne comprende il perche. Grli abitanti, in generale, rifletterono che
nella loro cittaduzza, con soli 7000 adolescenti circa forma nti il totale
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della scolaresca, se i mille giovanetti cattolici si fossero uniti agli

altri seimila, computando 1'anno scolastico in nove mesi, sarebbe stato

d'uopo sborsare non meno ,di 35 mila dollari di tasse addizionali, la

sui due piedi. Imperocche i seiinila discepoli delle pubbliche scuole,

per ciascun anno di nove mesi, costano alia citta 1'egregia somma di

75 mila dollari. Secondo tale proporzione, pei mille nuovi allievi

cattolici richiedevasi un'ulteriore spesa, valutata cosi ad occliio, in

soli stipendii, a 15 mila dollari. Siccome, poi, negli odierni edifizii

scolastici non vi e piu posto nemmeno per un solo nuovo discepolo,

cosi dovevansi snocciolare da bella prima altri 20,000 dollari almeno

in costruzioni, suppellettili, eccetera. Insomma, per il primo anno al-

nieno, ogni e singola famiglia avrebbe avuto indubbiamente da versare

una sopratassa piu gravosa di quella che il genitore cattolico paga an-

nualmente alia scuola parrocchiale (4,50 dollari). E ben vero che nei

susseguenti anni, fatto I'impianto, la tassa sarebbesi alleviata, ma
non potrebbesi mai sopprimere 1'aumento delle spese in ragione del

maggior numero degli scolari.

Cosi stan no le cose nella piccola Kansas City, cui ciascun allievo

delle scuole pubbliche costa ogni anno la somma di 15 dollari. Ma
in altre citta, i cui abitanti levano ancor piu alte le ambiziose mire,

dove si fomentano la ricercatezza ed il lusso dell'istruzione, fors'anche

per dare occupazione ad un po' di gente spostata, dove le armi, la

musica, le lingue straniere e tante altre cose fregiano i programmi

degli School Boards, quivi si verifica doppiamente quanto viene qui

sopra asserito; e i genitori cattolici hanno una ragione di piu di

tenersi care le scuole parrocchiali, che per soprammercato imbevono

i loro figli di un piu solido sapere, mentre ne informano lo spirito

ai sani principii morali e religiosi.

5. Qui fa capolino la seconda faccia della nostra questione scola-

stica, alia quale accennava, e che temo esca troppo agevolrnente dal

campo di osservazione anche dei piu equanimi e colti. Donde ci viene,

si chiedera, 1'esuberanza di mezzi e di forze, la cui merce a noi e

dato far vivere e prosperare un sistema educative tanto efficace e pro-

ficuo, mediante il povero contribute di dollari 4,50 versato da cia-

scun fanciullo per tutto il ciclo di dieci mesi, mentre accanto a noi

un altro sistema, superficialissimo, divora p. e. non meno di dollari

43,43, per ciascun fanciullo e per soli nove mesi di scuola, in tutto

lo Stato del Colorado? La differenza nasce dalla diversa maniera di

retribuire gli insegnanti. Ed invero, piu del 65 p. c. dei fondi delle

pubbliche scuole se ne va in stipendii. Fra noi, in quella vece,

un'abile maestra religiosa non riceve dalla parrocchia che una ven-

tina di dollari al mese, per se, per il Noviziato e per la Casa madre

da cui si parte. In altri termini, le Congregazioni insegnanti sono il



CONTEMPORANEA 247

principale sostegno delle nostre scuole parrocchiali, recando loro in

aiuto le proprie idoneita, sacrificando lor forse la salute, la vita stessa,

e ricevendone in ricambio poco piu del pane quotidiano !

IV.

COSE VARIE

1. Questione scolastica in Olanda. 2. Dedicazione d'una statua al P. Da-

miano ed i cappellani del lavoro nel Belgio. 3. Decreto per un nuovo

governatore dello Stato del Congo. 4. Giubileo sacerdotale dell'Emo

Arcivescovo di Parigi. 5. Disegno finanziario rigettato in Isvizzera ;

elezioni di Ginevra. G. Ebrei e frammassoni in Austria; telefono.

7. Nuovo Presidente nel Brasile, torbidi ed amnistia. 8. Destituzione

del Lanessan, governatore dell'Indo China. 9. Guerra e colera nella

Cina. 10. La condanna di tre societa segrete negli Stati Uniti.

11. Statistica generale deH'Ordine de' Frati min. Cappuccini. 12. Cenni

necrologici : Burdeau, Bethune, Nuyens.

1. Questione scolastica. La questione che per molto tempo agito

1'Olanda, fu sciolta 1' anno 1887 con una specie di compromesso.

Quivi le scnole pnbbliche sono laiche
;

tuttavia i ministri dei varii

cnlti possono, fuori delle ore assegnate alia scnola, insegnare la re-

ligione. Lo Stato deve, conforme alia legge Mackay, dare un sussidio

alle scuole libere ovvero confessionali, purche esse seguano il pro-

gramma governativo ed adempiano altre condizioni, una delle quali

e che abbiano lo stesso numero di professori che e fissato per le

scuole pubbliche. Ora il sig. di Savornin Lohman, capo degli anti-

rivoluzionarii, vuole abrogare questa ultima parte della legge, atteso

lo scarso numero dei professori, onde avviene che le stesse scuole

pubbliche non possono rifornirsi del numero legale di maestri. II che

pero non impedisce che per abuso, s'intende, non tocchino intero il

loro sussidio. Chi pensi che in Olanda cattolici e protestanti hanno

oltre mille scuole confessionali, vedra in questa proposta di legge

grande irnportanza. E da aggiungere che i cattolici giudicano una

tale impresa del Lohman variamente; giacche il valoroso prete, de-

putato Schaepman, la propugna nelVHet Centrum, laddove il Maasbode,

gazzetta cattolica, la biasirna.

2. Dedicazione d'una statua al P. Damiano. La citta di Lovanio ha

innalzato nel suo publico parco una statua all'apostolo della carita,

morto in servizio dei leprosi, il 15 aprile 1889 a Molokai nelle isole

di Sandwich. Essa fu dedicata il 16 dicembre scorso con grande com-

mozione degli astanti. II senatore cav. Ed. Descamps recito in quella
occasione un magnifico discorso in onore del grande Belga, facendo

risaltare il suo generoso sacrificio e la nobile gara che si desto nei
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Belgi, negli inglesi ed in altri popoli d'Europa, quando si ebbe la

notizia della sua morte. Giuseppe De Veuster, il P. Damiano, della

Congregazione dei Sacri Cuori di Gesii e di Maria, nacque a Tre-

meloo il 3 giugno dell'a. 1840.

I Cappellani del lavoro. E questo il titolo d'una societa. di sacer-

doti, istituita da Mons. Doutreloux nella sua diocesi di Liegi, nel

Belgio, a fine di ^cooperare alia salute eterna ed. al bene tempo-
rale dell'operaio, secondo gli ammaestramenti di S. S. Leone XIII.

Ne riepiloghiamo gli statuti. I cappellani debbono in maniera par-

ticolare fare opera, che gli operai, lontani dalle loro famiglie, ab-

biano a prezzo esiguo alloggio e nutriniento convenevole. Procure-

ranno inoltre ai medesimi svaghi onesti e tutto cid che pud loro

richiamare alia mente le soavi gioie della famiglia cristiana. Yi sara

un uffizio, ove si dieno agli operai informazioni e consigli a poter

trovare ricapito ed essere allogati. L'esperienza d'un tale divisamento,
fatta test$ in Germania, e ammirabilmente riuscita. Le missioni, gli

esercizi spiritual!, le conferenze sulla questione operaia, che non deb-

bono dipartirsi dagli ammaestramenti dell'enciclica De conditione opi-

ficum, la diffusione della buona stampa, le visite agli operai rnalati,

1'educazione e 1'istruzione dei figliuoli degli operai sono indicati nel

regolamento come altrettanti mezzi, efficacissirni ad ottenere il fine

della societa. In fine e divisata saviamente la maniera di procacciare

buoni cappellani, di procurare fondatori che vengano in aiuto coi loro

averi, e di ricompensare quelli che in qualsiasi maniera vi coo-

perino.

3. Decreto per un nuovo governatore dello Stato del Congo. Con decreto

del Ke de' Belgi, il governo centrale del Congo belga e messo sotto

1'alta direzione d'un unico segretario di Stato, assistito da un tesoriere

generale e da tre segretari generali. II segretario e il sig. Edmondo
van Eetvelde, gia segretario di Stato dell' interno e delle finanze. Se-

gue una serie ben lunga di altri ufficii, tutti intesi ad avere nel Congo
un'amministrazione piu regolata ed efficace.

4. Giubileo sacerdotale delVEmo Arcivescovo di Parigi. Nell' occa-

sione del giubileo sacerdotale deU'Emo Cardinale Eichard, Arcive-

scovo di Parigi, celebratosi il 27 dello scorso mese di dicembre, il

Santo Padre si degnava inviare all'illustre Principe della Chiesa la

seguente lettera : Caro Figlio, salute ed Apostolica benedizione. II

cinquantesimo anniversario della tua consacrazione sacerdotale, che

ti prepari a celebrare fra pochi giorni, certamente deve essere per

te causa di vera gioia, non tanto per questi lunghi anni che ti sono

stati dati dalla bonta di Dio, quanto per 1'uso costante e fedele che

ti e stato concesso di fame a servizio della Chiesa e delle anime.

Sopratutto di questo Ci congratuliamo cordialmente con te, parteci-
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pando alia gioia che in tal circostanza manifestano i fedeli alle tue

cure affidati. Ma per darti nna prova di quest! sentiment! deiranimo

Nustro, siamo lieti di offrirti una medaglia d'oro e di innalzare al

Cielo i nostri voti per la conservazione e la prosperita della tua vita.

Yogliamo altresi contribuire, secondo il Nostro potere, alia solennita

del tuo giubileo e a tale effetto ti autorizziauio per il 27 dicembre

prossimo, dopo che tu avrai celebrate pontificalmente il Santo Sacri-

fizio nella tua chiesa metropolitana, a dare ai fedeli in essa present!

la Benedizione apostolica con indulgenza plenaria di tutte le colpe

per coloro, i quali avranno precedentemente confessato i loro peccati

e ricevuta la Santa Eucaristia. E tale Benedizione Apostolica ac-

cordiamo a te pure, caro figlio, come pegno dei favori celesti e della

Nostra particolare benevolenza. Dato a Roma, presso S. Pietro,

1'undecimo giorno di dicembre dell' anno 1894, decimosettimo del

Nostro Pontificate. LEONE PAPA XIII.

5. Disegno ftnanziario rigettato in Isvizzera. II 4 novembre del-

1' anno scorso 72,000 elettori proposero al popolo svizzero di decidere

che per 1' avvenire il bilancio federale dovesse distribuire agli abi-

tanti dei Canton! due franchi per testa, da iscriversi al capo delle

riscossioni della dogana. E il cosiddetto Beutezug. Cio sarebbe stato

una protesta eccellente contro le usurpazioni del potere centrale sulle

autorita dei Canton!, per cui in vent! anni il bilancio della Federa-

zione e asceso da 44 a 76 milioni; sarebbe anche stato per molt!

Canton! un buon sussidio a potersi vantaggiare nelle loro condizioni.

Nondimeno 343,000 voti contro 139,000 hanno rigettato la proposta.

Elezioni di Gineiva. Nella prima domenica di dicembre, i con-

servator! di Ginevra riportarono una vittoria. Dovevasi eleggere il

Consiglio di Stato per tre anni e tra i sette magistrati del Governo,

il solo Dunaut volevasi scartato. II signer Heridier era il prediletto

dei radical!, 1'Heridier che avrebbe dovuto rinnovare le belle imprese
del Carteret. Ora ecco quale riuscita ebbe la votazione. II Dunaut

fu confermato in ufficio con 7198 voti contro 4632
; gli altri consi-

glieri, iscritti nella lista conservatrice furono confermati con 11,000

voti in circa. Onore ai cattolici di Ginevra !

6. Ebrei e frammassoni in Austria. Chi voglia farsi ragione di cio

che accade ora in Ungheria, e di cert! altri fatti consimili compiutisi

anche in Austria, non deve ignorare a quale potenza sieno saliti in

questi ultimi anni la setta massonica ed il giudaismo anticristiano, che

sono alia fin fine tutt'uno. Secondo le piu recent! statistiche in Un-

gheria fioriscono nel piu largo significato della parola piu che 40 logge

massoniche, delle quali 11 nella sola Pest (Mattia Corvino, France-

sco Deak, Eotvos, Galilei, Oriente, Progresso, Humboldt, Ungherm,

oloman, S. Stefano (!) ed i "VeccM fedeli
). Altre logge minor!
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havvi in molte altre minor! citta del rgno; fra queste la loggia di

Presburgo che deve servire precipuamente per i ritrovi dei framinas-

soni viennesi, e la loggia di Marinonicza aperta a comodo dei mas-

soni della finitima Galizia. Poiche e da sapere, che mentre di la

dal Leitha le societa niassoniche sono permesse dalla legge, di qua
vige tuttora la proibizione di Francesco I imperatore contro tutte le

societa secrete. Ad onta di tale proibizione, vi sono notoriamente

e sotto gli occhi di tutte le supreme autorita dello Stato nella sola

capitale di Vienna otto logge massoniche (Humanitas, Zukunft, Schil-

ler, Freundschaft, Eintracht, Columbus
(!) Treue e Gothe) i cui soci

vengono forniti per nove decimi dalla Sinagoga. Costoro vanno e ven-

gono liberamente alle loro riunioni, e possono senza alcun pericolo
da parte dell'autorita dello Stato, pubblicare ne' giornali i loro av-

visi, costellati di tre puntini, e firmati col proprio nome e cognome,
casa ed abitazione. Soltanto per qualche pubblica riunione di inag-

gior conto, si prendono il disturbo di passare il Leitha, e di recarsi

a Presburgo, dove gli attende 1'abbraccio dei fratelli magiari sotto

I'egida delle leggi ungaresi.

Quanto agli Ebrei in particolare, nel 1890 la sola provincia del-

1'Austria Inferiore poteva vantare la bellezza di 128,729 flgliuoli di

Giacobbe. Nella sola capitale di Yienna, gli Ebrei domiciliati nelle

vecchie dieci circoscrizioni (Bezirke) dopo il 1857 moltiplicaronsi da

15,116 che erano, a nientemeno che 100,078 ! Ai quali se si aggiun-

gono gli altri 18,417, che abitano ne' sobborghi ora incorporati nelle

Gross Wien
,
ed alcune altre rnigliaia di emigrati dalla Eussia

per le recenti leggi di espulsione, ciascuno potra farsi un' idea

della nuova Gerusalemme piantata in seno alia capitale austriaca. In

conclusione, riassumendo le cifre della statistica generale, se ne rac-

coglie che sulla fine del 1890 contavansi in tutta la monarchia au-

stro-ungarica 1,881,919 Ebrei, de' quali 738,514 resident! nel regno
di S. Stefano, 102,379 nella sola Budapest ! Quando si pensi, che la

Loggia e la Sinagoga riempiono de' loro adepti, la stampa, la borsa,

le universita, gli studi di medicina e di avvocatura, gli istituti del

grande comniercio e della grande industria, i parlamenti, i ministeri

governativi e giu giu. fino agli impieghi piu bassi della finanza e

della giustizia, sara forza conchiudere che queste cifre spiegano molte

cose, e parlano con una terribile eloquenza.

Telefono. Recentemente si e inipiantato .tra Yienna e Berlino il

telefono. L' esperiniento s' e fatto tra i giornalisti tedeschi ed au-.

striaci, e si e comprovato che il suono a tanta distanza si trasmette

perfettamente. II tratto e lungo 660 chilometri, de' quali 230 sono

della parte tedesca e 430 nel territorio austriaco. I fili del telefono

sono della spessezza di 4 millimetri e sono stati messi sovra terra
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(aerei) nel brevissimo spazio di tre settimane. II colloquio di tre mi-

mi ti costa 3 franchi e 75 cent.

7. Nuovo Presidente nel Brasile, torbidi ed amnistia. La presidenza

della Kepublica brasiliana e passata nel mese di novembre tranquil-

laniente dal maresciallo Floriano Peixoto nel dottor Prudente Moraes.

Questi era stato eletto nel suffragio universale del primo marzo senza

concorrente; e deve restare nel suo ufficio sino al 15 novembre del

1898. Egli sara benenierito assai della sua patria, se riuscira a tran-

quillare la provincia di Kio Grande del sud, la quale da due anni

e sconvolta da continue sedizioni e disordini. II principio della ribel-

lione nacque dall' aver voluto il Peixoto contro le leggi federal! darle

per governatore chi era stato rigettato dalla pluralita degli elettori

della provincia. Secondo le ultime notizie, il nuovo Presidente in-

tende davvero alia pacificazione dei partiti, dando 1' amnistia ai sol-

dati dell' esercito e dell' armata che avevano combattuto contro 1'antico

Presidente.

8. Destit'uzione del Governatore dell'Indo- China. Della caduta del

Lanessan sono pieni i giornali francesi : gl' indiiferenti od onesti rac-

contano che egli dal Presidente della Repubblica fu dimesso tele-

graficamente dall'alto suo ufficio, di governatore civile deirindo-China

(Tonchino, Cambogia, Annam, Cocincina). Si bucina che sienq ve-

I

nute alle mani del Ministro delle Colonie documenti provanti che

il signor Governatore, communicava i piii gelosi aifari del suo Go-

verno agli amici, e soprattutto ad una combriccola di giornalisti, che

! egli stipendiava affinche magnificassero ogni suo atto e lo difendes-

sero contro i richiami che continuamente -i coloni francesi formavano

contro lui, e lo mantenessero regnante nel vastissimo viceregno.
La stampa radicale francese prese fuoco a favore del F.-. de Lar

nessan, urlando contro la straordinaria e ingiusta punizione, la revo-

cation brntale. Era naturale. II lodevole Fratello poteva dirsi degno
successore di un altro famoso Governatore, il F.-. Paul Bert; e forse

lo vinceva in merito. La Massoneria gli aveva affidato il maglietto di

Tenerabile della Loggia La liberte de conscience^ all' Or.*, di Pa-

rigi ;
era ben giusto che il Ministero pubblico, affidasse a lui il ma-

glietto d'una colonia francese, ov'egli potesse far sparire le credenze

e le superstizioni, e sopprimere la potenza del prete. Questo e il suo

I voto, espresso nella dedicazione del Teinpio della Loggia all'Or.'. di

i Chaumont 4
. Ed era decoroso per la Francia, che in un paese dove

I

il clero francese, con dispendio di sudori e di sangue, aveva battez-

zato dugento o trecentomila neonti, arrivasse il Lanessan cou mandate
,

come si puo credere piamente, della setta, di perseguitarli e di favo-

1 Monde maconnique, 1893, pag. 392: riferito dal LEROUX ex 33, nella

franc-Maconnerie, etc. to. 1. p. 39.
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rire i mandarin! persecutor!, loro inculcando : Si, no! dobbiamo schiac-

oiare 1'Infame : ma 1' Infame non e il clericalismo, 1'Infame e Dio
,

oome egli pred!cava alia Loggia La Clemente amitie all' Or.-, di Parigi,
il 13 marzo 1880 .

Ora egli e caduto. Non trova difensori fuori dei frammassoni. I

Ministri dinanzi alle Camere, e i giudici nei tribunal! ci daranno

spiegazioni del fatto. Se costoro avessero senno, le informazioni le

chiederebbero non ai confratelli delle Logge, i quali hanno per legge

di mentire a favore dei massoni accusati
;

si bene agli onesti citta-

dini francesi dimoranti nel Tonchino, e sopra tutto ai missionarii che

<3onoscono i retroscena e i retrobottega dei Govern! coloniali, e cosi sa-

prebbero i mister! (troppo frequent! nelle colonie francesi) di Groverna-

tori civili che per cieca rabbia massonica contrastano 1' opera della

Chiesa cattolica, con vergogna della civilta francese, e con danno im-

menso degi'interessi material! della madre patria, ma con alta appro-

vazione della setta che non ha patria. Intanto il F.*. de Lanessan $

caduto : nessun cristiano al Tonchino lo rimpiange.

9. La guerra ed il colera. nella Cina. Presso che ogni giorno giun-

gono in Europa notizie della guerra che arde tra la Cina e il Griap-

pone, e si contano le disfatte dei Cinesi, le citta prese lor dal ne-

mico, e il numero approssimativo dei morti e dei feriti nei due campi
ostili. Ma non sappiamo che siasi tenuto gran conto di un altro non

men terribile flagello, il quale in una sola citta, cio& in Canton, ha

fatto piu vittime che non la guerra in parecchi mesi di continue av-

visaglie e combattimenti per terra e per mare.

Da una-lettera di Macao, citta situata nella provincia di Cantoi

sappiamo che i giornali della Cina calcolano il numero delle vittii

fatte dalla peste nella sola Canton a piu di cento mila. Non poc

furono anche le colpite dal flagello in Hong-Kong ;
mentre la vici]

Macao, grazie a una speciale protezione della Yergine, ne fu affatto ii

mune. Quasi non bastassero a desolare le terre deH'impero celeste

guerra e la peste, vi si aggiunsero furiosi uragani, o tifoni, de' quali

quattro imperversarono nel breve giro di un mese, facendo soprattutto

in Hong-Kong grandissimi guasti. Non solo camini, finestre, ringhiere

e altane erano schiantate e portate via dalla furia dell'uragano, ma

molte case eziandio furono atterrate, ovvero si terribilmente scosse da

minacciare imminente ruina.

La persona che ci fornisce queste notizie, ed e degnissima di fede,

aggiunge cosa di gran maraviglia e somigliante a prodigio. Ella dunque

ci narra., che in Macao, luogo di sua residenza, mentre piu inner!va

il tifone, raccomando alle suore Canossiane che facessero porgere pre-

1

Ivi, 1880, p. 502: riferito dal DE LA RIVE, Lafemme et I'enfant, e1

pag. 451.
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ghiere al Dio delle misericordie dalle loro orfanelle
;

e non si tosto

queste cominciarono a pregare, che il tifone die giu a un tratto, e

non ripiglio forza che dopo tre ore, e per brevissimo tempo, in tanto

che nella vicina Hong-Kong continue a inabissare con quel furore

e quella rovina che dicemmo. Onde se Hong-Kong ebbe molto a sof-

frire dagli uragani, Macao non ne riporto che lievissimi danni.

Dal giornale di Macao A vox do Crente in data del 3 no-

vembre dell'anno scorso ricaviamo le seguenti notizie, che serviranno

a far ineglio conoscere i costumi cinesi L'lmperatore ha pubblicato

un decreto in favore dei morti nella battaglia navale di Yaloo il 17

settembre p. p. determinando straordinarii onori da rendersi ai mani

dei detunti capitani dei due incrociatori Chihy-Juen e Ching-Yuen.

Nell'istesso decreto 1'Imperatore ricorda un fatto, ch'egli dice finora

inauclito nel mondo, ed e che il capitano Tang, dopo di essersi sal-

vato dal naufragio del suo naviglio, che ando a picco, gittossi un'altra

volta in mare, dicendo che non voleva sopravvivere alia perdita della

sua nave. Per sua Maesta cinese questo suicidio e il nonplus ultra

dell'eroismo. Un atto pero assai lodevole ha fatto il Figlio del cielo,

quando si e ricordato delle famiglie de' suoi ufficiali uccisi in guerra.

Se varii paesi d'Europa ebbero a lamentare tradimenti e spio-

naggi anche nelle file dei loro eserciti, la Cina sembra essere in questo

piu assai progredita di noi; poiche leggiamo nel detto giornale che

scoprironsi quarantadue cinesi implicati in un processo di tradimento

per avere fornito notizie importanti a una spia giapponese ;
e si aggiunge

che alcuni di questi traditori sono perfino in comunicazione col yamen
del Yicere. II che difficilmente accadrebbe nel Griappone, il cui po-

polo, oltre all'essere d'indole piu generosa, e veramente patriottico,

dove che tra' cinesi 1' individuo pensa a se, e poco o punto allo

Stato. Mentre gli eserciti giapponesi marciano su Pechino, in Tokio,

j
capitale del Giappone, tutto il popolo e in giolito e in festa per le

ripetute vittorie delle sue armi, e corre a contemplare i trofei man-

datigli dai generali vincitori, ed ora esposti agli sguardi di tutti. Di-

cono che giornalmente si contano da dieci a ventimila que' che vanno

a deliziarsi in quello spettacolo, altrettanto nuovo per essi, quanto

giocondo al loro patriottismo.

10. Tre -societa segrete condannate negli Stati Uniti. Dal New York

Herald del 20 dello scorso mese di decembre apprendiamo che Sua
Eccellenza Rma Monsignor Satolli, Delegate Apostolico degli Stati Uniti,
ha ivi promulgate un importantissimo e recente decreto della Sacra

Congregazione del Santo Ufficio, in cui sono condannate tre societa se-

grete americane, cioe la societa indipendente degli Odd Fellows (strani

coinpagni), quella detta dei Knigts of Pithias (cavalieri di Pithias) e

quella conosciuta sotto il nome di Sons of temperance (i figli della
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temperanza). Negli Stati Uniti, come in tutti gli altri paesi, la Mas-

soneria e le altre societa segrete ad essa piu o meno affiliate, costi-

tuiscono un vero e serio pericolo per la Chiesa e per lo Stato. Cid-

comincia ad intendersi anche dagli Americani, i quali sebbene di-

stratti da molteplici cure e dagli affari materiali in cui il rapido pro-

gresso del loro paese li tiene quasi sepolti, pure sono, per cosi dire,

naturalmente onesti, schietti e ainanti della luce, e pero generalmente

opposti a tutto cio che sa di duplicita o pud esser sospettato d' in-

ganno. Non deve, dunque, recar meraviglia se, fatta eccezione di

pochi illusi cattolici liberaleggianti, il Decreto pontificio sia stato,

lo attesta il citato giornale, ricevuto con plauso e gratitudine da tutti

gli altri cattolici americani. Della setta degli Odd Fellows e delle due

classi in cui e divisa, tratto la Oiviltd Cattolica nel quaderno 1063

del 6 ottobre 1894, p. 33 e segg.

11. Statistica generate dell'Ordine dei Frati Min. Cappuccini. Dagli

Analecta Ordinis Minorum Capuccinorum del Luglio 1894 to-

gliamo la segaente statistica, la quale mostra quanto fiorente sia que-

st' Ordine, benemerito in sommo grado della Chiesa e della Societa.
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Grande Commissione del bilancio; e nel Ministero del 4 dicembre 1893,

Casimir-Perier, allora presidente del Consiglio, gli affido il portafoglio

delle finanze. Quando nello scorso aprile, il signer Casimir-Perier si

ritiro dal potere, Burdeau fu rieletto relatore del bilancio. Nominate

poscia Casimir-Perier presidente della Kepubblica verso la fine della

scorso giugno, egli voleva amdare al Burdeau la presidenza del Con-

siglio. Per causa pero della sua malferma salute, Burdeau fu costretto

a rifiutare. Soltanto per le vive insistenze del presidente della Repub-

blica, egli accetto la carica di presidente della Camera, che tenne fino

alia sua morte, che fu senza segno di sentimenti religiosi d'alcuna

sorte, e pero degnamente onorata di sepoltura civile.

Nell'Assemblea generale dell' Opera del Danaro di S. Pietro, il

segretario della medesima, C. Yerspeyen, ha commeinorata con

dolenti ed affettuose parole la morte del Barone Bethune d'Ydewalle,

segretario aggiunto dell'opera, chiamato da Dio agli eterni riposi il

18 del decorso giugno nel suo castello di Marcke-lez-Courtrai. Ora

il defunto era una di quelle glorie artistiche e religiose del cattolico

Belgio, che i nostri lettori non debbono ignorare. Egli, ad esempio

dei nostri grandi architetti medioevali e dell'epoca del rinascimento,

traeva dalla religione le sue aspirazioni e gl'ideali dell'opere sue, ed

imprimeva in esse coll'impronta del genio il profondo sentimento della

sua pieta cristiana. Egli fu il ristoratore del Duomo di Aquisgrana,

1'architetto dell'Abbazia di Maredsous, il fondatore della scuola di

S. Luca, il creatore o ristoratore di gran numero di religiosi monumenti

assai pregevoli in arte
;
che ne perenneranno la gloriosa memoria. Le

splendide chiese, da lui innalzate e decorate a onore di Dio e pel

bene del popolo cristiano, non sono tuttavia la sua piu bella au-

reola di gloria. Egli ha innanzi a Dio e agli uomini un merito

maggiore, ed e quello di avere sempre amato con sincere e caldo

affetto il mistico tempio del Signore, la Cattolica Chiesa e il suo visi-

bile Capo in terra. Mosso da questo amore egli ha consacrato i piu
belli anni di sua vita a vieppiu diffondere e far prosperare le Con-

ferenze di S. Yincenzo di Paoli e 1' Opera del Danaro di S. Pietro,

delle quali istituzioni mentre egli era uno de' piu attivi e zelanti

promotori, studiavasi tuttavia di lasciarne ad altri la gloria, nascon-

dendosi sempre sotto il velo della modestia. II che da a divedere

con quanta purita d'intenzione e sincerita di affetto egli zelasse le

opere di Dio e della sua Chiesa. Beato lui, che ne avra gia ricevuto

in cielo il condegno guiderdone, in quella che noi ne onoriarno in

terra la memoria ed esortiamo i cattolici ad imitarne I'esernpio.

L'otto dicembre e morto neU'eta di 71 anni a Westwona, terra

dell'Olanda settentrionale, Guglielmo Nuyens, gloria inimortale dei

cattolici neerlandesi, perche grandemente coopero al redintegramento
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delle loro liberta religiose e politiche, che la prepotenza del prote-
stanti avea loro sin dal secolo decimosesto iniquainente tolto. Figlio
d'un medico di campagna, ne segui la professione, e come ebbe finiti

gli studii nell'universita di Utrecht, prese stanza nel villaggio, ove

poi chiuse il corso della sua laboriosa vita, e non ne usci se non

per consultare le grandi biblioteche nazionali. Poiche egli sin da

giovane, senza punto trascurare gli studii dell'arte salutare e le cure

de' suoi infermi che Pavevano caro-quanto un amico intimo, tutto il

restante del tempo die' alle investigazioni storiche, alle quali era

singolarmente inclinato. L' anno 18f venne in luce la sua prima

opera in due volumi : 11 Cattolicismo e le sue relax ioni coll' intivili-

mento in Europa. Le calunnie diffuse contro Pio IX dai rivoluzionarii

d'ltalia e dai loro amici d' Inghilterra, d'Olanda e di altre nazioni

mossero il nostro Dottore a prendere le difese dell'amato Pontefice

nei due lavori : // regno di Pio IX ed i suoi accusatori (1859) : Storia

del regno di Pio IX (in 2 vol. 1862). Ma Popera che procaccio gran
nome di dotto al sig. Nuyens e suscito le ire dei protestanti, fu la

Storia delle turbolenze d'Olanda nel secolo XVI in quattro volumi e

comincio a pubblicarsi Panno 1865. Essa sbugiardo le calunnie dei

protestanti, sin allora diffuse a larga mano nei libri di testo e di com-

pilazione, nei manuali e nelle opere voluminose : la ribellione contro

i sovrani di Spagna essere stata una guerra santa, una rivendicazione

della liberta di coscienza contro la tirannia e Palterigia spagnuola:
i Taciturno, Luigi e Giovanni di Nassau, Brederode, Lumey, Marnrx,
Van der Marck ed altri doversi venerare come eroi, che fecero getto

di tutto per salvare il loro popolo. II Nuyens ristabilisce la verita.

Emilio De Borchgrave nella Eevue Bibliographique universelk anch'egli

riconosce Pimportanza di questa opera. Non tralascero di nominal

la Storia generale del popolo olandese ; L' Olanda ed i zuavi pontiftcii.

Quest'ultimo lavoro fu da lui scritto contro i liberali d'Olanda, che

negli anni 1866 e 1867 tentarono di rallentare e spegnere Pardore

onde i cattolici neerlandesi accorrevano a Roma ad indossare la divisj

di zuavi e difendere il loro venerato padre, il Papa. II sig. Nuyens fu

eommendatore dell' Ordine di San Gregorio Magno e socio di molte

accademie; discendeva da una famiglia delP Olanda meridionale, ora

parte del Belgio, che nel secolo XVI v'aveva esercitato cariche ono-

revoli, sempre fedele al suo sovrano ed alia sua religione, la Chiesa

cattolica. L'ottimo giornale del Belgio, Bien Publique, da cui ab-

biamo riepilogato questi particolari, si diffonde assai nel narrare le

virtu e le fatiche del dott e religioso Olandese.
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I.

Come il secolo diciottesimo, nel suo cadere, si trasse dietro

il filosofismo che F aveva dominate; cosi il diciannovesimo

si vede declinare insieme col liberalismo, che vi e trascorso

di trionfo in trionfo. II caso addolora al presente i liberali,

che si sentono vincer la mano dai socialisti, in quel modo

che, cent' anui fa, rattristo i filosofastri, i quali si sentirono

scavalcati dai giacobini. Allora i piu ingenui seguaci del filo-

sofismo, sgomentati dalle conseguenze che ne pullullavano, si

rivolsero alia Chiesa, per amicarsela e goderne F appoggio :

ed ora altresi i cultori piu semplici del liberalismo ne invo-

cano il soccorso, e la invitano a porger loro un aiuto.

Cadente il secolo decimottavo, gli uni gridarono alia Chiesa:

Unitevi con noi, a salvare la religione colla ragione! Al

tramonto di questo secolo nostro, gridano gli altri : Conci-

liatevi con noi, per salvare, colla societa, la liberta! La ra-

gione del filosofismo, in quel tempo, dopo aver messo al

mondo la liberta delF ottantanove, era trascinata sotto la

mannaia; siccome nel nostro, la liberta, uscita dalla ragione

del filosofismo, basisce tra le bombe ed i pugnali. S' intende

adunque che questa sorta di gente, nei pericoli odierni, im-

plori la salvezza dalla Chiesa, che ha tanto maitrattata, con-

forme, nei pericoli suoi, quell' altra gente, dopo scherni e

disprezzi, alia volta sua la implorava.

Pur troppo pero i liberali nostri implorano dalla Chiesa

una rnaniera di salute, che, se ella potesse ascoltarli, no

solamente non gioverebbe loro, ma perderebbe lei stessa.

Serie XVI, vol. 1, fasc. 1071. 17 22 gennaio 1894.
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Vediamolo per parte, non del piu feroci settarii, scredenti,

giudei o giudaizzanti; bensi di quelli piu miti, che professano

anzi fede cristiana cattolica, ed amano rivestire il loro libe-

ralismo di zelo religioso. Gostoro fra noi sono scemati di nu-

mero : ma non si, che non se ne contino parecchi un po' da

per tutto, i quali, a voce, a penna ed a stampa, dimandano

alia Ghiesa questa specie di salute.

II.

Abbiamo sott'occhio le carte di alcuni di essi, che si danno

aria di legione, e ci esprimono in breve quanto, circa questa

materia, si e espresso da' loro pari contro la scuola cosi detta

intransigente. Uno di questi, senza tante involture di parole, c'in-

tima 1'obbligo di preparare e di ottenere la conciliazione tra la

Chiesa ed il secolo, e di predicarla quale nuova Crociata, es-

sendo questa conciliazione, non che possibile, ma consegui-

bile in un avvenire non lontano.

Yolendo supporre siffatti scrittori uomini di tanto buono intel-

letto, quanto li crediamo di buona intenzione, non si meraviglino

se, prima di tutto, loro chiediamo di qual secolo essi ragionino.

II distingue frequenter degli scolastici e una gran regola, per

evitare le confusioni.

Noi la seguiremo subito, rispondendo, che se essi discor-

rono del secolo preso in un senso, la conciliazione e un as-

surdo: se poi discorrono del secolo preso in un altro senso,

dal lato della Chiesa, di conciliazione non v' e bisogno : essa

e fatta, da che esiste
;
e il predicarne la nuova Crociata da-

rebbe a ridere.

Gli avversarii per certo, da cattolici ben instrutti, devono

sapere che, nel linguaggio evangelico, secolo e mondo son due

sinonimi, e che dalla bocca divina di Gesu Cristo, tanto sono

riprovati i figliuoli huius saeculi, quanto i figliuoli huius

mundi, e come dalla stessa bocca sua fu definite, che questo

mondo o secolo sussisteva tutto nel maligno, il quale ne e il
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principe, ossia nel demonio. Di qui la dottrina degli Apostoli,

esortanti i fedeli di non conformarsi giammai a questo secolo,

che e iniquo, servo delle concupiscenze, nemico di Dio, ope-

ratore di male; il cercare la cui amicizia e concordia, rima-

nendo fedele, sarebbe un cercare concordia fra luce e tenebre,

amicizia fra Cristo e Belial. Perocche, secondo la celebre sen-

tenza d'un onesto pagano, corrumpere et corrumpi saeculum

vocatur; questo secolo o mondo e tutto corruzione. Chiaro e

pertanto, che non si puo ragionare di conciliazione tra la Chies'a

ed il secolo, preso nel senso evangelico ed apostolico.

Se poi alia parola secolo vuole appropriarsi un senso, che

escluda la malvagita ed includa veritk e bontk naturale, il do-

mandare alia Chiesa che con questo si concilii, non e solamente

un presumere il falso, ma un offenderla addirittura. Che e mai di

fatto la Chiesa, se non il regno di Dio creatore e redentore e della

sua giustizia fra gli uomini ? Or nulla di vero e di buono da questo

regno puo essere contrastato. Ogni verita ed ogni bonta di ordine

naturale procede dal Dio creatore, che nulla odia di quello che ha

fatto; e dal Dio redentore, che e venuto a ristaurare tutte le cose,

puo essere in qualche modo elevato ad ordine soprannaturale.

La grazia e la fede, effetti della redenzione, suppongono la na-

tura e la ragione, effetti della creazione. Ammesso dunque che

il vocabolo di secolo cio comprenda, e un far torto alia Chiesa

F invitarla a conciliarsi con quello, che essa ha per fine d' in-

dirizzare alia gloria di Dio e di santificare.

III.

Ripigliano gli avversarii: Per secolo, va intesa la so-

cieta moderna, dalla vostra scuola cosi oppugnata.

Spieghiamoci prima bene. Da chi hassi a fare la concilia-

zione? Dalla Chiesa, o dalla nostra scuola? Pare che dalla

Chiesa; giacche eccitano la nostra scuola a predicarla, come

gi& si predicarono le nostre Crociate. Quindi alia nostra scuola

assegnano Fuffizio di precedere, ed alia Chiesa quello di seguire.
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Ma questa sarebbe temerita somma. La lezione si fa dal maestro

ai discepoli, non dai discepoli al maestro. Nella Chiesa poi la

missione di predicare si da dalla Chiesa stessa, non si usurpa

per se da nessuno.

Del resto la nostra scuola qui sta per riempitivo, scopo

della nostra Crociata dovendo essere (sono le proprie parole

degli autori) la conciliazione della Chiesa col secolo
;

ii

qual secolo passa poi ad essere la societa moderna.

Premessa quest' avvertenza, per non intricarci nelle am-

bagi, torniamo a distinguere. Se per societa moderna vogliono

indicare il consorzio degli uomini, sopra i quali il regno di

Dio e della sua giustizia si stende, e forma il corpo della

Chiesa, notiamo che esso, per se, non 6 antico, ne moderno,

ma di ogni tempo. Perocche vien detto ed 6 regnum omnium

saeculorum, indefettibile nella durata ed immutabile nella so-

stanza, avente sempre Punico e medesimo Dio, 1'unico e me-

desimo Cristo, Tunica e medesima fede. Ne con questa si fatta

societa, che e la sua famiglia, alia Chiesa occorre punto di

conciliarsi: Paccordo vi e perfetto. Se invece vogliono indi-

care quella societa, che si dice moderna, perch& moderna-

mente, cioe dalla Riforma protestantica in giu, si e distac-

cata dalla Chiesa, e se ne disferenzia, o le si oppone nei prin-

cipii e nella pratica della vita pubblica e privata ;
in tal caso

essi rientrano nel mondo, o secolo sussistente nel maligno, col

quale Paccordo sarebbe tra Cristo e Belial : ed e follia imma-

ginarlo.

Stando alP uso comune, sotto il qualificativo di moderna,

dato alia societa, vengono tutte le ribellioni, tutte le apostasie

e tutte le enormezze, che dalP indipendenza della ragione ri-

spetto alia Chiesa, bandita nel secolo sedicesimo, fanno capo

all' indipendenza da Dio, dal decalogo e da ogni vincolo reli-

gioso e morale, che non sia il capriccio o la cupidigia di

ciascheduno, intronizzata nel secolo nostro. Moderna in somma

dicesi ed e quella societa, che dal libero esame di Lutero e

proceduta, per filo di logica, attraverso il filosofismo ed il li-

beralismo, fino al libero maneggio delle bombe alia Ravachol
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degli stili alia Gaserio
;
e variamente si denomina socialismo

od anarcbia.

Gli scrittori si vantano cattolici, e come tali debbono accet-

tare per riprovata la ottantesima proposizione del Sillabo, fatto

pubblicare dal Papa Pio IX, la quale, tradotta letteralmente,

suona cosi : II romano Ponteflce puo e deve conciliarsi ed

accomodarsi col progresso, col liberalismo e colla moderna

civilta
l

. In questi tre gerghi e racchiuso tutto quanto suol

comprendersi nella locuzione piu generica di societa moderna.

Ai cattolici scrittori, se veramente sono cattolici, sembra che

do debba bastare.

IV.

- Tutto bene, replica un altro : ma voi formate una scuola

intransigente, e vi arrogate di essere veri rappresentanti

della dottrina e degF interessi della Chiesa, quando proponete,

come unicamente legittima e possibile, la vostra soluzione del

problema. Noi, caro signore, non ci arrogbiamo nessuna

rappresentanza, ne a questa ambiamo. L'ambizione nostra si

restringe ad essere discepoli fedeli del Papa e della Chiesa

^, sotto la lor direzione, sostenere la santa dottrina che inse-

gnano ed i nobili interessi che promuovono: non ad altro.

La proposizione, che vi abbiamo messa innanzi, di chi e essa?

E del Papa, non e nostra. E noi, mantenendola ferma, fac-

ciamo il nostro dovere. Se essa vi da come unicamente le-

gittima e possibile una soluzione del problema che non vi

garba, tal sia di voi : non ve la prendete con noi per questo.

Vi pare intransigente? Ditelo chiaro, non a noi, dietro le no-

stre spalle ;
ma a fronte scoperta, davanti al Papa. A lui, voi,

cattolico, a lui, che riconoscete per Maestro e Capo della

Ghiesa, fate, se vi da 1'animo, i vostri rimproveri ;
non a noi.

Siamo accusati d' intransigenza. Ma quanto ai principii,

ogni uomo d'onore e di buon sentimento se n' ha da gloriare.

1 Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et

cum recenti civilitate sese reconciliare et componere.



262 LA CHIESA

Capo degT intransigent! e Dio stesso, il quale davvero non

transige, circa Posservanza del suo decalogo e la credenza ai

suoi dommi. In materia di fede e di morale, 1' intransigenza,

pel cattolico, e obbligo stretto della sua professione. La mezza

fede e la mezza onesta, non sono ammesse, ne da Dio, ne dalla

Chiesa. Praticamente, nelle cose adiafore, contingent!, acces-

sorie, si puo transigere, ossia cedere, ove non sia implicato

il diritto di Dio, o il danno del prossimo. Ma nelle cose as-

soiute, il transigere e un tradire o Dio, o la coscienza propria,

o le ragioni altrui: quindi le transazioni, in cio, sono tradi-

menti.

I censori della nostra scuola indaghino un poco il perche

la Sinagoga mise in croce PUomo-Dio
;
e vedranno che fu per

essere lui stato il piu intransigente ed il piu tenace maestro

d' intransigenza, che apparisse al mondo : per aver sentenziato,

che chi non e con lui, e contro di lui; per aver affermato,

che non si puo servire a un'ora stessa due opposti padroni;

per avere intlmata Peterna dannazione a chi non crede in lui.

E come il divino Maestro, cosi i suoi seguaci piu illustri, gli

eroi, i martiri, tutti, sul suo esempio, patirono supplizii, sog-

giacquero a persecuzioni, diedero il sangue e la vita, per

imitarne la sublime intransigenza.

E gli awersarii ci recano a colpa Pandar noi dietro loro,

lo star saldi alia loro scuola?

y.

La intransigenza di cui menate vanto e mal fondata,

insistono. La vostra scuola non vede nella societa presente

altro che male : male nei principii che P hanno formata, male

nei fatti che compie, male nelle ultime conseguenze, alle qual-i

inevitabilmente precipita.

Yoi esagerate le cose, o signori, vi rispondiamo. Non gia

noi, ma la Chiesa, che ci studiamo di seguire, nella societa

presente guarda e vede quello che vi e; il bene ed il male.

Diciamo il bene, perocche il puro male non si d&
;
che sarebbe
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il nulla. Come 11 falso presuppone il vero, cosi il male pre-

suppone il bene : e Satana stesso, che e il maligno per anto-

nomasia, ha il suo bene, cioe il fondo amplissimo dell' essere

suo fisico.

La Chiesa pertanto non nega che la cosi detta societa

moderna abbia il suo bene: bene inseparabile dalla natura;

bene provenuto dallo svolgimento delle facolta umane; bene

anche ereditato in reliquie dal cristianesimo d' ond' e uscita.

Ne questo bene ella condanna, ne con questo bene ricusera

mai di mostrarsi conciliante e conciliata. Ed in mille guise lo

prova. Colla sua liturgia, indirizza al Signore il bene del

telegrafi, delle ferrovie, delle macchine, delle navi, dei ponti,

dei porti di mare, degli edifizii di ogni sorta. Dei trovati piu

recenti e di tutte le nuove istituzioni dirigibili a Dio, ella

piglia quanto puo, e ne usa a salvamento delle anime; com'e

della stampa, delle associazioni, dei sindacati, delle opere di

credito o di mutuo soccorso, per gli agricoltori e per gli

operai. In sostanza, non e un bene qualsiasi nella societa mo-

derna, che la Chiesa non santifichi e non favoreggi. Ond' e

falso, falsissimo, che non si vegga nella societa presente

altro che male.

Ma vi e il male, e male sommo, che di questa societa

ammorba le vene, le viscere ed il midollo delle ossa. Or come

pretendere che ella transiga con questo male, lo accetti per

bene, e se lo immedesimi in un amplesso di conciliazione ? II

lume della ragione e della fede da a divedere, che con ci6

ella snaturerebbe s6 stessa, cessando di essere quella colonna

e quel firmamento di verita, che Dio 1' ha nel mondo costi-

tuita a salute degli uomini.

Gli scrittori seguitano a lagnarsi perche si vede il male

nei principii che questa societa hanno formata . Ma come

vederci il bene, postoche essi derivano dal pessimo dei prin-

cipii, qual e 1' apostasia del cristiano da Cristo e dell' uomo
da Dio?

D' onde comincia la sua modernita ? Prendete qual piu vi

piace degli storici, e scorretene, non dico il testo, ma P indice,
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e troverete che tutti quanti, nel darvi la divisione delle tre

grand! epoche della storia, assegnano la Riforma luterana qual

termine alia media, e principio all'era moderna. Ma la Riforma,

considerata nell' essenza sua e come fatto morale, a che in

germe si riduce ? All' emancipazione della ragione che pro-

testa : protesta contro la Ghiesa in religione, contro 1' anti-

chita in filosoh'a, contro 1' autorita nello Stato, contro le tra-

dizioni nella famiglia, contro ogni vincolo sociale nell' umanita.

II protestante logico, che oggi s' identifica col liberate coerente

a se stesso, e quello che sa dire e sostenere, fino all' ultima

conseguenza, il terribile aforismo : II mio pensiero e la mia

lingua sono indipendenti : Idbia nostra a nobis sunt: quis

nosier Dominus est *? Ed ecco come dal protestantesimo la

societa ammodernata e giunta all' ateismo.

Gi sentiamo ripetere continuamente, che la societa moderna

ha rotto coll' antica ogni attinenza : che fra il medio evo e

P eta moderna intercorre un ahisso : che gli uomini del pro-

gresso da quelli del regresso si disferenziano, non gia per

P eta, ma pei principii ;
i quali sono appunto i derivati dal

protestantesimo. Or questo e quello che ha invaso la societa,

quello che serve di assioma fondamentale all' odierna politica,

quello che guida P operare dei Governi, i quali vantano in

tutta la sua pienezza il carattere di ammodernati. Vi si unisca

il sofflo anticristiano del giudaismo, anima e vita della mas-

soneria, per la quale esso domina ed agguanta le ricchezze

della cristianita, e si avra la somma dei principii formanti

quella che si qualifica per societa moderna.

Ed i nostri censori si meravigliano e deplorano, che la

Chiesa, da loro designata sotto il palliativo di nostra scuola,

ne vegga il male ed abborra dalP appropriarselo con una con-

ciliazione ?

VI.

Noi dubitiamo ch' essi veramente intendano quello che vo-

glion dire, quando accennano a questi principii. Lascino percic>

1 Psal. XI, 4.
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ie not ne schieriamo loro davanti non piu che sette, tolti di

jso dal Sillabo del tanti, che il Papa Pio IX ha proscritti. Se

mo cattolici, come ci place crederli, anzi se sono dotati di senso

comune, come sono di certo, dovranno confessare che ne pur

essi possono accettarli, perche intrinsecamente assurdi e ripu-

gnanti ad ogni criterio di natura, di ragione e di fede. E tut-

tavia non sono inventati, ma propriamente costitutivi, nel di-

ritto e nel fatto, della societa moderna. Eccoli per ordine e

senza commenti.

I. Le leggi morali non abbisognano di sanzione divina, ne

fa d' uopo, che le leggi umane si conformino col diritto di

natura, o da Dio ricevano la virtu di obbligare.

II. La scienza della filosofia e della morale e le leggi

civili possono e debbono affrancarsi dall' autorita civile ed

-ecclesiastica.

III. II diritto consiste nel fatto materiale, e tutti i doveri

degli uomini son vano nome, e tutti i fatti umani hanno forza

di diritto.

IV. L' autorita non e altro, se non la somma del numero
-e delle forze materiali.

V. L' ingiustizia fortunata del fatto non apporta verun de-

trimento alia santita del diritto.

VI. E lecito il rifiutare obbedienza ai legittimi Principi,

anzi il ribellarsi a loro.

VII. La violazione di qualunque piu santo giuramento e

qualsiasi azione scellerata e perversa, contraria alia legge

eterna, non solo non e da rimproverare, ma e al tutto lecita

e lodevolissima, quando per amore della patria si compia *.

Aspro di molto dev'essere il suono, che questo eptacordo

^tico-giuridico della modernita rende alle orecchie dei catto-

lici e cordati nostri censori. Qual meraviglia dunque che la

Ghiesa lo giudichi infernale e ricusi con orrore di ascoltarlo,

non che di fargli plauso grazioso?

1 Nel testo autentico del Sillabo queste proposizioni si leg-gone al

VII, tra i numeri LVI e LXIV.
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Abbiamo avvisato che i suddetti principii dalla societa mo-

derna, non solamente sono accolti in diritto, ma nel fatto sono

applicati. Ed a convincersene, ^sta un'occhiata alia storia

delle rivoluzioni del cent'anni decorsi, in virtu delle quali essa

si e venuta plasmando e stabilendo. Questa occhiata, avvegna-

che rapida, alle ribalderie, alle ribellioni, alle guerre, ai la-

trocinii, agli eccidii, ai tradimenti, ai sacrilegii, alle proscri-

zioni, alle leggi empie ed infami di ogni specie, tra cui e sorta,

giustifica coloro i quali veggono male nei fatti che la

societa medesima ha compiti e compie. Ma e egli possibile

veder bene, se si cominci, verbigrazia, dalla decapitazione di

Luigi XYI in Francia, e si termini negli scandali parlamen-

tari e nelle ruberie bancarie dell'Italia ammodernata?

Gli scrittori ci biasimano ancora di veder male nelle ultime

conseguenze, alle quali la societa inevitabilmente precipita.

Saremmo curiosi di sapere, per vigore di qual raziocinio po-

tremmo veder bene nelle mostruositk del socialismo e nella

barbarie dell'anarchia, conseguenze flnali dei principii che alia

societa moderna hanno dato vita. L' unico bene che ne po-

trebbe rilucere, sarebbe che queste conseguenze fossero come

il baratro, dentro cui rimanessero sepolte per sempre le apo-

stasie e le scelleraggini della modernita.

VI.

Ma voi, aggiunge Pun d'essi, insegnate che la Chiesa,

con questa societa, non deve avere rapporti e che il porgerl<

una mano di salute e un rendersi complice del male, tradin

la causa della verita e di Dio.

Ne da noi, ne da altri cattolici di senno mai si sono inse-

gnate queste scempiaggini. Voi, signore, andate sempre in-

nanzi col vostro ricamo sul fllondente deU'equivoco. Altro e

avere rapporti di misericordia
;
ed altro averli di concor-

dia. La misericordia porge una mano di salute ai traviati:

la concordia rende complice del traviamento.
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Quanto alia misericordia, la Chiesa ne ha usata e ne usa

alia societa moderna, flno agli estremi limit! del possibile,

co' suoi inviti, colla sua pazienza, co' suoi ammaestramenti,

colle sue profferte di aiuti al ravvedimento, con tutte le In-

dustrie che imo zelo divino puo suggerire. E n'e splendido

argomento il Papa Leone XIII, instancabile nel promuoverne

il ritorno nella buona strada, secondato in cio dall'Episcopato,

dal clero e dal flore del laicato piu operoso.

Ma quanto alia concordia, non parlando delle necessarie

^elazioni d'ufflcio fra Chiesa e Stato, varie nei varii paesi,

;hiaro e che lo stringerla intorno ai principii ed ai fatti che

>stituiscono Tessenza della modernita, sarebbe un tornare

dl'assurdo della conciliazione di Cristo con Belial, di cui ab-

)iamo ragionato piu sopra; la quale per fermo renderebbe

la Chiesa complice del male e traditrice della causa della ve-

ritk e di Dio : il che non puo accadere. Dissipato cosi 1'equi-

voco, gli avversarii si avvedranno da se medesimi, che anche

1'accusa a noi fatta ed alia nostra scuola si scioglie in fumo.

Quindi incongruo del tutto e fantastico e il monologo, da loro

ideato nella propria mente e posto in bocca a noi : Lasciate

che questa societa compia tutta la sua evoluzione di perverti-

mento; Feccesso del male portera al ravvedimento; noi stiamo

isolati; conserviamo, pure, incontaminate le nostre mani da

ogni anche indiretta partecipazione dei fatti altrui
; prepariamo

il nucleo della societa futura, societa di redenzione, di ripa-

razione, di salute.

La flnzione non e bella. Giammai non abbiamo tenuto questo

liscorso cosi crudo, ne conforme ad esso operato. Sappiamo al

intrario che quella, la quale i nostri avversarii chiamano scuola

>otente dei cattolici, e potente perche si lascia ammaestrare

Papa, nulla ha risparmiato e risparmia per accostarsi alia

?ente della societa moderna, per illuminarla, per iscuoterla,

>er ricondurla, quanto era ed e in poter loro, sulla strada buona.

che? Questa gente ha respinti i cattolici, come respinge
la Chiesa, dalla quale tiene a punto d'onore il vivere sepa-
rata: li ha trattati da nemici e flagello della sua civilta, del
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suo progresso, della sua patria. Se i cattolici predicavano, s'&

guardata di andare ad ascoltarli; se stampavano libri e gior-

nali, non si e degnata di leggerli; se a lei si avvicinavano,

n'e fuggita ;
se giangevano a convincerla, ha risposto con beffe

e scrollate di spalle. Qual meraviglia che, a tanta pertinacia nel-

Terrore e nell' iniquita, i cattolici cosi spregiati abbiano talora

ridette le parole di Geremia, che Origene ascrive agli Angeli

di Dio: Curavimus Babilonem, non est sanata, derelinquamus
earn 1

? Alia fine dei conti, nessuno puo essere salvato a suo

dispetto. Se la societk moderna vuole ad ogni costo traboc-

care nel precipizio, buon pro le faccia. Non 6 in poter dei

cattolici T impedirlo. Dal male suo Iddio cavera il bene altrui.

Senza dubbio, per prima cosa, si sono studiati di con-

servar pure ed incontaminate le mani : cioe di non accomu-

narsi colle idee e coi fatti di questa gente, essendo lor dovere^

secondo FApostolo, di custodirsi immacolati dal lezzo di questo

secolo 2
. Ma puo darsene loro biasimo dal nostro censore ? Oh

che ! presceglierebbe egli vederli a braccetto coi ladri della

Ghiesa, coi mercanti delle coscienze e coi truifatori delle ban-

che, ed ammirarli prostrati in adorazione degPidoli e del

vitello d'oro della modernita? Via, lo scrittore, che vuol parere

di buona intenzione, dovrebbe ringraziare il cielo che, fra

tanta depravazione della fede e delPonestk naturale, si con-

servi ancora il nucleo della societk futura col cuor puro r

la mente sana e le mani nette dalle nequizie liberalesche. Certo

e che, se dal lato umano ancora vi e speranza che risorga una

societa di redenzione, di riparazione, di salute, questa non ha

radice altrove che in quel nucleo
,

il quale ha la sorte di

trarre 1' umor vitale dalla sua perfetta unione col Papa e colla

Chiesa.

VII.

Se non che troppo sottile 6 il velo che ricopre la mira

ultima della conciliazione tra Ghiesa e secolo, tanto desiderata

1 IER. LI, 9. 2 IAC. I, 27.
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patrocinata dagli avversarii. Eglino, in somma, la terrebbero

assai bene avviata, nell' Italia almeno, quando i cattolici

finissero di stare isolati e di conservare pure le mani

ti fatti della dominante modernitd. In una parola, esulte-

jbbero se li vedessero, tutti raccolti intorno alle urne poli-

tiche, porgere una mano di salute al liberalismo cadente.

Essi non lo dicono aperto, ma lo lasciano intendere fra le

ambagi del loro fraseggiare. E perch& noi non soniamo a rao

;olta, 116 sproniamo i cattolici verso queste urne, noi formiamo,.

la scuola
,
nei loro scritti, cosi ingiustamente biasimata.

Sanno essi che la nostra scuola non esamina i comandi o i

divieti del Papa: li segue. Per ragioni che, in un suo celebre

discorso, il Santo Padre disse di ordine altissimo, egli ha vie-

tato ai cattolici italiani il concorso alle urne politiche : dunque
noi questo divieto osserviamo e tutti i cattolici italiani esor-

tiamo ad osservare. Non si tratta per noi di cercare quali

sieno queste ragioni, e di disputare se abbiano o no valore.

II Papa, duce e Maestro nostro, lo vieta; e cio basta al cat-

tolico, che obbedisce, non discute.

Ma cio non toglie che parecchie di tali ragioni sieno ma-

nifeste, e sia pur manifesto il loro gran valore pratico. Un

deputato del Parlamento italiano diceva tempo fa ad un pub-

blicista cattolico, il quale in tutto sta col Papa :
- - Voi cle-

ricali dovete ringraziare con cento mani Leone XIII, che vi

ha tenuti fuori dell'ambiente pestifero di Montecitorio. Se vi

foste entrati, quanti forse di voi ora non porterebbero in fronte

il marchio dei deplorali; e quante macchie non brutterebbero

la vostra bandiera, che soli voi nell' Italia potete mostrare im-

macolata ! Ecco una delle molte ragioni di gran valore,

che giustificano il divieto del Papa.

Ne ci si dia sulla voce, perche parliamo di divieto e non

di consiglio. Fa gia ripetuto piu volte che il Non expedit era

una trincea, dietro cui si appiattavano i cattolici obbedienti

Papa, per non incomodarsi, o cagione ad altri di essi di

un pretto scrupolo, quasi che imponesse un dovere. Ma fu-

rono ciance. II Non expedit, signiflcato gia dalla S. Peniten-
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aieria di Roma, era ben piii che un consiglio. Di fatto Leone XIII,

sino dal luglio del 1886, voile reso pubblico un documento,

nel quale si dichiarava che il Non expedit equivaleva al Non

licet; e conseguentemente, non un consiglio era dato ai catto-

lici italiani, ma un precetto di astenersi dalle urne politiche;

precetto che dura sernpre, poiche fino ad ora non si e abro-

gato. E noi qui, per finale risposta ai nostri censori, volen-

tieri lo ripubblichiamo nel testo suo latino ed ancora voltato

in italiano, per la parte che dichiara Tespresso divieto, quale

si legge negli Ada Sanctae Sedis, alle pagine 94 e 95 del

volume XIX.

Ex S. CO^GR. S. E. U. IM-QTTISITIONIS

Declaratio quoad responsum Non expedit datum a S. Peniten-

tiaria, relate ad suffraglum ferendum in politicis electionibus.

Illme et Rme Domine

Opinio invaluit apud dioeceses

Italiae quamplurimas, politicas urnas

adire licitum esse, ex quo S. Peniten-

tiaria, quoad hoc percontata, tantum-

modo respondit Non expedit.

Ut omnis vero abiiceretur aequi-

vocatio, SSinus Pater, audita senten-

tia istorum EE. DD. Cardinalium, in-

quisitorum generalium, collegarum

meorum, iussit declarari, quod Non

expedire prohibitionem importat.

Ego autem, declarationem hanc dum
A. Tuae communico, adiicere cogor,

SSmum Patrem his in adiunctis fir-

main manutenere prohibitionem eius-

modi.

Romae, 30 julii 1886.

Addictissimus in domino

R. Card. MONACO.

Illmo e Rmo Signore

In parecchie diocesi d'ltalia e in-

valsa Popinione che sia lecito il con-

corso alle urne politiche, perche la

S. Penitenzieria, richiesta in propo-

sito, ha risposto soltanto Non ex-

pedit .

A togliere ogni equivoco, il Santo

Padre, udito il parere di questi Emi

Signori Cardinali inquisitori generali,

miei colleghi, ha ordinato che si di-

chiari il Non expedit contenere un

divieto. Ed io, nel comunicare alia

S. V. questa dichiarazione, ho il do--

vere di aggiungere che il Santo Pa-

dre, nelle presenti circostanze, tiene

fermo questo divieto.

Roma, 30 luglio 1886.

Affezionatissimo nel Signore

R. Card. MONACO.



DUE MORALI A FRONTE

II nostro cortese lettore sara naturalmente voglioso di co-

noscere coteste due moral! a fronte. Glielo diciamo subito.

L' una e una giovane, che sotto i modi piii raffinati lascia tra-

sparire dal volto un non sappiamo che di selvaggio e di tor-

bido da non rimanerne punto sicuro chi la considera. L'altra

e una matrona maestosa e grave nei suoi portamenti, sulla cui

fronte, tuttoche d'anni antica, pure verdeggia una freschezza

cosi serena e cosi pura di ogni ruga da mettere di se grande

fidanza in chi le si accosta. Sono esse due ostinate rivali.

Quella freme, minaccia sterminio e morte
;
e questa impavida

sembra, che i fremiti le siano

E le minaccie una sonora ciancia,

Un lieve insulto di villana auretta

D' abbronzato guerriero su la guancia
4

.

Tali si mostrano a fronte a fronte la morale dell' utilita-

rismo e deWevoluzionismo seguita dalla scuola classica indu-

striale e la morale della Chiesa osservata dai cattolici. In piii

articoli abbiamo confutati i sistemi della scuola suddetta
;
ora

metteremo a faccia a faccia la teorica e la pratica di ambe-

due e vedremo di quanto la seconda yinca nella giostra la

prima, benche sia derisa e reietta dalla balda ed orgogliosa

rivale.

I.

Studiamo in primo luogo le note caratteristiche della mo-

rale seguita dalla scuola citata, detta per istrazio scientifica,

che burbanzosa si oppone alia morale professata dalla Chiesa
1

MONTI, Basv. v., C. 3.
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cattolica. Da queste apparira, se ella sia o no essenzialmente

vera o falsa. Eccovele senz'altro in compendio. Cotesta mo-

rale e:

i. L'effetto di un lavoro dell'uomo individuo. Difatti 11

capo della scuola fisiocratica ci dice: Volete conoscere le

leggi della morale ? Studiatele nelle leggi fisiche della natura

e ne avrete un'ampia lezione. Non occorre cotesto studio, sug-

gerisce il capo scuola della classica Adamo Smith, sono mo-

ralmente buone quelle azioni, che ci sono simpatiche, e percio

da imitarsi
; per converso sono ree le antipatiche, e percio da

fuggirsi. A che, ci predica G. B. Say, pigliarsi la noia di ap-

prendere la morale della teologia? Essa e del tutto inutile.

Trattate nel mondo : la come in grande mercato si fa smercio

della morale. Indi collo Smith grida la croce addosso a co-

loro, che consigliano di mettere 1'educazione in mano dei preti.

Osservate e sperimentate, ci ripete il De Molinari. Dalla os-

servazione e dalla esperienza fioriscono morale e diritto, e via

di questo metro. In somma, secondo cotesti ed altri maestri

Tuomo individuo deve formarsi tutto da se la propria morale

e seguirla nelle sue azioni.

2. E morale sopravvegnente od avveniticcia all' uomo.

Imperocche, ognuno a spese del proprio studio dovendosi for-

mare il suo codice delle leggi morali o colPuno, o colPaltro

dei mezzi su citati, ne consegue evidentemente, che cotal mo-

rale non rampolli dal principio intrinseco della propria co-

scienza, ma da fatti estrinseci, onde a mano a mano 1'occhio

osservatore dell'individuo la ricava. E simile a gioiello e ad

ornamento, che si compera a contanti ritratti da piccoli ri-

sparmi per addobbarne la persona.

3. E una forma di morale ad libitum. Niuno ignora

quanto di forza abbiano le passioni nell' uomo. Supponete, che

valga in costui la passione del piacere. Egli naturalrnente si

formera una morale tutta in acconcio della sua rea tendenza.

Dite altrettanto di chi fosse vinto dall' amore della pecunia, e

di chi invece fosse tratto dair ambizione. Osservate il vasaio:

la forma, che sceglie, e appunto quella, che gli e piii utile.
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4. E morale senza forza: non avendo alcun sostegno,

che la regga, e come campata in aria. E proprio della legge,

niuno lo ignora, che venga proclamata e sancita da un'auto-

rit superiore, la quale leghi le volonta e ne esiga la osser-

vanza. Ora nel caso nostro da quale autorita dipende la legge

morale ? Da quella dell' individuo, il quale come se P e data,

cosi puo torsela od annullarla in quel modo, che chi ha il

diritto o Pautoritk d'imporre la legge, ha pur quello di abro-

garla.

In conclusione cotesta morale scientific^ non 6 una, non

e stabile, non e comune a tutti gli uomini : essa 6 molteplice,

variabile secondo i tempi, secondo i luoghi, secondo gl'individui,

senza sostegno, senza possa. Tali sono le sue note caratteri-

stiche. II che porta seco la impossibility di formare quale-

chessia codice di leggi morali. Gercate a vostro bell'agio, non

lo troverete possibile in niuna guisa. Lo troverete tale negli

individui? No: perche ognuno come puo foggiarsi, cosi puo

annientare la morale, che si & foggiata secondo il proprio

capriccio. Lo troverete nella societa? Neppure, perchk la mo-

rale sociale e un vivo riverbero della morale individuate del

popolo, che nel presente supposto non ne professa alcuna

stabilmente.

A questa medesima conclusione e venuta la sociologia mo-

derna della quale ora si sono fatti discepoli gli addetti alia

scuola classica di pubblica economia. Gitiamo qui in pruova
due riputati professori nostrali. Primo sia il Boccardo. Ecco

come egli pone la questione.

E Pattitudine in virtu della quale Puomo discerne il bene

dal male, una potenza istintiva ed innata posta in noi da un

creatore,unst facolta, che ci consente di pronunciare giudizi

assoluti indipendentemente e contro le ragioni delP interesse

e delle passioni ? Oppure 6 dessa una facolta acquisita come

tutte le altre facoltk organiche. dipendenti dall'uso di certe

funzioni, divenuta istinto per trasmissione ereditaria, suscettibile

di gradi e di educazione? La prima di queste sentenze e stata

professata da Platone a Kant, da Cicerone a Buckle. II mondo
Serle XVI, vol. 1, fasc. 1071. 18 22 gennaio 1894.
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intellettuale, dice quest' ultimo, si perfeziona, ma il mondo

morale non cammina; nessuna cosa ha mai subito minori

cambiamenti di quei grandi dogmi, che compongono il sistema

etico, fare il bene altrui; sacrificare al prossimo il proprio

volere, frenare le passioni, onorare i maggiori.... Ma un piu

accurato studio del grave problema ci addita quanto siano

prive di fondamento coteste asserzioni, mostrandoci come il

preteso oracolo soprannaturale ed arcano che ci parla nel senso

morale e nella coscienza siasi venuto formando sotto Finflusso

di cause agevoli a determinarsi
;
come esso ben lungi dalFessere

assoluto ed invariabile muti coi tempi e coi paesi, colle

razze e colla civilta ; come in sostanza la legge di evoluzione,

che governa il dinamismo flsico e Fintellettuale, regni non meno

sovrana del dinamismo morale 1
. Cosi il dotto professore.

II secondo sia il prof. R. Schiattarella, il quale, favellando

della origine del diritto favella cosi : La esperienza di tutti

i secoli e la per attestarci, che il diritto nasce nel tempo, si

effettua nel tempo, cammina col tempo, si sviluppa cioe col-

Fuomo, con i popoli, con la umanita, adattandosi a tutti i loro

bisogni, e si differenzia con Feta, i gradi di coltura, i costumi,

con tutto Forganismo fisico, intellettuale e morale degli in-

dividui e delle nazioni 2
. In somma e il prodotto di una

evoluzione piii o meno lenta, ma sempre progressiva. Fin

qui il sig. professore. Cosicche da ambidue gli autori di co-

testi testi citati appare secondo le loro opinioni : la morale e

il diritto essere cosa variabile piu che la luna, perche sempre
Funa e Faltro pronti a variare secondo il capriccio umano.

1 L'Animale e I'uomo. Fondamenti dottrinali e metodici della moderna

sociologia nelle sue relazioni colle scienze biologiche, economiche e sta-

tistiche. Saggio filosofico del professore GEROLAMO BOCCARDO senatore V.

vol. VII, p. 1, Ser. 3. Biblioteca dell'Econ. p. LXXXIV.
8 La filosofia positiva e gli ultimi economist! inglesi, P. II, Sez. II,

p. 169.
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II.

Tale si e la teorica scientifica della morale e del diritto

qui descritta. Alia quale noi opponiamo di tratto il noto ar-

gomento adoperato dal Bossuet contro la Riforma, e prima di

lui da Tertulliano contro qualunque errore ed e il seguente':

Tu sei varia; dunque sei falsa. Gotesta morale e cotesto

diritto scientifico, essendo di lor natura variabili, non possono

essere in niun modo veri. Imperocche la verita essendo

immutabile, per essa non vi ha diversitk di tempo, di luogo,

di societa, d' individui. Essa raggia sempre di pura luce ed

i suoi principii, folgoreggiando sempre ad un modo, riman-

gono pure immutabili. Possono bensi venire offuscati dalla

passione o dalla ignoranza, ma in se stessi non mutano mai.

Nel supposto della scienza moderna la umanita andrebbe

sempre in cerca dei veri principii morali senza mai rinve-

nirli. divenuta balocco di un mobile e falso bagliore che

cangia senza posa. Mostruoso assurdo, che contraddice alia

somma sapienza ordinatrice dell'uomo.

Cosi argomentate? si ripiglia dai difensori di cotale scienza.

Voi usate un linguaggio da medio evo, il cui tempo passato.

La scienza ormai si beffa delle sue semplicita. Lo sappiamo:
si credono essi inespugnabili fondati sulPargomento della in-

duzione. Ma non si accorgono, o flngono di non accorgersi,

che la loro induzione si affoga nelle ipotesi senza potere con-

chiudere alcun che di probabile. Tenendoci al sodo ci si per-

metta una domanda: stimate voi, che 1'uomo sia opera di Dio

creatore, o no? Intorno a questo punto non sono pienamente
d'accordo : altri dubitano, ed altri negano. I primi rispondono :

Xoi non abbiamo in dispregio la tradizione, che pone la

creazione dell'uomo, ma non osiamo affermarla. Giacche la

origine della specie umana e cinta da si folte tenebre, che

niuna scienza varra probabilmente mai a dissiparle *. Ebbene
;

1

L'origine de I'espece humaine est enveloppte de nuages que la science

ne parviendra probablement jamais a dissiper... Le syst&me de la creation,
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dopo cotesta aperta confessione, che fanno, come argomentano?
Non badando n& punto, ne poco al dubbio, in cui sono circa

il principio dell'uomo, tirano innanzi con franco pie, come se

gli uomini fossero spuntati quai funghi dal suolo. Indi te li

presentano, in istato selvaggio o animalesco, e poi che e, che

non e, dopo lunghi anni di un lento sviluppo te li fanno com-

parire nobilitati del dono della coscienza, del diritto e del do-

vere, creato in essi dalla osservazione e dalla esperienza.

Cotesti evoluzionisti si pensano, che la logica sia variabiler

come la loro morale ed il loro diritto. Non e cosi : ella e ine-

sorabile nelle sue conchiusioni. Essi non si avveggono, che il

loro modo di argomentare i. e illogico: imperocchS posto in

dubbio, se Tuomo sia stato creato, o no, non lice in buona lo-

gica favellare e conchiudere, come se non fosse stato creato.

Da un fatto dubbio non pud derivare un argomento valido e

molto meno una conseguenza certa. 2. e Irrazionale : giacche

o gli uomini fino dal primo loro apparire aveano il senso mo-

rale, come voi dite, o no
;
se Faveano, perche non ne germo-

gliarono subito i principii della moralita? Se non Faveano era

impossibile che spuntassero per opera della osservazione e

della esperienza, in quella guisa che da un suolo mancante di

radici o di semi, benche irrorato, non e possibile che spunti

alcun virgulto o fil d'erba
;

3. contro il fatto. La esperienza

ci dice, che i primi dettami della coscienza morale sono co-

muni a tutti gli uomini e di cio si ha la prova nei barbari

stessi, in cui paiono spenti. Giacche alia parola del missionario

rifulgono, qual bragia semispenta si ravviva e splende al soffio

delFuomo. Or come potrebbe cio accadere, se i principii pre-

dicati e da loro percepiti non corrispondessero all' intima loro

coscienza, indipendenti da qualunque osservazione ed espe-

rienza estrinseca?

qui s'appuie d'ailleurs sur Us traditions religieuses de tons Us peuples

SEMBLE done destine a demeurer seul debout. Journal des Economistes

livr. dec. 1894, art. 1.
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III.

I second!, negata 1'opera del creatore, dicono e sostengono,

che la coscienza coi suoi dettami non e una facolta naturale

delFuomo, ma una facolta acquisita alia maniera di altre fa-

colta. organiche, e percio di sua natura variabile siccome cosa

avveniticcia. Essi muovono dal principio, che fra Tattivita della

vita animalesca e 1'attivita. della vita intellettiva corra il solo

divario di grado e che quindi nel fatto sieno della medesima

natura. E siccome gli animali sono governati nelle lorq azioni

dalle sensazioni cagionate dagli oggetti estrinseci in rapporto

col loro istinto; cosi 1'uomo nel suo operare intelligente e

condotto o retto dalle sensazioni venute ab estrinseco in quanto

che si riferiscono alia facolta morale da lui acquisita, dive-

nuta istinto. Cosi affermano. Difatti eccovi la genesi dell'etica

umana secondo il loro sistema, quale ci vien data in compendio
dal prof. Boccardo:

Le predisposizioni organiche preparano le facolta, che deb-

bono esercitare il senso morale (acquisito). Le necessita create

dalle condizioni &Q\ ambiente mettono in azione coteste facolta.

La utilita sociale da una parte suscita ed informa la pubblica

opinione, dalla quale sono giudicate le azioni, mentre dall'altra

la simpatia infonde nelle azioni lo spirito animatore. Le re-

pressioni legali, religiose e le discipline educative imprimono
colle loro sanzioni 1'indirizzo alia coscienza e generano ed

evolvono le nozioni del dovere. Ma al di sopra di questi fat-

tori domina e campeggia Peredita, merce della quale la co-

stante ripetizione di un atto trasforma in istinto in azione

automatica una tendenza dapprima occasionale ed acciden-

tale
a

. La conseguenza di questa genesi e la soluzione in

senso affermativo della seconda parte della quistione qui su

proposta. Imperocche tutti i fattori di cotesta genesi dal primo
aH'ultimo essendo di loro natura variabili, secondo gl' indivi-

dui, secondo i tempi, secondo i luoghi, secondo le societa,

* Disc. cit.
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debbono essere variabili anche gli istiriti ingenerati coi loro

dettami etici o morali.

Giova in prima osservare, che la genesi recata e un im-

pasto di piu sistemi. Vi e una grossa manata di utilitarismo

del Quesnay; vi e un buon pugno di simpatia di A. Smith;
vi e un largo pizzico di utilitarismo e di materialismo del

Say, ed e coronato il tutto dalla fulgida aureola delPevolu-

zionismo e del trasformismo.

Secondo cotesta scienza si afferma, che tra 1' animale e

1'uomo vi 6 la differenza di grado, come tra il meno il piu.

Noi, attenendoci strettamente al nostro argomento delPetica,

affermiamo per 1' opposto, che nel divario o nella differenza,

che corre tra P attivita animalesca e 1' attivita intellettiva

delPuomo, non vi ha una semplice differenza di grado, ma
di natura. Si considerino di grazia gli atti che filano da

coteste due attivita. Al primo sguardo voi vi avvedete, che

essi sono essenzialmente diversi : giacch6 quei della prima

rispondono alle percezioni dei sensi, n& si levano piu su di

un sol capello, quelli invece delPaltra si sollevano sul mondo

sensitivo, astraggono, spiritualizzano ed universaleggiano'e iridi

ragionando conchiudono indipendentemente dai sensi. Breve :

Foggetto delPattivita animalesca e il particolare, quello della

attivita intellettiva e Puniversale. Or gli atti seguendo Pessere,

ne consegue che 1' attivita animalesca sia di origine essen-

zialmente diversa da quella delPattivita intellettiva, e che per-

cio non vi abbia solo diversita di grado, ma di sostanza tra le

due attivita, ossia cbe fra Panimale e P uomo vi abbia dif-

ferenza di natura. Eppure Pevoluzionista si da il vanto di

avere dimostrato con tutto il massimo rigore scientifico, che

non esiste P abisso immaginato tra il mondo intellettuale

delPuomo, ed il mondo reale di tutta la restante natura.

Di maniera che ormai sia divenuto postulate della sociologia,

che i fenomeni della intelligenza se presentano nell'uomo il

loro piii completo sviluppo, appartengono pero in gradi dif-

ferenti alle specie animali inferiori, arrivando nell'uomo civile

alia loro piu alta espressione in virtu di quelle leggi gene-
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rail della concorrenza vitale della cernita e della eredita, che

imperano su tutto il mondo vivente *. Ed affinche tu non tenga

in piccolo conto cosiffatta cernita, cosiffatta eredita, ti fa sa-

pere, che alia natura e costato il faticosissimo lavorio di evo-

luzioni e di trasformazioni di migliaia di anni. A questo prezzo

essa alia perflne giunse all'acquisto di un filo di luce intel-

lettuale, ma confessa in pari tempo che non e possibile dire il

punto in cui & accaduto cotanto fenomeno di tramutazione.

qui si Dante, a fronte di metamorfosi cosi mirabili seria-

mente affermate, canterebbe berteggiando :

/

Taccia Lucano ormai la dove tocca

Del misero Sabello e di Nassidio

E attenda ad udir quel che or si scocca.

Taccia di Cadmo e di Aretusa Ovidio :

Che se quello in serpente e questa in fonte

Converte poetando, io non 1'invidio 2
.

In vero non sono gli evoluzionisti da invidiare per la stu-

penda idea della trasformazione delPanimale in uomo. La loro

scienza batte del capo in un massiccio assurdo. Modificate in

cento maniere un minerale; e egli possibile, che divenga un ve-

getale, un flore, un fil d'erba? Ne punto, n6 poco per la sem-

plice ragione, che Pattivita del minerale non e Pattivita del

vegetale. Nel supposto contrario si avrebbe, che Pessere ve-

getale possa germinare dal non essere vegetale, e che il non

essere vegetale, cioe il minerale, dia al mondo Pessere ve-

getale. II che si riduce al marchiano assurdo, che Vessere dbbia

vita dal non essere. Si applichi questo discorso alPanimale in

confronto delPuomo: se Pessere uomo, ossia Pessere intellettivo,

spirituale spuntasse comechessia dall'essere animale per forza

di trasmutazioni, ti si presenterebbe un essere intellettivo spi-

rituale figliato da un essere corporeo non intellettivo, che &

quanto dire Pessere dal non essere. Contro di cotesto stu-

1 Discorso citato.

2

Inferno, c. XXV.
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pendo fenomeno in evoluzionismo fanno strepitoso richiamo

il principio d'identita, il principio di contraddizione, il prin-

cipio di causalita. La nobile dottrina delP evoluzionismo, non

altrimenti che la derisa alchimia, si argomenta di trarre Toro

dallo zolfo e Fargento dal mercurio, come in un suo discorso

dicea e provava un dottissimo naturalista *. Ed eccovi colla

dottrina della impossibile ed assurda trasformazione dell'essere

animale a grado a grado nelFessere umano cader ruinata

quella pure, che afferma i principii etici, onde si governa Puomo,
essere opera delPambiente, di una immaginata ereditk o di qual-

siasi altro agente estrinseco. No: essi hanno la loro radice nella

virtu intellettiva umana, e secondo essi ogni individuo libera-

mente si governa nel suo operare, mentre Panimale e gover-

nato dal proprio istinto 2
.

IV.

Sia come voi dite, ripigliano gli evoluzionisti, ma il vostro

discorso non suffraga punto la vostra opinione, che i dettami

della morale scaturiscano da una intrinseca facolta. Difatti non

vedete, come i principii di moralita seguiti siano stati diversi

e siano tali anche al presente secondo i popoli, gFindividui,

le societa ed altre circostanze? Se avessero la loro scaturigine

ab intrinseco, sarebbero osservati egualmente in tutto il mondo.

I signori evoluzionisti hanno bensi studiato profondamente

tutte le razze animalesche, ma non hanno fatto altrettanto ri-

spetto alPuomo. Qui ci si affacciano due quistioni. E egli possibile

fare acquisto della facolta morale ? E se non e possibile, come

si spiega la diversitk dei principii morali oppostaci dagli evo-

luzionisti?

Dilucidiamole. Per cio, che spetta alia prima, una facolta

si puo considerare sotto due rispetti: o subiettivamenle, vale

1 Cf. Ultima critica di AUSONIO FRANCHI, P. Ill n. 645 e segg.
* Vedi la genesi dei principii morali nella Civ. Catt. quad. 1060 pa-

gini 418 e segg.
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a dire in quanto esiste neU'uorno, ovvero oggettivamente, vale a

dire, in quanto si riferisce alPoggetto in rapporto colla mede-

sima. Esiste cotale facolta di fatto neiruomo? Bene. Non esiste?

E impossible 1'acquisto. Quel matematico, che insegna ai suoi

alunni la propria scienza, che si propone egli in cosiffatto la-

voro ? Non altro che questo, cioe, che i suoi discepoli appren-

dano i teoremi della matematica e si formino di essi un ca-

pitale scientifico in capo. Or il verbo apprendere suppone, che

negli alunni esista una facoltk fornita di tale virtu che valga ad

apprendere od afferrare ed appropriarsi Pinsegnamento del

professore. Fate che non esista cotesta facolta in essi. 11 po-

vero matematico canterebbe ai sordi in perpetuo. L'uomo cosi

nell'ordine fisico, come nelPordine intellettivo, non ha la po-

tenza di creare, ma soltanto quella di modificare la materia,

e di esplicare coll'insegnamento della scienza la facolta o la

virtu conoscitiva dell'ttomo. Si applichi questo discorso al caso

della facolt^ morale. Le leggi e gli educatori suppongono, e

debbono necessariamente supporre, che nell'uomo esista la

facolta morale o la coscienza del bene e del male capace di

apprendere e di ampliare il proprio conoscimento della scienza

in quistione. Giacch6 se non esistesse, mancando nei legislator!

e negli educatori la potenza creatrice, le loro leggi e i loro

insegnamenti sarebbero parole gittate al vento. Passiamo'

alia seconda quistione. L'uomo tende naturalmente al bene

ed alia felicita da conseguirsi per mezzo della giustizia e

della onesta, o coll' esercizio della virtu, che torna ad un

medesimo, come abbiamo dimostrato altrove. Ma 1'uomo &

libero, e quindi accade, che adescato da cieche passion!

devii da coteste norme regolatrici delle sue azioni, correndo

dietro al bagliore di un falso bene. E siccome difatto egii

se ne diparte con moto piu o meno lontano e sotto cento

e piu rispetti; cosi abbiamo i fenomeni delle molteplici ma-

niere di falsati principii morali, quali si veggono nel mondo.

Non intendiamo di negare, che la educazione, la legge,

1'esempio e le opinion!, che hanno corso nelle societa, non

operino sugli animi coi loro influssi secondo la loro buona o



282 DUE MORALI

rea qualita morale. Si : operano, ma non a modo di cause pro-

ducenti nelPuomo un istinto od una facolta morale necessitante.

Se vi e gente al mondo, in cui per la ripetizione d'innumere-

voli atti e di una crescente eredita di secoli sarebbesi dovuto

formare un istinto ferreo, o facolta indomita di morale imbe-

stiata, sono per fermo i selvaggi. Ebbene fate, che la parola

del missionario predichi loro i dettami di giustizia e di onesta;

voi li vedrete scuotersi come da un profondo letargo, com-

prenderli, e vergognando del proprio imbrutimento, confor-

marvi il loro operare. Donde cotesto mirabile tramutamento ?

Non dal timore per la potenza del missionario, che rion ne

ha punto; ma dalla coscienza, che ridestatasi alia voce del

missionario risponde in essi, qual fibra toccata, ai dettami di

giustizia e di onesta predicati. Le tribu dei Piedi-neri, dei

Guori di lesine, dei Gorvi e di altrettali, che terribili ai bianchi

scorazzavano, non molti anni fa, a modo di bestie, nelle selve

dei monti rocciosi, oggi rendono testimonianza alia verita del

nostro asserto. Indi e lecito conchiudere, che la facolta mo-

rale; o la coscienza non e facolta acquisita, ma intrinseca e

naturale alPuomo; che 1'istinto necessitante e una favola; e che

Puomo ha Puso della liberta in sua mano in modo da poterlo

volgere a suo grado contro cio che affermano gli evoluzionisti.

y.

A cosiffatta loro teorica circa la morale risponde a capello

la pratica. II primo postulate della pratica evoluzionista si e un

totale sbandeggiamento di Dio dal mondo. A qual pro un Deus

ex machina? I progress! delle scienze avvezzano la mente a

spiegare Pordine dell'Universo senza dovervi ricorrere, e P in-

telletto comincia a dire per bocca dei pensatori con Laplace :

Je n'ai pas besom de cette hypoth&se *. Ondeche la provvi-

denza ordinatrice e reggitrice delPuomo e degli esseri, che lo

1 Discorso cit. pag. LXXV.
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circondano, puo ancora essere un dogma religioso, ma non

ha piu posto nel dominio scientifico e pratico
1

. Tutto al piu

lo Spencer, ed esplicitamente P insigne suo discepolo Fiske,

avendo provato, che al disopra del finito conoscibile vi e un

infinite inconoscibile, questo potra formare Poggetto di una

aspirazione religiosa per Panima umana 2
. La conclusione si

e alia fine non esserci piu bisogno di Dio, e potersi concedere,

che si metta tra gP ideali incogniti, a cui Panima umana pqssa

devotamente aspirare quanto le aggrada. L'ateismo non po-

trebbe essere piu smaccato!

Posto il principio dell'ateismo insegnato dalla evoluzione,

qual'e la condizione pratica dell'uomo individuo ? Quella del dis-

ordine! Tolto Dio, manca all'uomo il fine degno di lui, e senza

fine non vi e ordine. Di che, in mezzo ad un mondo di esseri

tutti ordinatissimi nei loro movimenti e nelle loro operazioni,

P uomo solo sarebbe nelPassurda condizione di essere non or-

dinato. Direte forse, che egli e ordinato alia felicita, a cui

tende ? Ma tolto Dio sommo bene, in cui solo ogni desio e sazio,

la felicita cercata dalPuomo non puo essere altra da quella che

danno le cose materiali che lo circondano. Or coteste cose es-

sendo tutte di un ordine sostanzialmente a lui inferiore, eccovi

la conseguenza : avrete Pessere di ordine superiore ordinato a

quello di ordine inferiore. Qual disordine piu spiccato di que-

sto ? Voi asserite che da piu fonti estrinseci rampollano nel-

Puomo le regole di morale : altre fino dal nascere gli vengono
in retaggio dai suoi maggiori, di altre gli e cortese Pambiente,

e non poche gli sono innestate dalla educazione o da quale che

siasi altra causa. Sia come voi dite. In questo supposto o egli non

puo disciorsene, ed e necessitate alia sommessione, e in tal

caso la sua liberta ne sarebbe ita
;
ovvero dite, che egli rimane

libero, ed allora il suo capriccio diviene la norma del suo

operare. Or il capriccio non dice ordine, ma disordine.

No: Puomo non 6 disordinato: il vostro sistema lo rende

tale con alta offesa della natura. Egli nasce, ed eccovi spun-

1 Loc. cit. pag. XLVII.
2 Loc. cit. pag. LXXVI.
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tare in lui e nei genitori diritti e doveri mutui, alia cui

osservanza stimola e forte inchina la stessa natura. Ma egli ha

pure la necessity per la sua propria educazione e per sod-

disfare ai suoi bisogni di vivere in consorzio con altri uomini, ed

eccovi da cotesta necessaria convivenza germogliare altri mutui

diritti ed altri mutui doveri. Toglietegli Dio, ed il disordine e

la sua condizione. A chi dovrk render conto della osservanza

di cotesti suoi obblighi? A nessuno. Esso dipenderk dal suo

libito disordinato. Vi sono le leggi penali, soggiungete. Bene:

in questa supposizione, sapete a chi sarobbe simile 1'uomo? A

quella bestia da soma, che, mostrandosi restia alia voee del

suo padrone, vi & soggettata a suon di busse. Peggiore disor-

dine di questo non si puo immaginare. Insomnia la con-

dizione dell' uomo individuo, offertaci dalla evoluzione, sotto

quale si voglia guardatura venga osservata, 6 il disordine in

petto e persona, e per cio intrinsecamente irrazionale.

Cosi rispetto alPuomo considerate come essere individuo.

N& la bisogna va meglio studiato in societa. L'uomo, che non

volge Tocchio al cielo e a Dio, lo volge alia terra, lo volge ai

beni che essa offre e si adopera con tutto lo sforzo deiranima

a ritrarne per s& il piu grande utile, che gli venga fatto. E

percio in una societa di evoluzionisti, forniti di una coscienza

ad libitum, il giuoco dei singoli sara quello di arraffarne in

suo vantaggio la maggior massa possibile. Di che il piu schietto

egoismo vi dominera sovrano, avente a sostegno e a difesa il

principio seguito, qual legge universale dagli economisti della

evoluzione, cioe, economia di forza e concorrenza 1
. Princi-

pio, che si traduce in questo volgare: guadagnar molto e

spendere poco, vincere della mano i rivali e, se venga fatto,

schiacciarli. Indi le soverchierie usate in piu modi a danno

degli operai, indi i frequenti inganni nelle produzioni, indi le

molteplici frodi su i mercati, indi tanti altri malanni finanziarii,

che essendo cogniti & qui inutile fame la enumerazione. Ii

forza di questo giuoco accade, che le ricchezze si accumulino

1 Cf. De MOLINARI, Notions fondamentales d'dconomie politi^ue. ch. I.
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mano del piu destri, del piii furbi, del piu forti in capital!

che, essendo limitate le loro fonti, moltissimi ne rimangano

iigiuni e condannati per giunta ad una continua fatica per

ladagnarsi la vita. Con quale occhio cotesti guarderanno 1'ab-

>ndanza, il lusso dei fortunati ? Lo dimandate ? Con quello di

inti cani affamati, i quali si arruffano e ringhiano contro i

compagni, che piu validi e piu pronti si sono impadroniti del-

1'osso desiderate. A poco a poco le ire si accendono e s'infiam-

mano nei loro petti, ed avete il socialismo, il nichilismo, 1'anar-

chismo e da questo i Ravachol, i Yaillant, i Caserio quai

precursori di piu terribili guai.

.
Al fosco lume di questi fatti vengano ora gli Spencer, i

Fiske ed altrettali scrittori di evoluzionismo, e ci dicano pure

e ripetano, che il progresso sociale consiste nell'organizzare

e consolidare nelle succedentesi generazioni le esperienze di

utilita per guisa da determinare un continuo perfezionamento

delP intuito morale, merce la cui opera e quella della ere-

dita morale si avra il progressivo affievolirsi Heiregoismo

ed il progressivo svilupparsi della opposta qualita, che Comte

e Littre haimo chiamato altruismo l
. Noi per risposta addi-

teremo gl' indizii di cotesto altruismo in quelPodio accanito

delte classi povere contro la doviziosa, odio minacciante alia

societa la ruina estrema. Che se questo non & accaduto, si dee

sapere grado e grazia, sapete a chi ? A quella vecchia morale

del buon Dio, che e dagli evoluzionisti a nome della scienza

schernita e reietta, la cui credenza per buona sorte campeg-

gia ancora in mezzo alle nostre popolazioni. Del cui valore

individuale e sociale parleremo, a Dio piacendo, in un altro

articolo.

1 Discorso cit. pag. LXXXIX.



NICCOLO III

( ORSINI )

1277 - 128O l

IX.

Di un nuovo ordinamento della Germania e dell' Italia

attribuito a Niccolb HI.

Da quanto abbiam ragionato finora intorno al niun fonda-

mento, che le azioni di Niccolo III prestano air imputazione

di esagerato nipotismo, datogli da certi scrittori, si potrebbe

credere superfluo Tesame di un fatto, che a prova della sud-

detta imputazione vorrebbesi addurre, e che, mentre e forse

il piii grave di tutti, e anche il piii incredibile. Vuolsi che,

sempre occupato dalla cupidigia di far grandi i suoi nipoti,

Niccolo III pensasse nulla' meno che ad ordinare in una ma-

niera affatto nuova la Germania e P Italia, e, costituiti in

quest' ultima due nuovi regni, la Lombardia e la Toscana, vo-

lesse darli col titolo e la dignita regia a aue suoi nipoti.

Per quanto siffatta asserzione si dimostri da se favolosa,

pure, essendo stata ripetuta, ed anche sostenuta e propugnata

sino a' nostri giorni, noi non crediamo di dover recedere,

rispetto alia medesima, dal primo nostro proposito di esami-

nare, con ogni maggiore imparzialita ed accuratezza, tutto cio

che fu scritto sino al presente di Niccolo III, per ritrovare

finalmente quel che siavi intorno a lui o di vero o di falso.

Chi sia s-tato il primo a metter fuori la suddetta accusa

non e phi ora difficile a sapere. II Rainaldi, ne' suoi Annali

ecclesiastici, si serve spesso della cronaca di un certo Gior-

1 Vedasi sopra il quaderno 1064, del 20 ottobre 1894, pag. 143 e segg.
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tno, la quale, per quanto sembra, egli suppose anteriore alia

toria ecclesiastica di Tolomeo da Lucca; poich6 sempre la cita

a di Tolomeo. Detta cronaca venne di poi in gran parte

ibblicata dal Muratori 1 che la trasse da un codice vaticano,

1'attribui ancora all'ignoto Giordano, del quale egli conget-

iro, che fosse veneziano di patria. Altri, come il Potthast nella

la Biblioteca storica del Medio Evo 2
, credettero di p6ter

lentiflcare costui con un Giordano canonico di Osnabruck, che

rerso la fine del secolo XIII compose un trattato sulPautorita

iperiale, col titolo Chronica qualiter Romanum imperium
mslatum ad Germanos sit. Finalmente, in questi ultimi anni,

ierc& le fortunate indagini di alcuni eruditi, si poterono avere

ill'autore della cronaca le seguenti piu precise notizie 3
. Egli

veramente veneziano, come aveva congetturato il Muratori,

ippartenne all' ordine francescano e nei documenti che lo ri-

guardano e chiamato col nome di fra Paolino di Venezia.

Dopo aver compiute varie important! commissioni affidategli

dal governo della sua patria, e dal papa Giovanni XXII, fu

nominate vescovo di Pozzuoli, e tenne quella sede dal 1324

al 1344. La sua cronaca, che va dal principio del mondo al

1320, la compose poco dopo il 1334, quando gia era vescovo;

quindi egli e posteriore di parecchi anni a Tolomeo, che mori

vecchissimo nel 1337 e che gia sin dal 1317 almeno aveva scritta

la sua Storia ecclesiastica 4
. Da questa si deve credere che Gior-

dano, ossia Paolino da Yenezia, copiasse il suo racconto.

1
Antiquit. Ital. Medii Aevi, tomo IV, col. 948 e seg. II codice vati-

cano, contenente la cronaca del supposto Giordano, porta il n. 1960.
8 Biblioth. Hist. Medii Aevi, Supplem., Berlino, 1868, pag. 89.
3 Per es. il SIMONSFELD in varii suoi scritti, lo SCHEFFER-BOICHORST

nel vecchio Archiv del PERTZ, vol. XII, 1874, pag. 465, il FABRE nelle

Melanges d' Archeologie et d' Histoire, anno 1885.
* Sembra che due volte per lo meno Tolomeo si applicasse a comporre

la sua Storia ecclesiastica. La prima volta 1'avrebbe condotta sino alia ri~

nunzia di Celestino V nel 1294, e questa, per dir cosi, prima edizione dell'o-

pera, e rappresentata dai piu antichi codici, che anco al presente si ab-

biano.

Piu tardi, cioe dopo la morte di Clemente V, avrebbe continuato la sua

Storia dal 1294 fino al 1314. Questa continuazione, o 2a edizione della Sto-
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II primo, pertanto, tra gli scrittori a noi noti, che facesse

parola di quel singolare disegno di Niccolo III fu Tolomeo da

Lucca. Ecco come egli si esprime nella Storia ecclesiastica :

Nello stesso tempo (cioe verso il 1279) Niccolo III, siccome

riferiscono le Storie, tratta col suddetto Rodolfo sopra certe

novita da introdursi nell'Impero, ossia che tutto 1'Impero si

divida in quattro parti, nel regno d'Allemagna, che passe-

rebbe in eredita ai discendenti di Rodolfo, nel regno Vien-

nese (o di Aries) che si darebbe come dote alia sposa di

Carlo Martello, figlia del suddetto Rodolfo. Nell' Italia, oltre

il regno di Sicilia, si formerebbero due regni, uno di Lom-

bardia ed uno di Toscana; ma a chi si dessero questi due

regni non era ancora determinate; v'era pero assai materia

da formar dei sospetti. Ma mentre queste cose si disegnavano,

i tentativi, i disegni ed il conferimento se ne andarono in fumo

per la morte del Papa, accaduta nelPanno seguente
]

.

Molte sono le osservazioni che si devono fare intorno alle

riferite parole, nelle quali due fatti sono attribuiti a Niccolo III,

ossia le trattative di Niccolo con Rodolfo per una nuova divi-

sione dell'Impero, e 1' intenzione che egli ebbe di dare a qual-

che, o privato o principe, i nuovi regni di Lombardia e di To-

scana. Quanto a quest'ultimo, Tolomeo non nomina punto, n6

i nipoti del Papa, n6 gli Orsini. Furono altri scrittori, che in-

terpretarono le parole, per se stesse non chiare, di Tolomeo,

ria ecclesiastica dedico a Guglielmo Goudin di Bajona, domenicano, car-

dinal prete di S. Cecilia, e da questa dedica si deduce che 1' opera fu com-

piuta prima del g-iorno 22 settembre 1317, nel quale il suddetto cardinale

fu promosso alia sede vescovile di Sabina.
1 Quo etiam in tempore, ut tradunt Historiae, Nicolaus III cum Ro-

dulpko idem dicto tractat super novitatibus faciendis in imperio, ut totum

Imperium in quatuor dividatur partes, videlicet in Regnum Alamannie,

quod debebat prsteris Rodulphi perpetuari ; in Regnum Viennense, quod da-

latur in doiem uxori Caroli Martelli, filiae dicti Rodulphi. De Italia vero

praeter Regnum Siciliae duo regna fiebant, unum in Lombardia, aliud vero

in Thuscta; sed quibus darentur nondum erat expressum: sed suspicandi

satis erat materia. Dum autem Jiaec attentantur, et attentatio et cogitatio

evanescit, et collatio per mortem Papae, qui moritur in anno sequenti.

MURATORI, R. /. S. XI, 1183.
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come una manifesta allusione agli Orsini in generale e a due

nipoti del Papa in particolare. II primo, che seguisse la detta

interpretazione, fa, per quanto noi sappiamo, lo storico Flavio

Biondo di Forli, il quale scrisse la sua storia generale poco

prima della sua morte, che fu nel 1463. Cosi egli si esprime:

Scrive Tolomeo lucchese, che Niccolo papa, se la mode non

gli avesse rotto il disegno, avrebbe dato due re, uno ai Lom-

bardi, Taltro ai Toscani; col qual mezzo intendeva che tanto

i Re di Sicilia, come i Germani, i quali troppo abusavano del

nome delPimpero, fossero impediti di sconvolgere Tltalia, sic-

come t.ante volte avevan fatto; e lascia pur capire che a tal

dignita avrebbe elevati gli Orsini a preferenza d'ogni altro 4
.

Che le parole di Tolomeo, rispetto ai due regni nuovi;

ma a chi si dessero non era ancor determinate* ; v' era perb

assai materia a forrnar del sospetti ; contengano un'allusione

agli Orsini, non ci sembra per nulla dimostrato. Quindi noi

non sapremmo disapprovare chi volesse sostenere T intenzione

di Tolomeo essere stata solamente di narrare il fatto delle

congetture, molto vaghe e generiche, che si fecero dal pub-

blico riguardo a quei disegni di Niccolo III. Imperocche 1'unico

argomento, onde si possa vedere nelle parole di Tolomeo

un'allusione, sta nel legame che queste potrebbero avere con

quanto il medesimo Tolomeo aveva asserito del nipotismo

esagerato del Papa. Ma questo legame non e tanto, ne cosi

evidente, che non possa ragionevolmente essere o negato o

messo in dubbio. N& senza notevole significato e pure il pro-

fondo silenzio, che di questi disegni di Niccolo serbarono tutti

gli storici antichi da Tolomeo sino a Flavio Biondo, eccetto

fra Paolino, che, come dicemmo, copio Tolomeo. Invero non

ne parlarono ne i contemporanei, o quasi contemporanei, si

1 Scribit Ptolemeus lucensis, Nicolaum pontificem, nisi eius consilia

mars occupasset, lieges duos, unum Lombardiae, alterum Aetruscis fuisse

daturum- que Regibus tticiliae, atque Germanis imperil titulo abutentib-us

evertendi Italiam, sicut saepe fecerunt, potestas adimeretur, innuitque Ur-

sinos eum potius fuisse, quam altos, ad id fastigii evecturum. BLONDI

FLAVII FORLIVIENSIS, Historiarum ab inclinatione Romani imperil decades,

Decadis Secundae, lib. VIII, folio Siiii.

Serie XVI, vol. I, fasc. 1071. 19 24 gennnio 1894.
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coloro che semplicemente raccontarono le sue geste principal!,

e piuttosto favorevolmente al Papa, come Saba Malaspina,

Bernardo di Guy
l
,

i quali tacciono perfino 1'accusa di nipo-

tismo
;
si quelli che oltre ogni dovere esagerarono quest'accusa

come Salimbene, fra Pipino, Giovanni Villani, ed i piu antichi

commentatori di Dante, Jacopo della Lana, Pietro Alighieri,

Benvenuto da Imola e simili. Questo cosi unanime e prolungato

silenzio deve formare per ogni attento estimatore delle cose

un grave pregiudizio contro la verita storica delle due inten-

zioni, che si vorrebbero attribuire a Niccolo III. Di piu & no-

tevole ancora il modo con cui fra Paolino copio il passo di

Tolomeo, nel quale si parla dei pretesi disegni di Niccolo III.

ImperocchS riferisce bensi colle stesse parole tutto il passo di

Tolomeo che li riguarda, ma lascia interamente le espres-

sioni : ma a cui si dovessero dare assai v' era da formar
dei sospetti.

La qual omissione del vescovo Paolino sembra a noi voler

dire, che egli credette le parole di Tolomeo o troppo vaghe

e non degne percio d' esser registrate, oppure insussistenti.

Quindi non si puo a meno di biasimare la grande sicurezza,

con cui il Gregorovius afferma esser certo, che Niccolo inten-

deva dare a due suoi nipoti la Lombardia e la Toscana, e

presenta come mallevadore della sua asserzione il solo Tolo-

meo da Lucca 2
. Molto meglio avrebbe fatto, imitando la pru-

denza del Muratori, che, sebbene prevenuto malamente sul

conto del nipotismo di Niccolo III, pure, riferendo il disegno

suddetto della divisione delFImpero, lo accompagno con una

espressione di dubbio 3
.

1 R. L S. Ill, p. l.
a Vedere Paolino di Viero, Simone della Tosa ed

altri di cui parla Scheffer Boichort nel vecchio Archiv. XII.

* Se egli avesse potuto condurre a fine il suo disegno, componendo
in Italia tre reami, di Sicilia, di Lomlardia, di Toscana, oltre lo Stato

ecclesiastico, certo e che negli ultimi due avrebbe fatti re i suoi nipoti. V, 555.

3 Ma il suo piu grande progetto di novita (se pur e vero) fu quello,

di cui dicono, che egli tratto col re Rodolfo, ecc. Annali d'ltalia, al-

1'ann. 1280.
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Nel resto, lasciando stare siccome dubbia e difficile a scio-

gliersi la questione se Tolomeo alludesse o non alludesse

agli Orsini, ci bastera esaminare la parte piu importante del

passo citato, dove si attribuisce a Niccolo III il disegno di

procedere ad una nuova divisione delFImpero romano-ger-

manico, e si afferma che a tal fine egli avesse intavolato

pratiche con Rodolfo d'Absburgo. Quando noi avremo di-

mostrata 1' insussistenza di tali disegni e di siffatti trattati,

cadra pure da se siccome vana ed erronea 1' allusione agli

Orsini, che si voile trovare nelle parole di Tolomeo.

Noi preghiamo i nostri lettori di considerare attentamente

quanto sia grave il fatto, che qui si afferma da Tolomeo, di

una nuova divisione, e, con essa, di una diminuzione delFIm-

pero germanico. Chi supponesse i principi germanici e con

loro tutta la nazione tedesca cosi facile a sacrificare tre no-

bili province, la Borgogna, la Lombardia e la Toscana, mo-

strerebbe di non conoscere qual molla potente sia 1' ambizione

nel cuore degli uomini, e specialmente dei principi, i piu mo-

deratl dei quali, almeno questo considerano come lor gloria,

il nulla perdere del patrimonio dei maggiori. Rimane ancor

piu difficile a credere tal disposizione in Rodolfo e nei Prin-

cipi tedeschi, se si osservino i vantaggi che dal possesso

delle suddette province venivano agli Imperatori ed al popolo

tedesco. Dominando sulla Borgogna avevano essi un mezzo

potentissimo per tenere a segno la Francia, per vigilare i

suoi atti, ed, occorrendo, invaderla prontamente colle armi.

Quanto alia Lombardia (col qual nome s' intendeva allora

tutta F alta Italia, eccettuata Venezia e forse la Liguria) ed

alia Toscana, chi le possedesse poteva riguardarsi qual si-

gnore di tutta FItalia, vale a dire di quella regione che era

allora considerata come la piu colta e la piu ricca d'Europa,
la piu nobile pei ricordi delF antica civilta romana, e per
la sede del Capo sempre venerando e venerato, ma a quei

giorni veneratissimo, della Cristianita. Non il solo Dante chia-

mava FItalia giardin delVImpero (Purg. VI, 105), ma gli

stessi Imperatori tedeschi; ed in particolare Rodolfo d'Absbur-
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go, che si vorrebbe far credere tanto proclive a fame mer-

cato, chiama con questo nome la Toscana 1
.

Tutta la storia della nostra penisola, dalla caduta deirim-

pero romano, sino a' giorni in cui viviamo, non e che un

seguito di guerre, combattute per il possesso della medesima.

I Tedeschi particolarmente, cominciando dal giorno in cui il

regno d'ltalia, ossia 1'Italia superiore, passo in loro mani,

sino alia cessione del Veneto nel 1866, altro non fecero, che

versare il loro sangue per mantenersi in dominio delle pro-

vince italiane. Non si puo credere, senza ignorare interamente

la storia e senza misconoscere le passioni umane, che un

Principe od una nazione sia mai disposta a cedere anche un

sol palmo di terra, se prima non si tenta la fortuna delle

armi, o non si viene per via di pacifici accordi a compensi

adeguati.

Or posto che Niccolo presumesse, trattando pacificamente

con Rodolfo, d'indurlo alia cessione della Borgogna, della Lom-

bardia e della Toscana, non poteva offrirgli altro compenso
che di assicurare in perpetuo alia sua famiglia il regno di

Germania, cambiando questo di elettivo in ereditario. Ma non

sappiamo se vi sia chi possa chiamare adeguato siffatto com-

penso. Quanto a noi ne dubitiamo fortemente
; anzi, a dire il

vero, non lo crediamo affatto. ImperocchS per Rodolfo in un tal

cambiamento sarebbesi trattato di dare il certo per Tincerto;

il certo, che era il dominio piu diretto ed immediato sulla

Germania, e quello indiretto su parte non ispregevole della

Francia e sulla miglior parte d' Italia, per P incerto d'un fatto,

che non solo doveva succedere nei tempi avvenire, ma che

per la sua attuazione presenterebbe gravissime e forse insor-

montabili difficolta. Una delle piu grandi sarebbe stata cer-

tamente Topposizione di tutta intera la nazione germanica, la

quale, eziandio nel caso che vi consentisse Rodolfo per suoi

particolari interessi, non mai vi avrebbe essa consentito.

1 In una lettera scritta da Rodolfo ai popoli della Toscana, chiama

questa generosum quidem imperil Romani pomerium: Mittheilungen aus dem

Vaticanischen Archive, tomo II, Vienna 1894, pag. 174.
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Ne questa e solamente una nostra induzione. Due fatti ac-

caduti Puno un ventitre anni prima di Niccolo III, 1'altro sette

anni dopo di lui, e mentre ancora viveva Rodolfo, dimostrano

quale spirito animasse su questo punto i Tedeschi. Nel 1254,

mentre Alfonso X di Castiglia e Riccardo di Gornovaglia si

contendevano la corona imperiale, alcuni maligni sparsero la

voce, che il Papa, il quale era Glemente IV, volesse deporli

entrambi, ed elegger egli, di suo arbitrio, un imperatore. Assai

se ne commossero i principi tedeschi, e fu d' uopo che il Papa
loro scrivesse e con termini fortissimi condannasse come vana

e calunniosa la diceria suddetta i
. Nel 1287

w
il cardinale Giovanni

di Tuscolo trovavasi in Germania, come legato pontificio del

papa Onorio IV. La sua presenza spiaceva forse ad alcuni, i quali

temevano che egli prendesse decisioni contrarie alle loro ve-

dute od ai loro interessi. Quindi, tra le voci ingiuriose e sfa-

vorevoli, che sparsero, vi fu pur questa, che egli venisse non

gia per trattare colP Imperatore e sostenere ed innalzare 1'au-

torita imperiale, ma per separare il regno di Germania dalla

dignita d' Imperatore, e renderlo ereditario. Gommossi da que-

ste voci PArcivescovo ed il clero di Golonia stesero un ap-

pello al Papa, nel quale fanno sentire le loro accuse contro

il Legato, ed una di esse e appunto che il Legato volesse

rendere ereditario il regno di Germania e separarlo dall'Im-

pero
2

.

1 Intelleximus enim, quosdam filios iniquitatum super eo Hnguas in-

strvxisse mendaces, quod nos exclusis ab Imperatoria dignitate principibus
ad praesens litigantibus super ea, intendebamus de persona nostra, iuxta

nostrum beneplacitum Imperio providere, jure, quod vobis super hoc competit,

enervato ; taUs quippe relatio non rationis fundamentum habuit, sed a ne-

quitiae fermento traxit originem ; indecens enim esset, quod inde sequerentur

iniuriae, unde iura nascuntur, et illi de paterna manu nocumenta sentirent,

qui per earn attolli ad gratiam meruerunt. BODMANN, Codex epistolaris Ro-

dulfi I, Lipsiae, 1806, pag. 506. Dell'uso di questo libro, che non ci fu pos-
sibile ritrovare in nessuna biblioteca governativa d' Italia, siam debitori alia

gentilezza del signer dottore Osvaldo Redlich, professore neH'Universita di

Vienna, che ce 1'ottenne di prestito dal signer dottore Giulio Ficker, con-

sigliere aulico. Ai due egregi personaggi presentiamo i nostri vivi ringra-
ziamenti.

2

Insuper attend? rites quod licet dominus predictus legatus asserat ad
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Contra Popposizione, che Rodolfo doveva prevedere cer-

tissima da parte del Tedeschi, qual peso avrebbe potuto avere

nelPestimazione sua Passicurazione e la promessa del Papa?
A noi sembra che pochissima o nulla. Poiche, ammettendo

pure che Niccolo fosse risoluto ad assicurare a Rodolfo ed alia

sua famiglia Peredita del regno germanico contro Popposi-

zione di tutto il popolo tedesco, com'avrebb'egli in pratica po-

tuto aiutare Rodolfo? Colle armi, non certo; colle minacce e

pene spiritual!? Noi non crediamo, poich6 qui sarebbesi trat-

tato d'una questione puramente politica, di ordine cioe tem-

porale ed umano, d'una di quelle, in cui i Papi mai non prete-

sero d' immischiarsi. Di pm, concedendo che Niccolo fosse de-

liberato a tentare ogni mezzo affin di riuscire nel suo disegno,

poteva forse Rodolfo fidarsi che tutti i Papi sarebbero del me-

desimo pensiero ? Non doveva egli piuttosto temere, che, morto

Niccolo, non gli succedesse un Papa, (come poi fu), di pen-

sieri e di maniere al tutto diverse?

Tutte queste considerazioni che vengono ora in mente a noi,

che assai teoreticamente e freddamente riguardiamo il punto

presente, pensate qual forza dovessero fare nell'anima d'un

Imperatore pieno di gagliardia e di gloria, vittorioso poc'anzi

d'un potente nemico, qual era Ottocaro re di Boemia, sconfitto

da lui nel 1278, cioe, mentre appunto gia era pontefice Nic-

colo III, e, quel che piu rileva nel caso nostro, insigne per

aver saputo unire aH'ambizione la piu circospetta prudenza!

hoc ad paries Alemannie a sede apestolica destination, ut alteram mundi

lucem, videlicet sacri romani imperil, que iamdudum consopita extitit, ex-

citaret, tamen vox est, verbum et fama pubblica per regnum Alemannie mul-

tipliciter divulgati. quod idem dominus legatus regnum ipsum semper in-

separabiliter unitum , intendit , constituendo re<jem hereditarium, quan-

tum in eo est, ab imperio sepamre, et sic alteram mundi lucem, videlicet

honorem culminis imperialis, si fas est dicere, extinguere et excecare ac

iuri principum Alemanie ecclesiasticorum et secularium ad quos spectat elec-

tio regis eiusdem, promovendi postmodum in imperatorem, enormiter dero-

gare. II documento fu pubblicato dal sig. Herzberg-Frankel nelle Mit-

theilungen des Instituts f'dr ostcrreichi&ckc G-eschichtsforschung, tomo XII,

Innsbruck, 1891, pagg. 649-652,
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Una seconda difficolta proveniva da cio, che Rodolfo, ac-

msentendo al preteso disegno di Niccolo, avrebbe non sola-

lente ceduto il certo per Fincerto, ma ancora il piu per il

ieno. Molto piu glorioso era per Rodolfo il dominio, ancorche

>lo alto ed indiretto, in tutta FItalia superiore, la Toscana e

Borgogna, anziche esser sovrano solamente della Germania,

ibbene questa dovesse poscia conservarsi nella sua famiglia.

?anto piu ch'egli ben poteva lusingarsi di ottenere, la merce

li un saggio governo e dei benefizii fatti ai principi piu no-

jvoli della Germania, e specialmente agli elettori, e dei pa-

mtadi che strinse con questi
1
,
che essi dopo la sua morte

leggerebbero il suo primogenito, ossia nell'elezione del suo

successore seguirebbero 1'usanza, fin dai piu antichi secoli

>mpre conservata tra i Tedeschi, di eleggere per sovrano il

del defunto, o, se questi non fosse stato capace di go-

jrnare, uno della sua famiglia ; poiche Teleggere un sovrano

li altra famiglia era piuttosto un' eccezione che la regola,

;ome del resto tutta la storia gerrnanica dimostra 2
. Cosicche

sotto nessun rispetto, sarebbe convenuto a Rodolfo di accon-

mtire alia proposta, che si vorrebbe fattagli da Niccolo III.

N6 solo per parte di Rodolfo noi riteniamo affatto incre-

ibile ed inammissibile Fasserzione e F insinuazione di Tolomeo,

ancora, o fors'anche piu, da parte di Niccolo. Gome gia
)biam visto piu d'una volta, gli storici contemporanei sono

limi nel dargli lode di sornma prudenza, e chi esamini il

1 Ai quattro principi elettori laici Rodolfo diede in ispose altrettante

3 figlie, cioe Matilde a Luigi elettore Palatine, Edvige ad Ottone elettore

Brandeburgo, Agnese ad Alberto elettore di Sassonia, Giuditta a Ven-
Jslao re di Boemia, figlio del vinto Ottocaro.

2 Parlando solo dell'Impero, e noto che prima 1'ebbe la famiglia dei

soni; poi, spenta questa, si elesse Enrico II il Salico, parente dei Sas-
A costoro, eccetto il breve e contrastato impero di Lotario II, succe-

jttero gli Svevi
?

il primo dei quali Corrado III era nato da una figlia di

Enrico V, ultimo dei Salici. Gli Svevi poi si succedettero di padre in fi-

?lio, per cinque generazioni. Una nuova dinastia fu quella di Rodolfo, ma
ma volta che giunse alia dignita imperiale, si puo dire, che eccetto il

Jriodo dei Lussemburgo (1308-1437), non se la lascio piu sfuggire, sino

iU'estinzione della dignita stessa nel 1806.
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rnodo con cui egli seppe condurre difficili ed intricate tratta-

tive coll'imperatore Rodolfo per la cessione della Romagna,,
con Rodolfo e con Carlo d'Angio per la pace tra loro, con

Carlo d'Angio per la cessione del vicariato di Toscana e

del senatorato di Roma, coll'imperatore Paleologo per Tunione

delle Chiese e per 1'amicizia colPAngioino, chi rifletta che

egii riusci a pacificare tra loro i Fiorentini, cio& il popolo

phi turbolento d'ltalia in tempi turbolentissimi, e ad impedire,

finche egli visse, ogni nuova guerra tra popoli cristiani,

dovrk ammetterejche la lode di consummata prudenza a lui.

tributata non fu soverchia. Ora noi diciamo francamente che

la proposta, la quale si vorrebbe fatta da Niccolo III a Rodolfo,.

di assicurargli 1'ereditk del regno di Germania, purche egli

cedesse tre insigni province, ed in due di queste ponesse

per sovrani non gia i proprii figli o nipoti di Rodolfo, che

molti n'ebbe, ma due ignoti nipoti del Papa, ci pare tanto

aliena dall'animo prudentissimo di Niccolo, quanto la piu sciocca

e pueril cosa del mondo.

Quando pure credessimo Niccolo III, quale ci venne rap-

presentato da non pochi storici, arnatore appassionato de' suoi

nipoti e parenti, avido di arricchirli in tutti i modi e per tutte

le vie, e di null'altro sollecito che di farli grandi, non pen
andremmo mai piu in la che a supporre da parte di Niccolo

la volonta di ottenere pe' suoi nipoti qualche dignita o carica,

oppure il dominio di qualche villaggio o castello, e da part

di Rodolfo la propensione di soddisfare a questa brama del

Papa, affln di acquistare il suo favore (certo non mai sprege-

vole) per assicurare alia sua famiglia la successione neirim

pero e nel regno di Germania. Ma se noi riflettiamo, che con

tanta avidita di far grandi i suoi nipoti, Niccolo III non died<

loro neppur un feudo del suo Stato pontificio, dove egli en

in piena potesta dffarlo, e che a suo nipote Bertoldo minacci<

perfino di togliere il governo d'una sola provincia, datagli

temporariamente ad amministrare, noi ci crediamo in diritl

di conchiudere che non mai nelle trattative, che si sa essei

corse tra Niccolo e Rodolfo, vi fu questione, ne di stralci;
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Lombardia e la Toscana dalPImpero, n& molto meno di

larle come regni a due Orsini, anzi non vi fu mai questione

li dar nulla agli Orsini, e che tutto quanto asserisce Tolomeo

w questo argomento e falso, ed erroneo da capo a fondo.

Nobile e grande cuore ebbe Nicolo III, altamente compreso
lei doveri del sommo pontificato, ed i suoi alti e nobili in-

mdimenti egli mostro, come in tutti gli altri atti del suo

ifficio, cosi nelle sue relazioni con Rodolfo. Gia prima d'es-

jre papa, allorche, semplice cardinale, avrebbe dovuto, se

ibizioso, far la corte al possente Imperatore di Germania

adoperare il linguaggio adulatorio di chi vuol entrare in

*azia ai potenti, Giovanni Orsini, scrivendo all' Imperatore,

ion trascurava i termini di servitu e di profferta de' servizi,

le scrivendo a si augusto personaggio si addicevano, ma in

iri tempo, da vero ministro di Dio, non trascurava di ag-

fiungere quegli ammonimenti e quelle esortazioni, che 1'amor

10 e lo zelo pel bene spirituale e di Rodolfo e della Chiesa gli

iggerivano. Sentasi come conchiudesse una lettera scritta da

11 a Rodolfo intorno alPaprile del 1275, che solo da poco

rnipo fu pubblicata integralmente
1

: Prego, eccellentissimo

1 Nel vol. 2delle Mittheilungen aus dem Vaticanischen Archive, (p 53)

iparso in luce a Vienna nell'ottobre del 1894. Prima era gia stata pub-
licata nel vol. II delle Fontes rerum Austriacarum, ma senza ii nome del

nttente; quindi non sapevasi che fosse del nostro cardinale Orsini. Ec-

>ne il testo:

Attendite, quatenus excellencie princeps et egregie domine, in interio-

ribus intuemini oculis consideratis ex intimis vestris precordiis graciam
a summo et unico Deo in vestri vocacione ad culmen imperialis honoris

celitus vobis datam, benevolenciam et favorem sedis apostolice vobis sic

celeriter in habundancia et plenitudine, Deo, ut credimus, inspirante con-

cessam, felices successus, quibus in subditis divina faciente dementia cot-

tidie magis ac magis de bono proficiendo in melius habundetis, vicemque
Creatori vestro pro tantis beneficiis satagentes impendere, numqunm ab

ipsius beneplacitis discrepetis, sacrosanctam matremque Ecclesiam, Dei vivi

sponsam, Romanumque Pontificem vicarium lesu Christi multa et perpetua

honorificentia et reverencia prosequendo, semper eorum sicut benedictionis

filius reverenter et humiliter suscipiatis monita, pareatis semper, et continue

Vos ipsorum pus voluntatibus et placitis cooptetis, ut ex habundancia pos-
sitis divinam promereri graciam et eamdem matrem in omnibus Deo fa~
vente invenire propiciam, in quibus earn duxeritis requirendam.
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Principe ed illustre Signer mio, di considerare attentamente

la grazia fattavi da Dio chiamandovi alia dignita imperiale, la

benevolenza ed il favore che tosto vi dimostro la Sede Apo-

stolica, dal cielo siccome io credo, a cio inspirata, ed i fe-

lici successi che di giorno in giorno Voi andate ottenendo

in mezzo a' sudditi vostri. Da queste considerazioni traetene

motivo per mostrarvi grato di tanti benefizi a Dio nostro Crea-

tore, procurando di non allontanarvi mai dal suo divin bene-

placito, ed onorando e riverendo in tutti i modi ed in tutti i

tempi la sacrosanta Madre Chiesa, sposa del Dio vivente, ed

11 Romano pontefice vicario di Gesu Cristo, e da vero figliuolo

di benedizione accogliete con rispetto e modestia i loro av-

visi, obbedite loro sempre, ed ai loro pii voleri e desiderii

piegatevi, per guisa che vi meritiate 1'abbondanza della divina

grazia, e quando vi occorrera il favore di detta Madre, sem-

pre la troviate propizia.

Questo linguaggio, veramente sacerdotale, che Niccolo gia

usava con Rodolfo da semplice cardinale, molto piu lo conti-

nue fatto pontefice, come si pud vedere in tutte le lettere, che

abbiamo, di lui a Rodolfo, cominciando dalla prima, scritta il

12 decembre 1277, cioe appena che Niccolo fu giunto a Roma
da Viterbo, dove era stato eletto papa, fino alPultima del 6

luglio 1280, un mese e mezzo in circa prima ch'egli morisse.

In plena conformita dei sentimenti nobili ed elevati, che

Niccolo manifesto costantemente nelle sue lettere o a Rodolfo,

oppure anche ai proprii nunzii e legati, spediti presso quel-

Plmperatore, erano i negozii che egli tratto con questo e che

felicemente conchiuse; cioe la restituzione solenne ed intiera

della Romagna fatta alia S. Sede, la pace che si strinse tra

Rodolfo e Carlo I d'Angio, ed il matrimonio, confermativo

della medesima pace, tra Clemenza figlia di Rodolfo e Carlo

Martello figlio di Carlo principe di Salerno e nipote del sud-

detto re Carlo I d'Angio.

Questi due o tre negozii, sui quali, se non unicamente, certo

principalmente si aggira tutta la corrispondenza passata tra

Niccolo e Rodolfo, erano di somma importanza e ben merita-
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vano che Niccolo vi consacrasse tutte le sue sollecitudini; poiche

una volta conchiusi, secondo i desideri di Niccolo, veniva ser-

rata per sempre la via a quelle eterne disastrose controversie

e guerre, che per tanto tempo avevano spinto gli Imperatori

tedeschi a combattere non solo contro la Ghiesa, ma contro

i Sovrani dell'Italia meridionale, facendo trista e desolata la

nostra penisola.

Inoltre, con queste paci tra Rodolfo da una parte, lo Stato

pontificio ed il regno di Napoli dalPaltra, sembra a noi che

venisse tolto a Niccolo ogni onesto motivo per poter davanti

aKmondo giustificare la proposta, che si dice aver egli fatta

a Rodolfo, di procedere ad una nuova divisione delPImpero
di Germania, di elettivo in ereditario. Imperocche non altra

ragione poteva addursi pubblicamente, che rendesse gli animi

disposti ad accettare una si grave novita (come glustamente

la chiama il Muratori), se non d' impedire le guerre, che tante

volte fino allora eransi combattute dai Tedeschi in Borgogna
e soprattutto in Italia. Ma come abbiam detto, ed or giova

ripetere, sancita una volta la pace tra Rodolfo ed il Papa
come sovrano temporale, e tra Rodolfo ed il re di Napoli,

qual motivo avrebbero ancora avuto i Tedeschi per 1'avvenire

di guerreggiare in Italia ? Gli Italian! della Lombardia e della

Toscana non pensavano punto di sottrarsi al dominio impe-

riale; n6 quindi agli Imperatori rimaneva motivo alcuno di

far guerra. Chi attribuisse agli Italian! di quei tempi i desi-

derii di indipendenza e di piena autonomia, che vidersi e ve-

donsi ai tempi nostri, mostrerebbe di nulla conoscere della

condizione di allora. Come dopo la sanguinosa lotta contro

Federico Barbarossa, vinta finalmente a Legnano nel 1177, i

nostri liberi Comuni italiani protestavano altamente di essere

pronti a rendere all' Imperatore cio che gli era dovuto di

giustizia, ossia a riconoscere il suo supremo dominio 1

9 cosi

essi ancora pensavano un secolo dopo, cioe negli anni 1277,

1278, 1279, 1280, pontefice Niccolo.

1 Parati Imperatori, sicut domino, iustitiam facere , cosi dicevano
i Lombard! nel 1177 all'Arcivescovo di Magonza.
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Abbiam detto sopra nuova divisione dell' Impero ; ma ve-

ramente si dovrebbe dire con piu esattezza distruzione dell' Im-

pero. Imperocche, una volta costituiti sotto altrettante dinastie

i quattro regni ereditarii di Germania, di Borgogna, di Lom-

bardia e di Toscana. e questi tre ultimi sotto re non tedeschi,

non sappiamo invero dove ed in che sarebbe ancora consistito

T Impero, che dicevasi romano-germanico. Quella supremazia,

quasi piu di onore che di realta e di fatto, che il re di

Germania esercitava, nella sua qualita d'Imperatore romano

(qualita unita flno allora alia corona di Germania) sulla Bor-

gogna e sull' Italia, e che gia era si difficile a mantenere

mentre in queste due regioni non v'erano che o piccoli feu-

datarii o Gomuni di poca importanza, come avrebbe ancora

potuto conservarsi, quando vi si fossero costituiti tre forti re-

gni, capaci, ciascuno da se solo, di lottare con isperanza di

vittoria contro il re di Germania, e certi, se tra loro si uni-

vano, di sopraffarlo ?

Ora niuno, il quale anche solo per poco abbia notizia della

condizione di que' tempi, sara mai per concedere che un Papa,

eziandio se molto al di sotto di Niccolo III, per doti di pru-

denza e di esperienza, volesse comechessia menomare Tauto-

rit e la forza dell' Imperatore romano-germariico. Nonostante

1'abuso che di essa avevan fatto varii Imperatori tedeschi a

detrimento dei Papi e della Ghiesa, 1' autorit imperiale era

pur sempre quella, che tenea sotto di se, unito il piu gran nu-

cleo di popoli cristiani. Onde, se di essa fossero investiti Im-

peratori devoti alia Chiesa, questa poteva aver tosto in loro

un mezzo facile e spedito per far giungere ad un gran nu-

mero di gente cristiana il benefico influsso della sua legisla-

zione indvilitrice. Per la stessa ragione la persona e I'auto-

rita dell' Imperatore doveva dare le piii belle speranze ai

Pontefici per attuare il disegno, non mai da loro intermesso,

di spingere i nostri guerrieri d' Occidente alia liberazione dei

popoli oriental!, oppressi dai baldanzosi e trionfanti Selgiucidi,

Quindi avvenne che il beato Gregorio X tanto s' adoperasse

per risuscitare la dignita imperiale, che dopo la morte di Fe-

derico II nel 1250 giacevasi quasi che estinta, e che, eletto,.
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dopo 23 anni d' interregno, un nuovo Imperatore nella per-

sona del prode e pio Rodolfo I d' Asburgo, con tanto calore

procurasse di farlo riconoscere ed accettare dai signori e dai

popoli delPImpero.

Dalle tracce del suo santo predecessore non si parti punto

Niccolo, e come lui miro alia formazione della Crociata ed alia

tutela degli ultimi resti del regno cristiano di Gerusalemme r

che a quei di appunto si trovava alle sue ultime prove.

Anzi, a lode del suo generoso animo, non meno che della

somma perizia sua nel disbrigo degli affari, deve dirsi, che

per giungere al predetto fine egli scelse la via piu pratica ed

utile, che mai uomo al mondo sceglier potesse, e fu di stabi-

lire ferma e solida pace tra Rodolfo imperatore e Carlo d'An-

gio, ossia tra Germania ed Italia, poi tra Francia e Gastiglia,

tra Carlo d'Angio ed il greco Imperatore di Costantinopoli ;

col quale ultimo tratto ancora, non senza fondate speranze,

Tunione delle due Chiese. Quando si fossero ottenute queste

paci, sarebbe diventata non solo possibile, ma, quanto alPesito,

sicura, Fimpresa di rivolgere contro i Turchi lo sforzo col-

lettivo dei re e delle nazioni europee; mentre, senza quelle,

impossibile o difficilissimo sarebbe stato 1'adunare gli eserciti,

incertissima e quasi insperabile la buona riuscita.

Che tale fosse lo scopo ultimo di Niccolo III, risulta dalle

dichiarazioni da lui fatte, le quali (lasciando stare che non v'&

ragione alcana di dubitare della sua sincerita) si rendono piu

ancora credibili per le luttuose circostanze gia da noi dette,

in cui si trovava il regno cristiano di Gerusalemme, omai ri-

dotto alia sola citta di Acri. Qual soave conforto, scriveva egli

a Rodolfo, nelFaccompagnare il suo legato fra Paolo vescovo

di Tripoli, ci regalera PAltissimo Iddio, allorche sapremo che

tu ed il re di Sicilia ed i vostri popoli sarete intimamente

uniti dalla concordia delle menti e dei cuori, e potremo da

questa pace ed alleanza riprometterci la pace di tante genti

e nazioni ed altri inestimabili frutti e tra questi Futilita del-

F impresa di Terra Santa ! Con qual sicurezza riposera la Chiesa

quando si sentira sostenuta da due suoi eletti campioni, che

essa colmo di favori e di grazie, e colle armi loro in un solo
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esercito riunite potrk vincere i nemici del divin Redentore ed

atterrare i fantasmi degli infedeli!

Ed aggiunge d'aver anche per questo seel to Paolo vescovo

di Tripoli a suo legato, perche dimoro a lungo in Palestina

e senti e provo per esperienza tutte le calamitk dei cristiani

di quei luoghi
i

.

Laonde, conchiudendo, diciamo, che il supporre, come sem-

bra aver fatto Tolomeo da Lucca, il papa Niccolo III siffatta-

mente avido d'ingrandire i suoi da presentare a Rodolfo o

trattare con lui una proposta cosi difficile ad attuarsi, cosi

contraria agli interessi del mondo cristiano, e cio in un mo-

mento in cui essa avrebbe forse potuto impedire o rendere

piu difficili certe rinunzie e concession*, che il Papa voleva

da Rodolfo; il supporre che egli si allontanasse in maniera

tanto singolare da quella prudenza, che d'altra parte consta

aver posseduta in grado eccellentissimo, e un'esagerazione tal-

raente grande ed assurda, che se tutte le prove del nipotismo

rinfacciato a Niccolo son come questa, non esitiamo a dichia-

rarlo il Papa meno nipotista d'ogni altro.

Che se le fatte considerazioni non bastassero ancora a con-

vincere qualche nostro lettore, siam certi che egli si arren-

dera, vedendo quanto deboli siano gli argomenti, che in difesa

della proposta fin qui discussa, recarono alcuni scrittori. Li

esamineremo in un prossimo articolo.

1 iocunda refectio, qua nos Altissimus fecundabit, cum Te ac regem

prefatum, et per consequens altos vestros senserimus mentium idemptitate

connexos et irrefragabiliter copulatos, ut ex hoc diversarum gentium et

etiam nationum accepta Deo, nobis placida et mundo perutilis coniunctio

subsequatur, que prefer inextimaliles alios fructus tarn utiles Terre Sancte

negotio repromittit. quanta securitate quiescet Ecclesia, dum sic electis

pugilibus, inter alios singulari sibi specialitate coniunctis, quos suis lactat

uberibus, perceperit se su/ultam, ita quod, ipsis eorum signa victricia in

idem conflantibus, hostes exterminet aUissimi Redemptoris et evertat fan-
tasmata injldelium Jesu Christi, qui catholice fidei fedis obiectionibus con-

tradicunt... Ad hec itaque... eumdem Episcopum... sicut ilium qui prosperita-

tum commoda sensitt interdum eiusdem terre palpavit tedia et adversitatum

incendia yertulit in illis partibus diutius conversatus... duximus destinan-

dum. Lettera del 3 giug-no 1279, Mittheilungen aus dem Vaticanischen Ar-

chive, vol. I, pag. 175.
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XXIX.

L'inventiva nelle operazioni razionali. L'invenzione del mezzo

termine. Lo sforzo mentale. Lo sforzo della memoria. L' in-

gegno, sua fecondita, sottigliezza e prontezza. U inventiva

della cogitativa.

Abbiamo rivendicata nel precedente articolo alia immagina-

tiva la proprieta di poter associare spontaneamente ad un fan-

tasma un altro fantasma, non gia solo a caso e a vanvera, come

spesso avviene nella veglia e nel sogno e piu nel delirio, ma
a regola di ragione estetica e pratica ;

non perche questa re-

gola sia conosciuta dall' immaginante, ma perch& ella e indita

alia stessa potenza. Di qui un nuovo elemento, dimenticato

affatto dagli evoluzionisti, a spiegare la ragionevolezza o Tor-

dine di certe azioni dei bruti, senza attribuire loro concetti

e raziocinii, di cui si mostrano d'altronde incapaci.

A maggior conferma, nondimeno, e dichiarazione di co-

testa attitudine inventiva, non sara inutile il considerarla qui

per un momento, quale essa ci apparisce nelle operazioni stesse

intellettuali, anteriore al raziocinio e fondata nella mera per-

fezione della potenza.

Ogni nostro giudizio ed Ogni raziocinio risultano da un' as-

sociazione, quello di concetti, questo di giudizii. Limitiamoci

per brevita al raziocinio, a cui ciascun uomo e il genere umano
debbono tutte le cognizioni che non sieno immediate o impa-
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rate per insegnamento. Gome si precede adunque in esso ? lo

sto pensando, putacaso, che la pianta e un essere vivente. Mi

sovviene allora che ogni vivente ha la facolta. di muovere co-

mechessia se stesso; e appena questo secondo pensiero si e

associate al primo, io riconosco la verita, per me nuova, che

ogni pianta muove comechessia se stessa.

Ora si domanda: che cosa ha determinate P affacciarmisi

alia mente il secondo pensiero a proposito del primo ? A cio

fare non basta certamente la connessione oggettiva delle due

verita, ne la cognizione abituale che io aveva del secondo vero.

Perocche di veritk ugualmente connesse colla prima ve n'a-

vra delle centinaia, e parecchie non ignote a me; e pure non

tutte mi si sono affacciate, ma una sola, che mi condusse alia

suddetta conclusione.

si dirk forse che il secondo pensiero, o premessa, e sug-

gerito dalla conclusione, che si travede ? Ma se cio puo es-

sere talvolta, non e sempre; accadendoci spessissimo di bale-

narci, dietro Paffermazione di un vero, un altro vero connesso,

donde si arriva ad una conclusione inopinata.

A dir breve, il pullularci nella mente quello che i logici

chiamano mezzo termine, e il venire un giudizio ad asso-

ciarsi ad un altro, acconciamente a dedtirsene la conoscenza

di una nuova verita, procede da intrinseca virtu della potenza ;

e il possedere cotesta attitudine in alto grado si dice, secondo

varii rispetti, fecondita, sottigliezza, prontezza d'ingegno ;
e il

contrario, poverta, fiacchezza, tardita. Nei ben forniti d'inge-

gno i pensieri sorgono in copia opportunamente a concluderne

verita dianzi sconosciute; doveche ai meno ingegnosi, presen-

tato loro un vero, non sovviene nessun altro giudizio da as-

sociarvi, o sono osservazioni volgari, se non anche abbagli e

grullerie. I buoni ingegni stessi poi variano per attitudine a

diverse classi di verita, e per altri capi ancora. Ad uno pul-

lulano in capo le osservazioni filosofiche, ad un altro i mezzi

termini matematici
;
e tale sark inesauribile in arguzie facete

e tal altro in riflessi morali, e un terzo in considerazioni op-

portune per la pratica.
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La difficolta, che proviamo a concepire siffatta attitudine

della nostra mente, precede da cio che essa non ha riscontro

nelle operazioni material!. II medesimo si puo dire dello sforzo

mentale che talora facciamo per trovare la dimostrazione di

un teorema, o la risposta ad una obbiezione. Questa applica-

zione della mente differisce essenzialmeate dallo sforzo fisico,

o applicazione di forza materiale, la quale non si concepisce

se non rivolta ad un punto determinate; mentreche lo sforzo

mentale puo essere indeterminate persino quanto alia mate-

ria: come quando ad un giornalista si chiede un articolo

qualsiasi, ed egli si lambicca il cervello per trovare, non che

altro, un argomento di che trattare. E il simile e dello sforzo

che talora facciamo per richiamare alia meraoria un nome,

una melodia, o checche altro, sia poi che vi si proceda diret-

tamente o con quel quasi discorso che Aristotele designa col

nome di reminiscenza.

Ma per non dire che della invenzione, come la chiama-

vano gli antichi filosofi e retori, non bastano, per determinare

sia lo sforzo sia 1' atto mentale, quei fonti di argomenti che

s'indicavano per aiuto agli scolari, cioe la deftnizione, gli

aggiunti e via discorrendo: perche le sono fonti che ognuno

schiude secondo la sua capacita; e mentre un grande in-

gegno, se pur vi ricorre, vi attinge ognora nuovi pensieri,

chi non ha la bozza le trova sempre asciutte. Di modo che

ad attitudine intrinseca della mente e da attribuire in ultima

analisi la spontanea associazione dei pensieri, donde sgorgano
e le conclusioni teoriche e le opere dell'arte e gli accorgi-

menti della prudenza, in quanto dipendono dalla ragione. E
in verita, supposta la natural condizione e destinazione della

mente umana, ordinata a scoprire le verita sconosciute per

associazione di giudizii, s'intende come le dovesse essere in-

dita (comeche in vario grado nei varii individui) rattitudine

a dirigersi spontaneamente coi suoi atti verso rignoto; nel

che consiste Vingegno e Vinventiva rationale.

Conforme a cio puo osservarsi che 1' attitudine inventiva

i accresce, come tutte le altre forze e attitudini vitali, coU'e-

Serie XVI, vol. I, fasc. 1071. 20 24 gtnnaio 1894.
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sercizio; non gia soltanto per la copia di cognizioni abituali

che altri va accumulando nella sua raemoria, ma per la ten-

denza che la mente acquista a riprodurre opportunamente i

mezzi termini phi conducenti alia scoperta del vero. Di qui la

copia degli spedienti, delle prove e delle risposte che pullu-

lano in capo ad un vecchio generale o cacciatore o artista o

avvocato o filosofo o matematico in congiunture o question!

ancor le piu nuove per loro.

In quanto poi la ragione e ordinata a guidarci nella vita

pratica ad azioni utili, si puo similmente osservare corne la

passione, se non e soverchia in guisa che perturbi la mente,

rinforza I'inventiva; del che somministrano esempii frequenti

e solenni i carcerati nelle loro ingegnosissime fughe e i ladri

nelle loro trappole; e ognuno ne potra trovare altri, se non

cosi sottili, pero piu onorati, nelle memorie della propria vita,

ripensando agli spedienti suggeritigli in varie circostanze da

una brama o paura o altra passione che lo pungesse.

Tale e pertanto Tinventiva in quanto si connette, come,

natural complemento, alia ragione: e ritenuto che Tufficio pro-

prio di questa facolta consiste nel passare dal vero noto all' igno-

to per mezzo del raziocinio, Pinvenzione a lei propria si re-

stringe ad una opportuna prolazione di quello che dicono mezzo

termine. A mirar bene pero, nella vita pratica Tazione, il piu

delle volte, non e punto guidata da vero discorso
;
e la prova ne

e che ci troveremmo bene impacciati ad esprimere il principio

universale sul quale si regge la nostra determinazione. L'uomo

avveduto, 1'artista virtuoso, non hanno visto appena quel che fa

di bisogno, e subito spunta loro in capo il ripiego ;
e spesso non

lo saprebbero ragionare: perocche i principii generali della

prudenza e dell'arte non fecero mai ne un prudente ne un

artista, a conoscerli
;
ne Tignorarli impaccio mai gli scaltri

e i destri per attitudine naturale. In costoro, che spesso sono

fanciulli e donnicciuole e contadini e selvaggi, 1' invenzione

dello spediente confacevole al caso avviene non per deriva-

zione da verita superior!, ma per nativa fecondita della ragione

particolare o cogitativa, della quale e naturale complemento |
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tiesto dal fine stesso della potenza. Perocche il derivare le

>roprie determinazioni pratiche da principii astratti od anche

esperimentali, non puo farsi che di rado e da pochi ragionatori :

onde, a prender consiglio negT innumerevoli e diversissimi in-

contri della vita, ci occorreva al tutto una tale attitudine, che

all'apprensione del bisogno associasse immediatamente Finven-

zione di un riparo; nel che sono soventi volte piii fecondi e

piu fmi i piu incapaci di filosofare.

XXX.

L'inventiva dell' immaginazione. Suo fondamento organico.

Tre gatti inventori. Altri esempii.

ColFattitudine inventive della ragione in genere e della

cogitativa in particolare si connette naturalmente quella al-

tresi deirimmaginazione, dimostrata gia nel precedente articolo

con prove che non abbiamo qui da ripetere. Si puo anzi as-

serire che non di rado le invenzioni della ragione, piu che

sue, sieno deH'imaginazione che gliele suggeri. A questo par-

ticolare infatti puo applicarsi cio che FAngelico scrive, del-

Taiuto che la fantasia ci presta nell' intelligenza del vero. Vo-

lendo, infatti, spiegare come un intelletto puo intendere meglio

di un altro, cio avviene, scrive egli, per due capi. Primiera-

mente per parte dell' intelletto, che e piu perfetto..: seconda-

riamente per parte delle virtu inferiori, delle quali Fintelletto

abbisogna per la sua operazione. Imperocche coloro nei quali

la virtu immaginativa e la cogitativa e la memorativa e meglio

disposta, sono meglio disposti ad intendere *.

L'attitudine inventiva deriva senza dubbio primieramente

da propria e intrinseca perfezione di ciascun intelletto: ma

1 Hoc aufem circa intellectum contingit dupliciter. Uno quidem modo ea>

parte intellectus qui est perfectior... Alio modo contingit hoc ex parte infe-

riorum wirtutum, quihus intellectus indiget ad sui operationem. lilt enim in

quibus virtus imaginative et cogitativa et memorativa est melius disposita,

sunt melius dispositi ad intelligendum. 1 p. q. 85, a. 7. c.
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s' intende come ella possa niente meno essere dovuta alia fe-

condit e felicita della fantasia, le cui rappresentazioni sono

il naturale sostegno e Pordinaria guida del pensiero. II che

se si avvera ancora per riguardo alia semplice intelligenza di

un vero, del che parla qui PAngelico, molto piu deve avve-

rarsi per rispetto agli spedienti pratici, alia cui invenzione i

principii astratti ed universali sono di pochissimo uso. II piu

delle volte non servono ad altro che a riconoscere la ragio-

nevolezza dello spediente, dopo che egli si affaccio spontaneo

alia cogitativa e alPimmaginativa ;
alia prima sotto forma di

pensiero concrete, alia seconda sotto forma di mera rappre-

sentazione fantastica di un fatto collegato con un altro fatto
;

o tutte e due non in virtu di raziocinio, ma per intrinseca at-

titudine della potenza, naturalmente disposta ad associare in

modo utile le sue rappresentazioni.

S'aggiunga che cotesta attitudine, trattandosi di potenze

organiche, c\ riesce meno difficile a concepire che nelPintel-

letto, preso per se stesso. Di fatto, benche ci siano al tutto

ignote le leggi, secondo le quali le modificazioni delPorgano

cerebrale.influiscono sulle rappresentazioni fantastiche, abbiamo

pero sempre in quelle una causa, da cui queste possono venii

determinate; e un'opportuna disposizione indita alle prime spie-

gherebbe Pordine delle seconde, ancor nei bruti quando vi

s'incontra. Ne a questo si oppone la straordinarieta di taluni

accorgimenti imaginati sia da un uomo o sia da un bruto.

Questi per lo piu si collegano con qualche forte eccitamenl

della passione, la quale, come fu gia notato, accresce Pinven-

tiva: e Taccrescerla puo provenire dalla forte commozione ch<

dalPorgano dell'appetito si comunica alPorgano dell' imagi-

nazione, mettendo in orgasmo straordinario lui e per lui

potenza. Si sa che Pallegria rende verbosi, e la tristezza ta-

citurni
;
e se la paura puo fare impazzire con alterazione fisic;

delPorgano delPimaginativa, potra ancora rendere piu inge-

gnosi mediante un'eccitazione straordinaria, ma non soverchia,

del medesimo.
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Da tutto questo si vede quanto a torto la novita e aggiu-

statezza di uno spediente si riguardi come un indizio delPes-

sere esso dedotto da un discorso. Tutto al contrario: egli sara

il piu delle volte il prodotto di una potenza meramente sen-

sitiva, qual e nelPuomo la ragion particolare e in tutti gli ani-

mali P immaginazione. I bruti, privi come sono al tutto d'idee e

di giudizio, peggio di qualunque pazzo o bambino, ebbero nei

moti istintivi dell'appetito la principal guida al conseguimento

del proprio benessere; ma non conveniva di negare assoluta-

mente alia loro immaginativa una perfezione, di cui ella e ca-

pace, quella cioe di associare utilmente i fantasmi
;
con che

si veniva ad allargare il campo delle loro apprensioni, me-

diante una tal quale composizione e divisione analoga a quella

del giudizio; donde avviene che si allarghi altresi il campo
del loro appetito e della attivita. E per verita un oggetto e

un'azione, non appetibili ne piacevoli per se, ma solo per la

loro utilita, non potrebbero allettare il bruto, incapace di con-

cepire la ragione di utile; ma diventeranno appetibili quando
nella immaginazione sua si rappresentino come congiunti mate-

rialmente coll'oggetto dell'appetito. L'effetto pratico sar& il

medesimo che se il bruto vi avesse adoperata la ragione.

A questo non riflettono mai gli evoluzionisti nella loro psico-

logia zoologica.

II piu volte citato Romanes 1

riferisce, dietro a parecchie

autentiche testimonianze, come gli elefanti s'ingegnano a ripa-

rarsi dal caldo e dalle mosche, raccogliendo col la proboscide
dei fasci d'erba e ricoprendosene la schiena. Cotesto, dice

uno dei testimoni, non lo fanno mai d'inverno, ma solo nella

state
;

il che a lui sembra provare che essi operano molto

intelligentemente in ordine ad uno scopo. Piu complicati sono

i maneggi praticati da altri elefanti allo stesso fine, quando

scelgono una frasca, la sfrondano da piede e flagellandosene
i fianchi e il dosso ne cacciano le mosche. Altre volte, mole-

stati da certe zecche in posti dove non arriva la proboscide,

1 Animal intelligence. London 1892, p. 408.
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si veggono allestire una mazza, e con essa raggiungere il pa-

rasita e liberarsene. Si dica quel che si vuole, conchiude al

solito il relatore, questi sono spedienti, adoperati con intelli-

genza per un fine determinate. II D.
r

Frost, il D.
r Klein e

un terzo corrispondente, citati dal Romanes, veggono un in-

dizio evidente di discorso nella condotta di tre gatti, intesi a

far caccia di uccelletti che venivano a raccogliere le briciole

gettate loro in pastura. II primo, di levatura assai comune,

non faceva che mettersi in agguato presso al posto dove i

passeri calavano, allettati dall'esca; e nondimeno il D.
r Klein

non dubita di attribuirgli il seguente discorso: Le briciole

attirano gli uccelli, quindi io mi mettero in posta quando e

la dove si gitta loro quel mangime. A questa stregua tutti

i gatti che aspettano la trippa e stanno in attesa del cuoco

quando ritorna dalla piazza, sono ragionatori patentati. Nel

fatto basta che la rappresentazione fantastica delle briciole

sparse, o del cuoco che rincasa, si associi, nella testa del gatto,

col fantasma degli uccelletti o con quello della trippa, e le

azioni corrispondenti seguiranno spontaneamente, ancorche

egli non abbia ragionato.

Segue il secondo gatto, di maggior talento, che salendo

tuttavia d'un grado piu alto, come dice il Romanes, nella scala

del raziocinio, dedusse dall' enunziato antecedente la conclu-

sione ben piu ingegnosa, di andare egli stesso a spargere le

miche del pane nel posto solito, dappoich& la gente di casa

aveva smessa quella pratica di carita ornitofila. E cosi fu visto

fare. Non mancano di quei che si ricusano di ammettere il

fatto come possibile. Un gatto che mette egli il richiamo del-

Fesca ai passeri ! Non puo stare. Ma noi crediamo al D.
r
Frost,

il quale, superando lo stupore cagionatogli da una cosi incre-

dibile mostra di preveggenza, testifica di averla veduta cogii

occhi suoi egli e due altri domestici. Bench& il caso, a quanto

pare, non sia avvenuto che una volta sola, possiamo ammet-

tere che non vi fosse errore nelPosservazione, poiche i testi-

monii furono tre. Dove il D.
r Frost travide certamente, fu nel

ravvisare in quel fatto un esempio di ragionamento astratto.



E GL'ISTINTI DEGLI ANIMALI 311

dov' 6 qui F astrazione ? Le briciole, il posto, i passeri e

la preda agognata; tutto e concrete e costituisce una sola e

volgarissima scena fantastica : di nuovo, non v' & che P idea,

non punto astratta, di recare le briciole la dove oramai Pap-

petito le richiedeva per complemento della scena
;
e la sugge-

riva la memoria dell' atto visto fare i giorni innanzi dai do-

mestici che gittavano il mangime. Sicche il nostro micio avra

meritato bensi una commemorazione speciale per attitudine

non comune alia osservazione, e all' associazione mediocre -

mente inventiva dei fantasmi, ma nulla piu.

Un terzo grado ancor piii alto di discorso, lo ravvisa il

Romanes nel fatto di un terzo micio cacciatore, che, caduta

essendo la neve sulle briciole, fu visto darsi egli la premura
di metterle allo scoperto e disporle ad una ad una sulla neve :

e cotesto verso egli lo rifece in due o tre altre occasioni. II

lettore non trovera difficolta ad applicare a questo caso le os-

servazioni fatte per gli altri. Gli atti del dissotterrare, ra-

spando, un corpo che si brama trarre in luce, e del collocarlo

dove Pappetito per istintiva inclinazione si trova soddisfatto a

vederlo, sono azioni per s6 naturalmente conseguenti all'appe-

tito. Gli animali, e son molti, che hanno per istinto di nascon-

dere, pel bisogno futuro, gli avanzi del pasto, sanno disotterrarli

non solo per cibarsene, ma anche per cambiarli di posto, se oc-

rre, finch& si sentono sicuri e soddisfatti, secondo la regola

impressa nel loro sentimento. II micio egli pure sa dissotterare

in cento occasioni, e sa portare e strascinare e collocare i suoi

attini, ovvero il topo che egli ha preso, o il pesce che rubo,

condo che gli detta opportunamente P inclinazione. Per far

si che P inclinazione stessa lo porti ad applicare gli stessi atti

al caso delle briciole, occorre soltanto Passociazione ei fan-

tasmi che connetta la scena delle briciole appariscenti con la

finale di un filunguello acciuffato.

A mirar bene, cotesta opportuna associazione, colla rati-

fica delP appetito, presiede del continue alle azioni animali

nel loro svolgimento pratico, il qual richiede un' incessante

invenzione di piccoli spedienti domandati dalle circostanze.
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Si guard! un ragno quando gira le sue ritorte attorno alia

mosca che, impigliata nella rete, si dibatte furiosamente
;
o

un cane quando rode un osso tenendolo saldo con le zampe
variamente applicate secondo la forma e la postura dell'og-

getto; o un uccello quando saggia le gretole della gabbia

per ischiantarle se fosse possibile: e cosi del resto. A tutto

questo & bastevole la scorta di una immaginazione natural-

mente ben dotata
;
ed e bastevole del pari per T invenzione

di altri spedienti, che sono ammirabili e da alcuni si hanno

per incredibili soltanto perche occorrono piu di rado.

Non sappiamo se mettere fra questi le tristizie svaria-

tissime ed anche troppo frequenti dei topi: qual e quella

dell'arrampicarsi su pel collo dei fiaschi dov'e olio e, voltata

la groppa mandare la coda a intridersi nel liquido, ritraen-

dola poi per suzzarla. In Toscana nessuno ne dubita, ma il

Romanes ne li convince inoltre con regolare processo. Le

malizie si moltiplicano a seconda delle circostanze nel tra-

sporto delle uova rubate. II Rodwell racconta di due topi che

vi lavoravano d'accordo nella discesa di una scala: ad ogni

scalino Funo scendeva a ricevere Tuovo, che Taltro gli por-

geva, passando poi egli di sotto a rifare lo stesso verso. In

un altro caso, trattandosi non di scendere ma di salire, quel

di sotto abbracciava Fuovo colle gambe di dietro e, sottal-

zandosi a capo in giu, tanto faceva che il compare di sopra

potesse afferrarlo e metterlo in piano; e da capo si ripigliava

il verso per Paltro scalino. Un capitano di nave, a cui veni-

van meno le uova dalla dispensa a porte chiuse, messosi alle

vedette, colse in flagranti una brigata di topi, che formando

una catena, si passavano Puno alFaltro la refurtiva, serven-

dosi, come di mani, delle zampe anteriori. Coteste catene for-

mate per lo stesso fine sono in uso eziandio presso le scim-

mie, anzi ancora per altri scopi presso alcune vespe. Ora

quando uno spediente 6 praticato a tutto spiano in una data

specie, si puo presurnere che non indichi un talento partico-

lare negPindividui che 1'adoperano, ma al piu nel prirno in-

ventore se mai ci fu, giacche questo non ripugna entro certi
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limit! assai ristretti, come non ripugna che Fesempio di un

individuo suggerisca un'associazione di fantasmi alia imagi-

nazione di un altro ed eziandio vi risvegli Pistinto della imi-

tazione.

Piu netta apparisce Fattitudine inventiva nel caso delle due

rondini a cui avendo il filo di un campanello sconquassato

due volte il nido per entro al quale passava, ferme di non

cambiar posto lasciarono un vano intorno al filo, sicche po-

tesse brandire senza recare sconcerto. E simile di quelle pec-

chie che, non riuscendo a cacciare dalFarnia un intruso, lo

chiusero in un muramento fabbricatogli intorno, a morire

d'inedia.

Ma sieno straordinarii od ordinarii, cotesti sono tutti accor-

gimenti, ad ideare i quali basta Pimmaginazione, spesso col-

Fimpulso e sempre col collaudo delFappetito. E quanto alPim-

pulso, se la passione ancor nelFuomo aguzza Fingegno ed esalta

e attiva variamente la fantasia, non e maraviglia che ecciti

altresi Finventiva fantastica di un bruto. Percio ancora gli

esempii, che si citano phi straordinarii, di accorgimento, si

riferiscono a congiunture, in cui puo supporsi un eccitamento

forte della passione.

Ne a dimostrare Fintervento della ragione vale menoma-

mente il notarsi maggior furberia negli animali vecchi, p. e.

nelle vecchie lepri e nei vecchi cervi, che ne' giovani. Gia,

Puniformita dei loro maneggi, sempre gli stessi per ogni specie,

indica cost! un movente istintivo ed organico, anziche indivi-

duale e razionale. Dipoi, a tacere delle associazioni conservate

nella memoria, Fimmaginazione stessa come facolta organica

dee seguire le condizioni del suo organo, che non sono le me-

desime in ogrii eta : e infine Fesercizio, come fu notato di sopra,

accresce di per s& la forza dell'inventiva.

Che se Fuso di mezzi appropriati non richiede Fintervento

della ragione, non vi & motivo di esigerlo per Fuso tfistru-

menti. Sappiamo che alcune scimmie lancian sassi e ne lancia

Felefante, a un'occorrenza. Sono atti comuni alia specie, e percio
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da annoverarsi at natural!: ma, fossero stati proprii di un in-

dividuo, il bruto per indurvisi non abbisognava di idee astratte,

ne di principii universal!, bensi di un po
?

di memoria, se tocco

mai una sassata; e di alquanta attitudine imitativa; e, se si

vuole, di un lampo d'inventiva immaginaria, che associasse

una serie di fantasmi. Questo e un dipresso il corredo men-

tale, onde i nostri bambini bizzosi imparano la balistica; e

pure dov'e la bestia che arrivi a tanto, se non nelle specie che

vi sono inclinate da natura?

Per ultimo e a considerare che la fantasia siccome rap-

presenta Yesteso, materialmente e senza fornire al bruto il

concetto di estensione che si forma nelFintelletto; alia stessa

maniera rappresenta il durevole e il successive, onde il bruto

apprende materialmente il passato come passato e il futuro

come futuro, benche non arrivi mai a formarsene un concetto.

Quindi non e per nulla sopra alle sue facolta un certo modo

di previsione, quale risulta dalla rappresentazione di una serie

di fatti che si comincia dal presente : ed alia stessa guisa puo

il bruto estimare il tempo che e passato o passera flno all'ora

del pasto solito o fino al ritorno del padrone. I quali elementi

giovano non poco a dare miglior ordine all'inventiva imma-

ginaria e alle azioni che ne derivano.
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XXIII.

Chi avesse tenuto dietro alia Ghita, avrebbe scorto facil-

mente con qual fine industria ella andava preparando ed a

poco a poco volgendo la conversazione, perche ricadesse sui

genitori di Alfredo. A dir vero pareva che T ospite non vo-

lesse entrare in tale argomento, avendolo per ben due volte

scansato, con 1' accennare che Alfredo sapeva gia ogni cosa.

Sir Bright era certamente mosso a cosi fare da un senti-

mento di squisita delicatezza, non potendo egii discorrerne

senza disapprovare apertamente la condotta di Edmondo Par-

ker e per avventura non volendo farlo in presenza delle due

donne. Ma questo medesimo suo riserbo raddoppiava la cu-

riosita della fanciulla, la quale, per Faffetto vivissimo che la

legava al suo fidanzato, stitnava giusto e legittimo il sapere

ogni cosa di lui, come se fosse sua propria.
- Pur troppo, entro finalmente a dire 1' inglese, rispon-

dendo ad un'osservazione della Ghita; pur troppo le gioie di

quaggiu sono di corta durata! Chi di noi avrebbe mai ima-

ginato la dolorosa irreparabile sciagura, che ci colse il gio-

vedi seguente, cioe il quarto giorno dopo la nascita di Alfredo?

Ci siamo, penso la Ghita, visibilmente contenta della

sua vittoria; e si mise subito in atteggiamento di chi non

vuol perdere sillaba del discorso, con le mani congiunte sulle

ginocchia e le dita incrocicchiate e gli occhi fissi in volto

del capitano, quasi volesse leggere in precedenza nella mente
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di lui e divorarsi, per cosi dire, quant' egli s' accingeva a

narrare.

Povera signora ! sclamo quegli con un sospiro ;
era ma-

tura pel cielo!

Senonche, dopo sostato alcuni second!, giro destramente an-

che questa volta il discorso, facendosi a raccontare, non senza

lepidezze, 1' impaccio gravissimo che per lui, uomo di mare,
era stato il trovarsi improvvisamente con un bambino di tre

giorni, senza madre, senza nutrice e mancando a bordo di tutto

cio che occorresse a quest' insolita specie di viaggiatori.

Quel solo che non mancava, erano le carezze; perche
il piccolo Alfredo divenne subito il trastullo e la sollecitudine

di tutti, equipaggio e passeggeri. Non avrei mai creduto, che

il cuore del marinaio fosse si tenero; avreste detto che cia-

scuno lo considerava come suo proprio flgliuolo. Ma fu vero

miracolo, se riuscimmo a tenerlo in vita.

In verita, per dime in breve la storia, il medico s' era

dovuto stillare il cervello a fin di comporre con la sua

piccola farmacia di bordo un qualche beveraggio, che sup-

plisse alia mancanza della nutrice: e come Dio voile si tiro

innanzi alia meglio per altri quattro giorni di mare fino a

gittar 1' ancora a Madera. Quivi la commissione di sanita e

lo stesso medico di bordo erano di parere, che il neonato si

deponesse, o presso qualche famiglia privata o nel pubblico

spedale, sembrando a tutti pericoloso per la sua vita il lungo

viaggio, che ancora rimaneva fino a Marsiglia. Ma Sir Bright

si oppose a tal partito, protestando che egli non avrebbe abban-

donato il bambino per niun conto
;
averne egli, come capitano

della nave in cui nacque, 1' offlcio di padre, e dover rispon-

dere di lui a quanti della sua famiglia per avventura ne ri-

chiedessero
;

si trovasse dunque una nutrice
; egli Tavrebbe a

sue spese trasportata sino a Marsiglia, e di la ricondotta a

casa sua nel viaggio di ritorno con 1'aggiunta di una buona

mercede.

E cosi fu; non torno difficile avere quel giorno stesso la

nutrice, una mulazza tanto fatta, osservava sorridendo Tin-
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glese, sana e robusta che era una meraviglia a vedere;

avrebbe ridata la vita ad un morticino ! Tu n' avevi bisogno

estremo, caro Alfredo, e t' aggrappasti subito al suo petto

on tal furore, che quanti eravamo present!, demmo in uno

scoppio di risa sclamando : Per bacco, il buon appetito che

ha il figlio del mare !

Continue poscia a dire del viaggio che ancor rimaneva,

dell' arrivo in Marsiglia, delle pratiche fatte con le autorita

del Governo e del Municipio pel riconoscimento del bambino

dell' essere stato costretto a lasciarlo nel pubblico brefo-

trofio, deponendo quivi, com' era giusto, pel suo manteni-

mento il danaro, le gioie ed ogni cosa appartenuta alia de-

fun ta madre.
- E della morte e de' funerali della mamma non dite

nulla? chiese di punto in bianco la Ghita, poichfe s'avvide che

ogni altro spediente non approdava.

Dio mio! rispose il Bright novamente sospirando; son

lemorie si tristi!

Tacque per alcuni istanti, pensieroso assai e lisciandosi

con la mano la guancia e il mento. Poi riprese, ma con un

tono di voce assai commossa: - - Mi pare ancora di vedere

quell' ottima signora ne' due primi giorni di mare. Era ve-

stita di nero, addolorata, abbattuta, con gli occhi spesso ri-

gonfi di lacrime; e poichS soleva passare lunghe ore soli-

taria sul ponte pressp la sponda della nave, me le accostai,

mostrando com'era giusto di pigliar parte alle sue pene. Aveva

bisogno di sfogo la poverina e non tardo ad aprirsi meco

confidentemente. E questo la risollevava a vista d'occhi. Du-

rante il travaglio del mare, Dio solo sa quant'essa ebbe a sof-

frire, e quanta fu la mia pena per lei. Ma dopo la nascita di Al-

fredo e continuando il viaggio assai prospero, s'era rimessa cosi,

che non sembrava piu lei. I dolori dell' animo parevano dile-

guati ;
tant'era la gioia dello stringersi al seno il suo bambinello,

e del vederlo in si buono stato, che gia al secondo giorno egli

non dava piu inquietudine a nessuno e pareva ormai cresciuto

di un terzo. Ma la mattina del 17 giugno la povera Eloisa
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ebbe un violento attacco di febbre: poco stante perdette i

sensi e dopo quarantott'ore di una quasi continuata agonia,

verso le sette del mattino seguente rese la sua bell'anima al

Signore. lo 1'assistetti fino alFultimo, recitai le preghiere dei

moribondi e le chiusi gli occhi. A bordo fu uno schianto per

tutti. lo poi aveva preso affezione alia povera signora, m'in-

teressavo di lei come se fosse mia sorella, e mi promettevo

di aiutarla e di assisterla per parte mia quanto mi tornasse

possibile. Guardate figliuoli : io non piansi quando ricevetti in

mare Tannunzio della morte di mia madre, bench& mi si spez-

zasse il cuore per Fafflizione; ma non potei frenare le lagrime

alia morte di Eloisa.

II capitano a questi ricordi si sentiva di nuovo addolorare

fino .al fondo delPanima, anche per cio che quelle ottime

creature che aveva innanzi erano commosse fino alle lagrime.

Alfredo stava appoggiato col gomito alia tavola e si nascon-

deva la fronte nella palma della mano: Mamma Lena e la

Ghita sospiravano e s'asciugavano di continue gli occhi con

le pezzuole.

Secondo le mie previsioni, continuando il bel tempo, in

quattro giorni avremmo dato fondo a Madera. La distanza era

soverchia, e stando alle leggi marittime non potevo conser-

vare a bordo la sua salma. Mi vidi dunque costretto, sebbene

con estrema ripugnanza del cuore, a dare gli ordini per la

sepoltura nel mare.

Sia fatta la volonta di Dio, disse con voce strozzata Al-

fredo
;
ma gli e ben duro per un figliuolo il non potersi pro-

strare sulla tomba di sua madre, a fine di deporvi una croce,

un fiore, una lagrima, ed augurare il riposo alle sue ossa,

quivi composte in pace.

II capitano voleva interrornpere la narrazione per non

affliggere di soverchio quella cara famigliuola; ma le pre-

ghiere furono tante, che alia fine s'indusse a descrivere mi-

nutamente la mesta ceremonia di un funerale sulle onde.

Gosi e fatto il cuor nostro: s'addolora e si strugge per

tutto che di avverso tocca le persone a lui care. Sforzatevi a
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celargliene la notizia, ed esso addoppia lo struggimento e il

dolore. La pena diviene conforto alia pena, e il cuore la chiede,

la vuole, e perfino la esige con imperio se venga negata.

Sembra lenimento all'acerbita della piaga il partecipare almen

col pensiero alle sventure di chi s'ama, e il sentimento af-

fettuoso di compassione che ne conseguita sembra un ultimo,

ma pur doveroso tributo del vero amore.

Sir Bright non aveva ancor bene ricominciato ed ecco un

suono di campanello alia porta di casa.

XXIV.

Chi mai puo essere a quest'ora ? disse Mamma Lena

rizzandosi.

Lasciate, lasciate, osservo la Ghita : c' e la donna di

cucina ed essa pensera a sbrigare la gente.

Anche Alfredo s'era ricomposto asciugandosi gli occhi. Ma
subito la serva si fece alia porta della saletta annunziando

che il signor Alfredo era dimandato, e presento un biglietto

da visita.

Chi sara mai ? si chiedevan Tun Taltro.

Alfredo letto il nome, rimase come di sasso. Claudio

Barget, disse a mezza voce e si guardo intorno quasi chie-

dendo il da fare.

Che vuole in casa mia quel settario? sclamo Mamma
Lena con un'aria di volto assai corrucciata.

- Gua', che non ci senta, disse Ghita saltando su anch'essa

e trattenendo il braccio della Lena, che gia s'affrettava a spa-

recchiare, togliendo via la bottigiia e le tazze.

Dite che Alfredo non c' e.

Dite che ha delle visite ed e impedito.

Ma io non posso tralasciare di riceverlo.

Ed io in casa mia non lo voglio.
- E c' e bisogno ch' ei venga qui ? C' e il salottino di fuori.

Anche questa ci voleva ! sclamo Alfredo sbuffando e ricom-

ponendosi il soprabito e la cravatta.
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Sir Bright ammirava di gusto quest' improvvisa confusione

domestica e nulla capiva ne di quelle mezze frasi a botta e

risposta, ne de' cenni che si facevan Fun Faltro per supplire

alia parola e perche non si notasse di fuori 1'ingrata sorpresa

di quella visita. Naturalmente egli non sapeva nulla delle cose

precedent!, ne dell'orrore che le donne, ed in ispecie la Lena,

avevano concepito pel direttore di Alfredo. Per ultimo voile

sciolta la questione : Fatelo entrare qui entro. Che male

sara? A buoni conti, quattro contr'uno e la vittoria e nostra.

Oh si, questo e il meglio per tutti, rispose Alfredo ed

usci fuori incontro al Barget.

Mamma Lena, un po' brontolando, piegossi, ma col fermo

proposito nelP animo di dirgliene quattro alia prima occa-

sione : Eh, pensava, io non guardo in faccia a nessuno e la

veritk s' ha a dire, e chi non vuol sentirla non metta piede in

casa mia.

Le accoglienze per parte di tutti furono fredde diacce. Le

donne senza pur dire una parola stavano in piedi e quasi in

disparte, squadrando il nuovo venuto con un cotal sentimento

d'orrore e insieme di compassione per lui
;
era proprio quale

Alfredo Faveva loro dipinto.

Sir Bright gli porse la mano e gli fe' cenno di accomodarsi

alia sua destra sulla sedia che Alfredo aveva intanto preparafca.

Non vorrei disturbare, prese a dire il Barget, guardando

intorno. E poi verso il capitano:
- - Desideravo grandemente

di restituirvi la visita prima della vostra partenza e vedervi

ancora una volta.

Non occorreva, direttore, noto il Bright ;
ad ogni modo,

ci potremo parlare con miglior agio, quando saro qui di nuovo

sulla fine di novembre.

II Barget a questa notizia parve fare un atto di meraviglia.

Ma tosto riprese: Meglio prima che poi, giacchk non son

troppo amico dell'altro proverbio : meglio tardi che rnai. Sono

dunque venuto al vostro albergo e m' hanno detto ch'eravate

uscito col signorino. Non poteva essere che per venir qui,

pensavo io, e ci ho proprio azzeccato.
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E poich& nessuno faceva cenno di presentargli le due

donne, chiese egli stesso : Quest'e la damigella futura sposa?

Questa la signora madre?

Alfredo, rispose a fior di labbra, senza dare spiegazione di

sorta alcuna, tanto che il direttore non ebbe coraggio di por-

gere loro la mano
;
solamente guardo la Ghita con un cert'oc-

chio non bello, che spiacque assai alia fanciulla, anzi le fece

ribrezzo e la costrinse a prender posto nelPombra daU'altra

parte del tavolino, protetta dallo schermo della lucerna.

Oltre il dovere, riprese un po' impacciato il Barget, una

doppia ragione mi ha spinto a questa visita. Quest'oggi, dopo

chiuso 1'uffizio, mi e giunta la posta di Parigi e con essa una

lettera riguardante il signor Alfredo.

Sarebbe forse ?

Appunto. Vi ricordate la preghiera che mi faceste tempo

fa, circa il vostro avanzamento ? Me ne dispiace... Non e tutto

secondo il mio desiderio... Ad ogni modo, hanno concesso Tau-

mento delPonorario per un buon terzo.

Sono assai grato anche per questo solo, e spero...

Oh, per parte mia... Contate pure sulla mia parola, che

sar sempre per voi.

Veramente, interruppe 1'inglese con una cert'aria di

autorit^i e parlando adagio e quasi riflettendo sopra ogni frase
;

veramente mi fa meraviglia, che ci siano ancora delle diffi-

coltk per un posto, al quale questo giovane ha pieno diritto.

Se tutto dipendesse da me...

Intendo; ma ci sono gli anni di servizio e piu ancora

c'6 la guarentigia nella virtu e profonda onestk religiosa di

Alfredo.

Quanto a questo poi, scatto fuori Mamma Lena, in ua

uffizio, dove si maneggiano denari, io penso che chi ha co-

scienza cristiana e si confessa e crede all' inferno, dia mag-
gior sicurezza, che non darebbe un ateo, un miscredente, un...

Eh, se dovessi contarne, ne avrei di curiose assai!

II Barget, sebbene facesse forza per contenersi, pure die" in

un cotal movimento di disgusto che non passo inosservato alia

Serie XVI, vel. I, fae. 1071. 21 25 gtnnaio 1995.
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Ghita. Questa gongolava in cuor suo di quella lezioncina indi-

retta; Alfredo invece stava sulle spine, riflettendo che non

sempre puo dirsi la verita, e per deviar Fattenzione levossi

in piedi ed afferro la bottiglia dello Xeres in atto di mescere un

goccio. La Ghita, che subito intese il perche di quella mossa,

fu presta a togliere dall'armadio un altro calicetto, ponendolo
bellamente sulla tavola.

E uno Xeres stravecchio, signer direttore, che vi prego
di gradire in buona amicizia.

Mamma Lena, per puro riguardo umano non si oppose a

quell'offerta di Alfredo; ma in cuor suo penava oltremodo nel

vedere in bocca di un settario il suo liquore, custodito per

tanti anni, con tanta gelosia e per le feste piu solenni della

famiglia.

XXV.

Eccellente davvero ! disse quegli, dopo gustatone un sorso,

non pero senza avvertire che nessun dei presenti s'accompa-

gnava con lui, levando i bicchieri che pure erano ancora

empiuti a meta.

- Nel resto, riprese con aperto sforzo, la sigriora in un

certo senso ha ragione. Quante piu in numero sono le gua-

rentige allorche si tratta di onesta, e tanto si precede con mi-

glior sicurezza, da qualsivoglia parte esse vengano. Ad ogni

modo sono certo che il signor Alfredo o tosto o tardi vedra

appagati i suoi voti.

- Dio lo voglia, risposero tutti ed Alfredo ringrazio di

nuovo con espressioni sommamente cortesi.

Faccio poi le mie scuse, caro signor Alfredo, per le

parole forse un po' vive, che mi sono uscite di bocca questa

mattina, a proposito della celebre Eloisa Meunier. lo era Ion-

tano le mille miglia dal pur sospettare ch'essa fosse vostra

niadre. Ripeto: nella mia gioventii ebbi occasione di cono-

scerla a Parigi, quand'essa per la prima volta monto sulle

scene. Quale incanto di bellezza affascinante! Quale potenza
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di voce! La Malibran, che pure in quegli anni aveva levato

di se immenso grido, per poco non ne ando vinta al para-

gone. Ma io penso che il signer Alfredo gia conosca bene

ogni cosa.

II giovane, con molto riserbo rispose che si, che quel pe-

riodo della vita di sua madre non gli era del tutto ignoto.

Ed in vero, per la fama veramente straordinaria alia quale

in breve tempo era giunta la Meunier e pel molto occuparsi

che la pubblica stampa aveva fatto di lei nelPanno 1830, non

torno difficile ad Alfredo di rifare con qualche esattezza la

storia di sua madre prima del matrimonio. Essa usciva di po-

vera, ma pure onesta famiglia del quartiere di Montmartre a

Parigi. A diciott'anni trovavasi quivi stesso in qualita di ope-

raia in una grande officina di lanerie, confusa tra centinaia

di altre compagne, ma pure per le sue ottime qualita, spe-

cialmente morali, assai ben voluta da tutti.

Avvenne una sera di estate, che di la passasse in vettura

per suo diporto il celebre nostro Cherubini. Or siccome un

gruppo di operaie stavano in quell' ora riposandosi al fresco

sotto le piante entro il recinto del fabbricato e cantavano in

coro certe loro arie popolari, il maestro fece fermare il coc-

chiere per meglio udirle. Lo spingeva sulle prime la sem-

plice curiosita, poi vi prese diletto, per ultimo non pote piu

trattenersi; balzo dalla vettura e fu al cancello, chiedendo di

vedere ed udire piu dappresso quelle cantanti. I/aveva singo-

larmente colpito la voce di una di loro, soprano finissimo,

intonato, robusto e insieme di un metallo si' dolce e delicato,

che gli pareva una meraviglia. Era la voce di Eloisa. A dir

tutto in breve, il Gherubini non voile a niun patto che quel

tesoro si perdesse e tanto si adopero e con la giovane e co' suoi

parenti, che riusci a toglierla dalla filanda ed a metterla alia

scuola di canto del Conservatorio di Parigi, fondata qualche
anno prima dalPamico suo e non meno celebre maestro Ales-

sandro Choron. Eloisa vi fece si rapidi progressi, che in meno
di due anni di studio con meraviglia ed applauso di tutti pote

presentarsi in pubblico e nel carnevale del 1830 sostenere la
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parte precipua di prima donna nel Fra Diavolo delFAuber,

che allora si metteva in iscena per la prima volta alPQp^ra-

comique di Parigi. II vecchio Cherubini ne tripudiava, come

di ana sua conquista per Parte e gia andava disegnando di

scrivere appunto per lei le migliori pagine della grandiosa opera

che fu poi YAti Baba, quando PEloisa, compiuto quel suo primo

ingaggiamento, lascio improvrisamente le scene, torno a vita

privata, anzi scomparve da Parigi e dalPEuropa.

Qui le pubbliche notizie cominciavano a variare a seconda

della fantasia dei giornalisti, ciascuno ricamandovi sopra il suo

romanzo e quasi gareggiando con gli altri perch& tornasse piii

appetitoso. Per la qual cosa Alfredo non aveva mai potuto

saperne il netto ed era quindi rimasto col cuore agitato ; per-

che, a dire proprio tutta la verita, qualcuno di quegli episodii

non pareva troppo onorevole per la madre. Senonche Sir

Bright gli aveva gia quel giorno medesimo dissipate ogni

dubbio e narrate le cose come erano state veramente.

II Barget noto la fredda risposta del giovane; nondimeno

riprese : Quale entusiasmo seppe ella eccitare fin dalle prime
sere ! L'intera Parigi era sossopra per lei e noi giovinotti piu

di tutti. Che giova nascondere ? lo fui preso di lei. Non avevo

certo alcun merito per ascendere tant'alto
;
ma I'amore & cieco

e il suo disdegno mi apri nel cuore tal ferita, che non s'e

mai piii rimarginata. Edmondo Parker fu piu fortunato di me;

ed ella abbandonando lo splendido avvenire che le offriva il

teatro, accetto la sua mano e alPimprovviso fuggi via con lui.

Sir Bright con manifesta impazienza levo su il capo, mu-

golando nel fondo della gola certo suono inarticolato, che pa-

reva dicesse: Fandonie! Mamma Lena e la Ghita guarda-

ronlo, aspettando con ansia una risposta. La diede Alfredo;

pero comprimendo lo sdegno, che gli faceva bollire il sangue.

Ghieggo scusa, signor direttore, mia madre non fuggi

altrimenti da Parigi, ma dopo aver accettata col consenso

de' suoi la proposta di matrimonio, parti nelPaprile per New

York, accompagnandosi con un'ottima famiglia americana, alia

quale mio padre Paveva raccomandata. Egli non la raggiunse
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se non alcuni mesi piu tardi, e solo nel gennaio 1831 celebra-

rono le loro nozze nelha chiesa cattolica di quella citta, come

so da' document! che ho in mano e dalle testimonianze del

mio padrino, Sir Bright, qui presente.

Forse la memoria mi tradisce, rispose impacciato il

Barget; comunque sia, ne godo assai per voi e per Fonora-

tezza di vostra madre.

Oh ! quanto a cio, interruppe il capitano accalorandosi,

solo i romanzieri e la gente rotta ad ogni vizio poterono gittar

fango su quell'eroica donna. Ed io aggiungo, ch'ella con estre-

ma ripugnanza s' indusse a calcare le scene, che in quella sta-

gione teatrale, non ostante le seduzioni d'ogni fatta, si man-

tenne incrollabile e che se accetto il partito di Edmondo

Parker, fu solo perch& lo giudico conveniente e trovo in esso il

mezzo piu efflcace di sottrarsi per sempre alia vita del teatro.

Nondimeno e doloroso il pensare, signor capitano, come

rottima Eloisa siasi ingannata nella sua scelta. L'abbandono...

Non dica questo, direttore
;

la signora Eloisa fu disgra-

siata, e nuH'altro. Edmondo Parker era ottimo uomo
;
ma di

carattere alquanto debole e quindi facile a lasciarsi trascinare

in questa o in quella parte. Ben diretto e fuor delle occasioni

sarebbe stato marito esemplare. A Parigi s'era lasciato un

>' vincere dalle fazioni politiche ed aveva preso parte ai moti

li luglio, che rovesciarono i Borboni mettendo sul trono gli

Cleans. Questa fu la ragione del suo ritardo a seguire la fl-

inzata. Pure seppe vincere s6 stesso e mantenere la pro-

lessa. Diede allora un addio alia politica e non visse che per

FEloisa, molto piu poi quando si vide padre di un angioletta,

della piccola Edvige, di cui andava innamorato pazzo.

Mamma Lena e la Ghita diedero qui in esclamazioni di

meraviglia. Non avevano mai avuto sentore di una sorella di

Alfredo. La Ghita poi si struggeva seco stessa, rodendosi di

quell' impaccio del Barget, che aveva loro sciupata la conver-

sazione di quella sera e Faveva costretta a soifocare di con-

tinuo la sua curiosita e a mandar giii le mille domande, che

le venivano continuamente sul labbro.
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Disgrazia voile, continue Finglese con un tono assai

vibrato, disgrazia voile, che altri cercassero lui e forse piti

di lui i suoi denari. Fatto e, che dopo tre anni incirca di fe-

licissimo matrimonio, cominciarono a ronzargli intorno certe

facce, non mai vedute per lo innanzi, e specialmente un cotal

parigino, giovane d'anni, ma nel mal fare matricolato. Allora

il povero Edmondo comincio a traviare; fece alcuni viaggi

nelle citta principali degli Stati Uniti, ritornando ogni volta

sempre piu cupo ed agitato. Pure, bastavano pochi giorni di

vita in famiglia e pareva di nuovo rimettersi al dovere. Ma

pur troppo il seduttore riusci a trionfare di lui. Nel feb-

braio 1835, circa quattro mesi prima della nascita di Alfredo,

Edmondo scomparve per sempre, lasciando la povera Eloisa

con una pensione mensile e con Pusufrutto della casa, che

s>ra fabbricata in New York.

Mamma Lena non si contenne piu e con roventi parole si

fe' a bollare di santa ragione quelle anime nere, che per iscopi

satanici mettono lo scompiglio nelle famiglie, uomini senza

fede, senza coscienza, senza cuore, veri carnefici indragati

della gente onesta. Ma, Dio mio, sclamo con occhi di

bragia e battendo col pugno sulla tavola; i fulmini della giu-

stizia divina dovranno pure un giorno colpire questi seduttori

infami e far loro pagare, fino alPultima stilla, le lagrime di

sangue che hanno fatto spargere a questa innocente famiglia.

XXVI.

Tutti rimasero ammutoliti a tanto scoppio d'indignazione,

provocato da un vivo sentimento di fede insieme e di amore.

Niuno avrebbe mai creduto che la Lena, la vecchia Lena, si

buona, si mite, albergasse in cuore tanta fierezza. Sir Bright

Pascolto immobile, e con un gesto assai espressivo del capo

parve dicesse : Bene !

Invece i due fidanzati tremavano sbigottiti, mentre il Barget

s' era fatto d' improvviso livido in faccia vibrando qua e cola

gli occhi e contorcendosi della persona. Tanta era la rabbia
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che lo rodeva, che avrebbe sbranata quella profetessa di malo

augurio. Ma per lui non era quello il memento di dare in

ismanie e gli bisogno per forza inghiottire ogni cosa. Quindi

per non parere soverchiarnente impressionato ruppe il silenzio

pel primo.

Comprendo il giusto sfogo della signora. Nello stesso

tempo sono certo, che se alia povera Eloisa non fosse toccata

la disgrazia di una morte immatura, avrebbe senza dubbio

ricondotto a rniglior consiglio il marito, appunto per le ottime

qualita di cuore che aveva Edmondo, come accennava il si-

gnor capitano.

Tale era la sua ferma flducia, rispose il Bright; ed ap-

)unto per questo aveva preso la risoluzione, veramente ardita,

li venire in Europa in traccia di lui.

- Avesse almeno differito si arduo consiglio dopo la na-

;ita di Alfredo, giacche questa suppongo sia stata la causa

Drossima della sua morte durante il viaggio.

E vero
;
ma essa merita compatimento. Si vide abban-

donata improvvisamente ed in modo, certo, assai crudele; si

vide sola e in terra straniera
; per giunta un violento attacco

di difterite sulla fine di maggio le rapi la piccola Edvige.

Oh disgrazia! Oh angiolo bello del paradiso! sclama-

mo intenerite le due donne.

Tra tanta sciagura che dovev'a mai fare ? Tent6 il colpo ;

poverina non resse al tormento di un mare terribilmente

>rtunoso. E questo, eome affretto la nascita di Alfredo nel

Jttimo mese, cosi fu per avventura cagione prossima della

la morte. Per me quest' ottima signora e vittima delF amore
della fedelta coniugale.

- Compiango di cuore la vostra sorte, signor Alfredo,

jse il Barget. E tosto aggiunse con istento e con aria quasi
affettata : Le nobili virtu di vostra madre vi siano conforto

nel dolore del non averla mai conosciuta. lo sapeva della sua

morte, perche ne fecero cenno i giornali ;
ma nulla sapeva di

voi. Ora spiego tutto
;
anche cio che riguarda la casa, che vi

accolse bambino in Marsiglia. E spero che* vorrete scusare le
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parole, certo dolorose per voi, che questa mattina mi sono

uscite dal labbro a questo proposito.

Qui il discorso si volse quasi naturalmente intorno al pa-

dre di Alfredo. Parve che il Barget avesse in questo riguardo

una qualche sua straordinaria ragione, come facilmente po-

teva dedursi e dal suo modo di parlare e dalla sua insistenza

nel chiedere ed anche dalla parte ch'ei prendeva, o fingeva

di prendere, al dispiacere comune del non essersi mai avuta

novella alcuna di Edmondo Parker. Alfredo narro in breve

quanto aveva adoperato per conto suo a fine di scoprir quel

mistero, e non era poco, posta la sua giovine eta, le sue rela-

zioni assai ristrette e la condizione piuttosto meschina della

sua vita.

E un mistero ci deve essere per fermo, aggiunse il ca-

pitano; me ne accorsi fin dal primo conversare con la signora

Eloisa. Ma io non voleva abusare della confidenza, che in quel

suo grande dolore mi dimostrava. Io frenava quindi la mia

curiosita, sperando sempre che qualche altro colloquio mi sve-

lasse, senza io cercarli, altri segreti. Pur troppo non c'6 stato

piu tempo ! Dovevo dunque procedere per congetture ;
e la mas-

sima fa questa. che se la signora prescelse il viaggio piii lungo

di Marsiglia, anziche mettersi sopra un altro vapore che in

quello stesso giorno salpava da New York per PHavre, non

poteva avere altra ragione che questa, d'incontrare il marito

piu facilmente in Marsiglia o nel mezzogiorno della Francia,

che non a Parigi o in altra provincia del regno. Ma di un

Edmondo Parker, o di una famiglia con tal nome, non si trovo

traccia sui registri del municipio a Marsiglia.

Non poteva essere altrimenti, osservo il Barget ;
io noi

ho mai conosciuto di persona il signor Edmondo Parker, n<

seppi mai altro di lui, salvo quello che si lesse ne' giornali

del 30. Ma il solo suo nome dimostra che egli non dovevs

esser francese, si bene inglese.

E vero : in Inghilterra il nome Parker e comune assai

ma le ricerche che io potei fare di lui nella mia patria noi

approdarono a mrila.
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Possibile, entro qui a chiedere la Ghita, che tra le cose

lasciate dalla madre non si trovasse proprio nessun indizio,

non un documento, non una lettera...

- Nulla affatto. Aveva con se parecchie casse : vestimenta,

biancherie, alcuni libri di ricreazione e" di pieta; tutto messo

giu alia rinfusa: evidente argomento detla fretta con che era

partita. In un cofanetto teneva le sue gioie, ma non gran cosa;

qualche centinaio di dollari, e nel suo portafoglio un paio di

lettere del banchiere Johnson che le annunziava Fordine ri-

cevuto di amministrare in norae di Edmondo Parker la casa

i New York e di passare alia signora Eloisa Meunier ed alia

ua figliuola Edvige una certa pensione mensile, loro vita du-

rante.

- Quale disgrazia! sclamo la giovane; il segreto fu se-

Ito con lei nelle onde e per sempre!
- Non darei la cosa del tutto per disperata, signorina, ri-

rese con molta gentilezza il Barget; trattandosi, come pare,

i un uomo ricco e di affari, non dovrebb'essere impossibile

mettersi in sul fllo e sciogliere la trama. Se fin da quel tempo
si fosse interrogato il banchiere di New York...

- E naturale e fu fatto, interruppe sir Bright: me ne in-

caricai io stesso al ritorno. Ma dal Johnson non potei cavar

nulla, ne allora ne poi. Egli conosceva il padre di Alfredo, lo

aveva in conto di persona ricca, stimata, e puntualissima nei

pagamenti. Ma dopo la sua partenza non ricevette da lui nes-

sun ordine diretto, si bene per mezzo de' banchieri di varie

citta, di Liverpool, di Londra, di Kopenhagen e perfino di Stoc-

colma. In questo modo liquido i conti del Parker e in nome

suo, dopo riconosciuta legalmente la morte di Eloisa, ne ven-

dette alPasta la casa. M'adoperai perche il Johnson medesimo,

per mezzo de'suoi corrispondenti, partecipasse al Parker la na-

scita di Alfredo; ma non s'ebbe risposta. Disgraziatamente io

non ebbi piu occasione di tornare a New York e le mie pra-

tiche, come ho detto, fallirono pure in Inghilterra : poi il mio

servigio mi trattenne per anni ed anni in tutt'altra plaga del
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mondo e cosi con mio sommo dolore non venni a saper piu

nulla di lui.

Si parlo ancora alcun tempo sulla probability di pur rin-

tracciare o vivo o morto il Parker e tutti se ne mostravano

assai animati, perfino Mamma Lena, rimettendo alquanto del

broncio, che fino allora aveva tenuto a cagione della presenza

non gradita del Barget. Questi per ultimo si offri pronto a

dar mano alle ricerche. - - Gonosco un po' le faccende del

mondo e per ragione del mio offlcio bo degli amici non pochi,

pronti a servirmi. Signor Alfredo, fidatevi di me; lavoriamo

insieme ed ho fiducia che giungeremo a trovare il bandolo

della matassa, per quanto ella sembri arruffata.

In cosi dire si accommiato, facendo augurii di prosperita ai

futuri sposi e stringendo a tutti la mano, perfino a Mamma

Lena, che n'ebbe orrore e se la ripuli tosto nascostamente sotto

il grembiule. La Ghita che le stava vicino se ne accorse e le

diede col gomito nel fianco, sorridendo e mordendosi il labbro

con una certa sua malizia innocente, che non e possibile di-

pingere.
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Louis XIV et le Saint-Siege par CHARLES GERIN, ancien con-

seiller a la cour d'appel de Paris. Paris, Lecoffre, 1894,

due voll. in 8 di pp. X-478; 650.

Che il Re Luigi XIV avesse del grand! pregi, nessuno cer-

tamente osera negarlo: ma giustizia vuole si aggiunga che

quei grandi pregi furono anche offuscati da grand! macchie.

Delle quali non ultima fu Palterigia e la prepotenza, che in

molte occasion! uso colla Santa Sede, tutto degna di quel de-

spota, del quale e rimasto celebre il detto: Lo Stato son io.

Or la storia di queste lotte fra Paltero Monarca e i sommi

Ponteflci del tempo suo si legger& con diletto pari all'istru-

zione in quest'opera, scritta dalPillustre magistrate Germ con

molta diligenza storica, e con ispirito schiettamente cattolicq.

Peccato che egli, prevenuto dalla morte, non abbia potuto

condurla a termine ne darle Tultima mano, e neppure valersi

del lavoro del Conte di Motiy sulF Ambasceria del Duca di

Crequy, che fu pubblicato quando 1' opera presente era gi&

sotto i torch!
;
ma questo, ad ogni modo, sar& sempre un libro

prezioso per chiunque ami conoscere minutamente quella non

poca ne leggera parte di storia, che abbraccia le questioni

agitates! tra il cosiddetto Gran Re e i Papi d'allora. Chi vorra

d'ora in poi scrivere di tali materie, non potra dispensarsi
dal consultare questi due grossi volumi, ricchi di document!,



332 RIVISTA

alcuni de' quali al tutto nuovi. Ed anche qualsiasi altro ama-

tore di studii storici godrk di poter qui, non gi vedere sol

di passaggio, ma studiare posatamente le grand! figure di

Luigi XIV, Mazarino, Lionne, Crequy, Retz, Alessandro VII,

Clemente IX, Clemente X, ed altre lor somiglianti, che fanno

luminosa mostra di se in questo gran quadro storico.

Con particolare diletto si vedra, fra le altre cose, 1'esposi-

zione minuta, ordinata e sincera del famoso fatto del soldati

Gorsi, che diede origine a si violenta e lunga rottura tra Papa
Alessandro VII e il Re Luigi, per la tragrande albagia del Duca

di Crequy; ed ogni lettore imparziale dovra conchiudere, che

la riparazione voluta dal prepotente Sovrano, fu assolutamente

eccessiva e di gran lunga superiore alFoffesa fatta al suo am-

basciatore. Vero e che, anche recentemente, alcuni, e tra essi

uno scrittore non privo di merito, il signor Chantelauze, hanno

voluto risuscitar queste cose e sformatamente gonfiarle a

danno della corte di Roma, rappresentando il fatto della guar-

dia Corsa, che diede sui Francesi da cui era stata ingiuriata,

come un caso pensato e preparato a bello studio per servir

di preludio a nuovi Vespri Siciliani. Ma, come bene osserva

nelP Univers il signor D'Assigny, il foglietto su cui si appog-

gia il biografo del Cardinale di Retz, non e che lo scritto dt

un libellista ignoto, senza alcun peso d'autorita, ben lontano

dal poter reggere a fronte degli irrefragabili document! messi

in luce dal nostro Autore. Dopo la lettura de' quali non si pos-

sono udire senza un fremito d'indignazione le condizioni della

riparazione chiesta ed estorta dal Re superbissimo : cioe, fra

le altre, legazione del Cardinal Chigi in Francia a presentare

umili scuse
;
dichiarazione disonorante da farsi da don Mario

Chigi (comandante delle armi pontificie) sul fatto del 20 ago-

sto; viaggio in Francia del Cardinale Imperiale, governator

di Roma, per giustificarsi ;
onori straordinarii da renders! da!

parent! e dai ministri del Papa al duca e alia duchessa di

Crequy; divieto al Papa di prendere piii al suo servizio sol-

dati Corsi; amnistia agli Avignonesi ribelli; piramide ed

i
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iscrizione obbrobriose. Cos! voile Luigi XIV; ma questo Bor-

bone, inesorabile umiliatore del Papi e del soldati Gorsi, non

prevedeva che un giorno la giustizia di Dio avrebbe mandato

appunto un soldato Corso ad assidersi sul trono suo e del Bor-

boni suoi successor!.

Abbiamo detto che quest'opera non & compiuta, perche vi

mancano le relazioni di Luigi XIV coi Pontefici posteriori a

Clemente X: noi sappiamo pero che alcuni scritti preziosi

riguardanti questa seconda epoca, furono dalPAutore pubbli-

cati nella Revue de questions historiques, come p. e. Papa In-

nocenzo XI e la rivoluzione inglese del 1688, Innocenzo KI e

la revoca dell'editto di Nantes, ed altri. Noi dunque facciamo

voti che anche questi scritti siano raccolti in un terzo volume

simile ai due gia pubblicati, e cosi riuscira meno incompiuta

questa bell' opera, della quale ecco, a parer nostro, il finale

risultamento. Di fronte ai puntigli, ai dispetti, alle violenze

usate dal Re Luigi contro la S. Sede, risplende di nobilissima

luce la dignita, la fermezza, la moderazione dei Pontefici, che

si succedettero allora sulla Gattedra di Pietro. Tutt'al piu, a

qualche scusa del Re si potranno qui ripetere le parole usate

dall'il lustre Autore nell'altra sua opera: Ricerche storiche

sulla assemblea del clero di Francia nel 1682: Luigi XIV

deve certamente rispondere degli atti funesti ch'egli ispiro e

detto; ma vuolsi aggiungere ancora ch'egli fu piu moderato

e leale di tutti i suoi consiglieri. Egli ando tropp'oltre nella

via in cui essi lo spinsero, ma ebbe la gloria di fermarsi

da se.

Avevamo gia scritto questo breve cenno, quando abbiamo

ricevuto 1'ultimo quaderno della Rivista Storica Italiana , in

cui troviamo dato intorno a quest'opera un giudizio, quanto
alia sostanza, non discorde dal nostro, e che volentieri qui

trascriviamo. II profondo sentimento cattolico dell'autore

spicca da ogni pagina de' due grossi volumi : una devota am-

mirazione per la Sede Romana e la nota costante delle con-

clusioni, a cui 1'autore perviene nell'esame delle singole que-
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stioni. Gio puo autorizzare il lettore indipendente a modificare

qua e la, per conto suo, i giudizii che trova dati, ma e diffi-

cile ch'ei non accetti la sostanza dei fatti. Tanto la lunga

esposizione, nelle sue piu minute particolarita, e solidamente

basata su testimonialize irrefutabili (memorie, carteggi del

tempo, document! editi e inediti, tratti particolarmente dagli

archivi francesi del Ministero della marina e del Ministero

degli affari esteri, e dalPArchivio Vaticano); e tanto serio e

Papparato dottrinale, specialmente nelle discipline giuridiche,

con cui furono iniziate e condotte queste ricerche. Ann. XI,

fasc. 4, p. 704.

Ma come approviamo questo giudizio della Rivista Sto-

rica Italiana (ci si permetta questa non inutile digressione),

cosi altamente biasimiamo quello che, poche pagine dopo, cioe

a pag. 745, e dato dell'opera del Backhouse e del Tylor, in-

titolata : Testimonii di Cristo e Memorie della Chiesa dal IV

al XIII secolo
, traduzione dalFinglese. Roma. Loescher, 1893.

Quesfopera e qui lodata, dicendosi, fra le altre cose, che cat-

tiva all'autore la benevolenza del lettore e che non e de-

turpata da esagerazione di giudizii. Noi invece diciamo ben

alto che, stando anche solamente al sunto qui datone, e piemi

zeppa di falsita storiche, di proposizioni ereticali e d'eresie.

Ne e da prenderne maraviglia. Gli autori sono protestanti ;

ora da eretici, in siffatte materie storiche insieme e dogma

tiche, che altro possiamo aspettarci che eresie ? Cosi e nel caso

nostro
;
e la temperanza della forma cattivando all'autore la

benevolenza del lettore ,
non serve che a rendere piu per-

niciosa la materia. I nostri lettori, dunque, sono avvisati.
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ARDANT GABRIELS. Papi e Contadini. Yersione italiana del

cav. Luigi Masson. Siena, tip. S. Bernardino, 1895, 16 di pa-

gine YiII-192. L. 1,50.

Di questo lavoro abbiamo gia

parlato nel primo volume della se-

rie decimaquinta, a p. 326, quando

comparve nell'originale francese. Ivi

potra vedere il lettore i pregi di que-

sto libro, che ora si mostra in veste

italiana, per cura del traduttore Ca-

valiere Masson, socio dell'unione cat-

tolica per gli studii sociali in Italia.

Con questo libro alia mano sara fa-

cile e dilettoso il confrontare quello

che fecero i Papi a favore delle classi

laboriose, e specialmente per la bo-

nifica dell'agro romano, con quel che

fecero certi moderni, la cui opera si

ridusse a commissioni e a conferenze,

seguite dairimmanchevole banchet-

to: chiacchiere e pranzi.

ARISBO (D') YICO. Dante Fine di secolo. Torino, C. Speirani,

1894, 16 di pp. 128. Cent. 50.

Un cenno di questo brioso scrit- volumetto giunge opportune a con-

tore abbiamo gia dato nel precedente fermare il nostro ben favorevole giu-

quaderno 1067: questo secondo suo dizio.

ARTES Y LETRAS. Revista semanal. Directores: Rafael Fragueiro

y Luis Duprat. Buenos Aires, imprenta Argos, Cuyo 657.

AYRILLON P. GIOYANNI ELLA dei Minimi. L'Avvento santifi-

cato, ossia una pratica, una meditazione ed affetti, sentenze della

S. Scrittura e dei SS. Padri, ed un pensiero sul mistero dell'In-

carnazione per ciascun giorno dell'Avvento. Yersione dal francese

del P. Giuseppe Ma
Roberti dello stesso Ordine. Roma, tip. Poli-

glotta, 1894, di pp. 320. L. 1,25.
E una nuova e buona traduzione. zioni sono pratiche e piene di af-

II contenuto e indicato bene dallo fetto.

stesso titolo del libro. Le medita-

BARTOLINI AGOSTINO mons. -
diso. Siena, tip. S. Bernardino,
Con questo volume si compie 1'e-

gregio lavoro sulla Dimna Comme-
dia di uno dei piu intelligent! cul-

tori di Dante che abbia il nostro

secolo. Mons. Bartolini, valente poeta

- Studi danteschi. Yol. III. Para-

1894, 16 di pp. 712. L. 4,00.

com'e, piu di molti altri e in grado
di sentir bene addentro e fare ad

altri sentire le bellezze di Dante;

quindi le sue osservazioni estetiche

sono giuste, fini e non di rado an-
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che nuove. Sembra per6 che con diso, come aveva gia fatto di quei
ispecial diligenza egli abbia voluto Aeirinferno e del Purgatorio. Nelle

occuparsi della parte storica, illu- quali illustrazioni storiche egli usa
strando con molta erudizione e con una critica, che a noi sembra gover-
vivace colorito Beatrice, Piccarda e nata da sapient! ed equi criterii,

Costanza, Boezio, Folchetto, Caccia- e per6 crediamo non sara per man-
guida, il Damiani, e gli altri grandi carle 1'approvazione degli assennati.

personaggi che figurano nel Para-

BAUDRAND P. BAETOLOMEO d. C. d. G. Pensateci bene, arric-

chito di nuove aggiunte. Lagonegro, tip. del Sirino, 1894, 32 di

pp. 192. Cent. 20. Copie 10 L. 1,80; 25 L. 4,00; 50 L. 7,00.

Rivolgersi a G. B. Consoli in Lagonegro (Basilicata).

BERNARDI GIUSEPPE sac. La strage degli Innocenti, Dramma
sacro in poesia. In tre atti. S. Pier d

}

Arena, tip. Salesiana, 1894,
16 di pp. 48. - - Cent. 50.

Lo Stabat del Presepio di Fr. lacopone da Todi. Testo con ver-

sione pel sac. Giuseppe Bernardi. Todi, tip. Foglietti, 1894, 32 di

pp. 34.

BRISSE (M. Ch.) Cours de Geometrie descriptive a 1'usage de 1'en-

seignement secondaire moderne, par M. Ch. Brisse Professeur a

1'Ecole centrale et au Lyce"e Condorcet, Repetiteur a 1'Ecole Po-

lytechnique. Paris, Gauthier-Yillars et F., 1895, 8 di pp. 144-116.

iDdichiamo ai professori di ma- come gli scolari sopraccarichi gia di

tematica questo corso di Geometria materie non meno important! pos-

descrittiva, singolarmente commen- sano trattenersi cotanto in quest'ap-
devole per metodo e chiarezza. Esso plicazione della Geometria, la colpa

parra forse troppo minuto e prolisso; sara dei programmi, non dell'Au-

ma se riesce difficile a comprendere tore.

CAPECELATRO ALFONSO card, arcivescovo di Capua. Opere vol. XYI.
- La vita del P. Lodovico da Casoria. Seconda edizione. Roma,

tip. Desclee, Lefebvre e C., 1894, 16 gr. di pp. 772.

Si veda nel quad. 902 a pag. 194 spirito, con tanta vivacita e maestria

e segg. la Rivista fatta di questa di coltissima penna, con tanto affetto

vita scritta con tanta unzione di di tenerissimo amico (Ivi).

CAPPELLAZZI ANDREA sac. Studio di Psicologia e Ideologic se-

condo la dottrina di S. Tommaso d'Aquino pel Sacerdote Andrea

Cappellazzi, Prof, di Filosofia nel Seminario di Crema. Parte Prima,

Libro IX. Crema, tip. Carlo Cazzamatti, 1894, 16 di pp. 274.

In questo volume il ch. Autore riferiscono, e le illustra con esempii.

disputa in due Capi di quella opera- II Cappellazzi e ben conosciuto dai

zione mentale che e il raziocinio
;

cultori della filosofla antica, ne ab-

applica le dottrine alia confutazione bisogna, ad ogni quaderno, di nuove

degli errori moderni, che ad esse si raccomandazioni.
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CARBONE CESARE. Gli opuscoli del Y Celestino. Saggio critico.

(Estratto dalla prima pubblicazione straordinaria della Societa di

Storia Patria negli Abruzzi). Aquila, tip. di G. Mele, 1894, 8 di

pp. 48.

e piu necessario a praticarsi, quanto
e piu utile a conoscersi, quanto e

piu dilettevole a studiarsi. Ivi sen-

tenze della santa Scrittura, ivi detti

dei santi Padri, ivi canoni di Con-

cilii, ivi principii di scienza morale,

ivi teorie di Dottori della Chiesa, ivi

definizioni dei Pontefici (Num. III).

Donde conchiude che il loro autore,

se non puo dirsi un dotto e forbito

scrittore, neppure puo chiamarsi pro-

fano alle scienze e privo di studii

letterarii. A noi sembra questo un

lavoro benfatto, e atto a disingan-

nare piu d'una mente.

CARTA della malaria, pubblicata dal Ministero di Agricoltura, indu-

stria e commercio, 1894.

Indica con dieci tinte i gradi di

mortalita per infezione malarica, se-

condo le osservazioni raccolte dalla

CATULLI P. ANTONINO Ma

^estratto dal romanzo dell'Ecc.mo card. N. Wiseman. Roma, tip.

Artigianelli di S. Giuseppe, 1894, 16 di pp. 64. Cent. 50.

Dirigersi all'Autore, via Pie di Marino n. 12, Roma.
E si nota la Fabiola del Wi- vertirla, a qualche piccola inverosi-

seman, che certamente non fa me- miglianza od altra simile menda, per
stieri che noi esponiamo ai nostri tutti immergersi nei vivissimi affetti,

E opinione quasi universale che

1'eremita Pietro da Morrone, poi Ce-

lestino V., fosse un santo bensi, ma
sfornito d' ogni letteraria coltura

;

PAutore invece piglia a dimostrare

che questo non e altro che un pre-

giudizio. Da prima un cenno della

istruzione da lui ricevuta nella sua

gioventu, poi prende a parlare di

undici opuscoli a lui attribuiti, ne

sostiene 1'autenticita, confutando gli

argomenti degli avversarii, e dal-

1'esame di essi deduce che sono

compendii di dottrina cattolica, nei

quali in bell'ordine si rinviene quanto

statistica delle cause di morte per

i tre anni 1890, 1891 e 1892 in tutti

i Comuni d' Italia.

P. Fabiola. Dramma sacro,

lettori 1'intreccio del dramma, che

fu da essa cavato. Diremo dunque
soltanto essere stato questo un ot-

timo consiglio e da doversene eaper

grado al ch. Autore. Noi avvisiamo

che i lettori, e molto piu gli spet-

tatori di questo dramma, si sen-

tiranno si allettati e commossi, che

passeranno sopra, senza quasi av-

CECCATELLI SILYIO sac. Ricordo del P. Samuele da Prato, miss.

ap. in Bulgaria. Prato, .tip. Contrucci, 1S94, 16 di pp. 42.

Questo ricordo e una breve bio- taggio delle anime fu per venticinque

grafia del Padre Cappuccino P. Sa- anni missionario in Bulgaria,
muele da Prato, che a grande van-

S*ri XVI, vol. 1, fasc. 1071. 22 25 yennaio 1895.

di che avranno compresa 1' anima.

Piacesse a Dio che tutti i drammi

fossero di questo genere, o d'altro

non difforme da questo ! Allora gli

spettatori uscirebbero da tali tratte-

nimenti, non solo senza moral de-

trimento, ma confortati lo spirito di

virtuosi e magnanimi sentimenti.
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CINTI ALESSANDRO prof.
- - Historia critica Ecclesiae Catholicae

in usum scholarum Pontificii Seminarii Roinani, auctore A. Cinti,

philos. theol. lur. u. doctore, etc. etc. Yol. Ill, fasc. I. Romae, typ.

H. Filiziani, 1894, 16 di pp. 64.

II presente fascicolo va da Ore- non occorre per ora altro che 1'an-

gorio VII a Callisto II. Avendo noi nunzio della continuazione, la quale

dato un cenno di quest'opera nel no- speriamo sara tanto sollecita da po-

stro periodico (ser. XIV, vol.1, pp. 93), tere aver presto il lavoro intero.

DE CHIARA MICHELE cav. - - La Santa Casa in Loreto e facsimile

nel Duomo di Aversa con aggiunta di preci e laudi. Aversa, tip.

neiristituto S. Lorenzo, 1894, 16 di pp. 80.

Giunge opportunissimo questo li- simo, diciauio, in questo centenario

brino dell'egregio Cav. De Chiara, della traslazione della Santa Casa,

gia noto per tanti altri pregevoli ai divoti dellaVergine Lauretana, che

scritti in prosa e in verso, composti troveranno qui di che istruire la

e distribuiti per opporre la buona mente d'utilissime cognizioni, e pa-

stampa alia malvagia; opportunis- scere il cuore di santi affetti.

DEHO GAETANO. Nuove lettere sulla citta di Senigaglia. Rimini,

tip. Malvotti, 1894, 16 di pp. 40.

Cosa tenue, ma pregevole per al- pre cara memoria, e per bonta di lin-

cune notizie intorno a Pio IX di sem- gua e di stile.

DRESSELLIO GEREMIA S. J. Niceta, ossia il trionfo sull'incon-

tinenza. Traduzione del Sac. Giuseppe Simonelli professore e di-

rettore nel Ginnasio Yescovile di Aversa. Aversa, tip. F. Fabozzi,

1894, 32 di pp. 162. Cent. 80.

I libretti del Dressellio, com'e noto, premunire contro il vizio che in esso

son tutti d'oro, e quindi opera egre- e combattuto, e noi siamo certi che

gia fa il prof. Simonelli a volgerli vi farebbe un mondo di bene. Ne

in nostra lingua, e volgerli con quel senza diletto si leggerebbe, perche

bel garbo ch'e tutto suo. II presente scritto in rnaniera vivace, e tutto

librino poi dovrebbe entrare in tutti sparse di comparazioni, d'aneddoti,

i collegi, in tutte le-scuole, in'tutte di fatterelli, che alia gioventu tanto

le famiglie, ovunque in somma son piacciono. Gli auguriamo larga dif-

giovani, anzi anime in generale, da fusione.

ECO DI S. TOMMASO DI AQUINO. - Brevi notizie clal 1881 a

tutto il 1893. Parma, tip. Ferrari e Pellegrini, 1894, 8 di pp. 14.

II rev. D. Davide Parmigiani fa maso d'Aquino dall'a. 1881 a tutto il

conoscere in queste notizie le bene- 1893, a fine di sbugiardare taluni, i

merenze, la direzione, il programma, quali hanno tentato di screditare il

i patti di associazione, e i mezzi di periodico e la persona di chi da tre-

propagazione dell'Jfao di S. Tom- dici anni lo dirigeva.

FORNARI U. La piccola Fisica sperimentale, spiegata al Po-

polo e ai Giovanetti. Sesta edizione ricorretta con moltissime giunte,
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per cura dell'Ing. Ugo Fornari. Milano, tip. Arciv. Ditta Giacomo

Agnelli, via Santa Margherita, 2, 1895, 16 di pp. 176.

Ottimo libretto, che si scorre vo-

lentieri ancora da chi 6 abituato a

opere di maggiori pretese. II numero

delle edizioni che conta dimostra il

favore con che viene accolto : e il

ch. Autore cerca di meritarlo ogni

volta meglio colle giunte che vi fa

secondo i progress! della scienza. A
confortarlo in ci6 osserveremo che,

dove parla della natura dell'elettri-

cita, un accenno, sia pur leggiero,

alle esperienze dell'Herz, non sarebbe

stato, a parer nostro, fuor di luogo.

Cosi pure alia onorevole menzione

del pantelegrafo dell'Ab. Caselli, ci

pare che dovesse aggiungersi quella

degli apparati piu recenti, e oggidi

piu nominati, del Gray e dell'Ab. Ce-

rebotani. Con un poco di attenzione

e facile riparare a tali ommiBsioni e

schivarle nelle edizioni future, che

desideriamo ed auguriamo.

G. M. C. Dei fondamenti della fede cattolica. Catechismo apologe-

tico di Religione ad uso della gioventii studiosa. Napoli, tip. degli

Artigianelli, 1895, 16. di pp. 188. Cent. 80. Per 1'Estero L. 1,00.
Far conoscere alia gioventu stu-

diosa i fondamenti della Religione

cattolica, con istile facile e piano,

con metodo rigorosamente logico;

ribattere le obbiezioni che se le muo-
vono contro, con risposte succose e

stringenti, che in poche parole ne

mostrino le fallacie; presentare in

breve tela tutto il quadro delle prove
solidissime su cui si fonda, e farla

apparire, qual 6 realmente, tutta sfa-

villante di una luce celestiale e di-

vina; tal 6 stato 1' intento dell'Au-

tore nello stendere quest' operetta.

Non osiamo dir noi, soggiunge qui

egli, se 1'opera corrisponde al con-

cetto : ma quel che egli non osa,
lo diremo noi ben alto, annunziando

che questo 6 un libretto d'oro. E i no-

stri lettori non ne stupiranno quando

sappiano che autore ne & 1'illustre

Vescovo di Conversano, Mons. Casi-

miro Gennari. Quanta teologia c'e

qui dentro, ma resa facile e piana

proporzionatamente alia capacita dei

giovinetti : che chiarezza, che ordine,

che efficacia nelle brevi dimostra-

zioni! Un giovinetto che abbia im-

parato questo catechismo, con ci6

solo avra di certo un'arma potente

per ischermirsi dalle insidie, che piu

tardi saranno tese alia sua fede. E
dire che quest'arma non costa che

80 centesimi! Qual genitore vorra

lasciarne sforniti i suoi figli, o qual

maestro i suoi discepoli?

GALLUPPI DOMBNICO prof. Publii Yergilii Maronis opera, no-

tis, studiisque comparatis illustrata. Senis, ex offic. S. Bernardini,

1894, 16. di pp. 500. L. 5,00.
Annunziamo questa recente edi-

zione virgiliana, contenente le Eglo-

ghe, le Georgiche e 1'Eneide. Avver-
tiamo poche cose, riguardo alle note

e al testo . Quanto alle note, ease

non sono gia filologiche e storiche
;

ma riguardano solo 1'imitazione che
di alcuni passi virgiliani hanno fatto

i poeti italiani, dei quali si offrono

gli esempii con qualche illustrazione;

cosa, al certo, molto utile. Quanto al

testo, esso non & gia quello in uso fi-

nora nelle scuole, ma quello modifi-

cato dai critici moderni e secondo le

recenti scoperte linguistiche. Cre-

diamo opportune darne un piccolo
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gaggio a que' lettori, che non fossero

ancora addentro alle secrete cose

de' progressi a linguistic!, e desideras-

sero un'edizione cosiffatta. Quanto al-

1'ortografia i versi cominciano con let-

tera minuscola; al punto non segue

sempre la lettera maiuscola,eccetera.

Quanto alle forme morfologiche, p. es.

non si scrive vultus, come nel testo

antico, ma voltus ; non hand, ma
hau; non equum, ma ecum ; non

tentare, ma temptare; non Tinstes,

all'accusativo plurale, ma hostis; non

alvum, ma alvom; non G-radivumque

patrem, ma Gradivomque patrem ;

non agyredior, ma adgredior ; non

Heu fuge crudeles terras, ma Hen

fuge crudelis terras; non Deducunt

socii naves, ma Deducant socii na-

vis, eccetera; non urget, ma ur-

guet; non tres ; ma Ms, non arenae,
ma harenae; non hiems, ma hiemps;
non grandaevus Aletes, ma grandae-
vos Aletes; non vulnus, ina volnus,

non Virgilii, ma Vergilii. Agli aman-

ti del latino, com'era nell'eta aurea

de' Latini (secondo che ci assicurano

i medesimi critici) un'edizione vir-

giliana di tal maniera sara cosa as-

sai gradita.

GKRANDCLAUDE (Mgr). La Chronologie biblique des temps primi-
mitives e la science contemporaine. Paris, Louis Yives, libraire-

editeur, 1895, 8 di pp. 341.

II Prelato autore di questo libro,

chiaro per altri suoi cospicui scritti,

nel presente si propone specialmente
due cose ;

1 di mettere in sodo, che

la Genesi fornisce date sicure spet-

tanti alia cronologia delle prime
eta del mondo; 2 di mettere in

guardia gli studios! contro i travia-

menti della scienza moderna, e con-

tro certi interpret! delle divine scrit-

ture, resisi di soverchio imdipendenti

dal principio di autorita per gittarsi

iulla v a dei protestanti e dei razio-

nalisti. L'argomento e svolto in sei

capitoli. Dato nel primo il vero senso,

in cui e preso dai Moderni sciemiati

il vocabolo scienza, e mostratone il

Tuoto orgoglio, espone e chiarisce

Farte, che si usa nella perfida lotta

e le qualita degli argomenti, coi

quali si assale la Bibbia, ed alia

ecienza bugiarda oppone la vera scien-

za. Nel secondo, avendo significato il

come si debba intendere la crono-

logia biblica, prova che la cronologia

data da Mose nelle genealogie e certa

e compiuta. Lo conferma nel terzo

colla autorita dei Padri e degli scrit-

tori eeclesiastici. Dichiara nel quarto

quale sia stata 1'opinione dei Padri

e degli scrittori pagani intorno 1'an-

tichita attribuita agli Egiziani ed

agli Assiri. Nel quinto si ha un vero

magistero della maniera, che si con-

viene adoperare nella polemica contro

i modern! avversarii della Bibbia. Al-

tro modo vuolsi tenere col popolo,

altro colle persone di una certa col-

tura ed altro coi dotti. Indi, appli-

cando il metodo proposto agli argo-

menti di tali avversarii, che sono i

naturalisti, gli orientalist! e gli sto-

rici, il ch. Autore gli spunta e gli

spezza e spezzati gitta il meritato

disprezzo su la loro fallacia. 11 suo

procedere e polemico, severa la lo-

gica, erudizione quanto basta, spirito

schiettamente seguace dell' insegna-

mento contenuto nella Enciclica Pro-

videntissiinus Deus, di cui nel sesto

capitolo da un breve e succoso com-

mento.

GrBANDI CALIjISTO sac. La divozione alia S. Famiglia, conosciuta,

amata e praticata, o Manualetto della Pia Associazione Universal*
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delle famiglie consacrate alia S. Famiglia di Nazaret. Como, tip.

Cavaneri, 1894, 32 di pp. 200. Cent. 50.

Ben di buon grado ci uniamo al

Revmo Vescovo di Como, MODS. Fer-

rari, ora Cardinale Arcivescovo di

Milano, facendo voti che questo li-

bretto, diftbndendosi ampiamente, ab-

bia a servire di guida ai fedeli per

praticare una divozione si salutare.

Avvertiamo poi che i tipografi fanno

riduzione grande sul prezzo, se si

tratta di buon numero di copie.

(jUERKA E. L'Angelo dell'infanzia. Librino d'istruzioni e pre-

ghiere dedicate alia prima eta dblla vita. Roma, Desclee, Lefebvre

e C. 1

, 1894, 32 di pp. 224.J

LEON XIII (S. S.). Paroles de Jubile. Discours prononces par S. S.

Leon XIII a 1' occasion du cinquantenaire de sa consecration epis-

copale, suivis de 1'Encyclique: Praeclara gratulationis recueil-

lis efc expliques par un Pelerin. Paris, P. Lethielleux libraire-

editeur, 1895, 16 di pp. XXXII-336.
Non si puo negare che sia una gnanti e degli Stati del mondo; tutti

bellissima pagina di storia ecclesia-

stica quel tratto di essa che decorre

dal Natle del 1892 fino all'enciclica

Praeclara gratulationis, diretta da

Leone XIII ai Principi e popoli della

terra, il giugno del 1894
; periodo di

tempo in cui si e celebrate il giu-
bileo episcopale del medesimo Leo-

ne XIII. L'alta rilevanza di questa

parte di storia e nell'unione che s'e

dimostrata tra il Capo della Chiesa

e i fedeli di tutto il mondo
; unione

espressa da questi con numerosi pel-

legrinaggi a Roma, dimostrata dal

Papa con la squisita bonta, onde ac-

colse i romei, e con i mirabili discorsi

a loro rivolti. Ora, il libro che an-

nunziamo ai lettori e desso oppunto

questa parte di storia ecclesiastica.

L'A. ha avuto la felice idea di rac-

cogliere tutto ci6 che riguarda quel

gran fatto e riunirlo in un volume :

tutte le ambascerie de' Principi re-

LIBRIGCINO per gli Operai. Perugia, tip. Santucci, 1894, 32 e
di

pp. 52.

La classe operaia e 1'argomento alleviare le sue miserie, perche piene
del giorno, ed a lei sono dedicate di quel gran conforto che e Gesu

queste pagine, in tutto acconce ad Cristo.

i pellegrinaggi del mondo cattolico

d'Occidente e d'Oriente, secondo le

varie nazionalita o regioni geogra-
fiche od associazioni o diocesi; e in

fine tutti i discorsi del Papa fatti a

que' diversi drappelli di pellegrini. I

discorsi detti in latino, sono messi a

pie' di pagina sotto la traduzione

francese. Di que' discorsi poi 1'A. ha

compilato un indice analitico stu-

pendo, riducendoli sotto varii titoli,

p. es. Civilta : cause, mezzi per con-

servarla, quanto essa deve alia Chie-

sa; Educazione cristiana: importan-

za, necessita
;
La Chiesa: sua mis-

sione, sue prove, sue speranze; La
Chiesa e lo Stato ; Chiese d'Oriente;

Schiavitu; Italia; Papato; Popoli;

Potere temporale; Stampa ; e cosi via

via. Talch& tutta la materia e divisa

in ventuno capi, con le suddivisioni

e citazioni opportune.
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LUZI EMIDIO parr. Cenno storico critico descrittivo della catte-

drale basilica di Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, tip. Cesari, 1894,
16 di pp. 200.

diNella prima parte di questo li-

bro 1'Autore descrive minutamente

ed accuratamente le varie parti, le

aggiunte ed i restauri della catte-

drale di Ascoli, durante il corso di

parecchi secoli; quindi nella seconda

parte, che e il piu e il meglio del

libro, i recenti e grandi restauri ed

abbellimenti della medesima chiesa,

commessi al Comm. Cesare Mariani.

V'e una biografia del vescovo Albe-

rani (1860-1876), scelto dalla Provvi-

denza divina non solo per iniziare,

ma ancora per far proseguire e con-

durre a buon termine con opportuni

sussidii la maggior parte dei mo-
derni lavori del tempio di S. Emidio

(p. 69). E qui riferito (pp. 127) lo

statuto ascolano, che risguarda la fe-

sta di S. Emidio e da un'idea dei

tempi passati, ben differenti dai no-

stri in cose di fede. In un'appendice

v'e un elenco dei Vescovi e canonici

e delle memorie di Ascoli. L'Autore,

parlando della origine della catte-

drale di Ascoli, dice: L'opinione di

costoro ha fondamento nella storica

notizia indiscutibile, che, pacificata

la Chiesa, molti edifici del gentile-

simo furono trasformati dai Naza-

reni in luoghi sacri per adunarsi al

divino servizio (p. 10). Al contrario

la notizia storica indiscutibile e che

gli edifici del gentilesimo si comin-

ciarorio a trasformare in luoghi sacri

assai tardi ed a passi lenti, in Roma
e nolle province dell'impero, per ca-

gione delle leggi severissime, fatte e

rinnovate dagli imperatori cristiani

per la conservazionedegli edifici pub-
blici. Cosi fu mutato in chiesa il

Macellum Magnum (S. Stefano Ro-

tondo) nel secolo quinto, il Templum
Urlis Romae (S. Cosma e Damiano)

nel secolo sesto ed il Pantheon

nel settimo secolo. L'errore suddetto

ed altri simili, mr.ssime intorno le

basiliche profane e sacre, ci cadono

sott' occhio spesso, proprio ora che

gli stuclii storici e 1'archeologia sa-

cra fioriscono per grandi e veri pro-

gredimenti.

MADONNA (La) dei cainpi, ossia Nostra Signora della Preghiera nei

campi di Stezzano. Saggio storico-morale per un Sacerdote Ber-

gamasco. Bergamo, tip. Natali, 1894, 32 di pp. 204.

Madonna di Stezzano, e le scrive in

maniera da farsi leggere anche dai

piu schivi di tali cose. Soprattutto

poi trovera lettori in gran numero

nella nobile sua regione bergama-

sca, giustamente rinomata per quella

fede robusta, che le valse il nome,

datole per istrazio, ma tomato in

elogio, di Vandea delVltalia.

MAECACCI PIETEO can. dott. Yicopisano al SS. Crocifisso, nelle

feste cinquantenarie. Maggio 1894. Pisa, Orsolini Prosper!, 1894,

16 di pp. 86.

Che dice questo libretto ? Le splen- retto da un sacerdote, anzi da pa-

dide feste d'un popolo pio, bene di- recchi, colti, pii, zelanti. II dottor

Ecco un'altra delle solite Ma-

donne, colle solite apparizioni fatte

alle solite contadinelle: e non vo-

lete ancora capirla che non e piu

tempo di tali fole? No, non 1'ha

ancora capita questo egregio sacer-

dote bergamasco, e per6 con fronte

alta e sicura, con penna franca e

scorrevole scrive le glorie della sua
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teologo Marcacci le descrive in un

Racconto, a cui da 1'intonazione di

un romanzetto storico . E cosa sa-

poritissima, svelta, disinvolta, briz-

zolata qui e cola d'idiotismi paesani,

si fa leggere tutta d'un fiato. Vi en-

trano gli apparecchi, la musica, i

regali, le buone e forti poesie del

Pievano di Vicopisano , Augusto

D'Antilio, del Benci, del senatore

Pelosini, le iscrizioni, i casucci va-

rii, gli splendori delle sacre funzioni,

MARTINI GIUSEPPE can. teol. -

la pieta popolare. Vi s'innesta con

naturalezza la storia, non solo del

simulacro venerato, che vuolsi del

secolo dodicesimo, ma ancora del no-

bilissimo borgo, che lo possiede, e

le memorie principal! de' castelli e

delle terre convicine. Insomma e un

libro ben fatto, e che restera nelle

famiglie Vicaresi e de' dintorni, co-

me un monumento caro a consultare,

e come un manualetto di storia pa-

tria.

Nei solenni funeral! di trigesima

di S. E. Rma, monsignor Buglioni di Monale, Yescovo di Saluzzo.

Elogio funebre, Saluzzo, tip. S. Yincenzo, 1894, 8* di pp. 32.

Bel lavoro da conservare come saluzzese, ma ancora per la storia

utile, non solo alia storia cittadina ecclesiastica del Piemonte.

MASSARA ENRICO S. I. - - Conte Giulio Zileri. Brevi memorie.

Como, tip. Cavalleri e Barri, 1894, 8 di pp. 133.

Come bene osserva il ch. Autore, Ed in vero, le cariche altissime

e raro assai riscontrare in un me- sostenute dal Zileri, di Podesta di

desimo personaggio, tante qualita

esimie quante dimostro possedere il

conte Giulio Zileri di Parma, morto

religiose sacerdote della Compagnia
di Gesu, 1'anno 1876. Fu egli, infatti,

ottimo cristiano e perfetto gentiluo-

mo, solerte ed avveduto amministra-

tore del proprio e dell'altrui, affet-

tuoso padre di famiglia, fedele ed

incorrotto magistrate, di costanza

inalterable nelle prospere ed avver-

se fortune, devotissimo alia causa

della religione e del diritto a costo

di qualunque sacrificio, generoso e

caritatevole ma non prodigo, pio sa-

cerdote, fervente novizio, umile e

obbedientissimo religioso. Questo e

pure il quadro, che il ch. Autore va poi
di mano in mano illustrando nel corso

dell'opera; la quale, se ha un difetto,
& quello di non contenere che Brevi

memorie, mentre la materia sarebbe

stata piu che acconcia ed abbondante

per un'ampia storia e molto istrut-

tiva.

Parma, di Governatore di Piacenza

e di Maggiordomo della Corte Du-

cale ne' tempi difficilissimi della ri-

voluzione italiana, che fini con 1'esi-

lio della famiglia del Duca e del Zi-

leri mdesimo, lo rendono parte non

piccola di tutti quegli avvenimenti.

Ad ogni modo anche quel poco e

breve che ne dice il p. Massara, di-

mostra a pieno la verita di quanto
scrisse S. A. il Duca Roberto di Par-

ma il 9 maggio 1876 nella lettera di

condoglianza al conte Camillo, figlio

del defunto p. Zileri: Parma ha

perduto la piu grande, per non dire

la sola figura, che merita di essere

consegnata nella patria storia di que-

sto secolo. II nome di suo padre sar&

dato come il modello piu perfetto di

lealta. In questi tempi cosi tristi il

suo mirabile carattere contrastava

con la poco buon*a fede, la timidita

e le tristi virtu di questo secolo... lo

ho perduto in suo padre il migliore

degli amici ed il piu fedele. Benche
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consigli, sicuro di essere sulla retta

via seguendoli.

zioni della Vergine stessa, cosi dolci

e care, Che ogni cuore cristiano, a

leggerle, si sentira ravvivare la fede

e la fiducia in Colei che la cattoli-

cita saluta Speranza del nostro se~

colo. Si trova vendibile alia libreria

Filiziani in Roma.

la Chiesa me lo avesse in parte le-

vato, per6 contava sempre, nel mo-

mento opportune, ricorrere a' suoi

MEDAOLIA (La) MIRACOLOSA. Ricordo del 27 novembre 1830

e 1894. Roma, tip. della Pace, 1894, 12 pice, di pp. 41.

E un grazioso e gustosissimo ri- di questa Medaglia e di manifesta-

cordo delle solenni feste celebrate

nella Chiesa dei PP. della Missione

di Roma, per solennizzare il culto li-

turgico, teste concesso dalla S. Sede

alia immagine della Vergine Imma-

colata, rappresentata nella celeber-

rima Medaglia, detta la miracolosa.

Esso contiene la storia dell' origine

MESSERI A. Matteo Palmieri cittadino di Firenze del secolo XV.
Meinoria storica, compilata coll'aiuto di nuovi docuinenti. (Estratto

dall'"Archivio Storico Italiano, ser. Y, tomo XIII, anno 1894). Fi-

renze, tip. Cellini, 1894, 8 di pp. 88.

Le notizie con molta accuratezza solo illustrano le vicende di quest'uo-

qui raccolte intorno a Matteo Pal- mo, ma spargono ancora non poca

mieri, scrittore e statista norentino, luce sulla storia contemporanea di

nato nel 1406 e morto nel 1475, non Firenze.

MORTICELLI GIUSEPPE M. Monsig.
- - Brevi Lezioni di Logica

Elementare. La Dialettica. Parte I. Atri, tip. di D. de Arcangelis,

1894, 8 di pp. 115.

In un breve trattato di Logica ele-

tnentare, non v'e luogo ad altri pregi

che a quello della fedelta alle pro-

messe del titolo, le quali richieggono

brevita, e chiarezza. 11 ch. Autore li

ha saputi riunire ambedue nelle sue

Lezioni, e gli scolari che se ne avranno

a servire gliene sapranno grado.

MONCADA CARLO CRISPO. -- Sullo stato attuale della popola-

zione rurale della Sicilia. Cause e rimedii. Palermo, tip. Pritilla,

1894, 8 di pp. 74.

Nel presente opuscolo il sig. Carlo

Moneada addita i rimedii, che sareb-

bero necessarii per migliorare le con-

dizioni dei contadini della Sicilia.

Egli divisa le diverse classi agricole

delPIsola, i contratti agrarii ora ivi in

uso, le cause material! e morali che

sono concorse ad immiserire il cam-

PENSIERI cristiani per ogni di, tratti dal libro Preghiere di un

pagnuolo siciliano. Questo lavoro for-

nitoci da uno che e dedito da molti

anni allo studio delle scienze agrarie

e per di piu sperto per esperienza

pratica, perche vissuto fra gli agri-

coltori, 6 da pregiare da coloro che

si dilettano di tali studii.

Cattolico

Foggia. 7
a

pp. 84.

scritte da mons. Carlo Mola dell'Oratorio, vescovo di

edizione. Roma, Desclee, Lefebvre e C., 1894, 32 di
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PESCH CKISTIANUS S. J. -- Praelectiones dogmaticae quas in col-

legio Ditton-Hall habebat Chr. Pesch S. J. Tomus I. Institutiones

Propaedeuticae ad Sacram Theologiam. (I. De Christo Legato Di-

vino II. De Ecclesia Christ! III. De locis theologicis.) Fri-

burgi Brisgoviae, Herder, MDCCCXCIV, 8 di pp. XIV-404.

Fr. 6,75. Rilegato Fr. 8,75.

Non crediamo di errare dichia-

rando quest'opera del Pesch il mi-

glior corso didattico di apologetica

che sia uscito finora. E a' tempi che

corrono, in cui 1'incredulita si re-

spira quasi coll'aria, un tal lavoro e

sommamente necessario. Questo pri-

mo volume del corso teologico del

Pesch e tutto acconcio al primo anno

di Teologia, sia che essa si fornisca

in quattro anni, sia in tre. L'impor-
tanza quasi originale del libro non

e tanto nelle cose, che, piu o meno,
sono comuni anche agli altri corsi

;

quanto nella solidita massiccia, nel-

1'ampiezza data alia prova sulla ge-

nuinitk degli Evangelii, nell'ordine e

compattezza degli argomenti, onde a

chi legge si fa chiara ed evidente la

verita dellaReligione cristiana. L'Au-

tore s'e servito mirabilmente di tutti

gli studii moderni, nonche de
1

sistemi

razionalistici escogitati in Germania,

per darrisalto alia dimostrazione cri-

fondamento, la cui importanza e stata

non poco trascurata da certi Teologi,

piu avidi di specolare nelle cose della

Fede, che di provare la verita della

Rivelazione. L'ordine delle materie in

questaTeologia fondamentale od apo-

logetica e semplicissimo. Dopo alcuni

preliminari, tracui bellissimo e quello

de TJieologiae dogmaticae systemate et

historia, vengono le tre parti dell'o-

pera ;
l.

a De Christo legato divino

(Genuinita e credibilita degli Evan-

gelii, testimonianza che Cristo ha
dato di se stesso; prove di questa
testimonianza che sono i miracoli ed

i vaticinii, eccetera) ;
2.a De Ecclesia,

Christi: 3.
a De locis theologicis (Tra-

dizione, SS. Padri, Teologi, Scrittura,

eccetera).

Noi facciamo voti che negli stu-

dii teologici si dia la debita impor-
tanza a questa prima parte di essi ;

perche, oltre essere questa la piu ne-

cessaria in se stessa, e, a'nostri tempi
di incredulita, necessarissima, rela-

tivamente alia istruzione del secolo

traviato.

stiana e cattolica. L'opera del Pesch

e, in una parola, un vero e solido

fondamento della Teologiascolastica;

PIETROPAOLI CARLO can. prof. II Conclave di Perugia e 1'ele-

zione di Pier Celestino. (Estratto dalla prima pubblicazione straor-

dinaria della Societa di Storia Patria negli Abruzzi). Aquila, tip. di

G. Mele, 1894, 8 di pp. 32.

Uno dei momenti piu gravi, piii

solenni e, come suol dirsi, piu inte-

ressanti nella storia della Chiesa, e

certamente 1'elezione di Pier Cele-

stino a sommo Pontefice
;
e pero con

vivo diletto si leggera la presents

monografia che ha tolto ad illu-

strarlo. Vero & che son cose note,

Bella loro sostanza, e la triste con-

dizione in cui versava la Chiesa sul

finire del secolo XIII, alia morte di

Niccolo IV, e le discordie dei Car-

dinali intorno all' elezione del suc-

cessore, e I'improvviso accordo sulla

persona di Pier da Morrone, awe-
nuto nel conclave di Perugia; ma se

i fatti in gran parte erano noti, e

tu-tto merito del ch. A. 1'averne poste
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in luce molte circostanze, e portato

d'ogni cosa savio giudizio. Questo
e un lavoro erudito, ma non irto di

citazioni opprimenti, condotto anzi

con lodevole sobrieta : purgata ne

e la lingua, ma scorrevole e non ri-

cercata : avveduta la critica, ma non

minuziosa, litigiosa,pedantesca, come

spesso incontra in somiglianti scrit-

ture : qui tutto precede con un fare

largo e spontaneo, e la parte preci-

pua del lavoro e sempre la narra-

zione, la quale da cima a fondo corre

si svelta e spedita da farsi leggere
tutta d'un fiato. Ne vi mancano le

tanto ai nostri di ricercate cose nuove,

cioe novellamente scovate nei polve-
rosi archivii dove giacevano inedite;

ma oltre all'essere nuove, sono (quello

che per noi piu monta) gravi ed im-

portant!.

Ecco, per esempio, in quali ter-

mini di religiosa riverenza si espres-

sero il 28 ottobre 1293 i rappresen-

tanti del popolo di Perugia, quando
trattavasi di accogliere in quella

citta, pel conclave, il sacro collegio

dei Cardinali. Ad honorem omni-

potentis Dei et gloriosissimae Vir-

ginis Matris Mariae et gloriosorum

Martyrum Laurentii et Herculani pa-

tronorum et defensorum Communis
et populi Perusini et omnium sancto-

rum Dei et ad honorem et reveren-

tiam sacrosanctae Matris Ecclesiae

Romanae et Collegii et Coetus Ve-
nerabilium Patrum Dominorum Car-

dinalium et Communis et populi Al-

mae Urbis, quos et quam Altissimus

dirigat in unitate pacis et concordiae

pro salute eorum et Christianae Re-

ligionis. Quanto avrebbero qui da

imparare gli odierni rappresentanti

dei popoli!

Dopo tutto cio, non ci fa mara-

viglia che questo lavoro abbia me-
ritato al ch. A. una lettera onorifica

del Santo Padre.

RAVIGNANI G. B. II Cosmo. Meditazione. Verona, tip. Franchini,

16 di pp. 24.

tura dell'uomo, alia immortalita del-

1'anima, e si sfatano i sogni dei mo-

derni evoluzionisti.

Meditazione si, ma poetica e fllo-

sofica, nella quale con nobili versi

sciolti si espone la vera dottrina in-

torno all'origine del mondo, alia na-

RICCI BERNARDINO prof. Del medico Jacobo Grand! da Gaiato.

Memoria. Modena, tip. del Canonico, 1893, di pp. 68. Cent. 80.

In questa monografla, condotta buona scuola modenese, della quale

con diligenza amorosa, 1'Autore si furono gli ultimi luminari il Parenti

raanifesta degno alunno di quella ed il Veratti.

Novissimo saggio di Epigrafia italiana. Pievepelago, tip. Galassi-

ni, 1894, 16 di pp. 68. Cent. 60.

Miglior elogio non sapremmo fare

di queste epigrafi, che riportando il

giudizio datone dall' insigne archeo-

logo G. B. De Rossi, pochi mesi prima
della sua morte. . Ho gustato coa

molto diletto il Novissimo Saggio .

Sono epigrafi ricche di dolci affetti,

espressi in lingua sceltissima ed in

forme svariate e gentili. Piu non

dico, perche s.ono sempre paralitico.

Ne daremo per saggio una, che a noi

pare tutta cristiana ed insieme tutta

amabilmente poetica.

1892
ALL'OMBRA BELLA CROCE

DEL SALVATOR MIO
STANCO VIANDANTE

LU1GI SOLI RIPOSO
NELL'ORA TUA o SIGNORH
RIPIGLIERO IL CAMMING
VERSO LA PATRIA.
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RITUALE parvum iuxta romanum novissinmm concinnatum, precibiis

italico sermone auctum, ad Sacerdotum commoditatein in visita-

tione et cura infirmorum. Senis, ex tip. S. Bernardini, 1894,

32 di pp. 230. L. 1,00. Legato in tela L. 1,25.

ROBERTI vedi AYRILLON.

RONCAGLI GIUSEPPE GAETANO. -- Dei ristauri eseguiti nella

chiesa parrocchiale di S. Caterina di Saragozza (in Bologna) nella

ricorrenza degli ultimi quattro apparati decennali. Bologna, tip.

Hareggiani, 1894, 16 di pp. 48.

E una descrizione particolareg- tato della sua patria, illustrando la

giata di alcune molto buone pitture memoria di questo degno figlio di

del Guardasoni, nome caro alia re- lei ed artista non volgare, della cui

ligione non meno che all'arte, del opera 1'egregio Parroco D. Giovanni

quale Bologna giustamente si pregia. Franceschi ha saputo si bene valersi

L'Autore di questo scritto, fatto con a decorazione della sua Chiesa di

diligenza ed amore, ha bene meri- S. Caterina.

RONDOLINO FERDINANDO. II miracolo del Sacramento. Studio

critico di storia e di arte con documenti inediti dal 1453 al 1600.

Torino, tip. subalpina, 1894, 8 di pp. 106.

Se un solo miracolo e vero, molti riguardanti ;
donde 1'origine in

scrisse un noto razionalista, la nostra

causa e perduta ,
ossia e vera la

vita eterna, e vera la Chiesa, 6 vero

il Cristianesimo; e quindi il razio-

nalismo, che nega tutto questo, e

rovinato. Or bene, ecco un miracolo

vero ed autentico, e (quel che piu

deve notarsi) provato con tutto il

rigore scientifico della critica mo-
derna: il cosi detto Miracolo del 88.

Sacramento in Torino, avvenuto il

Torino della chiesa del Corpus Do-

mini. Questo racconto, diciamo, e di-

scusso e ventilate dall'A. secondo

tutte le regole della critica eserci-

tata su tutti i monumenti sincroni e

contemporanei dal 1453 al 1600, con

erudizione piena e perfetta di tutte

le fonti storiche. L'Autore in questo
studio si mostra della buona scuola,

ciofc non gia proclive ad accumular

prove del miracolo, ma a vagliarle.

A chi dunque nega i miracoli, che

sono il sigillo del Cristianesimo, si

getti innanzi questo libro, e basta.

6 giugno 1453. Un'ostia rubata e

messa entro una balla, si sprigiono
di la, innalzandosi in aria a vista di

ROZZI TOMMASO prof. In onore di Sante Donne dell'Antica e

della Nuova Legge. Canti e Canzonette popolari. Correggio, tip.

Palazzi, 1894, 32 di pp. XIY-128. Cent. 50.

Ognuno applaudira con noi al zione e diletto. Che se alcuno ricer-

disegno che ebbe nello stendere que-
ste canzonette il ch. Prevosto di Cor-

reggio, cio6 di ricordare le glorie delle

principal! Sante dell'una e dell'altra

Legge, e ricordarle segnatamente alle

giovinette radunate nelie scuole e

negli Educatorii, le quali nel cantar

questi versi troveranno insieme istru-

casse in essi maggior perfezione di

forma, rammenti che, come torna-

rono al tempo loro utilissimi gl'inni

popolari del Nazianzeno e di S. Am-

brogio, ancorche nella forma non

perfetti, cosi ai nostri giorni pu6 ra-

gionevolmente sperarsi anche di que-
sti canti.
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SAYINI FERDINANDO can. Saggio di una guida dichiarativa

della Divina Commedia. Ravenna, tip. Galderini, 1894, 8 di pa-

gine 56.

E un lavoro dantesco, che sara

molto apprezzato. L'Autore divide il

libro in capitoli, i quali ora abbrac-

ciano un canto, ora la parte di un

canto, ora piu di un canto : tuttavia

la divisions di ciascun canto in qual-

che modo resta salva. Fatto cono-

scere al lettore il contenuto della

protasi, ne dichiara le varie parti. Le

note dichiarative sono a domanda e

risposta. Si avverta pero che 1'Au-

tore non ha inteso di darci un com-

mento, (a che pro infatti? ne ab-

biamo tanti!) ma un lavoro d'altro

stesso, per ordinario, vien data la

spiegazione dellecose particolari, tra-

scurando le general! ;
io spiego le

cose generali, pocooccupandomi delle

particolari. II cominentatore da il si-

gnificato della parola, io dell' idea.

(Prefaz.) Su questa trama e tessuto

tutto il lavoro, del quale qui ci viene

offerto per saggio il primo canto; e

questo saggio 1'abbiamo cosi gustato,

che affrettiamo col desiderio il mo-

mento di veder pubblicato tutto il

libro, riserbandoci a parlarne allora

piu stesamente.

gno d'essere aggiunto ai tanti altri

che Than preceduto in questo ar-

ringo; il quale pero a noi sembra

che oggimai possa chiudersi.

genere. Nel commento, dice egli

SAYOIA NICOLA aw. Cenni critici sull'opuscolo Cristo alia fe-

sta di Ptirim con gli argomenti aggiunti. Andria, tip. Terlizzi,

1894, 8 di pp. 24.

Lode al signor avvocato Savoia,

che ha voluto anch'egli spezzar la

sua lancia contro la sconciatura Bo-

viana, e 1'ha spezzata da valoroso, de-

SIMONELLI vedi DRESSELLIO.

SOBACCHI ALESSANDRO sac. La decorazione fotograHca del Ye-

tro e del Cristallo e la fotosmerigliatura, per cura del Sac. Ales-

sandro Sobacchi, con 5 incisioni e tre tavole fuori testo. Milano,

Pietro Molinari Editore 14 Yia Terraggio, 1895, 16 di pp. 100.

L. 1,25.

II chiaro Sac. A. Sobacchi e da

buona pezza conosciuto nel mondo

fotografico, segnatamente pel saggi
di fotosmerigliatura da lui presen-
tati in varie Mostre, e premiati in

quelle di Torino (1884), di Firenze

(1887), del Vaticano (1888), e di Mi-

lano (1894). Nel presente opuscolo,

raccogliendo i processi da se ideati

ed esperimentati, spiega come la fo-

tografia possa, con nuova applica-

zione, adoperarsi alia decorazione di

vetri e cristalli: e sia, dice egli, un

attestato di riconoscenza che essa

lascia a quei suoi ausiliarii, soppian-

tati oramai in gran parte dalle pel-

licole sensibilizzate, a cui il vantag-

gio della leggerezza guadagna ogni

dl nuovi fautori.

La decorazione suddetta si pu6

effettuare, secondo che dimostra il

ch. Autore, in tre modi diversi, e con

effetti proprii a ciascuno, Nel primo
le imagini e i disegni hanno a figu-

rare per riflessione con coloritura e

miniatura, se cosi piaccia Nel secon-

do, per riflessione insieme e per tras-

parenza. Nel terzo il disegno e da
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trarne pro. Ci contentiamo di dire

che gli studii del ch. Sacerdote apro-

no una nuova via, non solo all'arte

decorativa, ma all'industria altresi,

onde gli se ne deve lode e ricono

scenza.

godere propriamente per trasparenza

vi si adopera la fotosmerigliatura.

Noi non possiamo qui entrare nelle

sottili istruzioni che il ch. Autore

da per 1'uso di ciascun metodo, e ri-

mettiamo all'opuscolo citato coloro

fra i lettori che fossero vaghi di

TEPE BERNARDO S. I. Institutiones Theologiae in usum scho-

larum. Yoltimen secundum, continens Tractatus De Deo Uno, De
Deo Trino, De Deo Creatore. Parisiis, Lethielleux, 1894, 8 di

pp. 672. Fr. 6,00. Franco 6,75.

Alprimo volume di questo nuovo mirabile. Non si perde in questioni

corso di teologia, che trattava della

Religione, della Chiesa, della S.Scrit-

tura e della Tradizione, vediamo con

piacere tener dietro a breve distanza

questo secondo, che tratta di Dio

Uno, di Dio Trino, di Dio Creatore.

Anche qui il ch. Autore espone dot-

trine sicurissime colla scorta del-

1'Angelico Dottore, che egli pero non

segue ad occhi chiusi, e le svolge

con sodezza, con ordine e lucidita

YIAL Y GUZMAN ALBERTO. - - El Clero catolico en Alemania-

Secunda edition con un apendice sobre Leon XIII 7 la partici-

pation del Clero en la cosa publica. Santiago de Chile, imp. Bar-

celona, 1894, 16 di pp. 164.

cava da questa lettura e un grande

esempio ai Governi ed al clero di

altre nazioni; a quelli, affinche si

inutili e sottigliezze senza costrutto,

ma tutte le materie necessarie a sa-

persi, da chi voglia riuscire un dotto

teologo, le tratta con queH'ampiezza
e profondita che meritano, tenendo

anche sott'occhio gli errori moderni,
che mai non lascia senza piena con-

futazione. In fine ci sembra che queste

nuove Istituzioni teologiche siano de-

gne del favore, che hanno gia inco-

minciato ad incontrare.

La storia, narrando gli avveni-

menti del nostro secolo, non potrk

lasciare di fare menzione speciale

elle lotte del clero cattolico in Ger-

mania, dirette a rivendicare i suoi

diritti religiosi ed a difendere Tor-

dine sociale. II rev. sacerdote A. Vial

ci ha descritto a grandi tratti i prin-

cipali fatti della persecuzione che va

sotto il nome di Kulturkampf e della

sua cessazione. II frutto che si ri-

YIGOUROUX F. pretre de Saint Sulpice. Dictionnaire de la Bible,

contenant tous les notns de personnes, de lieux, de plantes, d'ani-

maux mentionnes dans les Saintes Ecritures, les questions theo-

logiques, archeologiques, scientifiques, critiques relatives a Pancien

et au nouveau Testament, et des notices sur les commentateurs

anciens et modernes avec de nombreux renseignements bibliogra-

phiques. Fasc. Y, VI e VII. Athenes-Bythner . Paris, Letouzey

rammentino che i persecutor! della

Chiesa sono finiti tutti male, e perci6

rinettano bene prima di gettarsi allo

sbaraglio di attentare alia societa di

Cristo; a questi poi, perche sappiano

come s'abbia a combattere indefes-

samente.
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editeurs, 1893-95, 4/ di colonne 1218-1984 e pp. LXIV di pre-

fazione. Fr. 5,00 ciascun fascicolo per i sottoscrittori a tutta

1'opera.

Si veda la Rivista di questa splen- demo 1049 a pag. 378. Col fascicolo

dida pubblicazione, fatta nel qua- settimo e compiuto il primo volume.

YINCI STEFANO can. De Divinis Officiis. Opus excerptnm ex

pluribus Patribus Catholicae Ecclesiae Doctoribusque auctum et

redactum. Cataniae, ex typ. R. Bonsignore, 1894, 4* di pp. XYI-358.

L. 8,00.

Agli studiosi di teologia, di sa-

cra ermeneutica,d'archeologia sacra,

di saeri canoni e d'altre simili di-

scipline tornera accetta ed utile que-

st' opera, in cui dottamente e copio-

samente si tratta della sacra litur-

gia, principalmente in ordine alia

santa Messa e al Breviario. Qui tro-

veranno raccolto il piu ed il meglio

di quanto scrissero intorno a tali

materie i Padri e i Dottori della

Chiesa, non die altri scrittori eru-

diti, come Alcuino, Mauro Rabano,

Durando e simili, oltre alle non lie-

YOLTA ANNA. Storia poetica di Orlando studiata in sei poemi.

Pubblicata per il IV centenario dalla morte di Matteo Maria Bo-

iardo. Bologna, Zanichelli, 1894, 16 di pp. 194. L. 3,00.

vi ne poche giunte, che vi ha fatte

di suo il ch. Atitore, tra le quali e

la lunga appendice intorno alia sa-

cra liturgia delle feste del Corpus

Domini, di S. Giovanni Battista e del

Patriarca S. Giuseppe. E un lavoro

pieno d'erudizione, che all'Autore de-

v'essere costato non poco tempo e

fatica, delia quale pero speriamo che

trovera compenso nel vederlo intro-

dotto da molti Cardinali e Vescovi

nei loro Seminarii, come sappiamo
che gia si e incominciato a fare.

II tanto conto e simpatico Orlan-

do & qui studiato nel suo aspetto

poetico, cioe non come quel guer-

riero del secolo ottavo, cui Eginardo,

storico di Carlo Magno, annovera tra

i morti sotto il ferro dei Guasconi

(unico ricordo vero che ci sia per-

venuto di lui), ma come quel cava-

liere leggendario, che fu creato dalla

immaginazione de' popoli e de' poeti,

e percio come la sintesi dei senti-

menti e delle costumanze de' diversi

secoli, in cui la sua figura venne

a subire parecchie trasformazioni.

Comparisce nella Chanson de Ro-

land cristiano fervente e francese,

e vive nell'eta delle Crociate, sotto

istituti feudali. Nella Spagna si

fa italiano; e senatore di santa Chiesa

e condottiero mercenario. Nel Mor-

gante e rappresentato come un ca-

valiere di ventura, avido di combat-

timenti e di controversie religiose.

Nel Mambriano ci appare imbe-

vuto della dottrina dei tempi uma-
nistici e del paganesimo che da esso

scaturiva. Nell' Innamorato fatto

giuoco della fortuna e degl'incanti,

erra per un mondo di seduzioni. non

insensibile ad esse... In fine nel Fu-

rioso benche fornito di forze atle-

tiche e di prodigiosa possanza. Or-

lando s'informa della realita del Ri-

nascimento, e dalla sznsibilita d<

tempi moderni e tratto alia disj

razione ed alia pazzia. Tale si

1'orditura di questo lavoro, condott

con diligenza amorosa, cori g-iustez;
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di criterii. con dicitura naturale e

corretta-, dal quale lavoro manifesto

apparisce che il progressivo muta-

mento d'Orlando va di pari passo col

mutamento dei secoli, di cui fa testi-

monianza la storia. II libro si chiude

con un saggio dei singoli poemi in

esso analizzati.

Le nostre congratulazioni all'e-

gregia signorina, che muove si bene

i primi passi nel letterario arringo,

e incoraggiamento a cose maggiori.

Non le dispiaccia pero un'osserva-

zione. In una delle Note al Mor-

gante ella dice: I Tedeschi hanno

UNGARO EMANUELE can. teol. -- Le tre ore di agonia di Nostro

Signore. Firenze, Ciardi, 1894, 32 di pp. 84. Cent. 20.

ZACCARIA ANTONIO, parroco in Faenza. Tesoro di Racconti istrut-

tivi ed edificanti ecc. 7
a Edizione accresciuta e corretta. Bologna,

tip. Mareggiani, Via Marsala n. 4, 1894, 8 di pp. 883.

nel Morgante la caratteristica, che

gl'Italiani fino ad oggi hanno in essi

trovata: la poca nettezza (p. 74).

E vero che i Tedeschi cosi sono di-

pinti nel Morgante, ed e pur vero che

sono creduti tali da molti Italiani

anche oggi: noi pero nel non breve

soggiorno fatto in Germania ci siamo

pienamente disingannati di un tal

pregiudizio, nato forse da questo, che

si e attribuito ai Tedeschi in gene-
rale cio che e proprio di qualche

piccola parte (e non prettamente ger-

manica) di quella grande nazione.

I nostri lettori gia sanno che sia

e quanto valga questo Tesoro, di cui

piu volte facemmo menzione nel no-

stro periodico. Ma quell o che forse

non sapranno si e che il ch. Autore

1'ha arricchito di oltre a cento nuovi

racconti, onde il volume e cre-

sciuto fino a 883 pagine, con un

doppio indice, 1'uno de' fatti in quel-

lo narrati, 1'altro delle diverse ma-

terie a cui quelli si riferiscono, di

ZOCCHI P. GAETANO S. J. Nuovi panegirici e Discorsi. Prato,

guisa che vien risparmiata a ognuno
la fatica di rinvergare in tanta mol-

titudine di racconti quello che fa al

suo bisogno. I semplici fedeli per loro

istruzione, e i Parrochi e Predicatori

per ammaestramento altrui trove-

ranno in questo Tesoro quanti esempi

possano mai desiderare, che havvene

a dovizia per tutti e per ogni genere
di trattazione.

tip. Giachetti, 1895, 16 di pp.

Che tra i viventi oratori sacri

P. Zocchi sia de' piu illustri nes~

10 lo ignora; e novella confer-

ma dell'onorata sua nominanza gli

verra da questi nuovi panegirici, de-

gni dei lor fratelli maggiori, che ab-

biamo altre volte annunziato e lo-

dato. Ai panegirici poi fanno seguito
tre gravi discorsi sul Papa e 1'Italia,

sul Matrimonio cristiano e il divor-

XIY-308. L 2,00.

zio, sull'Oratoria sacra ai tempi no-

stri; gravi, diciamo, per 1'importanza

della materia, ma tutti vispi e pieni

di vita per la forma, e per 1'ardore

di una parola sempre animata e po-

tente. Anche si leggera con piacere

1'Appendice, che da il fatto suo al

famigerato romanziere denigratore
di Lourdes.
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STRENNE PER L'ANNO 1895

Indichiamo per ordine di anzianita le strenne che ci sono giunte finora

in dono, rimettendo alia fine quelle che non recano 1' indicazione dell'anno

progressive.

Pierpaolo. Strenna ed Almanacco, Anno XXXV. Modena, tip. del-

I'lmm. Concezione, 16 di pp. 160. Cent. 20. Per copie 21, L. 4. Contiene,

oltre molte altre bagattelle, una raccoHa di fatti storici, aneddoti, favolette,

moralita ecc. parte in versi e parte in prosa, composta da alcuni giovani

modenesi, colPaggiunta di una confutazione dell'Almanacco pel 1895 inti-

tolato YAmico di casa.

Almanacco di famiglia illustrate con molte incisioni. Anno XXV. Q-e-

nova, presso D. Vitaliani, 16 di pp. 96. Cent. 20.

La Fenice. Strenna mirandolese coll'aggiunta dell'Annuario e del

Calendario per 1'anno nuovo. Anno ventesimoquarto. Mirandola, tip. Ca-

garelli, 1894, 32 di pp. 120. Cent. 50.

Der Hausfrennd. Augsburger Schreibkalender. Anno XXI. Augsburg
B. Schmid'sche Verlagsbuchhandlung, 1895, 4 di pp. 48.

Almanach Catholique de France pour Panned 1895. Seizieme annee.

Paris, Lille,, Soci6t6 de St. Augustin, DesclSe, De Brouwer, et C.ie,
in 4.

II GalantQomo. Almanacco. Strenna offerta agli associati alle Let-

ture cattoliche, alia Collana di Letture drammatiche. Torino, tip. sale-

giana, 1894, 32 di pp. XVI-84. Cent. 10.

Angsbnrger St-Josef's Kalender. Katholischer illustrirter Haus-und

Schreibkalender. Anno XIV. Augsburg, B. Schmid'sche Verlagsbuchhan-

dlung, 1895, 4 di pp. 56.

Almanacco delle Famiglie cristiane per 1'anno 1895. Anno X. Einsiedeln,

Nuova York, Cincinnati e Chicago, Benziger e C., 16 'di pp. 92.

11 Prelndio. Strenna cattolica. Anno VII. Milano, libreria religiosa

G. Palma, 1895, 16 di pp. 96. Cent. 30.

Calendario del Santuario di Pompei per 1'anno 1895 a vantaggio delle

orfanelle e dei figli dei carcerati in Valle di Pompei. Anno VII. Valle di

Pompei, Scuola tip. Bartolo Longo, 32 di pp. 336. Cent. 50.

Almanacco illustrate delle Famiglie Cattoliche per 1'anno di grazia 1895.

Anno VI. Roma, Desclee, Lefebvre, e C.*, 16 di pp. 78. Cent. 50.

Almauaqne franciscano por el Rdo P. Fr. Pedro Fernandez 0. M., Ma-

drid, Del Amo, 1895, 32 di pp. 268.

Calendario delP Istituto fanciulli poveri di Gatteo in Romagna. Anno

primo. Gatteo, tip. Istituto dei fanciulli poveri, 1895, 16 di pp. 104. -

Cent. 30.

Strenna del S. Benedetto. Tipo-litografia di Montecassino, 1894, 8 di

pp. 82. Cent. 50.

Strenna delle Missioni Cattoliche, 1895. Mifano, tip. S. Giuseppe, 8 di

pp. 127. Cent. 50.
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Roma, 1-15 gennaio 1895.

I.

COSE ROMANS

1. Lettera di Leone XIII all'Arcivescovo di Tarragona sulla condotta poli-

tica de' cattolici in Ispagna. 2. Deereti delle Congregazioni romane.

3. Prolungamento del Ponte Sant'Angelo e riapertura. 4. Un ap-

pello del Municipio di Trieste al Papa, come supremo giudice delle

controversie religiose. 5. Appimti storici.

1. Non e ancora spenta 1'eco del quarto Congresso cattolico di

tutta la Spagna, celebratosi a Tarragona, nella seconda ineta del pas-

sato ottobre. I Yescovi, ivi present! o rappresentati, spedirono poscia

al Papa una lettera, nella quale davasi conto del felice esito del Con-

gresso, dell'affetto degli Spagnuoli per la Sede apostolica e special-

inente del voti fatti per la plena ed intera liberta della medesima

Sede. Or il Papa ha risposto all'Arcivescovo di Tarragona, Mons. TOIH-

maso Costa y Fornaguera. In questa lettera una cosa e sopra tutto im-

>rtante, anche perche espressa in modo incisivo e scultorio, ci6 & il

)nsiglio stesso che il Papa diede ai Francesi : vale dire che, laseiato

Prowidenxa il giudizw sui diritti, si mostri il debito rispetto a chi

le alia pttbblica arnministrazions. Certuni fanno gli scandalizzati

il Papa comandi ai cattolici di tutte le nazioni di rispettare

poteri costituiti e dell' Italia tace (il che non vuol dire eccitare a

ibellarsi). La ragione e antica: Mun altro Stato ha tolto al Papa i

lominii della Chiesa. Ecco la lettera. Yenerabile fratello, salute

apostolica benedizione ! La quarta volta che i Cattolici di tutta

Spagna, diretti dai loro Yescovi, si sono riuniti per provvedere
i interessi della Religione, voi Yescovi che assistevate alia riunione

avete inviata una lettera, per darci conto del suo felice esito, atte-

rci 1'affetto di tutti per questa apostolica Sede e manifestarci i voti

formulati dall'assemblea in f-avore della piena ed intera sua liberta.

Yi ringraziamo dei sentimenti di devoziome e dei voti in quella let-

Sterie X7I, v0l. I, /w#e. J*7i. 23 86 gtnnai* 1695.
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tera espressi, e teco Ci congratuliaino della presidenza, cosi bene te-

nata al Congresso. Doinandiamo in pari tempo con incessant! preghiere

a Dio misericordioso che tutte le risoluzioni stabilite di comune accordo

si compiano per il bene della Religione. Non dubitianio che tra esse

abbiano luogo quelle che, mossi dall'amore per il vostro popolo, No!

abbiamo piu volte insegnato. Confidiamo specialmente che ricorderete

essere dovere dei cattolici, abbandonando alia divina Provvidenza il

giudizio sui diritti, qnali sieno, di mostrare tutto il debito rispetto a

coloro che amministrano la cosa pubblica. Cid deve farsi presente-

mente con tanto miglior volonta, poiche il popolo spagnuolo possiede

alia testa del suo regno una Donna, la quale per le virtu della sua

anima e la particolare devozione verso la Santa Sede, ha diritto ad

ogni onore e stima. Ma non bisogna mai acconsentire che si fram-

mischino alle controversie politiche gli interessi religiosi : questi sono

di tanto superior! a quelli, quanto il cielo alia terra. Per questa ra-

gione bisogna invero biasimare coloro i quali a vantaggio dei partiti

politic! e per conseguire determinati fini politic!, usano come argo-

mento il loro nome di cattolici e abusano dei sentiment! cattolici del

popolo. Conviene, inoltre, che quanti hanno uffizio delle cose sacre

si tengano del tutto scevri dalle passion! civili, per non rendere

sospetto il ministero della Chiesa. Dal canto loro, i laici diinostrino

non soltanto colla parola, ma pure cogli atti, la sommissione e il

rispetto dovuti all'autorita ecclesiastica, e non dimentichino che al

vantaggio particolare si deve sempre preferire il profitto della Reli-

gione ed il bene pubblico. D'altro lato, non e ptinto Nostra volonta

che i laici cattolici rimangano inoperosi ; approviamo, all'opposto, che,

salvo il rispetto dovuto alle leggi e senza deviare dalla direzione data

dall' Episcopate, essi lavorino intrepid! per la prosper!ta della Reli-

gione. Yi lodiamo e vi raccomandiamo grandemente di tenere fre-

quent! congress!, di pubblicare giornali che si conformino in tutto

alle regole prescritte dalla Santa Sede e che osservina il rispetto dovuto

a coloro che esercitano I'autorita, di formare infine associazioni ope-

raie ed altre simili opere. Con inolto niaggiore insistenza esortiamo

i cattolici a stringers! sempre piu compatti intorno al Soinmo Pon-

tefice, il quale e il Yicario di Cristo sulla terra. Sappiamo, e con

dolore, che fra gli Spagnuoli ve n' ha di quelli che, sotto pretesto

di religione, resistono a! consigli ed insegnamenti della Sede aposto-

lica, e che vi sono pure giornalisti i quali, rivendicando il nome di

cattolici, sono trascesi, non soltanto sino ad apporsi alia suprema

autorita della Chiesa, ma sino a ricusarle il debito rispetto. Teniarno

per fermo, venerabile fratello, che il fedele popolo spagnuolo ricevera

con piacere i Nostri consigli, e che 1' Episcopate si adoperera a scol-

piiii nei cuori ed a farli mettere in pratica. L'amore della Religione
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e ; della patria lo esige, e in tal guisa soltanto si puo procurare il

bene delTuna e dell'altra. Dio, dal quale viene ogni eccellente dono,

vi protegga colla sua onnipotenza ;
ed a pegno delle grazie divine e

della Nostra paterna benevolenza, accordiamo con grande amore la

Nostra apostolica benedizione a Te, a tntto 1' Episcopate ed al popolo

della Spagna. Dato da Koma, presso San Pietro, il 10 decembre del-

1'anno 1894, decimosettimo del Nostro Pontificato. LEONE PAPA XIII.

2. DECRETI DELLE CONGREGAZIOOT ROMANS. 1. Confermazione del

culto al B. Idesbaldo Cistercense. A richiesta del P. Annellini d. C. d. Orv

postulatore della causa, fu istituito regolare processo dal Yescovo di

Bruges sul culto immemorabile verso il B. Idesbaldo, Abbate cister-

cense del monastero dunense nel Belgio. Questo santo monaco nac-

que in Fiandra nel 1100, ed entrato nelPOrdine cistercense, passo di

vita il 18 aprile dell'a. 1167, venerato poscia come Santo dai popoli.

La Congregazione de' riti con decreto del 10 e 23 luglio 1894 con-

fermo la sentenza del Yescovo di Bruges sul culto immemorabile dato

al Servo di Dio. 2. Sodalizii Salesiani di Maria Ausiliatrice. Con

un Breve del 19 gennaio 1894, pubblicato dalla Secreteria de' Brevi,

e stato concesso al Superiore generale de' Salesiani, D. Michele Eua,
la i'acolta di erigere nelle chiese ed oratorii della Congregazione sa-

lesiana i sodalizii, detti di Maria ausiliatrice, e di aggregarli all'ar-

ciconfraternita dello stesso titolo eretta in Torino, con tutte le indul-

genze a questa gia concesse.

3. I lavori pel miglioramento edilizio di Eoma, benche quasi da

per tutto sospesi per mancanza di denaro (effetto provenuto dal di-

fetto di preveggenza, onde si voile distrugger 1'antico e fabbricare il

nuovo senz'ordine, misura e proporzione) proseguono pero regolar-

mente quanto all'arginatura del Tevere, che e quasi compita. Que-

st'opera gigantesca, che infrena il classico. fiume entro un letto di

cento metri di larghezza, chiuso lungo la riva da argini formidabili,

ha seco recata per conseguenza la modificazione de' vecchi ponti, ol-

tre 1'aggiunta de' nuovi, che sono il Ponte Garibaldi, il Ponte Mar-

yherita, il Ponte Umberto che e sul finirsi, e qualche altro che e gia

in disegno. Tutti questi nuovi ponti uniscono piu intimamente la riva

sinistra del Tevere, in cui si spande il grosso della citta, con la riva

destra del medesimo, ov'& il centro del mondo morale, la pupilla di

Roma, il Yaticano. Talche sembra (chi volesse filosofare) che la Rivo-

luzione italiana sia stata obbligata dalla Provvidenza a spianare al

Yicario di Cristo le vie che a lui conducono. Quanto alia modificazione

de' vecchi ponti, e da fare un cenno di quella, or ora cornpiuta, nel

glorioso Ponte SanVAngelo, il piu maestoso di Roma, il piu ricco di

storiche memorie e che piu imniediatamente guida al Yaticano. Que-
sto ponte e stato riaperto ai primi giorni del nuovo anno. Tutta la
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sua trasformazione consiste neH'allungamento richiesto dall'arginatura

regolare del Tevere : ossia, laddove esso aveva prima tre soli grand!
archi in mezzo e due piccoli e piii bassi all'estremita, onde il ponte
riuseiva curvo

; ora, essendosi allargati gli archi estremi, esso ne conta

cinque, tutti uguali a pieno centro, e il passaggio e del tutto piano.

Quattro scalinate di travertine scendono dai quattro angoli del ponte
al fiume. II lavoro del prolungamento descritto e stato ideato dal

cav. Augusto Polidori, ingegnere del Genio civile. Anche intorno allo

storico e inemorando Castello della mole adriana, a cui mette capo il

ponte, sono stati fatti alcuni aggiustamenti colla demolizione del ter-

rapieno e della cinta esteriore; onde esso all'occhio sembra elevarsi

piu spigliato e minaccioso sugli spaldi meiiati del Sangallo che 1'attor-

niano. Quest'aura di modernita che e passata sul celebre ponte, non

senibra avergli nulla tolto della sua grandezza e maesta. All' ingresso

del ponte (per chi guarda il Castello) sono state ricollocate le due

grandi statue di S. Pietro e San Paolo, fatte porre gia da Clemente YII

nel 1534, e dopo di quelle le altre otto statue degli Angeli, recanti gli

istrumenti della Passione
;
statue fatte fare dalla rnunificenza di Cle-

rnente IX, second^ il disegno del Bernini ed eseguite dagli scolari di

lui. Ci piace rieordare che nelle due basi della testata del ponte, ove

sorgono le due statue dei Principi degli Apostoli, si leggono, 1' una

rimpetto all'altra, due iscrizioni, di cui la prima, sotto la statua di

S. Pietro, dice Hinc humilibus venia, e la seconda sotto la statua di

S. Paolo, che reca la spada della giustizia : Hinc retributio superbis.

Bellissime lezioni al pellegrino che per quel ponte s'avvia al Yati-

cano : colla prima s'allude al perdono che si ottiene pel potere delie

somme chiavi, nelle inani di S. Pietro, colla seconda al castigo, sini-

boleggiato nella spada di S. Paolo *.

4. Non e ignota la lotta, suscitatasi in questi ultimi tempi nel-

1'Istria tra gli Italiaai e gli Slavi. Or ultimamente, la lotta da poii-

1
II Prof. G. Cascioli ne' tre numeri deirOsservatore R.t 2, 3 e 4, ha

raccolto in tre articoli le memorie storiche del Ponte S. Angelo. Se e la-

cito mescolare un'amenita colle cose gravi, vog-liamo riferire uno scherzo

romanesco riguardo alle dette due statue di S. Pietro e S. Paolo, cosi nar-

rate dal menzionato prof. Cascioli. A proposito di queste due statue, una

graziosa pasquinata riporta, fra gli altri, il Novaes, fatta ai tempi di Si-

sto V. Come ognun sa, questo Pontefice era rig-ido osservatore della giusti-

zia. Ora, avendo ordinato la revisione di alcune antiche cause criminali,

una mattina, fu trovata la statua di S. Pietro vestita di manto e cappello

con stivali ai piedi, in atto quasi di andarsene. In una scritta al piedistallo,

S. Paolo domandava la cagione di questa subitanea partenza. S. Pietro ri-

spondeva : Caro collega, fuggo da Roma per timore che Papa Sisto mi fac-

eia giustizia d'aver io tagliata, alcuni secoli addutro, I'erecchia a Malco.
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tica e divenuta anche religiosa. Nel darne qui un cenno, come so-

gliamo fare de' fatti conteinporanei, intendiamo, piu che mai, eser-

citare 1'uffizio di storici nel senso piu stretto della parola, ossia di

narrator! d'un avvenimento che accade, senza recare nessun giudizio

su di esso, riservandoci forse di giudicarlo dopo che esso sara del

tutto e pienamente svolto. Narriamo dunque coine il Municipio di

Trieste ha diretto al Papa un memoriale, movendo lamenti sul troppo

predicare in islavo e poco in italiano in quella diocesi, con gran
danno (dice il detto Municipio) della popolazione italiana, la quale e

molto superiore alia slava. E adduce quiridi note e statistiche, no-

minando parrocchie e chiese della citta e del territorio, ove le pre-

diche e le funzioni sacre in islavo sarebbero soverchie e con detri-

mento religiose di quei che parlano italiano. Si accusa 1'autorita

diocesana di proteggere la propaganda slava, si dice che dal convitto

diocesano vennero esclusi i sacerdoti italiani, eccetera. Dopo Pespo-

sizione, assai particolareggiata di tali fatti (veri o falsi che siano, lo

dira il giudice a cui appello il Municipio), il memoriale termina cosi,

secondo il sunto comunicato ai giornali : In considerazione di tutto

cio, la rappresentanza della citta di Trieste, vista 1' inefficacia delle

proteste avanzate alia Curia vescovile, inspirandosi al dovere di tu-

telare gl' interessi religiosi e morali della popolazione, delibero di ri-

volgersi direttamente al Papa, pregandolo istantemente perche voglia

prendere in benevola considerazione con la paterna sua sollecitudine

le seguenti preghiere : 1 Che in tutte le chiese parrocchiali della

citta sia aumentato il numero delle prediche italiane
;
2 Che nelle

quattro chiese suburbane sia introdotta per lo meno una predica ita-

liana nelle domeniche e feste
;
3 Che in tutta la sacra ufficiatura

sia ripristinata la lingua latina; 4 Che 1'educazione dei giovani che

si dedicano al sacerdozio, sia tale da ansicurare la loro utilita nella

citta di Trieste. Questo e il memoriale del Municipio triestino

al Papa ;
ne riparleremo, a Dio piacendo, a causa finita.

5. APPUNTI STORICI. 1. Un busto al P. Liberatore nell' Univer-

sitd Gregoriana. In un'aula dell'Universita Gregoriana e stato collocato

sopra una colonna di marmo nero un busto del defunto P. Liberatore,
che risuscito in Italia lo studio delle dottrine filosofiche di S. Toni-

maso d'Aquino. Lo scultore e stato il sig. Giulio Fasoli, i proinotori

gli alunni dell' University stessa, e in ispecial modo il Collegio inglese
ed un suo alunno il Rev. Andrea 0' Lauglin. L' iscrizione sopra una
lamina di metallo dice : Matthaeo Liberatore Sod. e Soc. Jesu Phi-

losophiae Aquinatis Restitutori et Vindici Alumni Universitatis Ore,-

gorianae Anno Domini MDCCGXCIV Aere conlato. L' Uni-

versita dregoriana, di cui e qui parola, conta in quest'anno 985 alunni,

provenienti da 38 comunita religiose e 17 collegi. 2. Vno scambio
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di croci pastorali tra il Papa e un Vescovo. La Croix narra que-

st'aneddoto, riportato anche dall' Osservatore eattolico. Mons. Emard
7

Yescovo di Yalleyfielcl trovavasi a Eoma; ed in un'udienza, pre-

sento al Santo Padre un eerto nurnero di oggetti di devozione, pei

quali desiderava una benedizione speciale, prima di portarli al Ca-

nada. Sua Santita si mise ad osservare la croce pastorale del Yescovo,
ed esaminandola con diligenza, ne lodava la ricchezza e bellezza arti-

stica. Santo Padre, si arrischio a dire Monsignore, se questa croce

piace a Y. S., si degni di accettarla; Y. S. mi fara un grandissirna

onore ed un dolcissimo piacere. Leone XIII col suo fine sorriso, ri-

spose che non 1'avrebbe accettata che con una condizione. Quale r

Santo Padre? colla condizione che ella accetti in cambio la mia.

L'accordo non fu difficile a stabilirsi.

II.

COSE ITALIANS

1. Le vittorie dell'esercito italiano a Coatit e Senafe nella colonia eritrea.

2. II Zanardelli paladino delle liberta liberalesche, conculcate in Ita-

lia. 3. Un episodic nell'agitazione politica: le nozze della figlia di

Francesco Crispi, ossia un ritorno alle idee cristiane. 4. L'apertura

delPanno giuridico e la politica ecclesiastica de' liberal! moderati. -

5. La morale de'liberali e quella de' cattolici
;
una lettera del Paganuzzi.

1. L'Africa ci chiama ancora a se. Per chiarezza di quel che di-

renio, e da riprender le cose un po' dall'alto. La prima rottura tra gl'Ita-

liani e la gente africana, che circonda la colonia eritrea, comincio dopo-

il trattato d'Cccialli, stipulate tra Menelik, Imperator d'Abissinia, e il

Conte Antonelli. Yoltato che fu in italiano il testo aramaico del trat-

tato, Menelik apprese con meraviglia, come nella traduzione dicevasi,

dover lui esser soggetto all' Italia nelle sue relazioni diplomatiche

cogli altri Stati ed esser cosi privo della sua indipendenza. II Governo

d'ltalia sostenne essere esatta la traduzione dell'Antonelli, e Menelik

la negava, producendo il testo aramaico. Di qui lo sdegno di Menelik

cogl'Italiani. Si e voluto troppo, dice il Diritto, e 1'astuzia e la fie-

rezza africana risposero rivoltandosi. A cio si aggiunse, non e molto
r

il raffreddamento deH'amicizia del Eas del Tigre, Mangascia, anzi un

aperto tradimento. Costui e figlio del morto Giovanni, Imperator

d'Abissinia, a cui non egli ma Menelik successe nel trono. Quindi si

spiega la sua prima inimicizia con Menelik e l'amicizia cogl'Italiani.

Questa aveva egli giurata sul Yangelo nel 1891 nel convegno col Ge-

neral Gandolfi. Ma le amicizie son mutabili e gli Africani danno ai trat-

-tati non piu valore che alia carta su cui sono scritti. Benche anche
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in Europa certe convenzioni si sieno violate, ne piu ne meno che in

Africa. Mangascia, dunque, lasciata I'amicizia degl'Italiani s'era rivolto

a Menelik. A cid fu indotto dalla sua ambizione, dagli incitanienti

dello stesso Menelik e forse anco dall'amore innato del suolo native

contro gli stranieri. Menelik gli aveva detto che lo farebbe Re del

Tigre, se operasse alcun che di grande. Di qui il mutamento della

sua politica; e cambiata la vita allegra, che aveva menata finora tra

butfoni, donne e giullari, die' di piglio alle anni, rivolgendole contro

la colonia, coonestando pero i suoi armamenti col pretesto d'aiutare

gl'Italiani contro i Dervisci. Talche gl'Italiani dalla parte di Kassala

verso occidente hanno a temere dai Dervisci (contro i quali sta alle

vedette il Generale Arimondi) e dalla parte orientale e meridionale

si devono difendere dai Tigrini e dagli Abissini. II primo segnale
della guerra fu dato da Batha Agos, contro cui il Governatore del-

1'Eritrea, General Baratieri, riporto la vittoria gia da noi narrata nel

passato quaderno, vittoria che fu seguita dalla marcia sopra Adua,
fatta dai Baratieri, per incuter timore ai nemici; poiche, preve-
denclo il detto Generale quel che si mitiacciava contro la colonia, dai

20 al 30 decembre passato raccolse tutte le forze che pote nella parte
dell'Asmara e con 5000 uomini si presento ad Adua. Ritornato quindi
ne' confini della colonia di qua dai Mareb, pose il campo generale ad

Addi Sadi, aspettando cio che di fatto avvenne. L'll gennaio Ras

Mangascia passo i confini, per incontrare gl'Italiani di la del torrente

Belesa. 11 Baratieri non aspetto 1'attacco, ma lo prevenne. La sera del

12 arrivo, senz'essere avvertito dai nemico, a Coatit, non lungi da

Digsa, e all' alba del 13 comincio iniprovvisamente la battaglia. Ras

Mangascia era forte di circa 10 mila fucili, il Generale italiano di 3500,
alcuni cannoni e uno squadrone. Si combatte ambedue i giorni, il 13

e il 14, con grande accanimento e con gravi perdite cle' Tigrini; i quali
furono costretti a levare precipitosamente il campo, ritirandosi verso

10 Scimenzana. Inseguiti dai Baratieri, furono sopraggiunti dopo
11 ore di rnarci# presso Senate (villaggio dell'Ocule Kusai), ove il

Ras aveva piantato il campo, che offri un ottirno bersaglio all'arti-

glieria. Sorpresi nuovamente i Tigrini da que' bolidi pioventi dal-

1'alto, che erano le bombe de' pochi cannoni italiani, si disciolsero del

-tutto, lasciando sul posto tende, armi, viveri, quadrupedi e muni-
zioni. A Coatit, dalla parte degl' Italiani i morti sono stati 120, i

feriti 190. Tra i morti dell'esercito italiano, i piu erano indigeni e

solo 5 d' Italia: cioe i tre tenenti Castellani, Sanguinetti e Scaifa-

rotto; il furiere Pilati e il sergente Bertoia. Dopo questi fatti, si

sono spediti in Africa altri 615 uomini e 32 ufficiali, che s'imbarca-

rono a Napoli, il 1G gennaio, portando seco mille fucili. Ora un'os-

servazione. I fatti narrati sono militarniente onorevoli. Ma che dire,
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considerando le cose politicamente? Se Ras Mangascia non ha vinto
y

non e stato abbattnto. Di qui nuove guerre, lunghe e costose e non
col solo Mangascia. Con qnale utilita si gettano sulle sabbie africane

vite e danari? E che sarebbe se dietro il Ras del Tigre vi fosse 1'Im-

peratore dell'Abissinia ? II futuro dara risposta a queste dimande.

2. Dalla colonia eritrea tornando alia madre patria, troviamo la

continuazione d'una guerra interna, punto leggera. Al Di Rudini, al

Brin, al Colaianni, al Cavallotti s'e aggiunto anche lo Zanardelli a

parlare contro il Crispi. Nell'opinione del mondo liberale lo Zanar-

delli e tenuto per uno de'inigliori rappresentanti del liberalismo, come
colui che riformo il codice italiano ed stimato nno de'primi giu-

reeonsulti e de' piu autorevoli uomini nel Parlamento. II 13 gennaio,
nel teatro Guillaume in Brescia, alia presenza di 670 coinmensali, la

Zanardelli, dopo il banchetto, tenne un Inngo discorso politico contro

il Crispi e il suo modo di governare. II deputato d' Iseo tacque del

tiitto sulla condotta morale del Presidente del Consiglio, nulla po-

tendo aggiungere a quello che aveva sciorinato all'aperto il Cavallotti.

In questo giorno, egli disse, tutte le mie parole si limitano a di-

mostrare come noi siamo, in tutto e per tntto, spettatori del piu grande

perturbamento delle funzioni costituzionali. Egli, in una parola, si

fe paladino della cosi detta liberta, che, acquistata e conseguita dopo
tanti stenti, dal Sig. Crispi e manomessa e conculcata. Quasi fossimo

ai tempi eroici del quarantotto, lo Zanardelli sciolse il canto alia

liberta liberalesca. Per noi cattolici che non abbiamo mai creduto a

quella parola, la quale sulle labbra rivoluzionarie era una menzogna,
e ora un trionfo assistere a queste reciproche carezze de'fratelli e,

quel che e piu, a certe aperte confessioni postume. Qnanti mai ec-

cellenti discorsi (esclama il Messaggerd] furono pronunziati nei ban-

chetti politici da vent' anni a questa parte ! I Depretis, i Mcotera,
i Crispi, i Zanardelli, e via via i loro amici e compari, ci hanno sempre

lusingati con rosee promesse ed accarezzati con dolcissime parole....

Poi, quando a turno sono giunti al potere, hanno fatto come gli altri,

dando sempre una mano amica all' esattore, perche ci strappi gli ul-

timi brandelli della nostra povera pelle di contribuente. E il Mattino

di Napoli, da vero scettico in liberalismo, dice : Zanardelli si d fitte

in mente di essere un liberale, crede che il mondo per esser feliee

debba esser liberale, ed e convinto che da lui solo la liberta possa

sperare salute. In somma qui abbiamo un aperto ripudio della li-

berta liberalesca. E, per tornare alia sostanza del discorso zanarctel-

liano, ecco i punti sopra i quali egli insiete, e ne' quali egli afferma

(e in cid non sembra aver^torto) ehe il Governo negli ultimi tempi

si sia rimangiate tutte le liberta concesse, sulla fede delle quail si

abbatteronc treai, si spezzarono eorone, si piaatarono i cannoni cem-
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tro Eoma e si apri co'grimaldelli tin palazzo papale. I punti sono

dunque : la proroga della sessions, fatta, dice egli, con aperto disprezzo

dell' assemblea sovrana e per evitare una discussione sulla moralita

del Presidente del Consiglio ;
i eosi detti decreti, aventi forza di leggi

prowisorie; le pubbliche libertd, violate (egli afferma) con tanti pro-

cessi militari, coll' arresto di deputati nell' intervallo d'una sessione

e P altra del Parlamento, collo scioglimento delle societa socialistiehe,

col domicilio coatto, eccetera
;

il diritto di riunione; i processi politid

e le leggi di eccexione; I' indipendenxa della magistratura ; il reggime

rappresentativo. E basta questo cenno, perehe uno possa farsi un'idea

del come si stia ora in Italia, quanto alia teorica di Governo costi-

tuzionale e di liberta, per cui si mise sossopra tutta la Penisola. II

deputato Colaianni in una lettera ad un giornale romano aggiunge

questa confessione : Innanzi al tribunale di Palermo dissi la verita
;

e tornerei a dirla, soprattutto perche convinto che essa avrebbe do-

vuto giovare agli accusati: cioe in Austria, e sotto il governo pontificio,

e sotto i Borboni, la verita detta sarebbe bastata a fare assolvere gli

accusati, ma non poteva bastare in Italia dove i giudici di Francesco

Crispi avevano la semplice missione di condannare ad ogni costo.

Alia voce dello Zanardelli, del Di Rudini, del Brin, del Cavallotti,

in somma di quelli che sono in voce di primi uomini politici d'Italia,

si deve aggiungere quella del popolo, la quale e molto eloquente.

Questa s'e rivelata a Palermo, a Budrio e a Roma. A Palermo nella

elezione politica pel deputato di quella citta, riusci eletto Garibaldi

Bosco, incarcerate dal Crispi, che dalla prigione si vuol far passare a

Montecitorio per dettar leggi; a Budrio e stato eletto Andrea Costa, il

noto socialista, contro il General Mirri
;

a Roma vinse bensi il Ranzi,
monarchico crispino, contro il Roseo, radicale; ma fu un colpo dell'ul-

tima ora, dopoche il Crispi aveva mandato all' urna tutti gli addetti

agli uffizii governativi. Sono sintomi molto significanti questi, ora che

siamo alia vigilia dello scioglimento della Camera e delle nuove ele-

zioni. A Palermo fu gran festa all' elezione di Garibaldi Bosco. II

popolo gridava : Viva Bosco ! Abbasso Crispi ! Ma questi si vendico. II

prefetto di Palermo, il Comm. Cavasola, fu da lui issofatto trasferito

per telegramma a Modena. Sciagurato ! lascio eleggere agli elettori il

Bosco, invece di far passare la volonta del Crispi ! Ma che cosa mai
contano gli elettori in liberaleria? Anche il brusco richiamo del Comm.

Ressmann, Ambasciatore italiano a Parigi, e attribuito alia poca sua

efficacia in opporsi a certi articoli del Temps, giornale officioso fran-

cese, che diceva male di Francesco Crispi e metteva a nudo le nostre

miserie niorali e politiche.

3. Se parliamo delle nozze di Giuseppina Crispi col Principe di

Linguaglossa, non e gia per dare importanza storica ad un fatto do^
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mestico, ma perche le circostanze che 1'accompagnarono 1'ingrandi-

rono piu del dovere. Tre cause, a nostro avviso, a cid concorsero: il

oelebrarsi un matrimonio cristiano in casa di colui, del quale la storia

matrimoniale (con" Felicita Yella, con Eosalia Montniasson e con Lina

Barbagallo) narra cose poco edificanti 1

;
la pompa di grandiosita datogli

dal padre della sposa; e pin di ogni altra cosa, il sigillo religioso che

1'accompagno. Giuseppina, che V Italia del Popolo dice nata nel 1873

dalla Barbagallo, e stata educata non senza religione da Francesco

Crispi. In un convento di Roma, al Cenacolo, egli stesso la presento

alia Superiora perche fosse istruita per la prima comunione. Avvici-

nandosi il giorno del matrimonio, le fu data la cresima da Mons.

Degni, Yescovo ausiliario di Napoli, e la cerimonia si compie nella

casa della Principessa di Linguaglossa, il giorno 9 gennaio. II 10 si

fe' 1'atto civile, che e il^registrarsi de' nomi degli sposi nel municipio,

e il 12 si celebrd il matrimonio nella piccola chiesa dell'Ascensione

a Chiaia, tutta parata a fiori. Giunti all'altare, narra il corrispoii-

dente napolitano della Voce, gli sposi s'inginocchiarono ad un bellis-

simo e ricco inginocchiatoio di velluto cremisi, circondati dal Cav.

Crispi, da D. Lina, dall'on. Damiani, compare d'anello, dal Principe

di Moliterno, dal senatore Municchi, dal sindaco Del Pezzo e da altri.

Monsignor Sanfelice di Bagnoli, zio dello sposo, sali i gradini delPal-

tare e rivolgendosi agli sposi, indirizzo ad essi un affettuoso discorso.

Mentre il sacerdote parlava, notai che la sposa pregava ed era quasi

commossa. II discorso del Sanfelice fu commovente ed elevato in-

sieme. Poscia Monsignore prese 1'anello, lo benedisse e, congiungendo

le mani degli sposi, pronunzio la formola sacramentale di rito. A

questo momento gli sposi si coinmossero e con essi parecchi dei pa-

renti, incluso Crispi. Quindi fu celebrata la messa con accompagna-

mento di organo solo. Alle 10 e tre quarti la funzione ebbe termine

con la massima sollecitudine. I doni che si ebbe la figlia del primo

Ministro d'ltalia sono stati veramente principeschi ;
basti dire che il

Popolo Romano nell'enumerarli occupo piii d'una colonna. II Re, i

Ministri, gli Ambasciatori, tutti concorsero a fare ossequio a Francesco

Crispi. II Carducci stesso prese in mano la sua cetra e canto, elevandole

all'altezza lirica, le cospirazioni del Crispi contro il suo legittimo Re,

( Quando novello Procida - Arava ei 1'onda sicula ), cospirazioni che,

usate ultimamente contro il Crispi, si scontano da tanti infelici colla

carcere e col domicilio coatto. Contraddizioni coteste, che aveinmo

parecchie volte 1' occasione di registrare. La politica non e stata

estranea a questa festa di famiglia. Certi fiori mandati, dicesi, dalle

donne di Trieste, furono accolti dal Crispi con gran gioia, come fiori

1 Di questo tema si puo leggere VItalia del Popolo nn. 1651, 1653
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della terra irredenta
;
laddove dallo stesso sul dono dell'on. Brin,

nemico politico di lui, fu scritto: Si respinge. Ma il ineglio di tutto

questo romore fatto attorno a questo matriinonio e la parte data alia

Religione da chi meno si potrebbe aspettare. 11 che indica un gran
nmtamento nella societa liberalesca. II Cittadino di Geneva cosi ac-

cenna a questo ritorno alle idee cristiane. II ritorno sara vernice

esterna, sara tornaconto o convenienza : ma e. Ecco la figlia dell'on.

rispi, di un bigamo, del nemico del cattolicismo, di colui che nel

1860 in Parlamento disse morto il Papato, che celebra pomposamente
il matrimonio religioso, che si fa benedire prinia dall'Arcivescovo di

Napoli, che riceve la cresima, insomma che va a nozze, come ogni
donzella cattolica. Ed ecco 1'on. Crispi, 1'amico di Mazzini e di Ga-

ribaldi, che, secondo ogni certo indizio, ha pur regolato davanti al

sacerdote la sua unione con Lina Barbagallo. Quante cose mutano

sotto il sole ! L'on. Crispi lungo la sua camera di cospiratore, di po-

litico, di ministro fu un rivoluzionario : sul declinare degli anni, ec-

colo diventare il sostegno della monarchia, 1' uomo dell' ordine, il

conservatore, che ama per la figliuola 1' unione benedetta da Dio.

Noi, come cristiani, diremo: Meglio cosi! Ma come osservatori degli

uomini e delle cose, non possiamo a meno di notare che questo no-

stro secolo finisce coi piu patenti caratteri della nevrosi sociale : e

un ondeggiamento sociale tra il vecchio e il nuovo secolo che genera
o degenera in confusione.

4. Col ritorno alle idee cristiane, accenriato qui sopra, si connet-

tono bene due altri fatti. Uno e la voce della magistratura nell'aper-
tura dell'anno giuridico in Italia. Quasi cla per tutto i inagistrati, che

lessero i discorsi all'aprirsi del nuovo anno giuridico, fecero voti che

si tornasse alia Religione, dal cui inconsulto abbandono s'e scate-

nata la coorte de' mali morali. Citiamone un esempio. II Cav. Lipari
Pais a Bologna chiamo il tempo che passiamo un periodo di espia-
zione

,
e soggiunse : Distrutta ogni religione si e cresciuti senza

fede e senza speranza colla avidita e 1'ingordigia dell'utile. Pieni di

vanita, si e operata la demolizione del passato, ma si fu impotenti a

riedificarlo, e col nome pomposo della scienza si uccise spesso il buon
senso

;
di qui le insaziabili avidita e le nullita audaci, ambizione di

fama e di danaro, e il precipizio nel disavanzo economico e morale.

II Senatore Auriti, aprendo 1'anno giuridico alia Corte di Cassazione

di Roma, die principio coll' invocazione cli Dio e del sentimento reli-

gioso. L'altro fatto, a cui vogliamo solamente accennare e non piu,
1' idea che si fa strada fra certi liberali moderati; cio sarebbe una po-

litica ecclesiastica piu cristiana. II noto Fra Pacomio, alias Raffaele

De Cesare, ha scritto su cio nella Nuova Antologia col titolo Un
programme di politico, ecclesiastica; programma pero inaccettabile dai
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cattolici, perche e un programma che ha i piedi di argilla, avendo a fon-

damento e base il liberalismo. Dal cattolicismo cioe egli prende tanto

quanto garba al moderaturne liberalesco e nulla piii : rendere statu-

taria la legge delle guarentige, togliere la leva de' chierici, non cu-

rarsi di placet e di exequatur, dare maggiore onorario ai Parrochi, co-

stituire in en1 i giuridici alcuni ordini religiosi e giu di li. Ma quanto
a dare liberta pieua e indipendente al Papa, quanto a riconoscerlo

supremo arbitro delle cose religiose o connesse colla religione, posto

per autorita di Dio, non se ne parla. Ecco la base d'argilla, su cui e

fondato il programma, e che lo rende inaccettabile ad ogni cattolico.

Ad ogni modo e bene aver notata questa resipiscenza de' liberali e

questo, benche non intero -tribute, che ora oflrono alia verita.

5. Tra tanti esenipii d'immoralita degli uomini politici, per cui

1'Italia e in subbuglio, ci piace registrare una lettera del Comm. Pa-

ganuzzi, Presidente dell' opera de' Congressi cattolici, la quale prova

come i cattolici veri stieno agli aiitipodi della morale laica, ora doini-

nante tra gli uomini che governano. La Grazzelta di Venezia aveva

insultato il Paganuzzi per 1'obolo di 10 lire, registrato tra le ofterte al

Papa nella Difesa, e stampo quanto segue : La Difesa registra le

offerte di tre fanatici, come riparazione del sognato oltraggio ! Notiamo

quella dell'Avv. Paganuzzi, che sente il dovere di restituire dieci lire

delle dodicimila (dieiamo dodicimilal, che egli riscuote come presidente

delle associazioni cattoliche! Oh che commedia, oh che commedia!

Al quale immeritato insulto cosi rispose Tegregio Avvocato : Sig. Di-

rettore dell* Gazzetta di Venezia . Devo ringraziarla del preambolo

stampato sul suo giornale, n. 3 di questa mattina, nell'articolo intito-

lato alia Difesa : preambolo col quale Ella afferma, che il sotto-

scritto com rj
- Presidente. delle assoeiazioni cattoliche, riscuote lire do-

dicimila (si intendera all'anno
!) ;

e la ringrazio perche il Presidente

stesso, cioe il Presidente dell' Opera dei Congressi, ha cosi occasione

di rispondere categoricamente su tal punto quanto segue: 1 Che

nemmeno tutti i proventi dell'Opera dei Congressi (ed altro e 1'Opera,

altro e il Presidente), che vengono da contribuenti o benefattori di

molte parti d'ltalia, arrivano, tutti eompresi, alia somma indicata;

2* Che 1'ufficio di Presidente dell'Opera dei Congressi (e lo stess

dicasi di ogni altra societa cattolica italiana) e assolutamente gratuito;

e che il sottoscritto Presidente non riceve nemmeno un centesimo per

assegno, compenso, indennita o gratificazione qualsiasi delle sue pre-

stazioni, o del suo ufficio, dalPOpera o da chicchessia alto o basso;

3* Che anzi il sottoscritto Presidente spende continuarnente del pro-

prio per 1'Opera, oltre allo stare es/osto e in isborso per 1' Opera stessa;

4 Che il Presidente, di tutte le rendite e spese dell'Opera da ogni

anno il resoconto alle persone incaricate di riceveiio
;
5 Che 1'Opera
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del Congress! & sempre in deficit, dovendosi colle esigue rendite (esigue

certo, rispetto al movimento cattolico generale di tutta 1 'Italia) sup-

plire a stcmipa, ai giornali dell'Opera, a cancelkria, a spese borsuali

di viaggi, a Congressi Generali e resoconti dm Congressi, ad adunanze,

ecc., e a tahme machine indennita per lavori straordinari
;
dalle quali

indennita e sempre escluso il Presidente, che da e non riceve. Per

cui assai male a proposito fu da lei adoperata la parola restituisce

applicandola alia offerta dal sottoscritto fatta al denaro di S. Pietro

e quella di commedia ecc. che non sono che vere e proprie insi-

nuazioni, ed ingiurie. La mia offerta data al Santo Padre come le

altre mie, esigue o no, che mi credo in dovere di far di quando in

quando, sono frutto solo delle mie onorate fatiche professional! e del

modesto patrimonio avuto dai miei maggiori ; patrimonio che, collo

spendere, come mi glorio di spendere, il mio tempo in tanta parte

per la Causa Cattolica e per sovvenire col mio debole patrocinio, il

piu delle volte del tutto gratuito, cattolici perseguitati ed istituzioni

cattoliche oppresse, trasmetterb diminuito ai miei figli. Naturalmente

per la parola restituisce e per quella di commedie ecc., ho

diritto di dare querela, e mi riservo di farlo, se credero che ne valga
la pena. Una cosa sola mi preme di notare. E questa si e, che, mentre

in altri paesi cattolici, senza osservazioni e senza scandalo di alcuno,
cattolici che lavorano per la causa cattolica hanno ricevu to, o rice-

vono, giuste e proporzionate indennita; in Italia si lavora instanca-

bilmente per la causa della Chiesa, senza bisogno che anche veri e

propri impiegati (nel cui novero non potrebbe certo aversi il Presi-

dente di un'Opera) ricevano compensi. Spero che Ella vorra inserire

nel suo giornale questa mia dichiarazione e mi protesto
-- Devotis-

simo Aw. O. B. Paganuzzi Yenezia, li 3 gennaio 1895.

III.

COSE STRANIERE

GXRMANIA (Nostra corrispondenza). 1. Le relazioni con la Russia, la

Francia, 1' Inghilterra, eccetera 2. Difficolta interior!; soverchio zelo ;

condizioni imbrogliate. 3. I socialist!. 4. La festa di ustavo

Adolfo.

1. Dacche e salito al trono Niccolo II, tutti tengono gli occhi fissi

sulla Russia per conoscere quel, che si dice 1' orientamento della sua

politica. Eppure non faceva d'uopo di grande sapienza per saper tosto

a qual giudizio attenersi. Niccolo II continua la politica da piu seeoli

incarnata nella sua dinastia, come pure nel suo popolo, e che si as-

somma in questo aforisma : Tutto per la Eussia. - - Guerra e pace,
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alleanza e nimista, tutto tende al medesimo fine, ad accrescere la po
tenza della Russia, a giovare a' suoi interessi. Laonde il giovane Czar

e stalo sollecito di conservare il Sig. de Giers a capo dei negozii dello

Stato, 'e continuare le mostre d' amicizia per la Francia. Cosl dure-

ranno le cose, finche la Francia si lascera docilmente guidare dalla

Russia, la quale cerchera di ritrarre per se da questa docilita il mag-
gior lucro possibile. Ora la Russia cerca altresi di cavar frutto dalle

buone relazioni della sua corte colla famiglia regnante d'Inghilterra.
La Russia si vuole avvantaggiare della guerra cino-giapponese per am
pliare il suo territorio a discapito della Cina, i cui sudditi maomettani

cominciano a commuoversi ed a preparare la strada ai Russi. Intanto

i commissarii, russo, inglese e francese, attendono ad una inchiesta

sulle atrocita commesse nell' Armenia. Dubito che gli altri abbiano a

compiacersi dell'esito di questo passo, del quale si giovera la Russia

per affezionarsi le popolazioni scismatiche e contrap porsi ai tentativi

di unione colla Chiesa universale. Yero e che gl'Inglesi hanno anch'essi

grande influenza nolla Turchia asiatica e specialmente nell' Armenia;

tengono al loro soldo parecchie popolazioni incolte, e le potranno

spmgere contro i Russi. Questi hanno il vantaggio di essere vicinis-

simi e di saper difendere le loro posture. Per ora, il contegno della

Russia e dell'Inghilterra, le cui corti ricusavano di ricevere i regali che

voleva mandar loro il Sultano, come altresi il contegno della Francia.

potranno recare questo effetto, che il Sultano si raccosti auche di pin

a Berlino ed alia triplice alleanza. A Berlino invece si e ben badato

di non ricusare i regali del Sultano al primogenito dell' Imperatore.

Non vi narro cosa nuova, se dico che in Grermania vi sono sempre
da quindici a venti ufficiali turchi, e vi passano due o tre anni

nell' esercito, e sono immecliatamente sostituiti da altri ufficiali.

Noi peraltro non abbiarn ragione di lanientarci del giovane Czar.

Egli si e profuso in gentilezze e cortesie verso Gruglieimo II, cui lo

stringe amicizia di persona, e verso il suo esercito. II conte Schmva-

loff, Ambasciatore di Russia a Berlino da molti anni, e stato eletto

governatore generale a Yarsavia. II suo successore appo noi sara cer-

tamente persona arnica della Gennania e gradita a Gruglieimo II. Ab-

biamo il vantaggio di conoscere la Russia, le sue istituzioni, gli

uoniini e le cose, e sorridiamo, quando il primo ministro d'Inghilterra

ci minaccia un' alleanza colla Russia. Faccia pure ;
se ne accorgera

dopo tre anni.

, La Francia ha avuto la commozione della condanna di un ufficiale

superit>re per ispionaggio, o meglio per alto tradimento, perche il ca-

pitano Dreyfus e condannato per aver dato il piano di mobilitazione

dell' esercito ad una potenza straniera, cioe alia Germania. E gran

danno che le discussioni di questo processo non sieno state pubbliche ;
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ne avremmo imparate cli belle ! Anzitutto, che non e stata la Ger-

niania che ha cercato i servigi del Dreyfus : la piu elementare pru-

denza vieta di fare profferte ad un ufficiale, che ha dinanzi a se grand!

promesse di splendida camera. Ma il nostro stato-maggiore generale

fa come gli altri : trae il maggior profitto dalle profferte fattegli. A

Parigi si e commesso il grand' errore di far pubblicare da giornali

notoriamente officiosi, quali il Figaro, il Matin ecc., le piu gravi ac-

cuse contro 1' Ambasciata di Germania, di darla a divedere come una

istituzione di spionaggio che si dirama per tutto il paese. Ebbene,

da quindici anni in qua si sono arrestate piu centinaia di spie, e se

ne sono condannate parecchie dozzine; ma neppur una e stata in re-

lazione coll' Ambasciata. Senonche le gazzette parigine hanno com-

provato che un giorno si e fatto rnbare il taccuino del signer de

Billow, 1' addetto militare d' allora, da un antico salariato. Siinil-

mente asseriscono che la principale, anzi 1' unica prova del tradimento

del Sig. Dreyfus, consiste in una lettera rubata all'Ambasciata di

Germania da un servo corrotto all'uopo ! Dreyfus rinnega questo

documento colla massima energia, e 1' Ambasciata nega di aver avuto

mai, ne da vicino ne da lontano, relazione alcuna col Dreyfus, o di

conoscerlo comechessia
;
come pure che una lettera del Sig. Dreyfus

sia stata rubata all' Ambasciata. E una risposta netta e categories, e

dovrebbe por fine a tutti i pettegolezzi. Si pud andarne affatto sicuri
;

se il Dreyfus ha tradito, non si e valso dell' Ambasciata permezzana.

Dopo la faccenda del Billow ed altre, si sa che 1'Ambasciata e si

strettamente invigiiata e spiata, che la piu volgare prudenza le vieta

d'immischiarsi in cose di spie, Le molte lettere di profferta di servigi

a questo fine, restano tutte senza risposta alcuna, e sono gittate nel

cestino.

II nostro Governo e sollecito di comportarsi in piena regola verso

la Francia. Se si fa la spia da una parte e dall' altra, e faccenda

tutta propria di coloro che vi si accingono ; gli stati maggiori sono

da per tutto eguali ;
cercano di procacciarsi ragguagli il piu che si

pud. Di questi giorni si sono pubblicate le memorie e la vita del

generale Ducrot. L' interesse precipuo di questo libro consiste nello

spionaggio, che il Ducrot aveva organizzato da parecchi anhi nei paesi

renani. Egli stesso fece piu d'un viaggio, incognito, al medesimo fine.

Dunque... ? Non parlo poi delle molte spie catturate e giudicate appo
noi in questi ultimi anni.

L'Imperatore Guglielmo II coglie tutte le occasioni per usare cor-

tesie alia Francia. Egli ha manifestato le sue condoglianze alia fa-

miglia del signor di Lesseps, come a quella del signer Burdeau ; egli

avea veduto a Berlino, nel tempo andato, questi due uomini cospicui.
A dir breve, qui si ha a cuore di mantenersi in buone relazioni colla
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Francia, e di cessare qualsiasi motive di doglianza da parte sua, per
non aver nulla a rimproverarsi per questo capo.

2. I giornali del principe di Bismarck proseguono a combattere il

novello Cancelliere, principe di Hohenlohe, come combatterono il conte

di Caprivi suo successore. Sono giunti perfino a spargere la voce che

1'Imperatore faceva pagare, ricorrendo al fondo disponibile, al detto

principe la differenza fra il suo onorario qual Cancelliere e 1'onorario

di Statthalter, vale a dire 120,000 marchi. La verita e che il Cancel-

liere non ha che il solo onorario di 54,000 marchi.

D'altra parte si annunzia una vera levata di scudi nella Gerinania

meridionale. II Re del Wurtemberg ricuserebbe novelli scambi d'uffi-

ciali fra 1'esercito suo e quello della Prussia; cosi pure avrebbe fatto

giurare fedelta alia propria persona dalle nuove urne, facendo appena
menzione dell'Imperatore. Breve, si verra apparecchiando un moto,
se non antiunionista, almeno antiprussiano nel mezzogiorno. Yero e

che la Gerniania meridionale non ebbe mai soverchia simpatia per la

Prussia, e che finora i Governi erano stati i migliori sostegni del-

1'influenza prussiana. I nuovi aggravii militari e finanziarii, ond'e

minacciata la Germania tutta, non possono al certo destare molto en-

tusiasmo nel mezzogiorno. II popolo fa spiccare talmente la sua oppo-

sizione, che i Governi, senon vogliono cadere in disistima, non pos-

sono piu fare i sordi. Del rimanente la condizione fmanziaria deH'Im-

pero e migliore di quanto si riputava. I sette primi mesi del 1894 hanno

recato un aumento di 134,509,000 marchi
;

il che consente di fare

assegnamento sopra un totale di 667 milioni di rendita, procedenti dai

dazii d'introduzione e dalle tasse di consumo. D'altro canto, le fer-

rovie che appartengono quasi esclusivamente all'Impero ed agli Stati,

sono in cospicuo aumento di rendita.

La sessione del Eeichstag e cominciata in modo spiacevolissimo.

Fu inaugurata con un discorso del trono nella sala bianca del ca-

stello, addi 6 clecernbre, dopo 1'apertura del nuovo palazzo del Parla-

mento, che costo dieci anni di lavoro ed una trentina di milioni. Ma
la cerimonia, consistente nel porvi 1'ultima pietra (che deve sorreg-

gere la statua di Guglielmo I), fu al tutto militare. Non ci si ve-

devano che ufficiali; a richiesta dell'Imperatore, il presidente del

Reichstag signer de Levetzow vestiva la sua divisa di maggiore della

landwehr. L' Imperatore die il primo colpo di martello, poi una lunga

filza di general! e di persone della corte, fecero la stessa cosa, prima

che il martello fosse consegnato al Presidente del Reichstag. Yede-

vasi appena qualche deputato in abito civile. II Reichstag ed il po-

polo sono rimasti tanto piu delusi, perche 1'Imperatore non ha vo-

luto che fosse scolpita sulla fronte del palazzo la dedica : Dem Deut-

sehen Volk, ossia : Al popolo tedesco. Eppure la si vede nel disegno

approvato da tutte le autorita, compresovi lo stesso Imperatore.
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Ma quest! sono ancora gli urti piu lievi. II discorso del trono parla

di riforme social!, all'uopo di sminuire le differenze social! ed econo-

miche; ina annunzia pur anche un aggravamento delle leggi penal!

per meglio reprimere le minacce rivoluzionarie, e fa spiccare la ne-

<jessita di creare nuovi balzelli. II solo punto, che appaghi, e Paccer-

tamento che in Europa continua ad assodarsi la politica di pace.

Dopo la costituzione dell' ufficio, il Signor Levetzow, secondo e

costume, fece un evviva (hoch) all'Impera tore, al quale evviva ri-

spose tutto il Reichstag. Soltanto alcuni deputati socialist!, che questa

volta erano rimasti nell'aula, si astennero, anzi neppur si levarono

in piedi. I conservator! ruppero in proteste clamorose, e il Presidente

biasimo quel contegno irriverente. II Sig. Singer rispose allora : Non
ci associamo ad un omaggio verso colui, che ha detto ai coscritti

correr loro il debito di sparar contro i loro padri e le loro madri.

Questo contraddice al nostro onore e alia nostra dignita. II Singer
fu richiamato al dovere, con soddisfacimento del Reichstag; ma qual
non fu lo stupore, allorche, pochi giorni appresso, il Cancelliere

presentava al Reichstag la domanda di licenza a procedere contro

il deputato Liebknecht, perche era rimasto seduto quando fecesi 1' ev-

viva all
5

Imperatore ! II regio procuratore scorgeva in questo il de-

litto di offesa maesta. Ad eccezione di alquanti diarii officiosi, tutta

la stampa si schiero energicamente contro la pretensione del procu-

ratore, di voler esercitare il suo ministero nelP ambito del Reichstag,
e di assoggettare le sue tornate ed i suoi membri all' autorita giudi-

ziaria. Cosi la domanda pel prooesso fu rigettata da 167 votanti contra 69.

Fa d'uopo riconoscere che il soverchio zelo del procuratore ha

fatto spiccare maggiormente un deplore vole episodic. E cosa spiace-

volissima che 1' Imperatore si lasci non di rado trascinare dalla sua

facondia. E rarissima eccezione qui da no! che 1' esercito abbia sparato

contro il popolo. Non mai quest! conflitti dolorosi ed estremi presero

grande estensione. Inoltre da lunga pezza regna fra no! nno spirito

di concordia, che tiene lontana qualsiasi temenza che siffatto acci-

dente abbia a rinuovellarsi cosi tosto. Era dunque al postutto intem-

pestivo parlare alle giovani reclute di un caso cosi estremo. Pertanto

i socialisti non hanno mancato di propalare il discorso imperiale alle

reclute, e di commentarlo nelle loro conventicole. Questo disgraziato

discorso ha fatto dolorosa e nocevole impressione per ogni dove. Ma
perche mai P Imperatore lo ha pronunziato, egli uomo di si alto sen-

tire ? Perche gli manca un consigliere di senno, che gli mostri la

condizione nella sua luce schietta, e lo venga ragguagliando delle vere

propensioni del popolo. Privo di questo assennato consigliere, P Im-

peratore sta del continue in gran sospetto e timore dei socialisti. (rli

si fa credere che lo Stato ed il trono versano in pericolo, e che gli

Serie XVI, vel. 1, fasc. 1071. 24= Sg gennaio 1895.



370 CRONAGA

e d'uopo valersi di tutte le sue forze per farlo cessare. Questa sua

paura soverchia del socialist!, che si appalesa in molti discorsi del-

1' Imperatore e in molti atti del suo governo, ha giovato solamente

all' estendersi del socialismo, che di tal guisa si trova considerato qual

potenza egnale a quella del Governo. Per questo capo una grande
malleveria grava sul Signer de Caprivi, non avendo saputo raggua-

gliar bene 1' Imperatore, e preservarlo da ogni esagerazione. II Signor
de Caprivi non giunse forse persino a dire al Eeichstag, nel presen-

targli un disegno di legge per concedere risarcimenti ai sottufftciali,

che il Governo faceva ragione d'ogni legge nuova a norma dell'effetto

da essa prodotto sui socialist!? L' Imperatore sta in pensieri giusta-

mente sul conto del socialismo, ma sembra che non ne conosca le vere

cagioni, ed avvisi che basterebbero leggi repressive per combatterlo.

La nuova legge contro le trame rivoluzionarie (iimsturxvorlage)

rincara le pene per 1'istigamento a delinquere e 1'apologia del de-

litto, per chi storna i soldati dai loro doveri, per qualsiasi attentato

a danno del presente ordine di cose, e per coloro che pubblicamente
assaliscono la religione, la monarchia, il matrimonio, la famiglia e

la proprieta, in guisa da turbare la pubblica tranquillita. Ma il testo

della legge e steso in tale maniera, che qualsiasi censura delle

pubbliche cose potrebbe trarsi dietro gravi castighi. II Presidente del

Reichstag, per la sua obbedienza militare agli ordini superior!, voleva

pur costringere 1' assemblea a discutere e deliberare questa legge

prima dell' anno nuovo. Ma il Reichstag non voile saperne; al mo-

mento decisivo non si trovo in numero legale; fu niestieri differire

la discussione a dopo finite le vacanze del Natale, cioe agli 8 di gen-

naio 1895. I fautori della legge, i conservator!, furon quell! pre-

cisamente che mancarono di assistere alia tornata. Cosi dunque la

sessione ha cominciato con un disordine ed un malcontento generale.

Non senza qualche ragione si crede che i conservator! ed anche il

Governo vogliano spingere le cose all'estremo, per far nascere un

conflitto, trarne pretesto a sciogliere il Reichstag e fare un colpo di

Stato. I conservator! sopportano, loro malgrado, il reggimento costi-

tuzionale e parlamentare ; vagheggiano sempre il reggimento autocra-

tico, ond'essi sarebbero strumenti, ed il quale darebbe loro la potesta

a tutti gli utili che ne eonseguono. Non c'e a ridire : essi vorreb-

bero trar partito dal carattere risoluto e alquanto autoritario di Gu-

glielmo II. Codesti signori neppur s'immaginano a quali complica-

zioni esporrebbero Plmpero. Piu della meta della Prussia sta contro

di loro, e la Germania meridionale si leverebbe unanime per opporsi

ai loro divisamenti e rivendicare la propria autonomia.

3. II primo effetto, che ha prodotto il novello contegno del Go-

verno e la proposta legge contro le trame rivoluzionarie, e stato
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quello di far cessare incontanente il grancle dissidio palesatosi tra i

socialist! nell' ultimo loro Congresso a Francoforte, e che pareva irrime-

diabile. Si rinnovella cio che accadde sotto il governo di Bismarck:

di que' giorni, gia lontani adesso nella memoria degli uomini, pareva

che il nascente socialism fosse dannato a certa distruzione dalle in-

testine discordie
;
non era piu possibile ottenere disciplina ne unione.

II principe Bismarck fece approvare la sna legge repressiva contro i

socialist!; ed ecco, come d'incanto, si ristabili 1'unione e la concor-

dia, e, durante il troppo lungo impero di questa legge di eccezione, i

capi riuscirono a mettere una ferrea disciplina nelle loro squadre. 11

partito ne ebbe saldezza di compagine, e rafforzavasi di novelli pro-

seliti tanto piu facilmente, in quantoche 1'adesione al socialismo avea

il sapore d'ogni frutto proibito. Dopo Fabolizione della legge contro

i socialist!, fatta dal presente Imperatore, la forte disciplina era riu-

scita a tener salda quella unione, alia meglio, fra i socialist!. Ed
ecco qua che sono minacciati da una nuova legge di giusto rigore,

in quella appunto che un nuovo dissidio sta per mandare in rovina

il partito. E forza arrendersi all' evidenza dei fatti
;

i nostri gover-

nanti non traggono lor pro dall'esperienza. Si pud francamente asse-

rire, che e colpa loro se il socialismo e diventato una potenza, che

li fa tremare fuor di misura.

La scissura peraltro ci ha giovato a qualche cosa. II Bebel, il

gran capitano de' socialist!, rinfaccia specialmente alia Baviera il me-

schinissimo contributo che reca alia cassa generale del partito. Que-
sta. per converse, ha fornito 12,000 march! alia Post di Monaco per

salvarla dal fallimento, 1500 marchi di giunta per uno de' suoi re-

da ttori
; parecchie migliaia di marchi sono state .pagate a diversi gior-

naletti e periodic!; piu di 10,000 marchi si sono spesi per le elezioni

nella Baviera. La cassa generale paga le indennita ai deputati so-

cialist! della Baviera, ed inoltre molti sussidii a compagni persegui-

tati. I deputati socialisti della Baviera, fra cui i compagni Auer e

Grillenberger, che sono i caporioni della scissura, non hanno dunque

ragione di rnostrarsi alteri, dice il compagno Bebel. Inoltre e cosa

curiosissima il risapere che il socialismo in Baviera v'e unicamente

in grazia dei sussidii inviati dai socialisti della Russia. D'altro canto

tutte le classi degl' impiegati hanno sempre dato appoggio ai liberali,

e, in loro inancanza, ai socialisti contro i cattolici nelle elezioni.

Prima della fine dell'anno e stata conchiusa la pace fra i birrai

collegati di Berlino e i socialisti, che avevano lanciato 1' interdetto

su quelle fabbriche per aver licenziato gli operai che non vollero la-

vorare il primo maggio. L' interdetto e tolto, sicche i 33 operai ri-

inasti finora senza lavoro, saranno riammessi nelle birrerie, eccettuate

quelle da cui turono licenziati. Le birrerie collec;ate insieme costi-
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tuiscono un ufficio di collocamento permanente pel loro lavoranti, e

di tal guisa vanno libere dalle intromissioni di un'agenzia piii o meno
socialists.

Prevedendosi possibile lo scioglimento del Keichstag, i socialist!

hanno gia dato il segno dell'agitazione elettorale. Una grande adu-

nata di cinquemila persone si e tenuta a Berlino; il sig. Singer vi

ha narrate i casi occorsi al Reichstag, e confermato le speranze del

partito, che si allegra di poter guadagnare parecchi seggi nelle nuove

elezioni.

4. II protestantismo officiate celebro, addi 9 decembre, il terzo cen-

tenario dalla nascita di Gustavo Adolfo con uffici religiosi, adunanze,

rappresentazioni teatrali, eccetera; ma il popolo e rimasto indifferente.

Il Granduca di Baden ha fatto coniare una medaglia ad onoranza del-

I'invnsore straniero, e nel teatro reale di Berlino si e recitato un

prologo allusivo a lui. La stampa cerco di accalorare lo zelo, ma si

ebbero altresi alcuni lampi di buonsenso. L'officiosa Post di Berlino r

pur festeggiando il suo eroe, ha manifestato la speranza che giam-

mai, sotto colore di religione od altro, nessuno straniero, chiamisi

Luigi XI V, Napoleone I, od anche Gustavo Adolfo, venga quind'in-

nanzi a dettar legge a noi. Ottimaoiente ! Per la Germania Gustavo

Adolfo assoldato dal Ee di Francia e un nemico, un devastatore, pre-

cisamonto come Luigi XIV, Napoleone I ed altri sovrani della Fran-

cia, esecrati o abborriti da noi come nemici della patria.

A Colon i a, a Monaco ed in molte altre citta, i cattolici avevano

apparecchiato adunanze, nelle quali da vari oratori furon messe in

vera luce In vita e le opere di Gustavo Adolfo. A Monaco e ad Alt-

oetting si sono celebrate messe di suffragio per I'anima di Tilly, il

celebre duce supremo della lega cattolica. Ad Altoetting si adorno la

sua tomba di fiori e di corone.

II Vwwa&rts, la gazzetta principale del socialismo a Berlino, scri-

veva il 3 di novembre : Quest'oggi la societa protestante del Bran-

deburgo (quella fuori di questa provincia ha da celebrare altri giorni)

festeggia la istituzione della Riforma ed il secolarizzamento dei beni

della Chiesa Cattolica, 355 anni fa, cioe nel 1539. II secolarizza-

mento, val dire la trasformazione della proprieta, e glorificata adesso

da tutte le nostre pubbliche autorita, come il maggior beneficio che

possa darsi. E nello stesso tempo queste medesime autorita si appa-

recchiano ad una guerra di sterminio contro la democrazia socialista,

perche questa tende anch'essa ad un secolarizzamento. sancta sim-

plicitas ! Ma qual logica e codesta? Sarebbe azione per av Centura

meno rivoluzionaria trasformare la proprieta della Chiesa in proprieta

dello Stato o dei Principi, che trasformano la proprieta capitalista in

proprieta comune? Gli e forse delitto 1'adoperarsi al secolarizzamento
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a pro di tutti, piuttostochS a vantaggio dinastico? Forseche gli apo-

logist! della Riforma non capiscono che essi glorificano la rivoluzione,

lo seonvolgimento in quanto v' ha di peggio? Non sanno forse che

Luigi Blanc, logico davvero, comincia la sua storia della Rivoluzione

con Lutero e la Riforma?

GrALIZIA (Nostra Corrispondenza).

La Polonia austriaca col suo granducato di Cracovia, come fu

detto altra volta in questo periodico, gode plena liberta di religione,

di nazionalita ed autonomia, ed e affezionatissima al suo re 1' Impe-

ratore, che le fece dono di questa liberta e che ricambia i Polacchi

di benevolenza e fiducia : infatti un Polacco, il dott. Madejski, e mi-

nistro del culto, ed un altro il dott. Bilinski e direttore generale di

tutte le ferrovie pertinenti allo Stato austriaco (Staats-Eisenbahnen)*

L'Imperatore poi nutre affetto e fiducia speciale verso il governatore

della Galizia (Staathalter) conte Badeni, Polacco, e piu volte lo chiamo

alia Consulta privata per trattare dei negozii dell' impero. Ad esempio

del re tutti gli ufficiali dello Stato o reggimento (Regierung) che sono

quasi tutti nativi della Polonia, esercitano gli uffici loro in quella

maniera amabile e cortese che si addice a buoni cittadini. Queste

benevole e cordiali relazioni che corrono fra Governo e siidditi, rendona

piacevole e gradito il vivere in Galizia, non ostante le difficolta eco-

nomiche, le quali sono certamente assai gravi.

L' imperiale e real Governo e aiutato dalle assemblee e dal Go-

verrio autonomo della Galizia, dalla cui podesta dipendono 1'educazione

priinaria con 3,500 scuole informate di principii cattolici, ie strade

e le comunicazioni stradali per tutto il regno, le magistrature muni-

cipali e comunali, i pubblici spedali, le societa economiche, eccetera.

Questa unione fra V Imperatore e il suo governo dall'una parte,

e i Polacchi della Q-alizia dall' altra, e divenuta piu intima e stretta

ft cagione della Mostra industriale ed economica, che vi fu nella

scorsa estate a Leopoli. L' Imperatore venne a visitarla, e dimoro a

Leopoli per ben cinque giorni, accoltovi colle maggiori cortesie dai

patrizii e dai nobili del regno ;
ed anch'egli si mostro per ogni dove

affabile e cortesissimo con tutti. Sul dipartirsi da Leopoli disse in

pubblico queste memorande parole : Sono altamente lieto di vedere

co' miei occhi, che i diritti di nazionalita, che da me vi furono resti-

tuiti, non hanno punto indebolito, ma rafforzato vieppiu 1'amore e la

fiducia di questo regno di Galizia verso la Corona, vale a dire verso

di me, vostro re e imperatore. Insieme coll' Imperatore visitarono la

Mostra di Leopoli parecchi Arciduchi, quasi tutti i ministri dello

Stato austriaco e due dello Stato ungherese, molti cospicui personaggi
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della Boemia e delle altre province di Austria, le quali tutte nel

risguardo politico sono quanto inai favorevoli ai Polacchi austriaci.

Anche sotto 1'aspetto econoinico, la Mostra di Leopoli die luminosa

prova di progresso in opera d' industria e di agricoltura.

Quanto poi il Groverno austriaco in Oralizia si porga benevolo alia

Chiesa cattolica, si e fatto palese anche da questo, che, morto il chia-

rissimo e veramente pio Cardinale Albino Dunajewski, Yescovo di

Cracovia, il Groverno pensava gia di'collocare sulla Sede cracoviense uno
dei PP. Gresuiti, IIP. lackowski

;
ma questi resistette, e ricuso quella

dignita, che 1'Istituto a cui appartiene gli vietava di accettare. Fu

quindi nominato dall' Imperatore a Yescovo di Cracovia il principe

Puzyna, gia suifraganeo di Leopoli, insigne per lignaggio, quanto per
la pieta e lo zelo.

I Polacchi soggetti alia signoria prussiana, nel ducato di Posnania

e nella Prussia occidentale, sommano a due milioni, e, secondo il

sistema di quel Governo, sono destinati a perdere la loro nazionalita.

Imperocehe sono germanizzati mediante le scuole primarie, i ginnasii

ed i licei
;
mediante i regii official!, tedeschi, e il piu delle volte pro-

testanti
;
sono rimossi da tutte le dignita ed impieghi pubblici ; per-

fino gli antichi nomi polacchi delle citta e castella sono cangiati in

nomi tedeschi. Egli e a dire peraltro, che nella applicazione di questo

sistema gerinanizzatore e stata introdotta dal re Gruglielmo II e dal

suo Cancelliere de Caprivi una tal quale mitezza di procedimento. I

Polacchi, per mezzo dei loro deputati nelle Assernblee deliberanti del-

Pimpero e del regno a Berlino, diedero i loro suffragi al Groverno, e

specialmente nelle gravi questioni dell' anmento dell' esercito e del-

1'armata, dei nuovi balzelli, ed altre ancora; di tal guisa mostrarono

a prova al re ch' essi erano buoni cittadini della Prussia, ed in ri-

cambio dimandarono che il re ed il suo Governo desistano finalmente

dall' antica diffidenza verso i Polacchi, e li trattino come gli altri

cittadini del regno, non come ribelli cospiratori. Cio non di meno, gran

parte dei Tedeschi, quella che e chiamata bismarchiana
,
e tutta

odio contro i suoi concittadini Polacchi. Istigata poi dai discorsi te-

nuti dal Bismarck nell'ottobre 1894, e pubblicati nelle gazzette, tanto

si adopero intorno al re, che, rinunziato avendo il conte de Caprivi,

uomo onesto e giusto, all'ufficio di Cancelliere, questo ufficio dal re

fosse affidato al principe de Hohenlohe, antico fautore del Bismarck.

Peraltro il nuovo Cancelliere, cosi volendo il sovrano, continua finora

in quel piu mite contegno verso i Polacchi. E dunque loro concesso

piu libero 1'esercizio del culto cattolico, ma pero non e stato ancora

introdotto verun Ordine religioso; nelle scuole primarie hanno 1'in-

segnamento della lingua polacca e del Catechismo nel patrio linguaggio,

mentre dianzi era cosa proibita; godono come gli altri cittadini della
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liberta personaie, di associazione e di stampa ;
ina non sono ammessi

ai pubblici inipieghi ne alle magistrature; e sono tuttavia in vigore

due leggi inique, proposte gia dal Bismarck contro di loro, cioe la

legge di sfratto di tutti i Polacchi che non sono sudditi prussiani, e

la legge di colonizzazione per opera di protestanti tedeschi, messi a

eoltivare poderi polacchi.

La crisi agraria, che consiste in questo, che il prezzo della ven-

dita d'ogni specie di granaglie e di gran lunga inferiore al costo della

loro produzione, grava tremendamente la nobilta polacca in Prussia,

che, essendo dedita all'agricoltura e non potendo ritrarne alcun gua-

dagno, corre rischio di andare in rovina. Tutti gli anni molti poderi

polacchi sono comperati o dal Governo per la colonizzazione germa-

nizzatrice, o da tedeschi protestanti, con grandissimo danno del

cattolicismo e della nazionalita polacca. Imperocche i novelli padroni

ne scacciano gl' impiegati, i servitori, i cocchieri ed altri domestici

polacchi, e v' introdudono i loro tedeschi protestanti e fabbricano per

essi scuole e templi del loro culto. Scacciata da' suoi paesi la plebe

polacca emigra nel Brandeburgo, nella Sassonia, nella Yestfalia, e

quivi nelle diverse fabbriche ed officine si procaccia da vivere. Ma,
vivendo frammischiata alia plebe protestante e infetta di socialismo,

perde assai di sovente 1'amore alia fede cattolica ed alia patria, di-

venta protestante, si germanizza, e facilmente volge a corruttela. II

numero degli emigranti polacchi giunse quasi a 300,000 ;
tutta gio-

ventu vigorosa e gagliarda di ambo i sessi. Questa e purtroppo la

tristissima e non mai abbastanza lamentata condizione della plebe

polacca in Prussia.

IV.

COSE VARIE

1. Dimissioni di Casimir P6rier ed elezione del nuovo Presidente della Re-

publica francese. 2. Le casse rural! in Francia. 3. Un'ordinanza

della Curia arcivescovile di Monaco circa le medesime casse. 4. Trat-

tato di commercio dell'Inghilterra col Giappone. 5. Condizioni present!
di Mozambico. 6. Relazione riguardante la colonia d'Angola. 7. Pro-

gress! della religione cattolica in Danimarca ed in Norvegia. 8. Un
dramma cattolico nel teatro namming-o di Brusselle. 9. Relazioni

economiche tra 1'Irlanda e la Gran Bretagna. 10. I colleg-i de'Gesuiti

negli Stati Uniti. 11. Statistica della stampa periodica italiana.

12. Cenni necrologici : Pietro de Carvalho.

1. Dimissioni di Casimir Perier ed elezione del nuovo Presidente

della Republica francese. II giorno 15 dello scorso mese di gennaio lu

pubblicato il testo della Nota, la quale annunziava le dimissioni

dall' ufficio di Presidente del Sig. Casimir Perier. Questa decisione fu



376 GRONACA

conmnicata immediatamente a' President! del Senate e della Camera,
i quali, aderendo fedelniente alia Costituzione, convocarono subito il

Parlamento a Yersailles per Felezione del successore. L'elezione, per-

tanto, ebbe luogo il giorno 17 dello stesso mese, quando, di 794 voti,

il Sig. Felice Faure ne raccolse 438, riuscendo cosi eletto, nel se-

condo scrutinio, alia piu alta magistratura della Republica. II Faure

ha circa cinquantatre anni, venuto da una modesta famiglia di ar-

matori di Havre, spiced talmente negli studii della meccanica navale

da conquistare in brevi anni i piu onorevoli ufficii pubblici, che con

la sua cultura avevano la maggiore attinenza. Da informazioni da noi

attinte ad autorevoli fonti, sembra potersi dedurre che 1'uomo chia-

mato cosi iniprovvisamente dalla Francia a regolare i suoi destini,

accoppii felicemente alia idea conservatrice dell'ordine, al culto della

pace sociale e religiosa, le coraggiose energie della espansione inci-

vilatrice e le larghe vedute di un uomo di Stato. Per ora bastino

questi accenni intorno al grande avvenimento; che maggiori ragguagli

saranno dati a
?

nostri lettori dal solerte nostro corrispondente Parigino.

nella prossima sua lettera.

2. Le casse rurali in Francia. Nel nostro quaderno del 20 otto-

bre 1894 (p. 170), parlando del mirabile progresso delle casse rurali

in Francia, ricordavamo come in poco piu di un anno fossero allora

giunte al numero di 100, e come il loro illustre promotore, Aw. Luigi

Durand di Lione, si promettesse, entro il termine di un altr'anno, di

quintuplicarle addirittura. Certo 1'opera cammina quivi a passi di

gigante, come rileviamo dal Bullettin mensuel de /' Union dello scorso

mese di gennaio. Fino al 21 decembre 1894 le casse rurali francesi

erano gia cresciute al numero di 189. I frammassoni della Societe de

Propagation du Credit populaire continuarono sempre a fare attiva pro-

paganda contro 1' Union del Durand, ma non riuscirono che a fondare

nello stesso corso di tempo se non due nuove casse, che aggiunte

alle precedent! formano il bel totale di seif Ma per ricoprire il gran

fiasco 1'ebreo Benoit-Levy, venerabile della loggia la Concorde sociale

di Parigi e segretario della Societe de Propagation, torna di nuovo a

pubblicare nel suo Bulletin, il nome di molte casse fondate dai catto-

lici, come se fossero opera sua propria e de' frammassoni e giudei

suoi amici, e pero senza punto citare 1' Union di Lione alia quale

appartengono. Lealta massona e giudaica !

A viepiu incoraggiare i cattolici francesi, specialmente il clero ed

i Yescovi, in questa utile impresa, torno piu che mai opportuna una

lettera di S. E. il Cardinal Segretario di Stato, scritta in nome del

S. Padre a Mons. Yescovo di Tarbes. Ne diamo la traduzione sul te-

sto che leggesi nel citato Bulletin mensuel del Durand. Illmo e Revmo

signore. Una benedizione particolare stata chiesta al S. Padre pel
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Signor Ab. Enrico Fontan, che con lodevole zelo e pieno successo si

occupa dell'opera delle casse rurali in cotesta Sua diocesi. Sua San-

tita, sempre sollecita d'incoraggiare con la Sua benevolenza tutto cid

che tende al vantaggio spirituale e materiale de' suoi figliuoli, ac-

colse volentieri la domanda che gli e stata fatta in favore del signer

Ab. Fontan. Sua Santita si com/place nel pensare che la sua benedi-

zione confermera il lodato ecclesiastico nell' intrapresa salutare, alia

quale consacra il suo zelo e la sua attivita. L'augusto Pontefice vuole

altresi che la Sua benedizione pervenga al sig. Ab. Fontan per le

degne mani di Y. S. Illma e Revma. Per tal motivo io La prego di co-

municare al Suo diocesano questa prova di benevolenza pontificia, che

il Santo Padre gii dimostra, a fine di fortifi carlo ed incoraggiarlo in

quest'opera, cosi mirabilmente appropriata a' bisogni de' nostri tempi.

Godo ecc. M. Card. RAMPOLLA.

L'Abate Fontan e conosciuto come uno de' promotori piu zelanti

delle casse rurali in Francia e si ascrive a suo merito partieolare la

tbndazione dell'intero gruppo regionale negli Alti Pirenei.

3. Un' ordinanza della Curia areivescovile di Monaco di Bavi&ra

circa le medesime casse. A proposito di quest' opera e della parteci-

pazione del clero alia presidenza delle casse Raiffeisen, i giornali te-

deschi degli scorsi giorni paiiano di un rescritto dell' Ordinariato arci-

rescovile di Monaco di Baviera, col quale si proibisce ai sacerdoti

diocesani di accettare la carica di presidente o di cassiere di una

cassa rurale. Alcuni ci vollero vedere un atto ostile dell'Autorita eccle-

siastica verso la benefica opera del Raiffeisen. Ma non & cosi se ben

si considera il testo della circolare, quale leggiamo nella Germania del

16 gennaio. Essa dice apertamente, che con quest' atto non s' in-

tende per nulla di mostrare diffidenza verso 1' Opera e verso i suoi

sostenitori ecclesiastici. E continua : Al contrario si vuol rico-

noscere ben volentieri, che 1' amore cristiano del prossimo e il fon-

damento della Societa Raiffeisen, e che precipuamente da questo motive,
oltre che dalle speciali circostanze esterne, fu mosso finora il clero a

prendervi parte. Le Societa Raiffeisen hanno ottenuto oramai nel campo
sociale un successo cotanto splendido, che possono quindi innanzi man-

te-nersi e dilatarsi, senza che 1' ecclesiastico si metta troppo in vista ed

accetti o continui a mantenere le eariche principali della Societa.

Quindi, avuto riguardo alle circostanze proprie di quell' arcidiocesi,

il rescritto ordina agli ecclesiastici diocesani di deporre entro un dato

termine di tempo le due eariche di cassiere e di presidente delle

etsse rurali, ma osserva che, t se circostanze straordinarie richie-

dessero un prolungamento del termine prescritto, se ne faccia ri-

corso alia Curia. Quanto poi alle casse non a-ncora fondate, si

mantiene in massima la proibizione, perd la Curia si riserva di dame
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clispensa, secondo le circostauze e sempre con 1'intenzione di favorire

la propagazione delle casse. Ogni altra carica, conchiude il rescritto,

che non e qui eccettuata, sia di semplice membro della cassa, sia

di presidente del consiglio di sindicato, come pure ogni altra parteci-

pazione alia vita delle Societa, alia loro fondazione e direzione, sono

da considerarsi come permesse senz' altro ricorso all' autorita dio-

cesana.

4. Trattato di commercio dell'Inghilterra col Giappone. Le prove date

dai Giapponesi, nella guerra colla Cina, della loro capacita di appro-

priarsi i metodi dell'inciviliniento occidentale, accrescono, cosi il Dublin

Review, 1'importanza del trattato or ora negoziato con essi dal Governo

della Granbrettagna. E ben vero che le principali clausole verran-no in vi-

gore soltanto fra un quinquennio, talche hanno il valore piuttosto di

un gerine affidato alia terra che di un frutto maturo. Ma non giova

meno sapere che il loro effetto complessivo sara di porre il Giappone,

rimpetto alia Granbrettagna, in condizione di vera eguaglianza con

tutte le altre potenze incivilite; poiche, da un lato, si abolira la spe-

ciale giurisdizione consolare fin qui richiesta dagli stranieri nei porti

dell' impero del Mikado, e dall' altro, si torranno tutte le barnere

alle vicendevoli relazioni, con una maniera di perfetta eguaglianza fra

i cittadini dell' uno e dell' altro Stato, imrnuni indi innanzi da qua*

lunque speciale incapacita giuridica. Anche la liberta del commercio

e della navigazione e stipulata fra i dominii e possedimenti delle

due potenze, con eguaglianza di diritti per 1' accesso ai porti e per

le agevolezze al traffico marittimo.

Essendo invalsa negli ultimi quindici anni 1' usanza di lasciare

piena liberta alle colonie autonome di accettare o no i trattati coin-

merciali negoziati dalla Granbrettagna, ne il Canada, ne 1'Australia

sono vincolati dalle stipulazioni in discorso, fra le quali havvene ap-

punto una che esime il Canada e 1' Australia dagli effetti di tntte le

altre, eccetto che non notifichino entro il biennio dalla ratificazione il

proprio desiderio di esservi compresi. Un ostacolo per entrambe le

Colonie sara la comune e ben nota loro ripugnanza a ricevere gli

immigrant! asiatici, ripugnanza che agli occhi loro terra forse in bilico

i vantaggi commerciali di un trattato, il quale non potrebbe a meno

di aumentare il numero dei Giapponesi nei loro territorii, senza lasciar

campo a restringere quando e come che sia i limiti della propria

ospitalita. Dall' altro canto, pero, non v' ha dubbio che gli accennati

vantaggi commerciali del trattato sarebbero assai rilevanti.

,
II commercio proprio del Pacifico, quello cioe che allaccia fra loro

i porti del detto Oceano, e, come osserva il Times del 22 ottobre

nella rivista settimanale delle Colonie, una creazione dell'ultimo quin-

quennio, ed il soffio, che gli diede vita, venne primieramente dalla

ferrovia del Pacifico nei Canada (Canadian Pacific Railway). Da quel
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punto, gli scambii fra la Cina, il Giappone ed i porti della Colombia

inglese hanno fatto passi cosi giganteschi, che, in una sola settimana

ed in un solo cantiere di Vancouver, furono sbarcate quantita cli the

corrispondenti al valore di ben tre milioni di lire sterline, mentre

d'altronde le navi della Canadian -Australian Line, societa fondata

non prima del giugno scorso, sono spesso insufficienti a trasportare

tutti i carichi che li aspettano su pei mari e per le banchine dello

stesso porto. Impossibile formarsi anticipatamente un esatto concetto

degli impulsi e degli stimoli che questo nascente commercio rice-

vera, per il libero accesso procuratogli dai mercati di una nazione di

40 milioni di anime, alle porte della Colombia inglese ;
ma sarebbero

indubbiamente tali da operare un compiuto rivolgimento nelle con-

dizioni sociali ora prevalent! in questi nuovi luoghi di convegno
dell' Oriente e dell' Occidente.

La Victoria ha gia delegate un proprio commissario a studiare

quali probabilita si abbiano di un profittevole svolgimento del commer-
cio col Giappone, ed ha ricevuto una relazione favorevole, tanto piu
che la Colonia vi importa gia zucchero greggio, lana e cuoio. A cid si

aggiunge che il montone e reputato una squisita e delicatissima vi-

vanda fra i sudditi del Mikado, i quali oggidi non possono procurar-
selo che dalla Cina, ed il ministro giapponese dell' agricoltura non

poteva quasi prestar fede all'assicurazione del commissario di Victoria,
che siffatta vivanda potrebbe importarsi dall'Australia al prezzo di

quindici centesirni alia libbra o meno ancora !

5. Condizioni presenti di Mozambico, colonia di Portogallo. Sua Ecc.,
il Vescovo di Imeria, in viaggio per 1'India, a fine di prendere parte
al Concilio di Goa, di cui piu tardi daremo piena contezza a' nostri

lettori, ha visitato la parte uiediterranea del Mozambico cioe Zumbo,
Boroma, Chicuana nel Chiri, Blantira, Zomba, Domassi e Chirua.
Dal che si vede che Mons. Vescovo e entrato anche nei territorii

inglesi, soggetti alia sua giurisdizione spirituale. In tale viaggio, che

neppure i governatori generali e commissarii regi osano d' impren-
dere, 1' illustre Prelate e stato ricevuto con ogni maniera di cortesia,
di gentilezza e di affetto dai portoghesi e dagli officiali inglesi. II

medesimo ha notato in una lettera al sig. consigliere Barros Gomes
che la scostumatezza degli Europei si pare ad ogni passo in tutti

i luoghi della provincia portoghese, laddove a poca distanza gl' Inglesi
danno esempio di regolata amministrazione e castigati costuini

;
che

vicino Zambese e desolato per il turpissimo train co di carne umana,
esercitato dai sozzi Arabi di Zanzibar, i quali sinora non sono stati

infrenati ne dai Portoghesi, ne dagl' Inglesi. Le fatiche sostenute
da questo prelato nella costa d'Africa, nel Zambese ed in Mozambico,
hanno dell'eroico. Sappiamo anche da lettere private che in quella
colonia tutto indica decadenza

;
1'agricoltura e trascurata e gli edificii,
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abbandonati, rovinano. Mons. Yescovo ha tentato di recarvi qualche
sollievo e far rilevare dalle sue rovine la chiesa di Cabeceira Grande;

quivi e anche 1'Istituto Leonino per le fanciulle fondato dal mede-

simo. Esso conterra sei Suore della Missione e trenta alunne. E
un edificio bello, grande, circondato di magninci palmeti e distante

trecento metri dal mare. Una consolazione grande fra tanta desola-

zione e abbandono e stato per Mons. Yescovo il vedere il gran pro*

sperare che fa la Missione dello Zambese, la quale e affidata da pa-

recchi anni alia Compagnia di Gesu.

6. Relizione riguardante la colonia d'Angola. L' illustre superiore

della Missione di Huilla (citta d'Angola), P. Antunes, della Congre-

gazione dello Spirito Santo, ha presentato al ministero di marina por-

toghese un disegno di cid che si dovrebbe attuare nella colonia di

Angola, affinche il Portogallo v'abbia titolo reale, e non fittizio, di

sovranita. Egli da uonio sperto dei luoghi e popoli d'Africa, crede

che il mezzo piu acconcio non sono gia le fattorie, le colonie di emi-

granti e le occupazioni militari, ma bensi le missioni in buon nu-

mero e disposte in guisa che le meglio stabilite valgano di centro e

di aiuto a poter mano mano penetrare nell' interne della provincia.

Non contento della teoria, prova la sua proposta coi seguenti fatti:

Or sono tredici anni, si sono fondate nella regione di Angola sog-

getta alia corona di Portogallo quindici missioni, di Huilla, Tiivin-

guiro, Giau, Kihita, Caconda, Bihe, Cassinga, Cubango, Libollo, Ma-

lange, Loanda, Landana, Cabinda, Luali e Lucula. Ora quali frutti

di civilta cristiana si sieno maturati in codeste missioni in si bre

spazio di tempo, I'han veduto i prelati diocesani, n'han fatto r

guaglio al Governo di Lisbona i Governatori della provincia e

distretti e n 5 hanno parlato altri personaggi autorevolissimi. Un mi

ottocento giovani d'ambo i sessi educati, ed otto interi villaggi il P

togallo deve alia operosita di missionarii cattolici, che vi si ado;

rano attorno ognor piu operosi da soli tredici anni. Ora che non

farebbe con piu missionarii e con maggior tempo? Lo zelante

ligioso scende ad altre particolarita, piene di pratico accorgimen

a fine di far meglio conoscere che trattasi d' impresa attuabile ed i

teressante assai al Governo ed alia Chiesa, essendoche per vasti tratti

la provincia e un deserto. Presso Porto, nel convento della Formicaf

la sua Congregazione ha fondato un seminario apostolico a tale uopo,

che novera 50 alunni. II P. Antunes supplica che il Governo con

sussidii ne cresca il numero ad un 120. Yoglia Iddio adempiere i

voti d'un cuore si magnanimo !

7. Progressi della religione cattolica in Danimarca ed in Norvegia.

Sino all'anno 1849 le leggi erano contrarie assai alia religione cat-

tolica in Danimarca. II 5 giugno pero dello stesso anno si proclamo la

liberta religiosa, e laddove il primo Yicario Apostolico 1'an. 1860 vi
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trovo solo 4 sacerdoti, 600 fedeli e 70 giovinetti che frequentavano

le scuole primarie, ora si piccolo gregge e cresciuto a 6,000 cattolici,

30 sacerdoti e 1,000 giovanetti nelle scuole. Ogni anno si contano in

media trecento convertiti alia religione cattolica. Le scuole, le chiese,

^ le parrocchie crescono anch'esse. I Padri della Compagnia di Gesu

sono ad Ordrupshoj ed a Copenaga. Essi attendono con grande ope-

rosita all' istruzione. Anche il vicariato apostolico di Norvegia fornisce

liete notizie di progredimento nella conversione dei Norvegesi alia

vera fede. Ora vi ha dieci stazioni con case e chiese uffiziate da 17

preti; esse stazioni sono, di S. Olao a Cristiania, che ha chiesa, ospe-

dale e due scuole; di S. Alvardo, parimente a Cristiania, con una

scuola
;
di Portgrund e Christianssand che sono fornite di piccole cap-

pelle; di Frederiksstad e di Frederikshald, di Bergen e di Trondhjem;

dascuna, con chiesa, ospedale e scuola; in fine di Fromso che, oltre la

sua chiesuola e scuola, ha una cappella, che dipende da lei, a Harstad.

Che piii? Persino Hammerfest e provveduto di tutto 1'occorrente alia

istruzione, alle pratiche della vera fede ed inoltre ha cura d'una cap-

pella ad Altengaard. Mons. Falize, Yicario Apostolico, ed i missio-

narii, benche debbano ripartire le loio cure a' popoli dispersi a tra-

grandi distanze, pure non rallentano mai dal loro fervore nel richia*-

mare quelle genti alia fede dei loro maggiori.

8. Un dramma cattolico nel teatro fiammingo. Dal Journal de Bru-

xelles ci giunge un'importante rivista dello strepitoso sucpesso otte-

nuto sul teatro fiammingo di quella citta dal noto dramina del Se-

natore Cav. Descamps, del quale gia facemmo ai nostri lettori della

Civiltd Cattolica (quad. 1060, p. 452) una recensione assai onore-

vole, secondo che quel drammatico lavoro meritava. Esso fu giudi-

!

cato degno di premio (10000 franchi) a preferenza di trentacinque
scritti dei concorrenti, dai piu famosi letterati d'Europa ;

inoltre tra-

dotto in varie lingue e lodato in dotte rassegne di periodici. Ed ora

ci e grato di vedere sanzionato il loro giudizio dalla festosa acco-

i glienza che gli ha fatto il pubblico che gremiva il teatro. II che, trat-

tandosi di un dramma scritto da penna cattolica e ispirato da un pro-

fondo sentimento umanitario e cristiano, e il piu eloquente elogio che

far si possa del suo intrinseco valore. L'Autore, dice il citato gior-

nale, ha voluto mostrarci la civilta che va a rigenerare popoli infe-

lici perduti nell' immensita del nero Continente. II suo soggetto era

vasto, era difficile. A di nostri il dramma si e impoverito tanto che

siamo abituati a non vedere piu che scene grossolane appiccate in-

sieme di un modo affatto arbitrario. Ma il Cav. Descamps ha mirato

piu alto. Egli ha voluto dipingere una grande tappa dell'umanita. La

negra barbarie, la furberia musulmana, la civilta cristiana, ecco gli

elementi ch'egli ha messo di un modo maraviglioso alle prese tra

loro. Indi il giornale prosegue ad accennare le scene piu commo-
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venti del dramma, i pregi della sua esecuzione, il merito degii arti-

sti e gli applausi degli spettatori. Ci rallegriamo di cuore col valente

drammaturgo, e ci auguriamo che questo suo lavoro, tradotto dal ch.

Agostino Antonelli in italiano, abbia aiiche tra noi gli onori della ri-

balta. Sarebbe tempo ormai di far buon viso a simili produzioni teatrali

e di dare lo sfratto dalle scene a certi drammi e commedie scritte con

penne intrise nel brago della piu laida sensualita e col manifesto in-

tento d' inorpellare le colpe ed abbellire il vizio.

9. Relazioni economiche tra I' Irlanda e la Gran Brettagna. Giova

qui menzionare, perche istruttivi, sebbene purtroppo non amem,
gli schiarimenti forniti dal Registrar General, dottor Grinishaw. alia

Commissione speciale incaricata d' investigare intorno alle relazioni

economiche fra la Granbrettagna e 1' Irlanda. Tanto la storia del

passato, quanto le calamita presenti dell' isola di S. Patrizio vi sono

meglio lumeggiate. Dal 1851 a questa parte, la popolazione dell' Ir-

landa diminui incessantemente, per effetto dell' emigrazione, salvo

il 1877, anno in cui le perdite rimasero al disotto dell' increments

naturale della popolazione stessa. II dottor Grimshaw, fra le altre

cose, osserva, come ogni persona adnlta. che si diparte dai lidi na-

tali, porti seco per lo meno cinque lire sterline per necessaria scorta

di viaggio, e, calcolando la media dell'annua emigrazione negli nl-

timi due lustri a 80,000 persone, ne deduce che ciascun anno

400,000 lire sterline vengono tolte all' Irlanda per trasportarne gli

abitanti in America
;
se questi, invece, rimanessero in patria, ancor-

che mancanti d'ogni occupazione produttiva, non consumerebbero piu

di 6 lire sterline annualmente per ciascuno. Nell'ultimo quinquennio,

1'annua emigrazione si limito a 50,000 persone. La carestia del 1847,

e la revoca delle leggi sul granone ebbero entrambe per immediato

effetto un diradamento enorme della popolaziono con proporzionato

ristringimento del mercato del lavoro, mantenuto fino al giorno d'oggi.

Non havvi esempio d'una vastita di emigrazione pari a quella dell' Ir-

landa: in nessuna altra contrada incivilita la popolazione e rimasta

alia fine del secolo quale era nel principio.

10. I collegi de' Gesuiti negli Stati Uniti. II nuovo anno (datato dalla

riapertura delle scuole) si mostra meno duro ed arcigno del prece-

dente. Se gli istituti educativi sono in fiore, anche le strettezze eco-

nomiche del paese seinbrano rallentarsi e mitigarsi. Le molte Ac-

cademie conventuali godono di bella frequenza. I collegi ezjandio

versano in buone condizioni fatta sempre eccezione per la parte

occidentale degli Stati, ove la legge sulla coniazione dell' argento

ha prodotto uno stato poco meno che di generale fallimento.

Le statistiche dei collegi cattolici non sono mai coinpilate colla do-

vuta accuratezza
;
se cosi non fosse, crediamo che potremmo mettere di-

nanzi uno specchio confortante del loro andamento. Ma abbiamo sott'oc-
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3hio, almeno, esatti ragguagli intorno ai 26 collegi dei Gresuiti, quali

jresentavansi addi 1 ottobre scorso. Contavansi allora 6,727 giovani

frequentanti, vale a dire 400 piu che in eguale tempo dell' anno ante-

riore. Supposto 1' ordinario aumento di 700 altri studenti coll' andare

dell' anno, se ne avranno nel 1894-95 a un dipresso 7,400. Conviene

aggiungere la frequenza alle due facolta di medicina ed alia facolta

di legge, le quali al 1 ottobre avevano aperti appena i loro corsi.

La facolta di medicina di Georgetown aveva gia inscritti 106 stu-

denti, e quella di Oreighton nello Stato di Omaha, Nebraska, nel se-

conclo anno appena di sua vita, aprivasi con 48 studenti. La scuola

di legge di Georgetown si apri con 267 studenti, numero preciso col

quale erasi chiusa nel precedente anno scolastico. Dei 6,727 studenti

suddetti, 1,950 sono inscritti nelle superior! classi collegiate, e gli altri

nei corsi rudimentali.

Fuori degli istituti cattolici, nei collegi e nelle scuole superior!

degli Stati Uniti, magro assai e 1'insegnamento liberale classico, es-

sendo il piu delle volte quelli che sono decorati di tali nomi, semplici

istituti tecnologici. Trascegliendo fra i 400 cosiddetti collegi non

cattolici le 12 primarie Universita, che hanno potuto conservare an-

cora un tantino di greco e di latino, vi troviamo inscritti oltre 12,000

studenti, fra i quali piu di 5,000 si classificano come studenti colle-

tiati ; laonde il paragone fra questi 12 Istituti principali ed i 26 col-

legi 4ei Gesuiti, rispetto alle superiori classi collegiate, campeggianti

pari altezza, da per risultato una proporzione di 5 a 2. II numero

lei gradi accademici conferiti nella scorsa estate dai 26 suddetti col-

legi fu di 248.

11. Stampa periodica italiana. Dalla Statistica della stampa pe-

riodica, pubblicata in questi giorni dal Ministero di Agricoltura,

togliamo il seguente prospetto che ci offre il totale dei Periodic!

quotidiani e non quotidiani che si pubblicano in Italia.
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12. Cenni necrologies. La morte di Pietro de Carvalho, avvenuta il di

trenta dello scorso decembre; fu pel Portoghesi un lutto nazionale
;
tanto

stimato ed amato egli era pel servigi resi alia patria, pe' suoi talenti

e soprattutto per le sue virtu, tra le quali primeggiava la sua fede

viva ed operosa e accompagnata da una fervida pieta. Egli sostenne

nel regno iinportantissimi incarichi, e in tutti, cosa rarissima ai tempi

nostri, lascid fama d' uomo integerrimo e senza macchia, sagglo, pru-

dente, zelantissimo del pubblico bene. Egli fu Governatore del Banco

di Portogallo ;
e perche buon cristiano, non commise mai, ne lascid

che altri commettesse indelicatexze ! Fu Presidente della Camera dei

Deputati ;
ed in questo uffizio zeld gl' interessi della religione e

della patria. Fu sindaco della deputazione del Credito pubblico, di-

rettore delle comtribuzioni dirette, avvocato consultore del Banco ipo-

tecario, e anche aiutante del Procuratore Generate della Corona; e

perche buon cristiano, in questi delicatissimi uffizii, riguardanti le

finanze dello Stato e 1' amministrazione della giustizia, si acquisto

fama di gran probita, destrezza, operosita e zelo. Mori, come visse,

da vero e fervente cristiano con tutti i conforti della religione, per-

fettamente rassegnato al divin volere, consolando i suoi che gli pian-

gevano d' intorno al letto, e dirigendo tenere ed affettuose preghiere

alia Madonna di Lourdes, la cui imagine stringeva tra le mani e pre-

meva di frequente sul cuore. Queste edificanti notizie noi compen-
diammo dall' egregio giornale cattolico di Lisbona intitolato, Correio

national.

A tutte le persone che ci Tianno spedite offerte per la solita strenna na-

talizia alle povere Monache d'ltalia, in nome di queste dobbiamo vivissimi

ringraziamenti. Con termini i piu calorosi, tutte quante le Superiore delle

Comunita soccorse ci Tianno pregati di renderli: ed ai loro uniamo pure i

nostri. Perocche all'invito fatto da noi, si e corrisposto oltre do che le odierne

condizioni economiche, generalmente si angustiose, davano da sperare. 11

che mostra che I'ltalia nostra e ancora assai ricca di quella caritaf che

attira la misericordia di Dio sopra i popoli e le nazioni. Le sacre Vergini

beneficate vogliono pot che assicuriamo tutti e singoli i concorrenti a questa

pietosa opera dell'obolo, in lor favore, che esse li ricambiano con orazitni

assidue e fervorose.

Il S. Padre Leone XIII, al qu&le abbiamo presentato il conto di tutto

intero I'anno 1894, col numero ingente di monasteri, divisi per regioni,

toccorsi piu volte dentro I'anno medesimo, si e melto rallegrato di tanta e

si bella carit*; e ci he, commesso di animare gli l>Ut*ri> partecipando a

ciascheduno di essi I'ap&stolica sua oenediziont.

La carita usata tile nobili vittime della rivoluzione, non verra lero

meno, lo speriamo, j>er I'ovo di Pasgua the siam* soliti mandar loro eel

saluto
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EPISTOLA

AD ARCHIEPISCOPOS ET EPISGOPOS

FOEDERATARVM AMERIGAE SEPTENTRIONALIS CIVITATVM

VENERABILES FRATRES

SALTTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIOJSTEM

Longinqua oceani spatia animo et cogitatione traiicimus: et

quamquam vos allocuti alias scribendo sumus, maxime quoties

ad episcopos catholic! orbis communes litteras pro auctoritate

dedimus, modo tamen affari vos separatim decrevimus, hoc vi-

delicet consilio ut prodesse aliquid catholico nomini apud vos,

Deo volente,possimus. Idque summo studio curaque aggredimur:

propterea quod et plurimi facimus et magnopere diligimus ame-

ricanum, validum iuventa, genus : in quo plane non civilis tan-

tummodo, sed christianae etiam rei cernimus animo increments

latentia.

Travalichiamo col pensiero e col cuore lo sterminato oceano; e avve-

gnaehe vi abbiamo indirizzato altre volte la parola, massime quando, in

virtu della nostra autorita, spedimmo encicliche a tutti i Yescovi del-

1'Orbe cattolico, nondimeno ci siamo ora deliberati di parlare a voi

separatamente nell' intento di potere, piacendo a Dio, yantaggiare

presso di voi gl' interessi cattolici. E a cio mettiam mano con amort

e cura grandissima, per 1' alta stima e vivissimo affetto che nutriamt

verso il popolo americano, forte di giovanil vigore, in cui scorgiamo i

latenti progress! non pur di civile ma anche di cristiana grandezza.

Serie XTI, vol. I, fuse. 1072. 25 5 fellraio 1895.
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Exitum quart! ab explorata America saeculi cum tota gens
vestra hand multo ante grata recordatione atque omni signi-

ficatione, ut erat dignum, concelebraret, Nos item auspicatis-

simi facti memoriam vobiscum recoluimus communione laeti-

tiae et similitudine voluntatis. In illoque tempore vota quidem

pro incolumitate et magnitudine vestra absentes fecisse, hand

satis habuimus: in optatis erat coram, aliqua ratione, vobis

adesse gestientibus: ob earn rem libentes, qui gereret personam
Nostram, misimus.

Quae vero in ilia celebritate vestra fecimus, non iniuria fe-

cimus : quia americanum genus, vix editum in lucem ac prope

vagiens in cunis, sinu amplexuque suo Ecclesia parens excepit.

Quod enim alias data opera demonstravimus, navigationum labo-

rumque hunc in primis fructum Columbus petiit, aditum chri-

stiano nomini per novas terras novaque maria patefacere : qua
in cogitatione constanter inhaerens, quibuscumque appulsus oris,

nihil habebat antiquius, quam ut Crucis sacrosanctae simula-

crum defigeret in littore. Quapropter sicut area noetica, exun-

dantes supergressa fluctus, semen vehebat Israelitarum cum

Quando tutta la vostra nazione non ha guari celebro con grata
ricorrenza e segni di pubblica gioia, come ben si conveniva, il quarto
centenario della scoperta dell'America, Noi ancora collo stesso animo

e la stessa esultanza a Yoi ci associammo nel festeggiare la inerno-

ria di quel felicissimo avvenimento. Ne ci parve abbastanza in quell 'oc-

casions fare voti per la vostra incolumita e grandezza, stando da voi

lontani; ma desideravamo di essere in qualche modo presenti alle

vostre feste
;
e pero vi mandammo un nostro Rappresentante.

Cio che in quella celebre ricorrenza facemmo, non senza ragione il

facemmo, perclie la Chiesa qual madre abbraccio e strinse al suo

seno fin dal nascere, e come a dire vagiente in culla, la nazione ame-

ricana. E in vero Colombo voleva cogliere specialmente dalle sue na-

vigazioni e fatiche questo frutto, come altre fiate a tal proposito addimo-

strammo, di aprire, cioe, per nuove terre e mari la via al cristiane-

simo. E a questo scopo costantemente mirando, ovunque egli appro-

dasse, il suo prirno pensiero era piantare sul lido la croce. II perclie

a quella guisa che 1'Arca Noetica galleggiante sulle acque del dilu-

vio nel suo seno portava il germe d' Israele e le reliquie del genere
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reliquiis generis humani, eodem modo commissae oceano Co-

lumbianae rates et principium magnarum civitatum et primordia

catholici nominis transrnarinis oris invexere.

Quae postea consecuta sunt, non est huius loci singula per-

sequi. Certe repertis ab homine Ligure gentibus, etiam turn

agrestibus, evangelium maturrime illuxit. Satis enim est co-

gnitum quot e Franciscana familia, item ex Dominicana et

Loiolaea, duobus continentibus saeculis, istuc navigare huius

rei gratia consueverint, ut deductas ex Europa colonias exco-

lerent, sed in primis et maxime ut ad Christiana sacra indi-

genas ex superstitione traducerent, consecratis non seinel

cruento testimonio laboribus. Nova ipsa oppidis vestris com-

pluribus et fluminibus et montibus et lacubus imposita nomina

docent perspicueque testantur, Ecclesiae catholicae vestigiis

vestras penitus impressas origines. Neque illud fortasse sine

aliquo divinae providentiae consilio factura, quod heic comme-

moramus: cum americanae coloniae libertatem ac principatum,

adiuvantibus hominibus catholicis, adeptae, in rempublicam coa-

luere iure fundatam, tune apud vos est ecclesiastica hierarchia

umano, non altrimenti le navi Colombiane, abbandonate all'oceano,

trasportavano nelle terre transatlantiche il seme del cristianesiruo e

il principle di grand! Stati.

Quel che ne segui non fa qui mestieri il ricordarlo in particolare.

Egli e certo che ai popoli ancor selvaggi, scoperti dal gran Li-

gure, ben presto rifulse la luce del Vangelo. Poiche tutti sanno quanti

Francescani, Domenicani e Gesuiti fin cola navigassero sia per col-

tivare le colonie europee, sia molto piu per convertire clalla supersti-

zione pagana alia vera fecle gl' indigeni, consacrando non di raclo col

sangue le loro apostoliche fatiche. I nuovi nomi di tante vostre citta

e castella, e fiurni e laghi e monti, vi dicono e chiaramente vi

attestano essere le vostre origin! impresse nelle orme che costi lascio

la Chiesa cattolica. E per ventura non accadde senza uno speciale con-

siglio della Provvidenza divina, quello che vogliamo qui ricordare, cioe

che allora appunto fu canonicamente istituita presso di voi la gerarchia

ecclesiastica, quando le colonie americane, merce 1' aiuto de' cattolici,

affrancatesi dal la dipendenza e dal dominio straniero, confecleraronsi
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rite constituta: et quo tempore magnum "Washingtonum ad

gubernacula reipublicae admovit populare suffragium, eodem

pariter tempore auctoritate apostolica primus est Americanae

Ecclesiae episcopus praepositus. Amicitia vero consuetudoque

familiaris, quam alteri cum altero constat intercessisse, docu-

rnento videtur esse, foederatas istas civitates concordia amici-

tiaque coniunctas esse Ecclesiae catholicae oportere. Neque id

sane sine caussa. Non enim potest nisi moribus bonis stare res

publica ; idque acute vidit edixitque primarius ille civis vester,

quern modo nominaviinus, in quo tanta fuit vis ingenii pru-

dentiaeque civilis. Sed mores bonos optime et maxime continet

religio, quippe quae suapte natura principia cuncta custodit ac

vindicat ex quibus officia ducuntur, propositisque ad agendum
momentis maximis, iubet cum virtute vivere, peccare vetat.

Quid autem est Ecclesia aliud, nisi societas legitima, voluntate

iussuque lesu Christi conservandae morum sanctitati tuendaeque

religion! condita? Hanc ob rem, quod saepe ex hoc pontificates

fastigio persuadere conati sumus, Ecclesia quidein, quamquam

per se et natura sua salutem spectat animorum, adipiscendamque

in una repubblica fondata sul diritto
;

e all' istesso tempo in che il

gran Washington fu dal voto popolare chiamato al governo della

Kepubblica, venne anche 'per autorita apostolica preposto il primo

Vescovo alia Chiesa americana. L'amicizia poi e il tratto famigliare

che si sa avere avuto 1'uno con 1'altro sembra denotare la concordia

e amicizia che ha da regnare tra gli Stati Confederati e la Chiesa

cattolica. E cid non senza ragione. Dacche lo Stato non pud conser-

varsi se non pe' buoni costumi, come acutamente vide e proclamo

quel vostro principale concittadino, che poc'anzi nominammo, e ii

cui era tanta forza d' ingegno e di civile prudenza. Ma la religione e

specialmente madre della moralita
; poiche e naturale custode e vindice

di tutti i principii, onde derivano i doveri
;

e proponendoci fortis-

sime ragioni di ben operare, ci comanda la virtu e vieta la colpa. Ora

ehe altro e la Chiesa se non una legittima Societa istituita per vo-

lonta e comando di Gesu Cristo a line di tutelare la religione e la

santita dei costumi ?

Per la qual cosa la Chiesa, come spesso da quest' altezza del Pon-

tincato ci studiarnmo di persuadere, avvegnache per se e di sua na-
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in caelis felicitatem, tamen in ipso etiam rerum mortalium ge-

nere tot ac tantas ultro parit atilitates, ut plures maioresve

non posset, si in primis et maxime esset ad tuendam huius

vitae, quae in terris degitur, prosperitatem institata.

Progredientem rem publicam vestram atqne in meliorem

statum volucri itinere venientem, nemo non vidit: idque in iis

etiam rebus quae religionem attingunt. Nam quemadmodum

ingenti commodorum potentiaeque accessione, unius conver-

sione saeculi, crevere civitates, ita Ecclesiam cernimus ex mi-

nima tenuissimaque magnam perceleriter effectam et egregie

florentem. lamvero si ex una parte auctae opes copiaeque ci-

vitatum merito americani generis ingenio atque operosae se-

dulitati referuntur acceptae : ex altera [florens rei catholicae

conditio primum quidem virtuti, sollertiae, prudentiaeque tri-

buenda Episcoporum et Cleri : deinde vero fldei munificentiaeque

catholicorum. Ita singulis ordinibus pro virili parte adnitentibus,

licuit vobis res innumerabiles pie atque utiliter instituere
;
aedes

sacras, ludos litterarios pueris instituendis, domicilia maiorum

tura miri alia salute delle anime e al conseguimento della celeste

felicita, tuttavolta anche nelle cose di quaggiu tanti beni arreca che

piu e maggiori non ne potrebbe, se fosse stata primamente e sopra

tutto istituita per la censervazione e il ben essere di questa vita

terrena.

Non avvi chi non vegga quanto e con che celerita progredisca di

bene in meglio la vostra Repubblica, anche in quelle cose che riguar-

dano la religione. Iinperocche a quel modo che per accrescinta po-

tenza e copia di agi e dovizie s' ingrandirono gli Stati, veggiamo

eziandio la Chiesa di menomuccia pianta che era, in breve tempo

giganteggiare ed egregiarnente fiorire. Ora se per un lato 1' auinen-

tata potenza e ricchezza degli Stati vengono meritamente attribuite

all' ingegno e alia instancabile operoeita del popolo americano, per

T altro il fiorente stato del cattolicismo si ha da ascrivere primiera-

mente alia virtu, solerzia e prudenza dei Vescovi e del clero
;

e in

secondo luogo alia fede e munificenza dei cattolici. E cosi, grazie al

valido concorso di ogni ordine di cittadini, fuvvi dato di poter fon-

dare un senza nuniero di pie e benefiche istituzioni : Chiese e cap-

pelle, scuole per Teducazione letteraria dei giovanetti, collegi e uni-
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disciplinarum, domos hospitales plebi excipiandae, valetudi-

naria, coenobia. Quod vero propius ad culturam attinet anr

morum, quae christianarum exercitatione virtutum continetur,

plura Nobis comperta sunt, quibus et spe erigimur et gaudio

complemur : scilicet augeri gradatim utriusque ordinis Clericos :

in honore esse pia collegia sodaliurn, vigere scholas curiales

catholicas, scholas dominicas doctrinae christianae tradendae,

scholas aeslivas; consociationes ad suppetias mutuo ferendas,

ad inopiam levandam, ad victus temperantiam tuendam: his

accedere multa pietatis popularis argumenta.

Harum felicitati rerum non est dubium plurimum iussa ac

decreta conducere Synodorum vestrarum, earum maxime, quas

posteriore tempore Sedis apostolicae vocavit et sanxit aucto-

ritas. Sed praeterea, libet enim id fateri quod est, sua debe-

tur gratia aequitati legum, quibus America vivit, moribtisque

bene constitutae rei publicae. Hoc enim Ecclesiae apud vos

concessum est, non repugnante temperatione civitatis, ut, nul-

lis legum praepedita vinclis, contra vim defensa iure com-

versita per le maggiori discipline, ricoveri e asili per la plebe, ospe-

dali e conventi. Per quello poi che riguarda piii d' appresso la cul-

tura dello spirito, la quale consiste nell'esercizio delle cristiane virtu,

Ci vennero a notizia molte cose che Ci riempiono cli speranza e di

gaudio. Sappiamo che va gradatamente crescendo di nuniero tanto il

clero secolare come il regolare, ehe sono in onore i Collegi diretti

da pii sodalizii, e in fiore le scuole parrocchiali, le domenicali per

1' insegnamento del catechismo e le estive, le societa di niutuo soccorso,

quelle di pubblica beneficenza e della temperanza, alle quali si aggiun-

gono molte altre prove della pieta popolare.

A questa felice condizione di cose, contribuiscono senza dubbio

veruno gli ordini e decreti dei vostri Sinodi, specie di quelli, che piii

recentemente vennero convocati e sanciti per autorita della Sede

Apostolica. Ma inoltre, giacche ci piace confessare cid che e vero,

devesi pure saperne grado alia equita delle leggi, vigenti in Ame-

rica, e alle sue costumanze proprie di bene costituita cosa pub-

blica. Poiche presso di voi questo e lo stato della Chiesa, la quale

punto non inceppata da leggi del governo civile, difesa anzi contro

ogni violenza in virtu del diritto comune e della giustizia de' tribu-
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muni iustitiaque iudiciorum, tutam obtineat vivendi agendique

sine offensione facultatem. Sed quamquam haec vera sunt, ta-

men error tollendus, ne quis hinc sequi existimet, petendum

ab America exemplum optimi Ecclesiae status: aut universe

licere vel expedire, rei civilis reique sacrae distractas esse

dissociatasque, more americano, rationes. Quod enim incolu-

mis apud vos res est catholica, quod prosperis etiam auctibus

crescit, id omnino fecunditati tribuendum, qua divinitus pollet

Ecclesia, quaeque, si nullus adversetur, si nulla res impedi-

mento sit, se sponte effert atque effundit; longe tamen ube-

riores editura fructus, si, praeter libertatem, gratia legum

fruatur patrocinioque publicae potestatis.

Nos vero, quoad per tempora licuit, conservare ac fundare

firmius rem catholicam apud vos, numquam praetermisimus.
- Hac de caussa duas potissimum res, quod probe nostis, ag-

gressi suraus : alteram, provehere studia doctrinarum : alteram,

rei catholicae efficere achninistrationem pleniorem. Scilicet etsi

universitatis studiorum domicilia pi lira numerabantur, eaque

insignia, faciendum tamen duximus, ut unum aliquod existe-

nali, essa gode senz'ostacoli sicura liberta di vivere e di operare. Le

quali cose, sebbene sono vere in se, non e pero ineno necessario di

togliere 1'errore di chi ne cavasse per conseguenza, doversi prendere
dall'America il modello deH'ottimo stato della Chiesa

;
ovvero essere

lecito o spediente, generalmente parlando, che la Chiesa e lo Stato

vadano disgiunti e separati, all'nso americano. Perciocche, se ne' vostri

paesi rimane incolume la Chiesa, se eziandio prospera e si dilata,

cio e frutto della fecondita eta Dio concessa alia Chiesa, la quale dove

non e da altri avversata, dove non incontra impedimento, per propria

forza cresce e si espande ;
mentre tuttavia renderebbe frutto di gran

lunga piu copioso, se, oltre ad avere liberta, godesse favore dalle leggi

e patrocinio dal potere sociale.

Noi intanto, per quanto permettevano i tempi, mai non intrala-

sciammo di conservare e fondare piu saldamente lo stato cattolico in

America. A tale intento due cose principalmente avemmo di rnira; la

prirna di promuovere lo studio delle dottrine, 1'altra di rendere piu per-
fetto il reggimento della Chiesa cattolica. Percio, sebbene si contassero

piu universita presso di voi, e insigni, Ci parve nondimeno, che una



392 SANGTISSIMI D. N. LEONIS DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XIII

ret Sedis apostolicae auctoritate institutum, idemque omni iure

legitimo a Nobis auctum: in quo doctores catholic! studiosos

sciendi erudirent, principio qaidem philosophicis ac theologi-

cis, deinde vero, ubi res et tempora siverint, ceteris quoque

disciplinis, iis nominatim quas nostra aut peperit aut perfecit

aetas. Omnis enim eruditio manca sit, si nulla recentiorum

disciplinarum accesserit cognitio. Videlicet in hoc tarn celeri

ingeniorum cursu, in tanta cupiditate sciendi tarn late fusa,

eademque per se laudabili atque honesta, anteire decet catho-

licos homines, non subsequi: ideoque instruant se oportet ab

omni elegantia doctrinae, acriterque exerceant animum in ex-

ploratione veri, et totius, quoad potest, indagatione naturae.

Quod omni tempore idem Ecclesia voluit; ob eamque rem ad

proferendos scientiarum fines omnino tantum conferre con-

suevit, quantum opera et eontentione potuit. Igitur per litteras

die VII Martii an: MDCCGLXXXIX ad vos, Venerabiles Fra-

tres, datas Gymnasium magnum cupidae maiorum disciplina-

rum iuventuti rite constituimus Washington!, in urbe principe ;

se n'avesse ad aprire per autorita della Sede Apostolica, fornita da Noi

di ogni legittimo diritto
;
nella quale dottori cattolici formassero nelle

scienze gli studiosi, da prima nelle facolta filosofiche e teologiche,

di poi, come il tempo e le circostanze lo permetteranno, nelle altre

discipline altresi, e notantemente in quelle che 1'eta nostra o invento

o reed a perfezione. Giacche ogni insegnamento riesce imperfetto, se

non vi si aggiunga la cognizione delle piu recent! discipline. Con-

siderata la viva foga degli ingegni de' nostri giorni, la brama di sapere

cosi ampiamente diffusa, brama onesta per se e lodevole, conviene

che i cattolici precedano gli altri anzi che tener dietro : e pero &

d'uopo che si forniscano essi stessi di ogni lustro di dottrina, ed

alacramente si addentrino nelle ricerche della verita, e nelle indagini,

se fosse possibile, dell'universa natura. II che fu d'ogni tempo il

desiderio della Chiesa, la quale allo scopo di dilatare i confini delle

scienze, tanto si adopero, quanto fu in suo potere coll'opera e collo

sforzo del volere. Noi pertanto colle Lettere, spedite a voi, Venerabili

Fratelli, il YII marzo dell'anno MDCCCLXXXIX, stabilimmo la grande

universita delle scienze maggiori, a commodo della gioventu vogliosa
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quam quidem peropportunam fore sedem studiis optimis, vos-

metipsi maximo numero significastis. De qua re ad venerabiles

fratres Nostros S. R. E. Gardinales cum referremus in Con-

sistorio
l

,
velle Nos declaravimus, legis instar eo in gymnasio

haberi, ut eruditio et doctrina coniimgatur cum incolumitate

fidei, neque minus ad religionem quam ad artes optimas in-

formentur adolescentes. Idcirco rectae studiorum rationi, ac

elisciplinae alumnorum tuendae praeesse iussimus foederata-

rum civitatum Episcopos, collata Archiepiscopo Baltimorensi

Cancellarii, ut loquuntur, potestate ac munere. Et initia qui-

dem, Dei beneficio, satis laeta. Nulla enim interiecta mora,

cum saecularia sollemnia ob memoriam ecclesiasticae Hierar-

cbiae ageretis, exorsae faustis ominibus, praesente Legato No-

stro, sacrae disciplinae. Ex eoque tempore elaborare novimus

in tradenda theologia spectatos viros, quorum ingenii doctri-

naeque laus insigni erga Sedem apostolicam fide observan-

tiuque cumulatur. Neque vero diu est, cum rescivimus, pii

di imparare, a Washington citta capitals ; appunto dal maggior numero

di voi additataci come opportunissima sede dei migliori studii.

Di che facendo Noi relazione in Concistoro ai Nostri venerabili

fratelli, i Cardinali di S, R. C.
; dichiarammo, che in quella Univer-

sita deve tenersi come legge che 1'erudizione e la dottrina vadano

unite colla integrita della fede, e la gioventu quivi s'informi non meno

nella religiosita, che nelle scienze piu elevate. E percio ordinammo che

al retto andamento degli studii ed alia buona condotta degli allievi

presedessero i Yescovi della Confederazioue, e conferimmo all'Arcive-

scovo di Baltimora la potestu e F ufficio di Gran Cancelliere della

Universita. E abbastanza lieti, la Dio merce, riuscirono i comin-

ciamenti. Senza por tempo in mezzo, mentre appunto celebravate so-

lennemente il Centenario della introduzione della Gerarchia ecclesia-

stica nella patria vostra, furono felicemente inaugurate le lezioni,

in presenza del Nostro Legato. E da quel giorno, come Ci e noto,

continuarono nelFinsegnamento della teologia dottori, i quali il pregio

della dottrina rendono piu illustre colla fedelta ed osservanza inverso

la Sede Apostolica. Ne e gran tempo che risapemmo, come un pio

1 Die XXX Decembr. an. MDCCCLXXXIX.
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sacerdotis liberalitate extructas ab inchoate aedes scientiis lit-

terisque tradendis, clericoram simul et laicorum commodo
adolescentium. E cuius viri exemplo facile confidimus sump-

turos, quod imitentur, cives: non enim ignota Nobis indoles

Americanorum; neque fugere eos potest, quidquid in ea re

collocetur liberalitatis, cum maximis in commune utilitatibus

compensari.

Ex huiusmodi Lyceis, quae variis temporibus Ecclesia ro-

mana aut ipsamet princeps instituit, aut instituta probavit le-

gibusque auxit, nemo est nescius quanta in omnem Europam
et doctrinae copia et vis humanitatis effluxerit. Hodieque, ut

sileamus de ceteris, satis est Lovaniense meminisse: ex quo
universa Belgarum gens incrementa petit prosperitatis et glo-

riae prope quotidiana. lamvero par ac similis copia utilita-

tum facile est a magno Lyceo washingtoniensi consecutura,

-si doctores pariter atque alumni, quod minime dubitamus, prae-

ceptis Nostris paruerint, iidemque, amotis partium studiis et

contentionibus, opinionem sibi a populo, a Clero conciliarint.

e munifico sacerdote, abbia quivi edificato di sana pianta una casa

per 1' insegnamento delle scienze e delle lettere, a vantaggio dei gio-

vani student! si cherici che laici. Dal quale esempio Ci giova sperare

che prenderanno ariimo altri cittadini per imitarlo : poiche non igno-

riamo punto 1' indole degli American!, ne possono ignorare essi, che

qualunque liberalita s' impieghi in tale impresa, reca frutto di comuni

vantaggi importantissimi.

Tutti conoscono quanto tesoro di dottrina e quanta copia di civilta

siansi diffuse in tutta 1' Europa da tali Collegi, che in varii tempi la

Chiesa romana istitui tutto di suo, ovvero gia istituiti approve e forni

di regolamenti. Ed anche al presente, per tacere d'altre istituzioni,

basta mentovare 1'Universita di Lovanio : dalla quale 1' intera nazione

Belga riceve, ben si pud dire, quasi ogni giorno aumento di prosperita

e di gloria. E pero eguale e somigliante copia di vantaggi sara opera

dell' Universita AVashingtoniana, se professori e discepoli, a un modo

stesso, si renderanno docili, come punto non dubitiamo, agli ordini

Nostri, e se gli uni e gli altri, smessi i partiti e le contese, si con-

cilieranno la stima del popolo e del clero.
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Caritati vestrae, Venerabiles Fratres, ac beneficentiae po-

pular! commendatum hoc loco volumus Collegium urbanum

adolescentibus ex America septentrionali ad sacra fingendis,

quod Pius IX decessor Noster condidit, quodqtie ipsum Nos,

per litteras die xxv octobri mense an. MDGCCLXXXIV datas,

constitutione legitima flrmandum curavimus: eo vel maxime

quod communem de ipso expectationem baud sane fefellit exi-

tus. Testes estis vosmetipsi, non longo temporis decursu, com-

plures inde extitisse sacerdotes bonos, in iisque nee deesse

qui maximos sacrae dignitatis gradus virtute adepti doctrina-

que sint. Quare vos omnino arbitramur facturos operae pre-

tium, si perrexeritis lectos adolescentes hue mittere in spem
Ecclesiae instituendos : quas enim et ingenii opes et animi vir-

tutes in romana urbe paraverint, eas aliquando explicabunt

domi, atque in communem afferent utilitatem.

Simili modo vel inde a Pontificatus exordio caritate permoti,

qua catholicos e gente vestra complectimur, de concilio bal-

timorensi III cogitare coepimus. Gumque serius Archiepiscopi,

eius rei caussa, Romam invitatu Nostro istinc advenissent, diM-

E qui cade in acconcio, Vene'rabili Fratelli, il raccomandare alia

carita vostra e alia beneficenza del popolo il Collegio che e in Roma,
destinato all' educazione ecclesiastica dei giovani dell'Ainerica setten-

trionale, fondato dal Nostro antecessore Pio IX, e che Noi, con atto

del xxv ottobre MDCCCLXXXIV, volemmo raffermato con legittima costi-

tuzione
;

cid tanto piii, quanto che quell' Istituto non aveva punto
fallito alia comune aspettazione. Yoi stessi ne siete testimoni, come
noa ando gran tempo che molti buoni sacerdoti quindi uscirono, e

non mancarono tra loro di quelli, che giunsero per merito di virtu e

di sapere, alle piu alte dignita. II perche, siamo di avviso che voi

farete opera egregia, continuando a rnandarvi scelti giovani, i quali
crescano a speranza della Chiesa : giacche quelle intellettuali ric-

chezze e quelle virtu dell' anima, che in Roma avranno accumulate,
essi mostreranno nella patria, e porranno a servigio del coinun bene.

Per simil guisa mossi dall' amore che portiame ai cattolici della

vostra Nazione, fin dal principio del Nostro Pontificate avemmo la

mente al terzo Concilio di Baltimora. Ed essendo in appresso venuti

per tal cagione piii tardi a Roma gli Arcivescovi da noi invitati, ab-
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genter ab ipsis, quid in commune consulendum censerent, exqui-

sivimus: postremo quod universis Baltimoram convocatis visum

est decernere, id matura consideratione adhibita, ratum esse

auctoritate apostolica iussimus. Celeriter autem apparuit operae

fructus. Quandoquidem Baltimorensia consulta, salutaria et valde

accommodata temporibus res ipsa comprobavit, comprobat.

Satis iam eorum perspecta vis est ad stabiliendam disciplinam,

ad excitandam Cleri sollertiam ac vigilantiam, ad catholicam

adolescentis aetatis institutionem tuendam et propagandam.

Quamquam his in rebus si vestram, Venerabiles Fratres, agno-

scimus industriam, si collaudamus iunctam cum prudentia

constantiam, merito vestro facimus : propterea quod plane in-

telligimus, talium ubertatem bonorum nequaquam ad maturi-

tatem tarn celeriter atque expedite perventuram fuisse, si vos-

metipsi, quae sapienter ad Baltimoram statueratis, ea non sedulo

et fideliter exsequi, quantum in sua quisque potestate erat, stu-

duissetis.

Yerum absoluto baltimorensi concilio, reliqua pars erat ut

congruens et conveniens quasi fastigium imponeretur operi :

biamo con tutta diligenza ricercato da essi il loro coinune avviso in-

terne ai provvedimenti da prendersi ;
e da ultimo abbiamo con apo-

stolica autorita e dopo matura considerazione ratificato quanto parve

a tutti i convenuti a Baltimora di dover decretare. E se ne vide tosto

il fiutto. Dappoiche 1'esperienza comprovo e comprova essere i decreti

Baltimorensi proficui e inolto acconci ai tempi. Fin d'ora ne apparve

chiara 1' efficacia per istabilire la disciplina, eccitare la diligenza e vi-

gilanza del Clero e tutelare e cliffondere la cattolica educazione dell'eta

adolescente. Benche, se riconosciamo in queste cose, o Venerabili Fra-

telli, la vostra industria, se lodiamo la vostra costanza congiunta con

la prudenza, non facciamo che rendervi giustizia. Imperocche inten-

diamo benissimo che tanta copia di frutti non poteva cosi tosto e con

tanta agevolezza venire a maturita, se voi stessi non vi foste studiati

di eseguire fedelmente, secondo vostro potere, quanto avevate sapien-

temente statuito in Baltimora.

Pero terminato il Concilio Baltimorese rimaneva di coronare,

com' era conveniente, 1' opera : il che avvisammo non potersi forse
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quod impetrari vidimus vix posse melius, quam si apostolica

Sedes legationem americanam rite constituisset : earn itaque,

ut nostis, rite constituimus. Atque hoc facto, quemadmodum
alias docuimus, primum quidem testari placuit, in iudicio be-

nevolentiaque Nostra eodem American! loco et iure esse, quo

ceterae sunt, praesertim magnae atque imperiosae, civitates.

Deinde illud quoque spectavimus, ut officiorum et necessitudi-

num, quae vos, quae tot hominum millia catholicorum cum

apostolica Sede continent, fierent coniunctiora nexa. Revera

multitudo catholicorum rem a Nobis peractam intellexit, quam
sicut saluti sibi sentiebat fore, ita praeterea in more positam

institutoque Sedis apostolicae cognoverat. Videlicet romani

Pontifices, ob hanc caussam quod rei christianae administran-

dae divinitus tenent principatum, suos peregre legates ad gen-

tes populosque christianos mittere vel ab ultima antiquitate

consueverunt. Id autem non extrinsecus quaesito, sed nativo

iure suo, quia romanus Pontifex, cui contulit Christus potesta-

tern ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas

Ecclesias, sive in omnes et singulos Pastores et fideles *,

meglio conseguire clie con la fondazione di una legazione ainericana,

che Noi, come sapete, debitamente stabilimmo. E con questo fatto,

come altre volte avvertimmo, ci piacque dapprima attestare che, nella

stima e benevolenza Nostra, 1'America tiene a buon dritto 1' istesso

posto che le altre nazioni, massime le grandi e potenti. In appresso

mirammo anche a questo che vieppiii si stringessero i vincoli di quel-

1'amore e buone relazioni che voi e tante migliaia di cattolici conser-

yate con 1'Apostolica Sede. E in vero la popolazione cattolica comprese
molto agevolmente che il Nostro operate mirava al suo bene, ed era

inoltre conforme all'usanza ed al modo di operare dell
3

Apostolica Sede.

Poiche per questa cagione fin dalla piu reinota antichita i romani

Pontefici, avendo nel governo della Chiesa il principato, hanno in co-

stume di mandare lungi i loro legati alle genti e ai popoli cristiani,

e cid non per diritto acquisito, ma naturale.

Dappoiche il Pontence rornano, a cui Cristo confer! il potere or-

dinario ed immediate su tutte e singole le Chiese e su tutti e singoli

1 Cone. Vat. Sess. IV. c. 3.
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cum personaliter singulas regiones circuire non possit, nee

circa gregem sibi creditum curam pastoralis sollicitudinis

exercere, necesse habet interdura ex debito impositae ser-

vitulis, suos ad diversas mundi partes, prout necessitates

emerserint, destinare legates, qui vices ems supplendo, errata

corrigant, aspera in plana convertant et commissis sibi po-

pulis salutis incrementa ministrent 4
.

Ilia vero quam iniusta et falsa suspicio, si qua foret uspiam,

demandatam Legato potestatem potestati officere episcoporum.

Sancta Xobis, ut nulli magis, eorum iura sunt, quos Spiritus

sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, eaque perma-
nere integra in omni gente, atque in omni regione terrarum

et volumus et velle debemus : praesertim quod singulorum

dignitas episcoporum cum dignitate romani Pontiflcis ita na-

tura contexitur, ut alteri necessario consulat, qui alteram tuea-

tur. Meus honor est honor universalis Ecclesiae. Meus honor

est fratrum meorum solidus vigor. Turn ego vere honoraim

sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur
2

.

i Pastori e i fedeli i non potendo personalmente visitare ciascuna re-

gione, ne esercitare 1'ufficio pastorale verso il gregge affidatogli, ha

tal fiata mestieri per debito di ufficio, inviare alle diverse parti del

mondo, secondo che richiede il bisogno, i suoi legati ;
i quali facen-

done le veci, correggano gli errori, appianino le difficolta, e sominini-

strino i mezzi di salute ai popoli commessi alle sue cure 2
.

Bando a quell' ingiusto e falso sospetto, se pur vi e, die il po-

tere conferito al Legato possa nuocere a quello dei Yescovi. Sacri a

noi, come a niun altro, sono i diritti di coloro che lo Spirito Santo

ha posto a reggere come Yescovi la Chiesa di Dio; e vogliamo e dob-

biam volere che rimangano intatti presso ogni gente e in ogni parte

del mondo, massimamente che la dignita di ogni Yescovo e di sua

natura cosi legata con quella del romano Pontefice, che provede ne-

cessarianiente all' una chil'altra tutela. II mio onore e onore di tutta

la Chiesa. II mio onore e la fermezza e la forza de' miei fratelli. Allora

io sono veramente onorato, quando a nessuno di essi si nega il debito

onore 2
. Laonde per quant' abbia di potere il Legato Apostolico, es-

1
Cap. un. Extravag-. Comm. De Consuet. 1. I.

2 S. GREGORIUS, Epist. ad Eulog. Alex. lib. VIII, ep. 30.
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Quare Legati apostolici, qualicumque demum potestate augea-

tur, cum haec persona atque hae partes sint, Pontificis a quo

mittitur, mandata facere et voluntatem interpretari, tantum

abest ut ordinariae potestati episcoporum quicquam pariat de-

trirnenti, ut potius firmamentum ac robur sit allaturus. Eius

quippe auctoritas non parum est habitura ponderis ad conser-

vandara in multitudine obedientiam; in Clero disciplinam de-

bitamque Episcopis verecumdiam
;
in Episcopis caritatem mu-

tuam cum intima animorum coniunctione. Quae quidem tarn

salutaris tamque expetenda coniunctio, cum in hoc potissimum

sita sit et sentire concorditer et agere, plane efficiet, ut quisque

vestrum in administratione rei dioecesanae suae diligenter ver-

sari pergat : nemo alterum in regundo impediat : de alterius

consiliis actisque nemo quaerat : universique, sublatis dissidiis

retinendaque invicem observantia, provehere Ecclesiae ameri-

canae decus et commune bonum summa virium conspiratione

nitamini. Ex qua Episcoporum concordia dici vix potest quanta

non modo salus in nostros manabit, sed et in reliquos vis

exempli : quippe qui facile vel hoc ipso argumento perspicient

in Episcoporum catholicorum ordinem vere divinum apostola-

sendo proprio di lui e del suo ufficio rappresentare il Papa, eseguirne
i comandi e interpretarne la volonta, e si lungi dall'arrecare detri-

inento all' ordinaria potesta del Yescovi, che anzi le apportera soli-

dezza e vigore. Dappoiche 1'autorita del medesimo non sara di picciol

peso per conservare nel popolo 1' obbedienza, nel Clero la disciplina

e il dovuto rispetto ai Vescovi, e ne' Yescovi la mutua carita e 1'in-

tima uniene degli animi. La quale unione, tanto salutare e deside-

rabile, essenclo specialmente riposta nella concordia del sentire e

dell'operare, fara si che ciascuno di voi contimii a governare con di-

ligenza le cose della sua propria diocesi, che nmno impedisca 1'altro

nel governo, ne investighi i divisamenti e i fatti altrui, e che tolto

di mezzo ogni dissidio, e rispettandosi a vicenda, tutti concorrano con

somino e nnito sforzo a promuovere il decoro della Chiesa americana.

Non si puo dir a parole quanto giovera alia salute de' cattolici e alia

edificazione degli altri cotesta concordia de' Yescovi, poiche da questo
solo riconosceranno essere stata nell'ordine dell' Episcopate cattolico

trasmessa Feredita del divino Apostplato.
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turn hereditate transisse. Est praeterea aliud magnopere
considerandum. Consentiunt prudentes viri, quod Nosmetipsi

paulo ante indicavimus, nee sane inviti, reservatara ad maiora

American! videri. Atqui huius, quae prospicitur, magnitudinis

participem eamdemque adiutricem Ecclesiam catholicam volu-

mus. Nimirum ius esse atque oportere iudicamus, earn una

cum republica pleno gradu ad meliora contendere, utendis vide-

licet opportunitatibus, quas afferat dies: eodemque tempore
dare operam, ut virtute institutisque suis prosit quam maxim e

potest increments civitatum. Sed omnino utrumque est tarito

facilius cumulatiusque consecutura, quanto constitutam melius

futura tempora offenderint. Jamvero quid sibi vult legatio, de

qua loquimur, aut quid spectat tamquam finem, nisi hoc effi-

cere, ut Ecclesiae sit constitutio firmior, disciplina munitior?

Quod ita cum sit, valde velimus hoc in animos catholicorum

quotidie altius descendat, nee sibi privatim consulere se posse

rectius, nee de salute communi melius mereri, quam si Eccle-

siae subesse atque obtemperare toto animo perrexerint.

Yi e anche tm'altra considerazione da fare. E avviso di uomini

prudenti, come poc'anzi Noi stessi con piacere significammo, essere

1'America riserbata a cose maggiori. E percio Noi vogliamo che coo-

peratrice e partecipe della prevista grandezza sia anche la Chiesa;

dacche riputiamo esser cosa doverosa e conveniente ch' ella a gran

passi progredisca, profittando delle buone occasion! che il tempo ap-

porta, e insieme facendo si che la sua virtu e le sue istituzioni ap-

prodino, il piu possibile, all' incremento e prosperita degli Stati. L'uno

e 1'altro vantaggio tanto piu e meglio ella conseguira, quanto che con

Fandar del tempo verra ad essere piu stabile ed ordinata. Ora che al-

tro e mai o a che altro mira la legazione, di cui parliamo, se non

far si che sia piu stabile la costituzione della Chiesa, e meglio raffor-

zata la disciplina?

Le quali cose essenclo cosi, desideriamo che ogni di piu altamente

s' imprima negli animi de' cattolici che niuno puo meglio provvedere

al suo ben privato, ne rendersi benemerito della pubblica salute, che

assoggettandosi alia Chiesa, e prestandole una spontanea e intera

obbedienza.
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Quamquam hac illi in re vix indigent hortatione: solent

enim sua sponte et laudabili constantia ad institata catholica

adhaerescere. Rem unam eamque maximi moment! et salu-

berrimam in omnes partes libet recordari hoc loco, quae fide

moribusque sancte apud vos, uti aequum est, generatim re-

tinetur : dogma christianum dicimus de unitate et perpetuitate

coniugii: in quo non societati dumtaxat domesticae, sed etiam

conjunction! hominum civili maximum suppeditat vine alum in-

columitatis. De civibus vestris, de iis ipsis qui nobiscum cetera

dissident, catholicam hac de re doctrinam catholicumque mo-

rem non pauci mirantur ac probant, videlicet perterriti licentia

divortiorum. Quod cum ita iudicant, non minus caritate patriae

ducuntur, quam sapientia consilii. Vix enim cogitari potest

capitalior civitati pestis, quam velle, dirimi posse vinculum,

divina lege perpetuum atque individuum. Divortiorum caussa

fiunt maritalia foedera mutabilia: extenuatur mutua benevo-

lentia: infidelitati perniciosa incitamenta suppeditantur: tui-

tioni atque institution! liberorum nocetur : dissuendis socie-

Sebbene poi in questo ess! lianno appena bisogno di esortazione
;

dacche costumano di aderire spontaneamente e con lodevole costanza

alle cattoliche istituzioni. E qui ci piace di rammentare una cosa di

gravissima importanza e salutarissima sotto ogni rispetto, la quale e

nella credenza e nei costnmi presso di voi religiosarnente, com'e dovere,
in generale ritiensi; vogliamo dire il dogma cristiano dell'unita e

indissolubilita del matrimonio
; dogma che offre una saldissima gua-

rentigia di sicurezza, non solo alia societa domestica, ma anche al civile

consorzio. Molti dei vostri concittadini, fra quelli stessi che nelle altre

cose da noi discordano, ammirano ed approvano la dottrina e 1'usanza

cattolica su questo punto, spaventati come sono dalla licenza dei

divorzii. E a cosi pensare son mossi, non meno da amor di patria, che

da rettitudine di giudizio. Imperocche non pud immaginarsi peste

piii micidiale per la societa, che il voler solubile quel vincolo, cui

Dio ha voluto perpetuo e indivisibile. Per cagion dei divorzii i ma-
trimonii divengono mutabili : la scambievole benevolenza si affievo-

lisce : si somministrano alia infedelta perniciosi stimoli : si porta
c danno alia tutela e alia educazione dei figli : si da occasione allo

Serie XVI, vol. I, fasc. 10Y2. 26 5 ftllraio 1895.
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tatibus domesticis praebetur occasio : discordiarum inter fa-

milias semina sparguntur: minuitur ac deprimitur dignitas

mulierum, quae in periculurri veniunt ne, cum libidini virorum

inservierint, pro derelictis habeantur. Et quoniam ad per-
dendas familias, frangendasque regnorum opes nihil tarn

valet quam corruptela morum, facile perspicitur prosperitati

familiarum ac civitatum maxime inimica esse divortia l
.

De rerum genere civili, compertum est atque exploratum,

in re publica praesertim populari, cuiusmodi vestra est, quanti

referat probos esse ac bene moratos cives. In libera civitate,

nisi iustitia vulgo colatur, nisi saepius ac diligenter ad evan-

gelicarum praecepta legum multitude revocetur, potest ipsa

esse perniciosa libertas. Quotquot igitur ex ordine Cleri in

erudienda multitudine elaborant, mine locum de officiis civium

enucleate pertractent, ut id persuasum penitusque comprehen-
sum animo habeant universi, in omni munere vitae civilis fidem

praestari, abstinentiam, integritatem oportere : quod enim pri-

vatjs in rebus non licet, id nee in publicis licere. De hoc ge-

scioglimento delle societa domestiche : si scema e si deprime la

dignita delle donne, che corrono pericolo, dopo avere servito alia

sensualita del inariti, d'essere abbandonate. E poiche a distruggere

le famiglie e snervar la forza dei regni nulla tanto conduce quanto

la corruttela dei costumi, chiaro si vede che i divorzii sono alta-

mente contrarii alia prosperita delle famiglie e della societa.

Parlando ora delle civili cose, a tutti e noto e manifesto che, spe-

cialmente in una repubblica popolare qual e la vostra, importa assai

che i cittadini siano probi e ben costumati. In una societa libera, se

la giustizia non e generalmente custodita, se il popolo non e richia-

mato spesso e con premura all'osservanza dei comandamenti evange-

lici, la stessa liberta pud tornare a rovina. Tutti quelli ecclesiastic!

dunque, che si adoprano all'istruzione del popolo, trattino chiaramente

questo punto dei doveri del cittadino, affinche tutti intendano e pro-

fondamente si persuadano che in ogni uffizio della vita civile conviene

osservare fedelta, astinenza, integrita ;
non potendo esser lecito nelle

pubbliche cose qiiello che nelle private disdice. Intorno a tutta questa

1 Enc. Arcanum.
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nere toto in ipsia encyclicis litteris, quas in Pontificalia maxima

subinde conscripsimus, complura, ut nostis, praesto sunt, quae

sequantur et quibus pareant catholici. Libertatem humanam,

praecipua cbristianorum officia, principatum civilem, civitatum

constitutionem cbristianam scribendo edisserendoque attigimus,

depromptis cum ex evangelica doctrina, turn ex ratione prin-

cipiis. Qui igitur esse cives probi volunt et in officiis suis cum

fide versari, facile sumant ex litteris Nostris formam hone-

statis. Simili modo insistant sacerdotes concilii baltimoren-

sis III statuta ad populum meminisse: ea maxime quae de

virtute temperantiae sunt, de catholica adolescentium institu-

tione, de frequenti sacramentorum usu, de obtemperatione
iustis legibus institutisque reipublicae.

De ineundis quoque societatibus, diligentissime videndum

ne quis errore fallatur. Atque hoc intelligi nominatim de opi-

ficibus volumus: quibus profecto coire in sodalitia, utilitatum

sibi comparandarum gratia, ius est, libente Ecclesia, nee re-

pugnante natura: sed vehementer interest, quibuscum sese

materia molte cose da seguire e mettere in pratica troveranno i cat-

tolici, come sapete, nelle stesse encicliche che nel Nostro supremo Pon-

tificato di tanto in tanto siamo venuti pubblicando. In quei Nostri do-

cumenti abbiamo ragionato della liberta umana, dei principali doveri

cristiani, del principato civile, della cristiana costituzione degli Stati,

secondo i principii che si cavano sia dal Yangelo, sia dalla ragione.

Quelli dunque che vogliono essere buoni cittadini ed esercitare fedel-

mente i loro ufficii, potranno facilmente attingere dalle Nostre lettere

la forma dell'onesta. Similmente insistano i sacerdoti nel rammen-
tare al popolo gli statuti del Concilio Baltimorese III: specialmente

quelli che trattano della virtu della temperanza, della cattolica edu-

cazione della gioventu, dell'uso frequente dei sacramenti, dell'obbe-

dienza alle giuste leggi e agli statuti della repubblica.

Anclie intorno all' unirsi in societa particolari, e da stare ben
cauti per non cadere in errore. E intendiamo parlare nominatamente

degli operai, i quali certamente hanno diritto di stringersi in soda-

lizii, per averne lor pro, consentendo a cid la Chiesa, ne ripugnan-
dovi la natura; ma importa assaissinio con qual sorta di persons si
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coniungant, ne ubi rerum meliorum adiuinenta requirunt, ibi

in discrimen vocentur bonorum multo maximorum. Huius

discriminis maxima cautio est ut secum ipsi statuant, num-

quam commissures ut ullo tempore ullave in re iustitia dese-

ratur. Si qua igitur societas est, quae a personis regatur non

recti tenacibus, non religioni amicis, eisque obnoxie pareat,

obesse plurimum publice et privatim potest, prodesse non po-

test. Maneat ergo, quod consequens est, non modo fugere con-

sociationes oportere, Ecclesiae iudicio aperte damnatas, sed

eas etiam, quae prudentium virorum maxiineque Episcoporum

sententia, suspectae periculosaeque habeantur.

Imo vero, quod est valde ad fidei incolumitatem conduci-

bile, malle catbolici debent cum catholicis congregari, nisi fieri

secus coegerit necessitas. Sibi vero inter se societate conglo-

batis praeesse sacerdotes aut laicos probos atque auctoritate

graves iubeant : iisque consilio praeeuntibus, consulere ac per-

ficere pacate nitantur quod expedire rationibus suis videatur,

ad normam potissimum praeceptorum, quae Nos litteris en-

cyclicis Rerum novarum consignavimus. Hoc vero numquam

associno, affinche dove cercano aiuti pei loro affari, non abbiano in-

vece a mettere a repentaglio interessi d'un ordine rnolto piu alto. E

per evitare un tanto pericolo, propongano seco stessi ferinamente cli

non mai consentire die in verun tempo o in veruna cosa si abban-

doni la giustizia. Se havvi dunque qualche societa, che sia diretta

da nomini non tenaci del giusto, ne amici della religione, e che siasi

obbligata a prestar loro obbedienza, potra questa bensi recar molti danni

privati e pubblici, nia nessun giovamento. E pero resti ferma la con-

seguenza che, non solo bisogna fuggire le societa apertamente con-

dannate dalla Chiesa, ma quelle altresi che, a giudizio cle' prudenti,

e massime de' Veseovi, sono sospette e pericolose.

Anzi, per meglio custodire la purezza della fede, i cattolici deb-

bono associarsi di preferenza coi cattolici, se la necessita non richiede

altrimenti. Uniti poi che sieno in societa, facciano si che seggano

alia lor testa sacerdoti o laici probi ed autorevoli
;
ed attenenclosi ai

loro consigli, procurino di prendere e d'eseguire pacatamente quei

provvedimenti che meglio tornino ai loro interessi, pigliando per

norma segnatamente le istruzioni che Noi abbiamo date neU'enciclica
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sibi patiantur excidere, vindicari et in tuto poni iura multi-

tudinis rectum esse atque optabile, verumtamen Don prae-

terraittendis officiis. Officia vero permagna ea esse, aliena

non tangere; singulos esse sinere ad suas res liberos; quo-

minus operam suam collocare queat ubi libet et quando libet,

prohibere neminem. Quae per vim et turbas facta superiore

anno vidistis in patria, satis admonent americanis etiam rebus

audaciam immanitatemque perduellium imminere. Ipsa igitur

tempora catholicos iubent pro tranquillitate contendere rerum

coramunium, ideoque observare leges, abhorrere a vi, nee plura

petere quam vel aequitas vel iustitia patiatur.

Has ad res multum sane conferre operae possunt, qui se

ad scribendum contulere, maxime quorum in commentariis

quotidianis insumitur labor. Haud latet Nos, multos iam in hac

palaestra desudare bene exercitatos, quorum laudanda magis

est, quam excitanda industria. Verumtamen legendi noscen-

dique cupiditas cum tarn vehemens sit apud vos ac tarn late

pertineat, curaque bonorum iuxta ac malorum maximum possit

esse principium, omni ope enitendum, ut eorum numerus augea-

Rerum Novarum. Ma rammentino sempre che buona e desiderabil

cosa e tutelare i diritti del popolo, a patto pero di non trascurarne

i doveri. Dover! poi gravissimi sono: non toccare 1'altrui : a ciascuno

nelle cose sue lasciar liberta: non impedir chi che sia di prestar

1'opera sua dove e quando gli place. I violent! e tumultuosi disor-

dini accadriti 1' anno scorso nella vostra patria, vi fanno abbastanza

avvisati che anche 1'America e minacciata dall'audacia terribilmente

disastrosa dell'anarchia. Dunque le stesse circostanze dei tempi spro-

nano i cattolici ad adoperarsi per la conmne tranquillita, e quincli

ad osservare le leggi, ad astenersi dalle violenze, ne domanclar piii

di quello che 1'equita o la giustizia possano consentire.

Al quale intento possono assai cooperare coloro che si son dati al-

1'uffizio di scrittori, massime quell! che spendon 1'opera loro nei gior-

nali quotidian!. Non ignoriamo che in questa palestra suclano molt!

gia bene esercitati, 1' industria de' quali e piu clegna di lode, che bi-

sognosa di stimolo. Cio non ostante, essenclo si grande tra voi e si

vasta la brama di leggere e di sapere, e potendo esser ella ugual-
mente un'anipia sorgente di beni e di mali

; bisogna fare ogni sforzo
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tur, qui scribendi mimus scienter atque animo optimo gerant,

religione duce, probitate comite. Atque id eo magis apparet

in America necessarium propter consuetudinem usumque catho-

licorum cum alienis catholico nomine: quae certe caussa est

quamobrem nostris summa animi provisione constantiaque sin-

gulari.sit opus. Erudiri eos necesse est, admoneri, confirmari

animo, incitari ad studia virtutum, ad officia erga Ecclesiam,

in tantis offensionum caussis, fideliter servanda. Ista quidem
curare atque in istis elaborare, munus est Cleri proprium

idemque permagnum: sed tamen a scriptoribus ephemeridum
et locus et tempus postulat, idem ut ipsi conentur, eademque

pro caussa, quoad possunt, contendant. Serio tamen conside-

rent, scribendi operam, si minus obfuturam, parum certe reli-

gioni profuturam, deficiente animorum idem petentium con-

cordia. Qui Ecclesiae servire utiliter, qui catholicum nomen

ex animo tueri scribendo expetunt, summo consensu, ac prope

contracts copiis oportet dimicare : ut plane non tarn repellere,

quam inferre bellum, si qui vires discord!a dissipant, videan-

tur. Non absimili ratione operam suam ex frugifera et fruc-

per accrescere il numero de' buoni e bravi scrittori, clie abbiano la

religione per guida, la probita per conipagna. E cid neH'America ap-

parisce anche piu necessario, per la convivenza e promiscuita del cat-

tolici coi dissidenti; la quale al certo fa si che i nostri abbisognino

di somma cautela e di singolare costanza. Fa mestieri ammaestrarli,

ammoniiii, confortarli, eccitarli a coltivar le virtu e ad osservar fe-

delniente, in mezzo a tanti pericoli, i doveri verso la Chiesa. Yero e

che il curar tali cose e adoperarvisi intorno di proposito, e dovere

proprio e gravissimo del Clero : ma le circostanze de' tempi e de' luo-

ghi richiedono che anche gli scrittori di giornali vi prendano parte

attiva, e per la stessa causa con tutte le loro forze combattano. Ri-

flettano pero seriamente che la loro opera di scrittori, se non dan-

nosa, certamente poco utile tornera alia religione, dove rnanchi la

concordia degli animi, e non siano tutti rivolti ad un medesimo scopo.

Quei che vogliono colla penna servire utilmente alia chiesu, e pro-

muovere davvero gl'interessi cattolici, uopo e che combattano con

molta unione e come stretti in ben compatta falange ; cosicche, se

alcuni colla discordia van dissipando le forze, costoro sembrano fare
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tuosa in vitiosam calamitosamque scriptores convertunt, quo-

tiescumque consilia vel acta Episcoporum ad suum revocare

iudicium ausint, abiectaque verecundia debita, carpere, repre-

hendere: ex quo non cernunt quanta perturbatio ordinis, quot

mala gignantur. Ergo rneminerint officii, ac iustos modestiae

fines ne transiliant. In excelso auctoritatis gradu collocatis

obtemperandum Episcopis est, et conveniens consentaneusque

magnitudini ac sanctitati muneris habendus honos. Istam vero

reverentiam, quam praetermittere licet nemini, maxime in

catholicis ephemeridum auctoribus luculentam esse et velut

expositam ad exemplum necesse est. Ephemerides enim ad

longe lateque pervagandum natae, in obvii cuiusque manus

quotidie veniunt, et in opinionibus moribusque multitudinis

non parum possunt
i

. Multa multis locis Nosmetipsi de

officio scriptoris boni praecepimus: multa item et a concilio

baltimorensi III, et ab Archiepiscopis qui Chigagum anno

uffizio piuttosto di nemici che di difensori. In somigliante maniera,

gli scrittori convertono Fopera propria, di virtuosa e salutare, in vi-

ziosa e venefica, quante volte ardiscono sottoporre al loro sindacato i

provvedinienti e le azioni dei Vescovi, e fatto getto della dovata ve-

recondia, riprenderli e censurarli : senza por mente al grave disor-

dine che e questo e ai tanti mali che ne derivano. Si rammentino

dunque del loro dovere, e non oltrepassino i giusti confini della mo-

destia. Essendo i Yescovi collocati in altissimo grado d'autorita, si

deve loro obbedienza, si deve rispetto conveniente e proporzionato alia

grandezza e santita del loro grado. Questa riverenza poi da cui nes-

suno puo dispensarsi, nei giornalisti cattolici principalmente deve

essere chiarissima, e splendere come in esempio. Perciocche, essendo

i giornali ordinati a diffondersi largamente all' intorno, vengono ogni

giorno in mano di chi che sia, ed hanno influenza non tenue nelle

opinioni e nei costumi del popolo. Noi medesimi intorno al do-

vere d'un buono scrittore molte cose in molti luoghi abbiamo pre-

scritto : molte pariinente ne sono state di commune accordo stabilite

dal Concilio Baltimorese III, e poi rinnovate dagli Arcivescovi che

1

Ep. Cognita Nobis ad Archiepp. et Epp. Provinciarum Taurinen. Me-

diolanen. Vercellen. XXV Ian. an. MDCCCLXXXII.
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MDGCCLXXXXIII convenerant, de communi sententia sunt

renovata. Huiusmodi igitur documenta et Nostra et vestra

.habeant notata animo catholici, atque ita statuant, universam

scribendi rationera eisdem dirigi oportere, si probe fungi offl-

cio volunt, ut velle debent.

Ad reliquos iam cogitatio convertitur, qui nobiscum de fide

Christiana dissentium : quorum non paucos quis neget heredi-

tate magis, quam voluntate dissentire? Ut simus de eorum

salute solliciti, quo animi ardore velimus ut in Ecclesiae com-

plexum, communis omnium matris, aliquando restituantur, Epi-

stola Nostra apostolica Praeclara novissimo tempore decla-

ravit. Nee sane destituimur omni spe: is enim praesens respi-

.cit, cui parent omnia, quique animam posuit ut filios Dei, qui

erant dispersi, congregaret in unum 1
. Certe non eos dese-

rere, non linquere menti suae debemus, sed lenitate et cari-

tate maxima trahere ad nos, omnibus modis persuadendo, ut

nel 1893 sono convenuti a Chicago. I cattolici dunque s'imprimano ben

altamente in cuore questi documenti e di Noi e di voi, e si persuadano

che a norma di essi deve regolarsi tutta la loro maniera di scrivere,

se vogliono, come debbon volere, far bene il loro ufficio.

E gia il pensiero nostro st volge a quegli altri, che intorno alia

fede cristiana da noi dissentono : de :

quali chi vorra negare che una

gran parte da noi discorda piu per consuetudine ereditaria, che per

proposito deliberato? Quanta sollecitudine abbiamo noi clella loro sa-

lute, e con quanto ardore desicleriamo il loro ritorno al seno della

comune madre la Chiesa, I'abbiamo ultimamente fatto aperto nella

nostra Lettera Apostolica Praeclara. Ne siamo senza speranza : ci

affida la benigna assistenza di colui, al quale tutte cose obbediscono,

e che diede la vita per raunare insieme i figliuoli di Dio che eran*

dispersi. Certamente non dobbiamo abbandonarli, non lasciarli in balia

di se stessi
;
ma con dolcezza e carita grandissima a noi attirarli,

persuadendoii in tutti modi che vogliano applicarsi a studiar bene

1
lo. XI, 52.



EPISTOLA 409

inducant animum introspicere in omnes doctrinae catholicae

partes, praeiudicatasque opiniones exuere. Qua in re si Episco-

porum Clerique universi primae sunt parfces, secundae sunt

laicorum: quippe quorum in potestate est adiuvare apostolicam

Cleri contentionem probitate morum, integritate vitae. Exempli

magna vis est, in iis potissimum qui veritatem ex animo anqui-

runt, honestatemque propter quamdam virtutis indolem con-

sectantur, cuiusmodi in civibus vestris numerantur perplures.

Christianarum spectaculum virtutum si in obcaecatis inveterata

superstitione ethnicis tantum potuit, quantum litterarum mo-

numenta testantur, num in iis, qui sunt christianis initiati sa-

cris, nihil ad evellendum errorem posse censebimus?

Denique nee eos praetermittere silentio possumus, quorum
diuturna infelicitas opem a viris apostolicis implorat et expo-

scit: Indos intelligimus et Nigritas, americanis comprehensos

finibus, qui maximam partem nondum superstitionis depulere

tenebras. Quantus ad excolendum ager! quanta hominum mul-

titudo partis per lesum Christum impertienda beneficiis!

addentro tutte le parti della dqttrina cattolica, e a spogliarsi del pre-

giudizii. Nella qual cosa se le prime parti sono dei Yescovi e del

Clero, ie seconde sono dei laici, dei quali e sempre in potere 1'aiutar

1'opera apostolica del Clero colla probita dei costumi e colla integrita

della vita. G-rande e la forza deU'esempio, principalmente su quelli

che, cercan cli cuore la verita, e che per una certa naturale virtu

sono onesti, de' quali nel mezzo vostro ve n' ha moltissimi. Se lo

spettacolo delle virtu cristiane tanto pote nei pagani da un'antica

superstizione accecati, quanto ci attestano i monumenti scritti
;
forse

che negl' iniziati al cristianesimo non potra nulla a sradicarne gli

errori ?

Finalmente non possiamo passare sotto silenzio coloro, la cui diu-

turna infelicita implora e sollecita il soccorso degli uomini apostolici :

vogliam dire gl' Indiani ed i Negri, compresi nelle regioni americane,
che per la maggior parte non iscossero ancora le tenebre della super-
stizione. Che gran campo da coltivare ! Quanto popolo a cui parteci-

pare i benefizii della redenzione !
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Interea caelestium munerum auspicem et benevolentiae

Nostrae testem, vobis Yenerabiles Fratres, et Clero populoque

vestro, apostolicam benedictionem peramanter in Domino im-

pertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die VI ianuarii, Epi-

phania Domini, An. MDGCCXCY, Pontificatus Nostri decimo

septimo.

LEO PP. XIII.

Frattanto, auspice dei celesti doni e attestato della nostra bene-

volenza, a voi, Yenerabili Fratelli, e al Clero e al popolo vostro, im-

partiamo, con grande affetto nel Signore, 1'apostolica benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro il 6. gennaio, Epifania del Signore,

1'a. 1895, decimo settimo del nostro pontificate.

LEONE PP. XIII.
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I.

Scrisse gia un nostro letterato:

II fare un libro e meno che niente,

Se il libro fatto non rifa la gente.

Ci 6 giunto, non e molto, di Francia un libro, il quale e

appunto di que' rari, fatti per rifar la gente. L'Autore con

occhio da filosofo e cuore da sacerdote ha studiato uno de' piu

gravi problerai cristiani e social!, qual & VInsegnamento reli-

giose* nelle scuole (e che sia veramente grave si vedra piu sotto) ;

e consideratine i difetti e additatine i rimedii, ha formato quasi

un trattato di pedagogia per i corsi di religione *. Noi, che in

varii artlcoli, intitolati II Cristianesimo escluso dall'insegna-

mento pubblico in Italia e ultimamente L'educazione della

nostra gioventu ,
trattammo gi& quest' importantissimo tema,

volentieri vi torniamo sopra, non per ripetere il gia detto, ma

per compirlo. Le idee e gli eruditi appunti, sparsi nelle pagine

del lodato libro francese, mentre forniranno a noi 1'occasione

per incarnare un concetto che da gran tempo ravvolgevamo
in mente, cioe, Come e qual deve essere Tinsegnamento della

religione nelle scuole a' tempi naetri, saranno utili altresl a

far conoscere e stimare in Italia questo bel volume del De-

menthon. Vorremmo alFistesso tempo venire in aiuto della

1 Directoire de 1'enseignement religieux dans les maisons d'&lucation.

Organisation, methode, qualites du professeur, appendice bibliographique ;

par 1'Abbe Ch. Dementhon, professeur de philosophie au Seminaire de Mexi-
mieux. Paris, Poussielgue, rue Cassette, 15, 1893. In 8 di pp. XVII-482.
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Sezione III
a

dell'opera de ?

Congress! cattolici, residente a Bre-

scia, che riguarda la conservazione della Fede nelle scuole

d'Italia; sezione importante, se altra mai, perche tocca la ra-

dice d'un grande albero, qual e la Fede. E chi sa che un giorno

da quest! urmli principii non risorgano le Universitk cattoliche?

Siamo oramai, come dopo le invasion! barbariche nel mondo

romano, alia vigilia d'una nuova epoca di risorgimento cristiano,

e gik se ne veggono gli albori. Del liberalismo oggimai si puo
scrivere che fu. Tanto esso e in isfacelo in Italia! E d'una

pretesa scienza, che si voleva opporre al Gristianesimo, il

Brunetiere annunziava teste il fallimento nella Revue des deux

Mondes.

A quattro riduciamo noi le qualitk onde deve esser fornito

Finsegnamento religiose a' tempi nostri; e tutte e quattro sono

di somma necessita, perche la societk cristiana raccolga i

preziosi frutti, che meritamente aspetta da questa parte piu

rilevante dello scibile umano.

II.

L'insegnamento religioso non deve darsi alia leggera.

Cristiani non ci si nasce; come non si nasce pittori, me-

dici, musici, scultori, ebanisti o telegrafisti. Le arti, che corri-

spondono a queste profession! o discipline, sono abiti che s'in-

ducono in noi, piu o meno, ah eoctrinseco, specialmente per

magistero, non dandoci per esse la natura se non Tattitudine

o i germ! rudimentali. E nessuno, al certo, potrebbe merita-

mente dirsi pittore, medico o telegraflsta con quel pochissimo

che da madre natura a tutti i mortali. Ci vuol ben altro. E

qual sia questo ben altro, nessuno 1'ignora. Ora, il Cristiane-

simo e 1'esser cristiano ci viene a noi molto piu dal di fuori

che non le arti, consistendo esso in una serie di verita da

credere e in una serie diprecetti da osservare; verita e pre-

cetti portati nel nostro mondo dal Legato di Dio, Gesu Cristo,

e de' quali abbiamo o solo menomissimi germi o niuno affatto,

com'e di certi precetti dipendenti dalla sola volontk di Dio e
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di certe verita fuori delPorbita naturale. E chiaro che, per in-

durre in uno, entrato alia vita, il convincimento di quelle ve-

rita e Pabito di que' precetti, e potersi dire veramente cri-

stiano, ci voglia almeno tanto quanto ci vuole per aver Fabito

d'un'arte, sia anche delle piu facili.

Osservisi pero (per non prendere abbaglio) come, anche in

quest'arte sublime, Pordine della Provvidenza e tale cbe Peduca-

zione o cristiana cultura non e, ne puo essere uguale per tutti. Lo

scopo e il medesimo; ma ad essa chi arriva con meno mezzie

cbi con piu, atteso la propria indole di quest'arte e la soavita

della Provvidenza in non trascurare gli umili e i meno agiati. A
cbi sort! i natali tra gente semplice e cristianamente allevata,

lontano dal turbinio della citta e dallo scetticismo scientiflco che

esalano le effemeridi, i circoli, i teatri e le cattedre, basta poco

per rjcevere e mantenere nella sua mente e nel suo cuore il

Cristianesimo. Ma chi, per il grado in cui e posto nelPordine so-

ciale, deve far parte della eletta del popolo e si avvia ai primi

ufflzii, passando per le scuole secondarie e per le Universita, ha

bisogno di ben altra cultura cristiana. Perche il Cristianesimo,

quanto al modo onde s'innesta e germoglia in noi, segue la

comune legge delle cose umane e, diciamo di piu, delle scienze

umane : cioe, laddove il dotto impallidisce sui libri nella ricerca

del vero, e nello sciogliere le difficolta che si frappongono al

suo cammino, Fumile e Filletterato gode del frutto di quelle

investigazioni, senza fatica. Nel quadro di Raffaello, detto La

disputa del Sacramento, mentre i dottori colle fronti corru-

gate stanno curvi sui volumi, tutt'intesi alia ricerca delle prove,

o a proporre difficolta ai colleghi con isvariatissimi atteggia-

menti, una fanciulla, ingenuamente divota, passa tra loro e con

ma tranquillita paradisiaca si prostra alPadorazione del Dio

sacramentato, senza molto impensierirsi delle difficolta scienti-

fiche che travagliano que
7

dottori. Cosi la fantesca, che la mattina,

traendo un fuscellino da una scatoletta e strofinandolo sui dosso

scabro di essa, ne sprigiona una fiammella da accendere il fuoco,

non e obbligata a sapere le noie ed i fastidii che avra pro-

vato il chimico che regalo al mondo i zolflni. Chi viaggia sulla
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via ferrata, gode del frutto delle altrui Industrie
;
n6 gli fa d'uopo

rifare il faticoso lavoro d'ingegno e di mano che condusse a

termine la meravigliosa ria che egli trascorre volando. Quando

dunque parliamo d'una soda istruzione cristiana, qual deve es-

sere, intendiamo parlare di quella classe di persone, sieno esse

del sesso forte o debole, le quali seguono la camera degli studii

e devono in qualche maniera (benche non come i Teologi di

professione) essere scientificamente consapevoli di questa im-

portantissima parte dello scibile umano, contenuta ne' grandi

veri del Cristianesimo.

Or a costoro rinsegnamento cristiano non deve esser dato

alia sfuggita, ne pud questo esser considerato come cosa di lieve

momento
;
ne si deve credere ogni maestro acconcio, ne qual-

siasi, anche superficial cognizione di lui, sufflciente; ne si deve

riputare il tempo assegnato a quell' insegnamento come un

riempitivo e nulla piu. Se si precede a questo modo, non

sara maraviglia se dalle scuole stesse de' sacerdoti e delle

religiose escano uomini che potranno divenire simili a quelli

della rivoluzione francese e donne uguali alle tricoteuses di

Robespierre. Non vogliamo certo far nostro il sofisma del

Gabelli e di altri, che accusano il Gristianesimo come causa

de' mali della rivoluzione francese, perche i capi di essa erano

usciti dalle scuole de' Gesuiti ed erano stati nella loro gio-

ventu educati dal confessionale , quasi che il Gristianesimo

avesse loro insegnato a commettere quegli eccessi; no. Di-

ciamo pero che il Cristianesimo male insegnato o leggermente

insegnato non 1'impedisce. Bacone aggiunge qualche cosa di

piu quando afferma che la piena scienza conduce a Dio, la

mezza scienza allontana da lui.

E la ragione di tutto cio pare manifesta. Chi per poco

s'addentra in materie scientifiche, appartengano esse a cose

profane o religiose, chi per poco entra ne' misteriosi labi-

rinti delle difficolta inerenti ad ogni cosa umana, non esclusa

la Religione (la quale, secondo 1'ordinamento di Dio, si svi-

luppa in noi alia maniera umana), non c'e via di mezzo: o

le difficolta si devono sciogliere tutte e bene, o si rischia
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di ricever piu danno che beneficio dalla mezza cognizione.

Se voi proponete ad un uomo del volgo certe difficolta sul-

1'anima, sul giro del mondo e simili, o dovete scioglierle

trionfalmente o avrete inoculate 1' errore in quell' uomo sera-

plice, e sarebbe stato meglio per lui non aver uditi quei

dubbii. L'istesso dicasi, colla dovuta proporzione, delPinsegna-

mento religioso dato superficialmente a chi segue il corso de-

gli studii. Quella poca luee debole e incerta, accesa nell'anima

di lui, sara sopraffatta dall'altra che gli accenderanno i profes-

sori di storia, di chimica, di diritto, di terapeutica e di infinite

altre scienze. Non che la luce della Religione tema la luce

delle altre scienze, ma per la poca coltura in esse ricevuta,

al giovane parra un nulla la grande scienza del Gristianesimo

a petto delle scienze naturali. In altro modo: la tenue fiam-

mella si spegnera ad ogni piccolo soffio di quell'aria fredda

e aspra dell'incredulita che spira da per tutto. Gonosco piu

d'un giovane (afferma il P. Didon, il noto autore della vita di

Gesu Gristo) che e uscito di collegio collo scetticismo in cuore:

la poco acconcia spiegazione de' dogmi e la debolezza delle

risposte date alle difficolta avevano scandalizzato il suo animo

e per sempre
i

. La qual confessione del P. Didon potremmo
noi stessi confermare con molti esempii. Questo triste effetto

d'una scienza imperfettamente conosciuta e piii grande e fu-

nesto in quella della Religione ; poiche questa e tale, per di-

vina disposizione, che ha in se stessa luce ed ombra
;
e guai

a chi non ha bene esaminati i punti luminosi che debbono

servir come di guida ne' punti oscuri, i quali non hanno altra

luce che di riflesso!

La mezza cognizione sul Cristianesimo fa un altro strano

effetto. Ed e che taluni si fingono o verita c precetti che non

vi sono
;
e s'immaginano che il Cristianesimo non possa con-

ciliarsi colla vita umana. Quante volte, narra Monsignor

Bougaud, non ho io udito persone rispettabili e non isprov-

viste dingegno ripetermi : come vuole ella che noi crediamo

a simili cose? E quando io loro soggiungeva: Ma no, la Re-
1
Dcmenthon, op. cit.
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ligione non insegna nulla di questo che voi v' immaginate;

ecco quel che s' ha da tenere, allora, soggiunge il dotto Ye-

scovo di Laval, a tali spiegazioni coloro cascavano dalle nu-

vole per la meraviglia; e in tal modo io ho ridotto mold al

Cristianesimo *. Yuol sapere il lettore in che faceva consistere

Aristide Gabelli (eccellente scrittore, se non fosse stato razio-

nalista) la divozione cattolica 2
? I devoti del cattolicismo, egli

dice, sono briganti che portano indosso le immagini della Ma-

donna e gli scapolari de' Santi, da cui aspettano protezione

(p. 229, vol. II).
E chiaro che con questa supellettile di Cri-

stianesimo, non si puo esser cristiani. E cose di tal genere

sono messe fuori non da idioti, sibbene da gente anche dotta,

ma in fatto di religione bambinescamente ignorante.

Ma v'e una ragione piu grave di tutte perche nell'istru-

zione religiosa de' collegi, educatorii e seminarii non si conten-

tino gl'istitutori e le istitutrici d'un insegnamento superficial in

fatto di Religione. Ed e che, a tempi che corrono, non si puo
esser cristiani per abitudine; si deve esser tali per convincimento.

Per abitudine, al piu, gli alunni resteranno cristiani finche

saranno rinchiusi dentro le quattro mura del collegio; finche

il campanello li chiami alia confessione, alia cappella e alia pre-

dica
;
finche il giovane avrk attorno compagni che a drappello e

in ischiera, a un dato segno del prefetto, infilano di conserva il

corridoio del P. spirituale, e finche essi non odano e non veg-

gano rappresentarsi il mondo e la vita se non secondo i concetti

cristiani. Ma se quelle pratiche e que' concetti non passano

da abitudine in convincimento e da un moto macchinale alia

persuasione della mente, non se ne far& nulla, o egregi istitu-

tori. Anche qui, come in generale per ogni disciplina scola-

stica, vale la preziosa massima : La scuola deve servir per la

vita.

Non neghiamo gia il gran vantaggio della sola abitudine ;

giacche e pur vero che noi uomini siamo animali d' abitudine,

e abituarsi al bene e un gran vantaggio; ma non basta, in fatto

1 Ivi.

2 L'lstruzione in Italia; Bologna, Zanichelli, 1891.
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di religione specialmente e a tempi nostri. A quest! tempi, di-

ciamolo schiettamente, gli uomini son divenuti positivi (i pu-

risti dicono pratici, sia pure); e cio in tutte le discipline. La

letteratura si e sfrondata di molto e si e dato piu importanza

al pensiero che alia forma
;
in fllosofla s'e troncato il troppo

speculare e si tiene piu conto della investigazione de
1

fatti, e

forse fin troppo presso i laici
;
in istoria e noto a tutti il pro-

gredir della critica e sono note le ricerche mmutissime che

si fanno, frugandosi negli archivi, sotterra, ne' ruderi, perfin

nelle tombe, per iscoprir, sia pure un piccolo lembo del mondo

che fu; nelle arti, piu che il bello platonico, si cerca 1'utilita

della vita; le stesse lingue classiche e la classica letteratura,

in quanto e espressione del bello, s'e rifugiata quasi esclusiva-

mente nel tempio e ne' claustri religiosi. E questa nuova ten-

denza de' popoli ai vantaggi pratici e stata tale, che quelli tra

essi che per lo innanzi primeggiavano, sono ora stimati infe-

riori
; e, per citare un fatto, e certo che il mondo inglese, sia

europeo od americano, in opera d'industria e di pratiche uti-

lita e superiore alle genti latine. Da questa universale tendenza

degli animi (il cui giudizio ora non ispetta a noi) non e stata

etsente la scienza della Religione o la teologia. I teologi, cosi

detti positivi, abbondano ora piu che prima e quella parte della

teologia, che dicesi fondamentale perche e tutta in dimostrare

i fondamenti del Cristianesimo, e suole chiamarsi anche apo-

logetica, si puo dire un frutto, o meglio, una necessita del

mondo moderno. Volendosi ora tutto discutere ed esaminare

(specialmente dopoche Cartesio getto il suo dubbio in filosofia

e Lutero in teologia) i maestri del Cristianesimo si sono trovati

nella necessita di raccogliere le sparse membra delPapologe-

tica cristiana, gli argomenti cioe e i fatti onde si dimostra la

verita della religione cristiana e lo stabilimento ed ordina-

mento della Ghiesa, fatta dal Legato di Dio, Gesu Cristo, e

fame un sistema scientifico.

Serie XV J, tol. I, fasc. 1072. 27 7 febbraio 1895.
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III.

Nell' insegnamento religioso
si deve dare piu importanza all'apologetica.

Al lume di queste verita or ora esposte si vede manife-

stamente cdme il compito del maestro di Religione nelle scuole

cristiane, ne' collegi, istituti ed educatorii e far si che gli

alunni escano da quelle case alParia del mondo ben ferrati

sui fondamenti della Religione, i quali si contengono in quest!

due fatti: 1 che Gesu Cristo legato di Dio, venuto appo-

sitamente dal mondo soprannaturale a rivelarci alcune ve-

rita da credere e alcuni precetti da osservare, per conse-

guire la nostra felicita oltre tomba; 2 che la societa dalui

istituita, delta Chiesa cattolica, continua ropera di lui a be-

neficio di quelli che vengono alia vita; societa a cui egli vuole

che tutii assolutamente sieno soggetti, come a lui stesso. Tutto

cio e brevemente detto; ma ove questi due punti cardinali

fossero bene impressi nelP animo de' giovani e questi, usciti

all'aperto, ne recassero un pieno convincimento, essi si potreb-

bero davvero rassomigliare alia torre dantesca che non croHa

Giammai la cima per soffiar de' venti.

Diamo una maggiore ampiezza a questi concetti, ripetendo

in parte cio che altirove dicemmo in questo periodico. L'inse-

gnamento religioso ha due parti naturalmente distinte: Tuna

riguarda le verita rivelate da Dio, sieno speculative, sieno

praticfee ;
Paltra riguarda i fondamenti della stessa rivelazione

e si chiama apologetica. Dopo stabilitosi il Cristianesimo nel

mondo nei primi secoli, al risorgere degli studii in Europa,
ossia dal secolo duodecimo fin quasi alia fine dd passato secolo,

conyinti come erano tutti universalmente del fatto della rive-

lazione venuta da Dio per Gesu Cristo, i maestri di religione

s' intrattennero precipuamente sulla parte dogmatica e morale.

Prova ne sieno anche i libri de
1

teologi classici del medio evo,

die tutti sono, per lo piu, ia filosofare su i dommi e meno
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in provare il valore storico del Vangelo, della costituzione

della Chiesa e simili. Anche 1' istoria delle eresie, da Ario fino

a Lutero, dimostra che non il fatto della rivelazione, bensi i

singoli dogmi erano presi di mira. Lutero comincio a toccarne

i fondamenti, e da lui mano mano fino a noi, si ando sempre

piu scavando. Ma dopo che per P immenso sviluppo e le inde-

finite ramificazioni delle scienze fisiche, astronomiche, mate-

matiche e storiche, si e andato ricercando ogni piu remoto

angolo della natura e s'e creduto d'aver penetrati i suoi se-

greti piu intimi
; dopo che queste medesime scienze, messe a

servizio delle umane passioni e altiere delle loro scoperte,

gittarono il dubbio sui fondamenti storici delle nostre credenze,

niuno v' ha che, volendosi accertare sulla questione religiosa,

sia soddisfatto in udire spiegazioni e filosofemi sui dogmi,

senza vedere la prova del fatto della rivelazione stessa.

Ognuno, cui travaglia il dubbio religiose, dice a se stesso: -

Se Dio ha parlato, non puo non esser vero quel che ha detto
;

ma, dinanzi ai dubbii, ai sofismi e alle difficolta di tanti incre-

Pili,

vo' accertarmi del fatto, e cio mi basta; vo' sapere con

rtezza se Cristo affido alia Chiesa Pautorita d'insegnare o ms>.

lesto m'importa soprattutto.

Or il dovere di chi insegna Religione a' tempi nostri e

appunto soddisfare questo desiderio delle menti e venire in

aiuto di qnesto bisogno. Se fossimo a' tempi di Ario, si udrebbe

volentieri parlare della consustanzialita del Verbo ; se a' tempi
di Costantino Copronimo, quando infieriva una falsa dottrina

contro la venerazione delle imagini, ci assoderemmo nella

dottrina della Chiesa su tal punto ;
se a' tempi dello scisma

d'oriente o di quello d'occidente, ci garberebbe udire buoni argo-

menti sulP autorita papale, sulla formola filioque del simbolo,

e udiremmo volentieri notizie di Giovanni il Digiunatore, di

Fozio, di Marco d' Efeso, del Card. Bessarione e dite voi. Or
a' tempi nostri non s' impugna piu questo o quel dogma, sib-

bene il fatto stesso fondamentale della rivelazione, cui si tenta

spiegare come un qualsiasi frutto naturale, vero o finto,

quale, a guisa d'esempio, la spedizione degli argonauti, Pin-
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carnazione di Visnu, T impero di Maometto, le imprese di

Cesare, i prodigi dell' eletlricila e del vapore, la coltivazione

della cicoria e del prezzemolo. Non si va piu in la di quel

che P uomo puo vedere, toccare e immaginare. Ecco 1'eresia

del nostri tempi ;
e di essa e impregnata perfin Tatmosfera

in che ci moviamo e Faria che respiriamo.

II bisogno presente e dunque Yapologetica cristiana e calto-

lica; nella prima delle quali si parla della Religione cristiana, si

prova il fatto della rivelazione, la sua divinita
;
nella seconda,

della divina costituzione della Chiesa co' principal! corollarii pra-

tici. E cio e tanto piu facile, in quanto che tutta la verita e divi-

nita della Religione cristiana e fondata in un fatto storico, i cui

element! son disseminati in tutta la storia del genere umano;
fatto storico, diciamo, come e un fatto storico che Colombo

ha scoperta TAmerica
;
con questa differenza pero, che, mentre

questo niuno ha interesse di negare; contro quello si e col-

legata tutta Tastuzia delle umane passioni, che cercano oscu-

rarlo, disprezzarlo e confonderlo, se fosse possibile, coi miti e

colle leggende; quasi che non avessimo piu occhi in fronte

da distinguere il vero dal falso, I'liomo dalla scimmia, le mo-

nete legittime dalle false. In tal modo queste scuole di Reli-

gione (fatte non a compiere come che sia il programma, od a

vana specolazione accademica di dilettanti) potrebbero dive-

nire, in mezzo alia guerra universale degP increduli di tutti i

gradi, vere fortezze e castelli insuperabili del combattuto Cri-

stianesimo.

E niuno si meravigli di questa nostra insistenza, del dover

dare cioe importanza zlYapologetica nelle scuole di Religione.

O che s'ha egli a fare? Bisogna essere uomini ne dell'avve-

nire (come una musica del Wagner), ne del passato, ma del

presente, se vogliamo far bene a quelli che ora sono sulla

terra. A que' che furono ci peflsarono i nostri padri ;
a que' che

saranno ci penseranno i posted; noi pensiamo a quelli che

sono e vengono ora alia vita. E in quest!, diciamo, dobbiamo

piantare 11 convincknento della verita della Religione, insistendo

piu nella parte fondamentale, e raccogliendo i combattenti sul
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lato piu oppugnato, servendoci di armi uguali a quelle dei

nemici. Vorrebbe forse un soldato moderno usare le frecce e

le catapulte degli eroi del Tasso contro i cannoni Krupp e i

fucili Lebel ? Tra noi poveri uomini tutto e relative, e a

nuove necessita bisogna accorrere con nuovi aiuti. La luce

del gas, che fu gia la meraviglia del passato e oggimai im-

pallidita di fronte alle lampade elettriche, e i vascelli a vapore

tengono il luogo delle caravelle di Cristoforo Colombo. La

Chiesa, diceva egregiamente il prof. Alessi, aprendo la scuola

di Religione a Padova, la Chiesa non ha preteso mai di pie-

trificare la scienza e contenere gli studii religiosi sempre in

uno stesso stampo, come in un letto di Procuste. Siccome variano

i tempi e con i tempi gli errori
; cosi, restando una nella so-

stanza, apparisce varia nella forma e nei mezzi la difesa del

Cristianesimo. Non nova sed nove. I Padri han fatto Tapologia

che conveniva ai primi secoli del Cristianesimo; S. Tommaso
e gli Scolastici rizzarono quell' edificio teologico, che era ri-

chiesto dai bisogni de' loro tempi. II secolo XVI e XVII risve-

gliarono piu pptentemente gli studii ermeneutici e patristici

per opporsi all' eresia protestante. II secolo XVIII e il prin-

cipio del nostro secolo ci hanno dato T apologia filosoflca e

sociale, perche la Fede veniva minacciata dalP incredulita degli

Enciclopedisti e dai principii deH'ottantanove. A'giorni nostri,

in cui le scienze sperimentali esercitano sugli animi un fascino

irresistibile, fa d'uopo che il metodo sperimentale sia pure

applicato alia difesa della Religione.

IV.

Conoscenza delle principal! question! religiose moderne.

Chi e esercitato alia scherma ed ha seco le armi, se e sor-

preso dai nernico, sa riparare i colpi; chi ha esercitato 13

membra al nuoto, cadendo in acqua, non andra a fondo, sa-

pendo come destreggiarsi, per istare a galla e raggiungere
la riva. Parimente chi in una scuola di Religione, fatta a modo,
e rotto alle difflcolta e tiene saldi i principii massicci del Cri-
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stianesimo, non sara vinto facilmente, ne fara naufragio, quando,

uscito alPaperto, udira all' Universita, alia conversazione questo

o quel paradosso. Ma, e d'uopo allora esser armato, oportet

studuisse; altrimenti non si resiste ai colpi o si cede al flutto

che sale.

Ecco il vantaggio d'aver fatto un corso d'apologetica soda.

S' intende ch'essa non sara un corso di teologia come lo fanno

gli ecclesiastic!. Ma certi punti devono essere ben fortificati,

affinche, come da altrettante fortezze, si possa difendere un

largo campo sottoposto. Questa e buona strategica, non po-

tendosi ad ogni passo fabbricare una fortezza per impedir la

marcia al nemico. Udirete per esempio farvi una difficolta sopra

un versetto della Bibbia, sulPEucaristia, sul Sillabo, eccetera:

Signore, potete allora voi dire: Crede ella che G. Cristo

abbia stabilito in terra un giudice delle controversie, che decide

in ultimo appello ? Se dice di non saperne nulla, allora voi gli ri-

sponderete (come insegna Mons. Pie): Impari dunque Tarit-

metica, prima di fare difficolta sul calcolo infinitesimale. Se poi

ammette che la Chiesa e il Papa hanno avuto da Cristo Tauto-

rita inappellabile d' insegnare, bastera recitargli la dottrina

ecclesiastica su que' punti, o semplicemente rimettersene a

quel che essa insegna. Ma questo non si otterra, se lo studente

dalla scuola di Religione non esca convinto di questi due gran<

veri: 1 che Gesu Cristo & stato un legato divino, venuto ad

segnarci le veritd religiose; 2 che egli,partendo dalla terra,

stdbilita una societd che e la Chiesa, e I'ha investita della s\

stessa autoritd.

Ma siccome non tutte le menti da due principii sono ca-

paci a trarre tutte le conseguenze, e assolutamente necessario

che nella detta scuola di Religione, si passino in rassegna 1<

principali questioni moderne, che soglionsi discutere a tempi

nostri dagli avversarii del Cristianesimo. Esse sieno, ripe-

tiamo, questioni moderne, non antiche od inutili. Le difficoll

che il giovine udira fuori della scuola, sia quanto ai dogi

sia quanto alia morale, devono essere prevenute in iscuola

non permettere che egli le oda per la prima volta dai profai
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Lo stendere un velo pietoso su certi fatti, perch6 non sieno

visti, sapendosi che quel velo sara poi rimesso fuori della
'

scuola con iscandalo, non e buona pedagogia. Tutto sta a far

le cose a modo. Ne dobbiamo temer di nulla; poiche niuna

verita si oppone ad un'altra verita, e solo il falso e fonte di guai

I

nel mondo. II maestro si faccia dunque uno spicilegio di quelle

I question! ed addestri la mente del giovane su que' problemi,

|

i quali sono ben piii important! di quelli di Pitagora o d'Ar-

; chimede. Eccone un saggio: Unprospetto della storia eccle-

siastica, de' personaggipiu insigni e de
1

principali avvenimenti,

in ispecie di quelli, su cui s'e disputato. Un'idea sommaria

della liturgia cattolica Gli Ordini religiosi La distin-

zione delle debolezze umane dall' istiluto divino Le rela-

zioni tra la Chiesa e Vautorita civile La distinzione tra

gli arlicoli di fede e le opinioni teologiche Liberia di co-

scienza Tolleranza e intolleranza religiosa La Masso-

neria (che cosa sia e che cosa inienda) Lo spirilismo

U sistema darviniano II dominio temporale del Papa (che

per molii e uno spauracchio, perche non sanno che cosa de-

vono pensare su di esso) I Santi del Crisiianesimo e le

loro vile Alcuni miracoli ben provati Le leggi della

Chiesa Modo di diportarsi in questo dissidio Ira il Governo

e la Chiesa in Italia II Non expedit ponlificio per le

urne poliliche Unita e indipendenza della patria (idee

giuste su questo punlo) Le passioni e la legge di Dio

La religione cattolica e gli eretici La religione cattolica e

le false religioni La scienza e la Fede La doppia san-

zione oUramondiale alia legge di Dio 72 vero significato

della liberta tanto civile che politica Liberali e cattolici

(detli per ischerno clericali) Uinquisizione, e via dicendo.

E questo per un semplice saggio, abbozzato sola-mente per dar

corpo a un' idea. -II Maestro deve far lui poi la scelta delle

questioni, la cui spiegazione crede necessaria, secondo gli

aggiunti di tempo, di luogo e di persona.

Quando un giovane esca dalla scuola di Religione ben fer-

rato sopra 1'oggetto principale di quella e sopra il seoon-



424 QUAL DEBBA ESSERE L' INSEGNAMENTO RELIGIOSO

dario (come si potrebbe chiamare lo spicilegio delle que-

stion! indicate), potra dirsi che dalla scuola esce ima testa

pensante e non una larva; un cristiano di convincimento, non

di sola abitudine e sentimento; un cristiano di ferro, non di

cera. II sentimento, 1'abitudine sono ottime; ma ci vuol ben

altro per attraversare un mondo pieno di perversi principii,

predicati dai giornali, dalle cattedre, dai teatri, dalle conver-

sazioni e sopra tutto dalle passioni. Chi scrive queste linee

si reca talvolta allo studio dello scultore Aureli, T autore

del S. Tommaso d' Aquino in Vaticano, del Card. Massaia

ai Gappuccini di Frascati, e di altre statue monumental!, di

cui alcune non sono uscite ancora dai suo studio, come il

S. Bonaventura per Bagnorea, la S. Genoveffa per S. Maria

in via, il La Salle per Rouen. Que'colossi, prima son di creta,

poi di gesso. Ma in questo stato rimangono solo nella scuola

del Maestro: ne egli li avventura fuori, air inclemenza del

cielo e ai tocchi de' profani, se non trasformati in marmo o

bronzo. Or di marmo o bronzo, intesa rettamente la metafora,

dovrebbero essere i giovani in fatto di Religione, quando dalla

scuola passano alParia aspra e rigida del mondo. Solo a tal

patto o condizione la loro Fede sara salda e duratura.

y.

Conoscenza. di alcuni libri di Religione.

Ancora un' idea (ed e la quarta che vorremmo tradotta in

atto nelle scuole di Religione) affinche 1' insegnamento di que-

st'altissimo e importantissimo oggetto dello scibile umano sia

qual si richiede e produca il desiderato frutto. Cio e che il

giovane porti seco dalla scuola un corredo, sia pur piccolo,

di erudizione bibliografica riguardo alle migliori opere sulla

Religione. In prima per se stesso
;
affinche all'uopo sappia dove

ricorrere per isciogliere un dubbio od avere uno schiarimento.

In secondo luogo per altri, a cui forse egli debba provvedere,

sieno figliuoli, parent! od amici
; poiche non s' impara solo per

se stesso. Un buon libro e un tesoro. Ma bisogna conoscerlo.

Non e necessario che tutti abbiamo in casa la fontana del-

1'acqua, ma e necessarissimo saper dove si trovi per le ne-
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essita occorrenti. Or il Maestro di Religione dovrebbe far

noscere ai suoi alunni alcuni di quest! libri, e di alcuni an-

he provvederneli, affinche se ne servano nel corso della vita
;

n quella guisa che a chi intraprende im viaggio consigliamo

provvedersi di biscotto, perch6 non venga ineno per la via.

Cio si fa per tutte le arti e profession!. Chi e quel medico

che non abbia seco od almeno non conosca alcuni manuali di

medicina, per consultarli all'uopo? Chi e quel pittore o scul-

tore che non abbia alia mano disegni di opere artistiche, col-

lezioni di fogge di vestire e scene di costumi, per imitarli e

dare cosi un fondamento storico ai lavori a lui commessi ? Ogni
arte o professione ha i suoi amminicoli, argomenti ed indu-

strie. perche solo la professione di cristiano (in chi e per-

sona colta, e della quale intendiamo parlare) deve esser priva

di cio che Taiuta, la perfeziona e la mantiene in vita? Forse-

ch6 6 piu facile mantenersi cristiano, di quello che sia man-

tener 1'abito di pittore o di medico? Quali sieno queste opere
e questi libri (di cui si dovrebbe aver conoscenza e di alcuni

i dovrebbe anche esser provvisti) ogni Maestro di Religione

ovrebbe essere in grado di sapere e conoscere. Un artista

he non conosce i ferri del suo mestiere, non e artista. II De-

enthon, nell'opera che ha suggerito il pensiero di quesfar-

ticolo, ne fa una lunga lista; ma sono libri, per lo piu, fran-

cesi. I Maestri italiani pero potrebbero consultare con profitto

quelFelenco ;
molto piu che alcuni di que' libri sono gia tra-

dotti in italiano. Un'altra fonte indichiamo loro in un recente

libro del nostro collega, P. G. Franco, intitolato Catalogo di

libri per le famiglie colte ed oneste *. Anche la bibliografla

della Civiltd Caltolica potrebbe essere un'altra sorgente di co-

gnizioni opportune al nostro scopo. L'istesso dicasi di altri

periodic! cattolici che fanno riviste di libri. Ogni editore cat-

tolico inoltre e in grado di dare tutte le informazioni possi.

bili in questa materia. E, per citare qualcheduna delle opere

1 L' operetta e stampata a Roma, tip. Artigianelli , via Monserrato,
n. 149, 1892; vendibile airamministrazione della Civilta Cattolica, Roma,
via Ripetta, 246. Di otto cataloghi, annunciati dall'A. non e uscito pero
che il primo, ed e per cominciarsi il secondo.
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di cui parliamo, Gil Splendori della Fede del Moigno, il Corso

di apologelica del De Yivier, II Cristianesimo e i tempi pre-

senti del Bougaud, la Vila di Gesu Cristo del Capecelatro r

quella del P. Diclon, le Risposte alle obbiezioni pin comuni

del Franco, quelle piu succinte del De Segur, il primo volume

delle Praelectiones dogmaticae del Pesch (ottimo anche pel

Teologi), la Religione e societa del Cavallini (Marietti, Torino

1892), la Chiesa Cattolica (Saggio di teologia per laid) di

Monsignor Ruffoni, e infinite altre opere possono entrare

nell'elenco bibliografico dello studente cattolico. L'elenco pero

dovrebbe abbracciare, oltre Foggetto principale della Religione^

anche gli oggetti affini, come la storia, le letture edificanti,

i dizionari caltolici, i periodici e giornali catiolici, le letture

amene; cose tutte di cui nella vita non si puo far senza.

VI.

Or, per ricapitolare tutto il detto, esso comprende quat-

tro cose, che, messe in pratica dai Maestri di Religione nelle

scuole cattoliche, incarnerebbero un metodo d' insegnamento-

religioso, opportune ai nostri tempi e, a nostro parere, per-

fetto
;
delle quali quattro cose, una riguarda il modo, le altre

tre riguardano la sostanza dell' insegnamento stesso. La prima
cosa e che questo non si faccia perfunctorie, ossia per solo di-

simpegno, ne si consideri come cosa secondaria e da passarsene

leggermente. Le altre tre sono : l.
a Dare importanza e pieno

svolgimento alia dimostrazione cristiana e cattolica (la chia-

mano anche Apologetica) ; 2.
a Esaminare in iscuola le princi-

pali questioni moderne, attinentisi alia Religione; 3.
a Fornire

1'allievo di opportune cognizioni bibliografiche sulle opere ri-

guardanti la Religione e di qualcheduna anche provvederlo^

come di lume nel tenebroso cammino della vita. Del giovane

cosi provveduto potremo ripetere col poeta :

Dall'oriente ascoso

Entro notturne bende

Per calle avventuroso

Un pellegrino ascende,

A cui fedel lucerna

Die nel partir la carita materna *.

1
Zanella, La Religione materna .



GLI HETHEI-PELASGI
LLIE ISO LIE IDIELIli'E

CIPRO

SOMMARIO : Cause della scarsita di monument! hethei preistorici in Cipro.

II Sillabario cipriotto, sua storia e natura. Le pietre insulari. Con-

clusion!.

Dalle cose nel precedente articolo esposte s' intende senza

difficolta, la mancanza di monumenti in Cipro simili a quelli

degli altri Hethei dell'Asia Minore e della Cappadocia. In Cipro

non si sono vedute finora costruzioni pelasgiche n6 bassirilievi,

-come al Sipilo e nella Pteria, nella Licaonia, nella Frigia ed in

altri paesi degli Hethei. Gia fin dal XVI secolo a. G. C. 1' isola

fu nella signoria de' faraoni egizii, quindi vi sopraggiunsero

le colonie fenicie e le greche, sin dopo la guerra troiana,

qualcuna fors'anco prima, e poscia vi dominarono gli Assiri

e flnalmente i greci-egizii dell'eta tolemaica. Ora mentre gli

Hethei di Siria, dell'Asia Minore e della Cappadocia erano

nel XYI, XV e XIV secolo nel pieno svolgimento della loro

civilta e della militare potenza, i loro fratelli di Cipro si tro-

vavano sotto lo scettro de' Thutimes della XVIII dinastia. Non
ebbero dunque ne tempo ne liberta di farsi un nome con mo-

numenti ed opere d'arte e d'industria loro proprii. Con tante

influenze straniere nell' isola, alcune delle quali d'eta jonta-

nissime, molti monumenti arcaici che sono venuti fuori dagli

scavi devono stimarsi di attribuzione incerta, ed altri che sa-

remmo tentati di considerar come arcaici per la rozzezza della
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forma, possono non esser tali, conciossiache in tutti i tempi
ed anche nel nostro, si veggano statuette e disegni d'uomini

e d'animali somigliantissimi alle statuette e a' disegni delPeta

primitiva di Troia. Dove la causa e identica si avranno sempre
identici effetti. Ora la causa e Pignoranza e 1'inesperienza del

disegno degli artefici popolani che lavorano per il popolo.

Vero e che parecchi monument! di Cipro tuttora esistenti

ci richiamano memorie della piu alta antichita, mercecch6 in

essi sopravvivano tracce o vestige d'arti e di culto preistoricL

Tali, a cagion d'esempio, sono i monoliti di Palepafo distant!

due chilometri circa dal tempio delPantica Paphos, e disposti

nella medesima direzione. Di quest! monument! megalitici dettl

menhirs, se ne son trovati iinora una cinquantina, di cui due

terzi si veggono disposti come si e detto, quasi circolarmente

al tempio di Afrodite Pafia J
. Essi furono creduti da taluno so-

stegni di pressoi da olio, ma 1' Ohnefalsch-Richter 2 e il Doerp-

feld vi riconoscono oggetti di culto, come dimostra la lora

mole e la rappresentanza di coni, obelischi o monoliti quali

oggetti di culto. II buco (vedi fig. 2), secondo 1' Ohnefalsch

Richter, sarebbe il simbolo della dimora del dio, Altri mono-

liti simili si trovano nelF isola ed hanno analogia con quell!

di Tiro e di Sidone che si veggono rappresentati sulle monete.

Nella tomba di Xylotymbo (fig. 3) si ha una prova del-

Pesistenza in Cipro dell'arte micenea nella costruzione delle

volte, identica alParte hethea che vedemmo a Boghaz-koi
3
.

Uepoca che P Ohnefalsch assegna a questa tomba sarebbe il

VII-VI sec. a. G. C. 4
.

1 EMILE DESCHAMPS, Les Menhirs percts de Vile de Chypre ; nella Na-

ture
,
29 Dec. 1894, p. 66.

8 OHNEFALSCH RICHTER, Kypros, II, tav. XVIII-1, I 57 p. 22

e p. 163
3 DE CARA, op. c* p. 150 e segg.
4 Cf. dello stesso autore le taw. CLXXIV, CLXXV, e note al Vol. I>

p. 475 e
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Monoliti di Palaepaphcs

Dall'OHNEFALSCH RiCHTER Kypros II. Tav. XVIII-1 1-57 p. 23 e p. 169.

(Fiff. 2).
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II pilos aguzzo, specie di berretto frigio, ond' e cinta la

testa (fig. 4) che qui riproduciamo, e una foggia di coperta

del capo molto usata anche oggidi nelF isola, e si prolunga
sulla nuca. In questo esemplare mancano i lembi laterali. I

nostri lettori ricorderanno il cappello puntuto hetheo, del quale

ebbero molti esemplari nel nostro 1 Volume. Altri esemplari

per F isola di Gipro si possono vedere nelF opera gia citata

dell' Ohnefalsch J
.

Tomba di Xylotymbo

Sezione dair OHNEFALSCH RICHTER, II Tav, CLXXXIX.

(Fig. 3).

L'altro argomento che dimostra Fantichita e la priorita

degli Hethei nell'occupazione di Cipro, e quello d'un partico-

lare genere di scrittura che truviamo usato in monete e in

iscrizioni stese in lingua greca ovvero bilingui, cioe in idioma

greco e fenicio. Noi sappiamo da Erodoto che i Cipriotti

erano divisi in piii genti: gli uni di Salamina, d'Atene; altri

dell'Arcadia; altri di Citno; altri di Fenicia; altri delFEtiopia.

Gosi dicono gli stessi Gipriotti. Touiwv & TOSSES sOvsa gait,

d |iev fatb SaXafuvos xal 'AOYjvetov, ol 5e arc' 'ApxaSiTjs, d 6e

1 Yedi tav, XLV, n. 2, 3; tav. XLVI, specialmente n. 6, XL n. 7 e

XVII n. 5.
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GIVIXTS d arc'
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K60vou, d & omb OGIVIXTJS, d arc' AiGioicirjs, w aOiol

Xlyouat
4

. Ora la scrittura di cui parliamo, non & di veruna di

queste nazioni, ne altrimenti egizia od assira. Se dunque i

Testa di statua in terracotta di Temenos Limniti

Uomo con pilos aguzzo ;
dall' OHNEFALSCH

RICHTER. Kypros II t. XL1V n. 2, 1-52.

(Fig. 4).

greci di Cipro 1'usarono, certa cosa 6 che la trovarono nel-

Pisola, dove non la poterono introdurre se non quegli Hethei-

Siri, i quali, come fu provato dianzi, ne furono i primi abi-

tatori.

1 HERODOT. VII, XC.
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II mistero delle iscrizioni cipriotte era in cio che nessun

uomo avrebbe mai potuto pensare e neppur congetturare, che

cio6 sotto quelle strane forme di caratteri tanto da' greci

diversi, si nascondessero testi in greco idioma. II primo rive-

latore o scopritore di questo fatto importantissimo fu 1'inglese

Giorgio Smith, uomo divenuto celebre per i suoi lavori assi-

riologici. Ma la maraviglia e questa che lo Smith non sapeva

greco, ed era stato prima un incisore, non un uomo di lettere.

Conosciuto una volta che la lingua delle iscrizioni era la greca,

lo Smith pose 1'ingegno a determinar il valore de' segni sil-

labici onde consta la scrittura cipriotta, e ne lesse esattamente

diciotto, e in modo approssimativo altri sette. Laonde ben

affermo il Breal che: George Smith est le veritable auteur

du dechiffrement ; car il a vu quelle etait la langue, et, ce

premier point une fois acquis, tout le resle devait s'ensuivre 1
.

Nello stesso aringo e nel medesimo periodico delle Tran-

sactions of the Society of Biblical Archaeology
2
, entrava Til-

lustre egittologo Samuele Birch, il quale conviene con lo Smith

intorno all' idioma greco delle iscrizioni cipriotte, ed eliminato

Tegizio e 1'assiro, conchiude : II cipriotto dev'essere una forma

del greco; tuttavia, bench6 la struttura generale della lingua

sia greca, e molte, anzi il piu delle voci sieno d'origine greca,

vi si e frammescolato in larga misura un elemento estraneo,

sia un dialetto pelasgico, sia qualche altra lingua d'un popolo

aborigeno, al che bisogna aggiungere de' vocaboli introdotti

da'coloni fenicii e da' conquistatori stranieri 3
. II Brandis de-

cifra la congiunzione e, in cipriotto Ka$ per Kat, cio che leg-

gevasi gia in Esichio: Kag- Kfacptoi <XVT! TOO xat (Ediz. dello

SCHMIDT, II, p. 418, 57). Riconobbe il valore d'altre poche let-

1 MICHEL BRAL. Sur le dtchijfrement des inscriptions Cypriotes (Journ.

des Savants, Aout Sept., 1877) p. 7 dell'Extrait gentilmente donatoci dal-

1'Autore a Parig-i nel mag-g-io 1885. Si vegga la storia di questa scoperta
e degli studii che I'aceompag-narono e la seg-uirono, in questo eccellente

layoro del Breal donde abbiamo attinte le nostre notizie.
2 T. I, 1872-1876 5 vol.
8 SAM. BIRCH, On the reading of the inscription on the bronze plate of

2)ali (Idalium). 1872.

Serie XVI, vol. 1, fasc. 1072. 28 7 felbraio 1895.
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tere, e credette doversi riportare al Y secolo a. G. G. questo

sistema di scrittura conforme a quello cuneiforme della Per-

sia *. Con lui cominciano a prestar 1'opera loro i dotti tede-

schi nel deciframento del sillabario e 1' interpretazione delle

iscrizioni cipriotte. II prof. Moriz Schmidt da un lato, il Deecke

e il Siegismund dall'altro, nel 1874 decifrano la maggior parte

delle lettere. De' 51 segni 23 erano noti, lo Schimdt ne deter-

mina 19 e salvo due o tre, il valore degli altri e debitamente

fissato 2
. Quattro lettere lasciate senza spiegazione da lui, fu-

rono indentificate dal Deecke e dal Siegismund, i quali cor-

reggono il valore di alcuni pochi segni e scoprono quello del

digamma 3
. Seguirono sullo stesso soggetto altri lavori piu o

meno lunghi, d' interpretazione d' iscrizioni cipriotte e di os-

servazioni grammaticali sulle proprieta di questo dialetto
4

.

Gome si poterono decifrare i testi scritti in caratteri ci-

priotti? Rispondiamo che allo stesso modo onde il Champol-
lion decifrava i geroglifici egizii, e come furono poi lette le

scritture cuneiformi, per mezzo cioe di testi bilingui. Fortu-

natamente i testi bilingui trovati in Cipro furono molti e al-

cuni non brevi. II duca di Luynes che inizio questi studii col

suo lavoro: Numismatique et inscriptions Cypriotes (Paris,

1852) acquistava nel 1850 una tavoletta di bronzo scoperta a

Dali, 1'antica Idalium, contenente una iscrizione di trentuna

linea sulle due facce, in caratteri cipriotti serrati e leggibili.

Questo e il testo piu lungo che finora si conosca. II de Vogue

riportava dall'Oriente negli anni appresso undici iscrizioni, una

1 La Memoria di GIOVANNI BRANDIS, morto P8 luglio 1872, fu pubbli-

cata dopo la sua morte nel Bullettino dell'Accadcmia di Berlino (sett.-ott.

1893).
*

Cf. Jenaer Literaturzeitung, 7 feb. 1874; 18 apr. dello stesso anno.

Die Inschrift von Idalion und das kyprische Syllalar, eine epigraphische

Studie, autografia. lena, presso Dufft, 1874.

3 Cf. T. VII deg-li Studitn zur griechischen und lateinischen G-ramma-

tik. Raccolta filologica diretta da GIORGIO CURTIUS.
4 H. L. AHRENS, nel Philologus, T. XXXV, p. 1-102; T. XXXVI, p. 1-31.

I. BERGK, nella Jenaer Literaturzeitung, 1875, p. 463. L. RODET, Sur

le dechiffrement des inscriptons pre"fendues anarienne* de Vile de Chypre.

Paris, Leroux, 1876.
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delle quali bilingue \ Si ebbero quindi le collezioni d' iscri-

zioni dell' Hamilton Lang, del generale Palma di Cesnola e

del Pierides, orientalista greco. II numero maggiore di docu-

ment! di questo genere proviene da' luoghi dove sorsero i ce-

lebri santuarii d'Idalion, d'Amatunte, di Pafo, di Golgi e di

Curio. Nel 1877 il numero complessivo di documenti di ogni

genere in caratteri cipriotti era di ottanta.

Diciamo ora poche parole sulla natura del sillabario ci-

priotto. Le consonanti sono sempre seguite da vocali. Se la

parola comincia con due consonanti, p. e. con XT, Tip, la prima

di esse avra la medesima vocale della seconda. Cosi 7116X1$ si

serivera 7u(o)t6Xi, Siaata?, S(a)Taaa$. Se il gruppo e nel mezzo

del vocabolo, la regola e la stessa. Gosi <J>tX6xi>Tcpo si scrivera

<DiX6xu7u(o)po. Cio vale soltanto per i gruppi dove la seconda

consonante e una liquida. Se poi la seconda non e tale, la

prima consonante si regola sulla vocale della sillaba prece-

dente. Cosi dpyupci) si scrivera dp(a)Yupcp, FoXyta, roX(o)yia. Se

il vocabolo e seguito da un'enclitica p. e. ye, 51, ita, 1'encli-

tica si considera come parte integrante di esso vocabolo. Gosi

(per xouaBs), ai'axs, si scriveranno Taa(a)6e, T6a(o)5e,

Se la parola termina in consonante si sceglie il segno che

contiene la vocale e. Cosi TO!?, x&P v
>
*<& si scriveranno Totor(e),

X&pcv(), y.dco(e). Ma se la parola seguente comincia con vocale,

le due parole a volte si uniscono. Cosi di iav 'A0avav si fa TQC-

va-0a-vo-v. Al contrario 1'accusativo plurale TO? non si unirk

alia voce seguente; quindi si scrivera i6-a(s) 'avOpcoTio? cioe

TOU? av0pd)7iouS'

Ecco due altre particolarita del sillabario cipriotto. Non esi-

ste in esso differenza di segni per le consonanti forti, dolci e

aspirate; ma un solo segno serve a rappresentarle tutte. Le

nasali v e
{A non si esprimono se sono seguite da consonante.

Cosi si scrivera Ta-Xa-T(o-v per xaXavicov
;

rca-ia per Ttavia, a-5t-

pi-ja-Ta per

1

Melanges d'arcJitologie orientale par le Comte de Vogue. Paris. 1868.
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La notizia che abbiamo data del sillabario cipriotto comeche-

succinta, e nondimeno bastevole per intendere la forza dell'ar-

gomento, col quale vogliamo confermare la priority degli Hethei

nelPoccupazione dell'isola di Gipro. IQ fatto, nessuno de' po-

poli ricordati da Erodoto, Salaminii, Ateniesi, Etiopi, Citnii e

Fenicii che vennero ad abitare in Gipro, usava scrittura si-

mile alia cipriotta. Lo stesso dicasi degli Egizii e degli Assiri.

II tentative del Brandis e del Deecke di riscontrar i segni ci-

priotti co' cuneiformi falli, perche mal fondato. Resta dunque-

certo che Porigine della scrittura cipriotta esclusi i Greci, i

Fenicii, gli Etiopi, gli Assiri, debba riferirsi a' soli Hethei

primi occupatori dell' isola, come fu provato dianzi con argo-

mentutolti dalle tradizioni mitiche e dalle genealogie de' suoi

tre Re piii antichi. Ma gli Hethei di Cipro non inventarono

la scrittura loro nell'isola, si bene ve la introdussero dal conti-

nente, dalla Siria cioe o dalla Gilicia. Ed in vero tutto dimo-

stra che nell'Asia Minore e in tutti i paesi della confedera-

zione de' popoli hethei dovette fin da tempi remotissimi essere-

in uso un alfabeto somigliante al cipriotto. Diciamo somigliante

aon identico, perciocche secondo luoghi e tempi esso si venne

modificando, ma non cosi da non conservar qualche elemento,

onde si fa manifesta Porigine comune de' particolari alfabetL

Ora questa comune origine e accertata dal riscontro di segni

identici del sillabario cipriotto e degli alfabeti della Troade r

della Licia, della Panfilia, della Gappadocia e d'altre contrade,.

le quali furono nella signoria de' popoli hethei *.

E in verita, sulle pietre cosiddette insulari, troviamo segni

d'una scrittura geroglifica, dalla quale sembra derivata la

lineare scoperta dall' Evans e che si estese a pressoche tutte

le isole dell' Egeo in tempi prefenicii e preellenici. Ondeche si

potrebbe a priori chiamar hetheo-pelasgica, tanto piu che

alcuni segni ricordano quelli delle iscrizioni hethee. Ripor-

tiamo qui pochi esempii di coteste pietre trovate a Cipro e-

1 Cf. SAYCE, Trans, of S. B. A. Ann. 1876. Les inscriptions trowtes

a HissarUk, dello stesso autore, neirilios dello SCHLIEMANN, Appendice IL

1885.
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rimandiamo una piii ampia trattazione alle altre isole e spe-

cialmente a Greta. II Palma di Cesnola ritiene queste incision!

ed altre molte siccome assire, ma tanto per il loro stile, quanto

per i geroglifici e le rappresentazioni che portano, devono

dirsi hethee l
.

In questa pietra insulare (fig. 5) divisa verticalmente in

quattro scompartimenti arcuati abbiamo figure umane (forse

divinita) e simboli; le figure sono in ciascuno degli scom-

partimenti in alto, e i simboli sotto le figure. 1 Una figura

di profile verso destra, con corpo di uccello (?) e testa ton-

deggiante come tutte le altre
;
sotto due mezzelune addossate

(Fig. 5).

i

Tuna alPaltra orizzontalmente
;
2 una figura di uomo seduta,

di profilo verso destra, con la mano sinistra protesa; sotto,

un sole radiato
;
3 una figura di uomo senza braccia, che

cammina verso d., e sotto, due crescenti simili al 1; 4 una

figura umana seduta come la seconda, ma inchinata in avanti
;

sotto, simbolo globulare senza raggi, forse un pianeta. II modo
d'indicare la testa delle figure per mezzo d'una sfera e note-

vole ed ha riscontro su' monumenti hethei.

II carattere hetheo di questa gemma (fig. 6) e riconosciuto

anche dal Reinach. (Chron. d' Orient, I Vol. p. 420). La rap-

presentanza e divisa in due piani o regislri. Nel primo ab-

1 Gli esempiari di pietre insulari che qui diamo son tolti dal CESNOLA,
Cyprus, Tav. XXXIII, n. 24, n. 25, n. 28 del tesoro di Curium incisione

in oro ivi Tav. XXXIV n. 7 cilindro di Agia Paraskevi: e dall'OHNE-
PALSCH RICHTER, Cyprus, Tav. XXXI n. 13, cf. p. 249.
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biamo un bove con una mezzaluna sovrapposta, che sta di pro
filo verso d., e sembra assalito da un animale (grifo? leone?),

il quale gli si scaglia contro dall'altra parte ; segue un oggetto

ricurvo che puo essere un serpente. Nel secondo piano si vede

a destra una testa di bove rovesciata, (vista di faccia con

disco fra le corna); poi una strana figura umana di donna (?\

(Fig. 6).

nuda, in piedi, di faccia, con i piedi di profllo verso d., cal-

zati all' hethea. Ha in testa due corna col disco nel mezzo e

due ali (?) dietro le ascelle
;

le braccia abbassate tengono un

oggetto semilunato per le due punte, che puo essere un panno

ovvero un crescente lunare; le braccia presso i gomiti sem-

brano legate da due sbarrette orizzontali al corpo. Secondo

1'Ohnefalsch Richter sarebbe una dea cipria = Hathor = Isis =
Astarte = Afrodite.

La disposizione delle figure in questa e nella seguente

gemma (fig. 7, 8) non e altrimenti rappresentativa, ma cer-

7).

tamente una giustapposizione di geroglifici. Abbiamo a s. una

mano aperta rivolta verso il basso, poi un'aquila ad ali spie-

gate simile a quella del bassorilievo d'Ojuk, ma senza gambe

(Cf. PERROT Hist, de I
9Art dans I'Antiq. Ch. IV. p. 682), sotto
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la quale 6 globetti o grani, quindi un pesce posto obliqua-

mente in alto, e sotto una capra selvatica o ibex secluto che

rivolge la testa indietro. Questi geroglifici hanno analogia coi

segni della scrittura hethea, p. e. la mano e 1'aegagros nel

libro del LAJARD - Quite de Mithra, T. XXIII f. 1 (Cf. WRIGHT,

The Emp. of the Hittites, Tav. XX).

Ritroviamo alcuni segni della precedente in questa gemma

(fig. 8), cioe aquila nel mezzo, la capra a d. rivolta ad essa

Fig. 8.

e sopra la capra sparsi nel mezzo 3 globetti ;
nel punto omo-

logo e un uccello con lungo collo anch'esso rivolto aH'aquila,

e sovr'esso un delflno che guizza nell'aria ritorcendosi a se-

micerchio. Mezzo flore di giglio o di palma o d'altra pianta

sviluppata da ciascuna parte, chiude la rappresentanza, la quale

si riscontra in un sigillo cipriotto (Gf. PERROT, o. c. T. Ill,

p. 641).

Questa gemma (fig. 9) ci offre nella rappresentanza piut-

tosto una scena che una scrittura. Una figura di sacerdotessa (?)

X.S

Fig. 9.

simile anche nel costume a quella delle gemme micenee, sta

in piedi a d. davanti un oggetto di culto, composto di un mo-
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nolito o <Tun phallos ritto nel mezzo, cui pare star dietro un

cigno e sopra il simbolo (?) in forma di acconciatura di Hathor,

di cui scrivemmo altrove *, ma dimezzato. La scena centrale

si potrebbe percio interpretare per 1'adorazione d'una sacer-

dotessa dell' idolo o de' simboli della dea che sarebbero adatti

ad Astarte-Afrodite. Gli altri oggetti sparsi attorno nel campo
sembrano invece di natura geroglifica. A s. una flgura urnana

senza braccia ne testa che cammina verso d. (Cf. nella lami-

netta d'oro sopradescritta (fig. 5) il medesimo soggetto; WRIGHT,
o. c. Tav. V, iscriz. di Aleppo); sotto i suoi piedi si vede una

testa di mastino, di profilo verso d. Abbiamo a d. in alto una

testa di bove e in basso una gamba piegata, tutte e due segni

frequenti della scrittura hethea (Gf. i gerogliflci dell' iscriz.

della Niobe del Sipilo; PERROT, o. c. T. IV, p. 757, fig. 361).

Dalle cose fin qui dichiarate e discusse, acciocche il nostro

argomento sia dimostrativo non 6 punto necessario che questo

antico alfabeto usato dagli Hethei dentro e fuori dell'Asia,

debba farsi derivare dalla scrittura monumentale dei medesimi

popoli, da' segni cioe ideografici e pittorici delle iscrizioni

hethee. Imperocche nulla ci vieta di ammettere una doppia

scrittura, una per le iscrizioni o monumentale, e Faltra comune

o demotica e pero piu comoda e piu acconcia agli usi ordinarii

della vita. La Grecia e i Romani ebbero cotesta doppia scrittura

e triplice 1'Egitto. D'altra parte e fuor di dubbio che alquanti

segni delle stesse iscrizioni hethee sono identici a segni del

sillabario cipriotto e degli alfabeti sopra indicati. Di che segue

che la scrittura arcaica di Gipro non avendo affinita con la

scrjttura d'altri popoli all' infuori di quella degli Hethei, deve

considerarsi d'origine hethea, ed Hethei devono ritenersi i

popoli che la introdussero in Gipro.

1 DE CARA, op. c. pp. 347, 347, 349.
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I.

Esaminando le censure degli scrittori, che ci porsero il de-

stro di ragionare intorno alia conciliazione delta Chlesa col

secolo, vedemmo che eglino davano il nome di scuola a noi ed

a quanti, con noi, aborriscono da transazioni incompossibili colla

natura di essa Chiesa. Ricambieremo dunque noi pure, alia no-

stra volta, il nome di scuola al gruppo di quanti sottosopra

sentono e ragionano come i detti scrittori: ma vi apporremo
un qualificativo, che ci sembra il piu calzante, cioe quello di

scuola degli equivoci; e meglio contrastera con quello di scuola

delle intransigenze, che alia nostra, per ironia, si vuole appro-

priate.

Crediamo poi che valga la spesa di addimostrarne la giu-

stezza, perocche la somma dei biasimi e delle accuse che si

fan correre a carico di chi sta fermo ed inflessibile col Papa,
si restringe ad un frasario a doppio senso, celante sofismi non

sempre riconoscibili dalle menti volgari, che ne rimangono

abbarbagliate.

S'intende che gli addetti a questa scuola si protestano cat-

tolici, ma a modo loro, con qualche differenza dalla generalita

degli altri e con temperamenti che, in materia di principii,

escludono Passoluto, come puo e spesso deve escludersi in ma-

teria di pratica. Essi variano di grado e di colore, molte sfu-

mature si ravvisano fra di loro : ma si rassomigliano tutti in

certi punti o lineamenti, che conferiscono un carat tere speci-

fico alia loro scuola. E noi anzi tutto noteremo questi punti,

che si possono tenere per comuni a chi la segue.
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II.

II primo & Ferrore di subordinare la Chiesa alia patria, la

religione alia politica, la fede alia ragione e perfino la ragione

al sentimento, mettendo la testa al posto del cuore ed il cuore

al posto della testa. Dimenticano essi, od invertono la regola

fondamentale del Vangelo: Gercate prima il regno del cieli e la

sua giustizia: Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius;

il resto, che. e accessorio o secondario, vi sara dato in ag-

giunta: haec omnia adiicientur vobis. Questi signori profes-

sano si di cercare il regno di Dio e la sua giustizia, ma ro-

vesciando insieme 1'ordine, ed applicando il primum, non al

regno di Dio, ma alia patria, ma alia politica, ma ai tempo-
rali vantaggi, oiferti dalla societa moderna. D'onde viene il falso

concetto, che la Chiesa debba servire alle naturali ed umane

istituzioni e non dominarle tutte, come quella che, negli eterni

disegni di Dio, e la prima ed ultima, dirigente le relazioni fra

Dio e Fumanita.

II secondo e di credere che il sistema sociale, e lo spirito

dei cosi detti nuovi tempi, sieno diversi dal sistema e dallo

spirito della massoneria; doveche il fatto universale e costante

prova che sono la stessa cosa, poiche, sotto molteplici artifizii,

scuse ed ipocrisie, mirano alFidentico fine e producono Fiden-

tico effetto di scristianizzare in tutto e per tutto la societa. Di

qui provengono le facili concessioni, le quali si riducono ad

una specie di compromesso fra la dottrina cattolica e la dot-

trina massonica : per lo che questi signori, con ragione, son de-

finiti cattolici che covano le uova dei frammassoni.

II terzo e un'inclinazione a sottrarsi piu che sia possibile

al freno delFautorita ed a menomarne il vigore, favorendo in

pari guisa la indipendenza di se nelFopera e nel pensiero.

II quarto e un'altra propensione ad ammettere che, sebbene

la vita privata e personale debba sottostare alia legge cri-

stiana, la vita pubblica e sociale per altro puo esimersi da qual-

siasi legge di religione positiva. Dal che viene la comoda teoria
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della medesima persona divisibile in cattolica e civile, con due

corrispondenti coscienze, 1' una differente dalF altra ed anche

all' altra opposta ;
e conseguentemente 1' indulgenza benigna

verso chi, nel chiuso delle pareti domestiche, accende la can-

dela a S. Michele, e nelle aule dei Parlamenti, o nelle cattedre

degli atenei, o nei palchi dei comizii 1' accende al diavolo.

II quinto e un' altra disposizione a riconoscere una tal

quale liberta rispettiva della verita e dell'errore, del bene e

del male, nelPesercizio dei culti, nella stampa, nella parola,

nelP insegnamento, nei teatri, nelle costumanze. II sistema della

modernita massonica vuole licenza pel male e per 1'errore,

e ceppi al bene ed alia verita. II sistema cattolico prescrive

la libertk pel bene e per la verita, ed impedimenti, quanto e

possibile e prudente, all'errore ed al male. La scuola di questi

signori si tiene volentieri nel mezzo, e facilmente capitola col

diritto di legale cittadinanza conferito al vizio ed alia men-

zogna.

Per ultimo, non avversa troppo la separazione della Chiesa

dallo Stato, il cui corollario effettivo e 1'ateismo sociale, ed

il bando di Cristo Re dalle leggi e da ogni appartenenza civile

dei popoli cristiani, colla finale tirannide dello Stato oppres-

sore e persecutore della Chiesa.

Si dira die questi capi o punti costituiscono per se la

sostanza del liberalismo
;
e per cio Faderirvi, piu o meno spe-

culativamente, ed il seguirli, piu o meno praticamente, e incon-

ciliabile colla integra professione cattolica. Ne lo neghiamo.

Se non che, per amore di essere riguardosi fra tanta varieta

di sfumature, circoscriviamo i nostri accenni piu alle ten-

denze, alle propensioni ed alle inclinazioni manifeste, che non

agli atti formati e tassativi.

III.

Premessi questi rapidi tocchi, esprimenti il carattere ge-

nerico della scuola, passiamo ad alcuni biasimi e criterii, che

gli scrittori suoi aderenti ci presentano, a correzione della

nostra intransigenza.
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Noi riproviamo, nell'odierno mondo, sopra tutto Tanticri-

stianesimo, del quale esso ha levato bandiera, a perdizione

della societa cristiana : e lo riproviamo uniti alia Chiesa, che

lo condanna e lo deplora, in ognuno de' suoi principii e nelle

singole sue applicazioni. Ma del prevalere di questo flagello

cbi ne ha la colpa?

Dapprima si ascrive agli uomini appartenenti alia Chiesa,

i quali, durante il secolo che ora termina, hanno commesso

Terrore di essere troppo restii a comprendere i bisogni nuovi

del loro tempo, ed a stendere la mano della conciliazione e

delFamicizia. Non si specificano questi bisogni nuovi
, ne

si dice a chi quegli uomini dovessero stendere la mano: ne

pure si mostra, che, chi la doveva accettare e stringere nella

mano sua, fosse ben disposto a farlo: n& meno si indica in

qual materia, o sopra che si avesse a dare la conciliatrice

stretta di mano. E se i supposti bisogni nuovi fossero

stati in contraddizione col simbolo o col decalogo, in qual

modo da uomini appartenenti alia Chiesa si sarebbe potuto

venire a patti di accordo e di amicizia?

Ma non basta. Perche questa negata offerta di una stretta

di mano segno di antipatia , per parte dei suddetti uomini,

irrito il secolo
, per cio esso secolo si e inimicato colla

religione e ne ha apertamente professato il disprezzo. E la

colpa di questa sciagura di chi e stata ? Del secolo ? no : dei

predetti uomini appartenenti alia Chiesa? n& anco. Dunque
di chi ? della Chiesa. La Chiesa s'era ristretta nell' isolamento.

Fu Una colpa, fu un danno.

Ha notato il lettore 1'abile scambietto, il saltarello, con cui,

dal gruppo degli uomini appartenenti alia Chiesa, si balza

dentro la Chiesa stessa ? E tutto, sempre fra la nebbia di locu-

zioni indeterminate e di un chiaroscuro che nulla lascia discer-

nere nettamente nelle idee*?

Che cosa puo racappezzare da questo garbuglio uno di

quei tanti ingenui, che amano di pensare col cervello altrui?

Questo solo : che la Chiesa e cagione de' suoi danni ; e dalla

Ghiesa, inerte e paurosa, son venuti i mali della cristianita :
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quindi unico rimedio sara, non gia che il secolo si cristianizzi,

ma la Chiesa si secolarizzi.

Non c' introduciamo nel dedalo delle fallacie, che la cuci-

tura delle ambigue frasi comprende. Osserviamo soltanto, cosi

di volo, come la storia si mostri grossolanamente ignorata o

falsificata.

II Papa Pio VII, al principio di questo secolo, che non fece

per conciliare le ragioni della Chiesa colle pretensioni di Na-

poleone I? Tocco gli estremi limiti della condiscendenza
;
a

tale che egli soleva dire che, per trovare la via di conciliarsi

coll' Imperatore, era giunto fino alle porte dell' inferno
;
ma

non vi aveva messo dentro il piede. Ed, in ricambio, che n'ebbe

egli dall' orgoglioso despota, che personificava il mondo mo-

derno di allora? L'usurpazione degli Stati, maltrattamenti in-

degni ed una dura cattivita di cinque anni, senza esempio nei

fasti cristiani. Or che giovo al santo Pontefice Tavere prof-

ferta la mano amichevole al mondo, rappresentato da Napo-
leone ?

Alia meta di questo secolo stesso, che non concede Pio IX

alia gente della societa moderna, la quale promelteva un pa-

radiso terrestre di pace alia Ghiesa, se il Papa si fosse ami-

cato seco? Ancor egli- concedette il possibile a concedere. Ma
come ne fu ripagato? Col cannone puntato contro il suo pa-

lazzo, col pugnalamento d'un suo ministro, colFesiglio e con

una feroce guerra di trenfanni, non cessata ancora, contro la

venerata sua salma, dopo ch'egli era morto detronato e pri-

gioniero nel Yaticano.

E con questi esempii sotto gli occhi, si ha cuore di accu-

sare la Chiesa di restia a tender la mano
;
e d' incolparla delle

persecuzioni ch' essa ha patite e seguita a patire ?

Ne piu vera e 1'accusa che essa abbia ripiegato il vessillo

di combattimento contro il mondo che Fassaliva. II nostro se-

colo, negli annali ecclesiastic!, passera per uno dei piu pugnaci
e gloriosi. II Papa in Roma, T Episcopate ed il clero per tutto

altrove, dovunque la societa moderna ha rotta guerra alia Chiesa,

hanno combattuto con mirabile vigoria. Cosi nella Francia,
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cosi nella Germania, cosi nella Spagna, cosi nell' Italia, cosi

in altri luoghi. Ed in questa si diuturna guerra, si e ammirata
un'osservanza di disciplina nella gerarchia ed un concorso del

laicato cattolico, a sostegno di essa, che renderanno insigne il

secol nostro sopra i secoli trascorsi.

Ma i fulgori di tanta luce non feriscono 1'occhio degli av-

versarii, perche non vi scorgono nel mezzo quella concilia-

zione, che e il sogno della loro scuola.

IV.

Si puo ridomandare quale dunque sia il soggetto e 1'og-

getto di una tanto augurata conciliazione. Ma non v'e da spe-

rare che con chiarezza si definisca. Gli scrittori non esitano

ad affermare, che il secolo spregiatore della religione ed av-

verso alia Chiesa, e proprio il soggetto : che e quello il quale

ha errori e falli
; quello che in questi falli ed errori e perso-

nificato. Ma tosto soggiungono che con questo la Chiesa non

puo riconciliarsi. E sta bene : col soggetto conseguentemente,

in quanto personifica il male e 1'errore, rimane esclusa la

possibilita della conciliazione : ed in cio siamo d'accordo.

Se non che il male e 1'errore, dice Tun d'essi, sono ac-

cidenti, che non fanno parte essenziale del secolo. Oggetto

quindi della conciliazione ne meno devono essere questi acci-

denti
,
da rimandare a Satanasso ed all' inferno. Che resta pero ?

La parte essenziale . Qual e codesta ? Eccola : 1'umanita,

fortificata da secoli di riflessione e di lavoro, nutrita e pene -

trata dai principii della verita cristiana, si e sollevata in massa

verso regioni superiori di luce e di liberta. Essa reclama un

godimento piu compiuto e piu largo dei diritti che Dio le ha

concessi. E questo vi si chiede di accettare, quando accettate

il secolo.

Riduciamo la cosa a moneta spicciola. Oggetto essenziale

della conciliazione sono la luce e la liberta ,
che 1'umanita

ha scoperto riflettendo a lungo e sollevandosi colle forze de-
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rivatele dai principii della verita cristiana . Ma e ridicolo

il presupporre che la Chiesa non si concilii con quello che

precede dai suoi principii di verita. II dimandarglielo e come

un dimandare ad un giardiniere, che faccia buon viso ai fiori

da s6 coltivati. Si aggiunge che la luce e la liberta, scoperta

in tal guisa dai genere umano salito cosi in alto, consistono

nel godimento piu compiuto dei diritti che Dio gli ha con-

jssi . Deo gratias! rispondiamo noi. La Chiesa, che e mae-

jtra di giustizia e d&Nunicuique suum, nulla tanto brama,

ianto che ognuno goda dei diritti che gli vengono da Dio

),
nell'ordine da Dio voluto, ne goda quanto puo. E se questo

Poggetto della conciliazione, non si vede perche si sciupi del

jontinuo il fiato e la penna ad invocarla. Questa conciliazione

nei principii della verita cristiana e nei diritti da Dio con-

;essi ,
la Chiesa, da che Cristo T ha istituita, non solamente

ion P ha mai negata a nessuno, ma con ogni efficacia 1' ha

jcondata.

Per conseguenza non arriviamo a capacitarci del bisogno

li predicare la nuova Crociata, per unire la Chiesa ed il

jcolo
,
inteso nel senso che lo scrittore ci ha offerto.

Tuttavia questo senso si altera poi, quando si passa ad

illustrare la luce
, scoperta dall'umanita levatasi in alto. La

luce sarebbe la scienza
;
e va bene. Cio che si chiama guerra

'a la scienza e la Chiesa, non e che 1'opposizione tra i falsi

supposti della scienza ed i falsi supposti della fede, o me-

, tra i falsi sapienti e i teologi ignoranti.

Lo confessiamo: questa e la prima volta, che ci capita di

leggere una tale descrizione di si fatta guerra. Fino ad ora

la guerra fra la pretesa scienza e la Chiesa, si e sempre fatta,

ion sopra i falsi supposti dei teologi ignoranti ,
ma sopra

dommi dalla Chiesa insegnati. In una parola, e sempre stata

lerra del razionalismo e del materialismo contro Fordine

>prannaturale della verita e dei fatti
;

orcfine che non sussiste

per nulla nei falsi supposti dei teologi ignoranti , bensi

nella rivelazione e nella operazione di Dio, autore della fede

e della grazia.
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Adunque noi ci troviarao in una luce falsa, in una luce che

rion si e potuta acquistare coi principii della verita cri-

stiana ,
in una luce la quale partecipa a quella di cui Pan-

gelo delle tenebre si circonda, per sedurre le menti e trarle

nell' inganno.

Da un certo chiarore, siam ricaduti nella penombra. Gli

equivoci qui succedono agli equivoci. 11 secolo, col quale la

Ghiesa si avrebbe da conciliare, si e trasformato prima in

societa moderna: la societa moderna si e mutata poi nel-

Yumanita che, colP aiuto dei principii della verita cristiana,

s'innalza a scoprire luce e liberta: la luce e la liberta dove-

vano condurre ad un godimento piii ampio di diritti concessi

da Dio: ed ora questi diritti si debbono accogliere ed appog-

giare, perche palesati da una luce che genera scienza, e scienza

che corabatte i falsi supposti dei teologi ignoranti. Ma quali

siano finalmente questi teologi , si lascia indovinarlo a cui

piace. Quello che preme e la conclusione, che la scienza del

secolo la Chiesa la benedice, e ne favorisce lo sviluppo, in

tutte le sue forze, in tutti i suoi lumi.

Ci par difficile usare un'arte phi destra d' ingarbugliare la

gente. Chi beve grosso, ed e il maggior numero dei saputelli

che si vantano istruiti, rimane persuaso, che la guerra fra la

cosi detta scienza del razionalismo, del materialismo e persino

dell' ateismo, alia fede ed alia morale della Chiesa cattolica,

non e rotta alia Chiesa propriamente, ma ai falsi supposti

dei teologi ignoranti : i quali, se qualche cosa sapessero, ces-

serebbero di condannare chi non crede piu nulla, ne a Dio ne

al diavolo.

Vero e che si ammette non potere la ragione contrad-

dire la rivelazione. Ma quando a questa generale proposi-

zione se ne fa succedere un'altra ambigua e non meno gene-

rale, la taccia di un equivocare pernicioso non puo evitarsi.
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y.

II medesimo e a dirsi della liberta, seconda scoperta fatta

dall' umanita, sublimatasi nella luce sulle ale del principii

della verita cristiana.

Si legga come la liberta viene rappresentata : La Chiesa

ama la liberta. II tempo nostro e tempo di liberta civile e poli-

tica : siamo nel secolo della democrazia, nel quale i popoli, stan-

chi del potere illimitato dei Sovrani, diventano sovrani alia loro

volta ed esercitano, quando piu, quando meno direttamente, il po-

tere, che fin da principio apparteneva ad essi per volonta. di

Dio. La Chiesa cattolica non teme la democrazia. Essa e fio-

ritura de' suoi principii piu sacri, 1'uguaglianza, la frat'ernita,

la liberta di tutti gli uomini in Gristo e per Cristo. Questi

principii si leggono ad ogni pagina del Vangelo.

Abbiamo qui tante anfibologie, quante asserzioni. Ognuna di

queste puo essere vera e puo essere falsa, secondoch& si prende
dal lato che puo avere di verita, o dal lato che puo avere di

falsita. D' internarci nell' esame di ciascheduna lo spazio non

ce lo consente. Procediamo per accenni.

La Chiesa ama la liberta : si, ma quale ? Da un secolo

in giu, non vi e termine di cui si sia piu abusato, ed al grido

del quale si siano commessi piu delitti di questo. Vi fe la li-

berta buona, vera e cristiana, qua Hberavit nos Christus, ap-

portataci da Cristo 1

;
e vi e la trista, mondana e diabolica,

che 6 velamen malitiae, velo di malvagita
2

.

Intorno a cio, bene espose la dottrina cattolica il primo dei

Papi, S. Pietro, dopo avere ragionato ai convertiti dal giu-

daismo della soggezione che 6 dovuta ai Poteri costituiti. An-

dando egli incontro alia difficolta, che gli si poteva opporre

dagli ebrei, esenti da ogni servitu straniera e, come cristiani,

liberati da Cristo, soggiunge : Voi siete liberi, ma non dalla

legge di Dio, ne dalla giustizia, ne percio dalPobbedienza che

1 Gal. IV, 31.
2

I, Petri, II, 16.

S-frie XVI, vol. 1, fuse. 1072. 29 8 felbraio 1895.
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vi lega alle Podesta. Se a tali cose distendeste la cristiana

liberta, voi verreste a far servire questa liberta di velame al-

T iniquita. Al contrario, la vostra liberta consiste nelP essere

franchi dalla tirannia del peccato e dalle passion! ;
e consiste

altresi nel sottostare all' ordine stabilito da Dio nella repub-

blica; nell'ubbidire cioe, non servilmente, ma liberamente, e

per amore di Dio : onde in tal guisa servendo, non agli uomini

servite, ma a Dio, sicut servi Dei 1
.

Questo insegnamento ex cathedra Petri da alia nostra scuola

delle intransigenze la chiave, per disferenziare liberta da li-

berta, la liberta vera che la Chiesa ama
,
dalla liberta falsa,

velame di malizia, che la Chiesa condanna.

Sia, che al tempo nostro i popoli abbiano vaghezza di li-

berta civile e politica. Ma e libertk fondata nella legge di

Dio e nella giustizia, o pretesto per coprire la pravitk delle ri-

bellioni?

Sia, che i popoli si sentano stanchi del potere illimitato*

dei Sovrani
; quantunque, nelFEuropa almeno, questo potere

illimitato ,
fuori della Russia e della Turchia, non s'incontri.

Ma si tratta poi proprio dei popoli, o non anzi delle sette an-

ticristiane e degli arrtiffapopoli, che ne usurpano il nome e la

rappresentanza? Ed oltre cio, e una stanchezza giustiflca-

bile del buon diritto, o non anzi sobillata, o finta dai macchi-

natori di rivolte?

Sia, che ai popoli si faccia credere che diventano So-

vrani. Ma davvero o da burla? Tanto e possibile la Sovra-

nit& del popolo, quanto e possibile che Pautoritk di reggerlo

risieda in lui medesimo; ed il popolo sia cosi, ad un'ora, og-

getto e soggetto delFautorita. II preteso domma di questa So-

vranita popolare e adunque negolium perambulans in tenebris,

faccenda molto buia ed assai bisognosa di schiarimenti.

E che dire delFassioma, che il Potere appartiene ai po-

poli per volonta di Dio? Sopra quale principio giuridico si

appoggia un' affermazione cosi assoluta, senza limitazioni, ed

ovvia ad anibiguitk le piu ingannose ?

1 Ivi II, 13-18.
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La Chiesa cattolica non teme la democrazia. Non la

teme, in quella maniera che non teme la poiiarchia, ne teme

la mouarchia. Essa e superiore a tutte le forme di Governo,

e con tutte si accomoda, postoche dieno a Dio quel che e di

Dio. L'indurre persuasione o sospetto, che essa parteggi piu

per una che per un'altra forma, o che essa meglio si adatti

a q.uesta che a quella, e malo artifizio contrario alia ragione

ed alia storia.

Peggio poi e presentare la democrazia quale fioritura

de' suoi principii , quasi che, per sua natura, la Chiesa tenda

a pareggiare in un'unica forma
'

democratica di Stato i popoli

le nazioni. Oh, forseche i principii della liberta, della fra-

rnitk e della egualita, predicati da Gesu Gristo, mirano all'or-

dine mondano della politica, e non al sovramondano del regno

di Dio e della eterna salvazione ? Forseche questi principii non

>i possono attuare a perfezione, tanto nei popoli cristiani retti

la monarchie, quanto in quelli che si governano a democrazia?

VI.

Non neghiamo che i sacri principii cristiani, ordinati

alia vita spirituale, abbiano esercitato e sieno idonei ad eser-

citare influssi benefici, anche nella vita temporale dei popoli.

Sarebbe stoltezza negarlo: pietas ad omnia utilis est. La ve-

race religiosita cristiana, giova al presente terrestre ed al fu-

ture celeste: habens promissionem vitae, quae nunc est et

futurae. E ponderabilissirno documento di S. Paolo *. La Chiesa,

santificando gl'individui, migliora la societa; onde per ogni
titolo le si addice Tonore di madre ed altrice dell' incivili-

mento, ossia perfezionamento sociale. Ma altro e concorrere

indirettamente alia produzione di un effetto, altro e diretta-

mente produrlo. Quindi non vengano, per carita, i nostri av-

versarii a contarci la fola della democrazia moderna, fiori-

tura dei principii, che si leggono ad ogni pagina del Van-

gelo !

1
I Tim. V, 8.
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Pur troppo li invoco, stravolgendoli, la Riforma prote-

stantica del secolo decimosesto, li invoco il filosofismo nei

due seguenti, e si e arrogato di naturarseli la Rivoluzione, che

tutto il secolo nostro ha soqquadrato. Nel nome della liberta,

della fraternita e dell'egualita, si tagliavano le teste regie, ari-

stocratiche ed ecclesiastiche nella Francia del 1893, e poi si

tento lo sfacelo di Parigi nel 1871; e nella Spagna e nel-

F Italia si sono commesse le scelleraggini piu abbominevoli ed

esecrande. Ma cio non prova altro, se non che la demenza

delle sette, colle parole del Vangelo, rinnega il Vangelo, come
con arte satanica mette la divina persona di Gesu Gristo in

contraddizione con se stessa, trasformandolo, quando in mae-

stro dei filosofastri, quando in dottore dei liberal! e quando
in capo dei socialisti. Onde hanno mal garbo quei cattolici

che, con rigiri di frasi, non esitano a proporlo per autore e

fondatore della odierna democrazia.

Per lo che, in conclusione, anche la liberta, scoperta dal-

Tumanita, nel suo volo fatto in massa verso regioni supe-

rior! , s' ignora quale costrutto si abbia. Somiglia di molto

alia luce con cui si accompagna, la quale abbisogna che al-

tra luce la rischiari.

Ci si dara per avventura taccia di rigidi e scrupolosi. In

punto pero di idee, di concetti e di principii, noi, della scuola

delle intransigence, non transigiamo : esigiamo nettezza, luci-

dita, precisione. Le nebbie e le mezz'ombre noi lasciamo vo-

lentieri ali'altra scuola.

Gli avversarii chiamano il descritto volo dell'umanita un

cammino ascendente , che significherebbe progresso. Al

contrario altri, che non sono della nostra scuola, lo dicono

un cammino a ritroso, un regresso. Certo e che il paese piii

democratizzato da cent' anni di Rivoluzione che sia in Europa,

e ora la Francia; e che il suo ordinamento sociale riposante

sopra la liberta, la fratellanza, e Yegualita, passa per arche-

tipo di societa moderna. Or ecco come un pubblicista fran-

ce se, tutt' altro che intransigente, Pietro Denis, ne ragiona.

II nostro organismo sociale, die' egli in sostanza, for-
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mato dal Godice civile che possediamo, & un' anticaglia, pes-

sima copia dell' organismo di Roma imperiale e pagana. Que-

sta scimmiottatura dell' abbominanda societa romana si 6 chia-

mata Rivoluzione: e ci ha fruttato cio che fatalmente doveva

fruttare : gli eccessi del lusso, della corruzione, della venalita,

dell' impoverimento, della miseria, della secvilita del legisla-

tori e dei magistrati, la ciarlataneria sostituita all' arte e tutte

le iniquita meritevoli di una nuova invasione di barbari. Essa e

stata la piu assurda e nefasta delle reazioni : e contro questa

d' uopo fare oggi una rivoluzione, la quale ci rimetta sul fllo

delle tradizioni che si sono abbandonate. lo sostengo che biso-

_gna tornare ai dettami della natura, all' antico diritto manife-

-stato dalla coscienza, al quale si e surrogata la farisaica lega-

lita latina, alle istituzioni che tutelano la sicurezza e 1'ordine,

.all' ideale cristiano di giustizia, di carita eroica, di elevazione

delP uomo, nel cui posto si e messa la lotta per Vesistenza degli

^conomisti inglesi. Sarebbe per sorte un cammino a ritroso que-

sta riscossa da un incubo di due secoli: ma alia fin fine sarebbe

in ripigliare il passo avanti, interrotto nel secolo decimoset-

10. Imperocche, dopo essere tornati a Cesare ed a Tiberio

>n Luigi XIV e Napoleone I, oggi ci troviamo non si sa con

lali Gommodi e con quali Galba, cioe di ancora undici secoli

Tetrati *.

1 Notre organisation sociale, determinee par la promulgation et Tap-
ication de notre Code civil, n'est-il pas un retour en arriere, le plus

jpte et le plus monstrueux qu'on put faire, puisqu'elle est calquee, pour-
lit-on dire, sur 1'organisation imperiale latine et pai'enne? Et c'est cette

litation de I 'abominable socigte' romaine qu'on a appeUla Revolution! Elle

produit ce qu'il etait fatal qu'elle produisit: le luxe effren^, la corruption

lontee, la venalite, le pauperisme, la misere, le servilisme des deputes et

mag-istrats, la substitution de 1'acrobatie a Tart, toutes les iniquit^s

lignes d'une nouvelle invasion de barbares. S'il fut jamais une reaction

absurde et nefaste, c'est bien celle-la. Et c'est contre cette reaction, qua-
lifiee revolutionnaire, qu'il faut faire aujourd'hui une revolution, pour re-

prendre nos traditions la ou nous les avons laissees.

Je pretends qu'il faut en revenir a la nature comme inspiratrice, k
Pancien droit revele a la conscience par la necessite et auquel on a substi-
4ue le legalisme pharisai'que latin, aux institutions sauvegardant la secu-
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VII.

Sarebbe soverchio indugiarci di piu a disfare i tanti altri

simili equivoci, onde le carte che abbiamo davanti sono con-

teste. Guardiamone invece lo scopo finale. Per PItalia, la scuola

o fucina di queste anfibologie mira sempre a persuadere una

conciliazione, la quale venga in appoggio al cadente libera-

lismo, e ne consacri Popera sua massima, che dovrebb'essere-

la soggezione del Papato alia sua politica unita. Ma e fatica

vana. N& la Chiesa potra salvare il liberalismo dal precipizior

in cui necessariamente deve traboccare, n6 il Papa cedera

punto mai la liberta sua a qualsiasi politico Potere. L'una

cosa e manifesta: dell'altra sono omai convinti tutti quei

liberal!, che compatiscono i cattolici della scuola degli equi-

voci; e danno quindi ragione ai cattolici della scuola delle

intransigence.

L'uno di essi, da pari suo, cosi test6 si esprime\
7a : La

monarchia ed il Papato rappresentano a Roma, Puna rispetto

alPaltro, due principii essenzialmente distinti ed opposti, che

si escludono a vicenda, cui la fatalita storica vieta di imme-

desimarsi in un conato di riavvicinamento. 11 Papato non 6

un'istituzione locale; e un'istituzione cattolica, nel vero senso

della parola, la quale non deve e non puo infeudarsi ad una

monarchia nazionale, se non a rischio di perdere la base
dtj

universalita, dalla quale trae la propria forza, e di alienarsi

la devozione delle Coraunita cattoliche estere, le quali lo ab-

bandonerebbero quando, per fini politici, si spogliasse del.

rite et Pordre, appliquant la solidariete qu'avait crees le genie populairer

a Videal Chretien de justice, d'heroi'que charite, d'apotheose de Phomme

qu'on a remplace par le struggle for life des economistes anglais. Peut-

4tre serait-ce retourner en arriere que sortir d'un cauchemar de deux

siecles; mais ce serait apres-tout reprendre la marche en avant, interrompue

au XVP siecle, puisqu'apres etre revenus, avec Louis XIV et Napoleon I
cr

a Cesar et Tibere, nous en sommes aujourd'hui a Ton ne sait quel Com-

mode on quel Galba, c'est-a-dire quinze siecles plus en arriere encore...

La Cocarde, n. 15 Janvier 1895.
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carattere di mondialita spirituale, che lo rende superiore a

ttitti i Govern! e ne fa la piu alta Potenza morale del globo *.

Puo darsi giastiflcazione piu plena della nostra intransi-

genza? Si riconosce ed altamente si confessa, che la liberta

del Papato in Roma e connessa colPunita. della Chiesa catto-

lica; e che un Papa conciliato, ossia di propria volonta sot-

tomesso ad uno Stato italiano, darebbe ansa agli altri Stati

d ai cattolici degli altri paesi, non solamente di dubitare

della sua liberta, ma di sospettarlo piuttosto gran cappellano di

una Corte, che non Padre e Capo imparziale della cattolicita.

<3uesta verita cosi fulgida alia mente dei liberal!, che appunto

hanno incentrata Punita loro politica in Roma, per tentar di

rompere Ftinita cattolica nel mondo, pare impossibile che duri

ad essere cosi nebbiosa alFintelletto dei nostri avversarii, che

pure si onorano del titolo di cattolici.

A noi poi, lo diciamo schietto, non entra in capo la ra-

.gione per la quale, cattolici ed italiani, sieno cosi caldi di

veclere consecrate dalla Ghiesa e dal Papa una liberta ed

un'unita, d'onde non son venute alia Chiesa ed al Papa se non

ingiurie ed oppression!, e PItalia stessa non ha raccolto se

non miseria e vergogna.

1 La Corrispondenza verde di Roma, num. del 21 gennaio 1895.
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XXVII.

Appena si fu uscito il Barget, ambedue le donne trassero

un lungo sospiro, come se fosse loro tolto di dosso un gran

peso. Mamma Lena levo subito dal mezzo della tavola il cali-

cetto ancora ricolmo che aveva servito al direttore, e chia-

mata la serva, Gitta via, le ordino, che 6 cosa toccata da

un frammassone.

Ma quella, che non pativa gli scrupoli, penso bene di trion-

farselo, subito giunta in cucina. Intanto la giovane era saltata

al fianco del capitano e 1'aveva preso sotto il braccio, con una

confidenza carezzevole e sovramodo ingenua, come usa una

figliuola col proprio padre.

Oh, quanto mi ha seccato quelP uomo ! sclamo allora ;

volevo sapere per filo e per segno la storia di Alfredo e-

quegli viene a rovinare ogni cosa e a fare le obbiezioni. Cost

le cose sono state dette a sbalzi e per meta, e dobbiamo ancora

fame la ricostruzione e riempiere le lacune.

Sorrise il Bright e per quelPattitudine confidente della Ghita

e pel suo lamento. Avremo tempo per questo, figliuola mii

quando ritorno da Roma, e passero con voi qualche giorno coi

miglior agio. Certo, avrei potuto sbrigarlo con poche parole:

ma i dubbii, che aveva intorno Alfredo e che toccavano nient*

meno che 1'onore di sua madre e suo, m' hanno fatto andan

in parole.
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E si dicendo, guardava P orologio e faceva cenno all' ora

assai tarda. Senonch& in buon punto rientro Alfredo: Oh
che ? ve ne volete andare si presto ?

No, no; statevi ancora un poco, disse la Ghita.

E Mamma Lena : Dobbiam votare la bottiglia ;
altrimenti

va a male e sarebbe peccato.

lo poi ho ordinato il the, aggiunse Alfredo; non vi gravi

<di rimanere e di prenderlo con noi.

Sir Bright cedette a quelle dolci violenze e riprese il suo

posto, riappiccando il discorso a seconda delle interrogazioni,

che senza tregua andava facendo la Ghita. Quanto al Barget,

il capitano dichiaro aperto, che quella sua venuta improvvisa
non gli era piaciuta affatto, che anzi era fuor d'ogni ragione;

perche, ne quegli aveva obbligo di restituire una visita (molto

meno in casa altrui), ne 1'annunzio che riguardava la mesata di

Alfredo era cosa di si gran premura, che non patisse dilazione.

Forse la scena, toccatagli stamattina all' ufflzio, avra

eccitata la sua curiosita. Ad ogni modo...

Qui P inglese comincio a masticare, corrugando le ciglia e

scotendo il capo; ma tosto die' questo consiglio con accento

assai risoluto: Senti, Alfredo caro; fidarsi e bene, non fldarsi

e meglio.

Sir Bright sarebbe certo andato piu in la, se avesse po-

tuto essere testimone di una scenetta, che intanto avveniva

giu presso il portone di casa. Durante tutta la visita del Bar-

.get, andava quivi intorno gironzando un cotal signore, di me-

diocre statura, alquanto tarchiato della persona, con barba

intera, piuttosto folta e tenuta con cura, ma oramai brizzo-

lata. Indossava un pastrano di mezza stagione, che lo copriva

quasi fin sotto a' ginocchi, e portava un cappello a cencio

tin po' abbassato sulla fronte. Togno, il portinaio, se n' era

accorto da un pezzo; e forse non ne avrebbe fatto caso al-

<juno, se quella sera la sua attenzione non fosse sfcata phi del

solito attratta dalle persone forestiere, che montavano su dalla

Lena, facce non mai vedute in quella casa. Specialmente il

Barget gli die' nelP occhio
;
ma non avrebbe saputo dire egli
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stesso se bene o male. Gli aveva chiesto di Alfredo, e chi

fosse e donde venisse, che si dicesse sul con to suo, se quivi

abitasse, se fosse entrato quella sera con un signore cosi e-

cosi, in qual piano stesse la vecchia sarta e se fosse vero-

che Alfredo amoreggiasse lassu con una fanciulla ed altre

simili domande, acconce a metier addosso a chiunque una

certa curiosita, e forse anche un qualche sospetto sul conto-

del giovane. Ma Togno, il buon Togno, non era capace di

pensar male di nessuno; molto meno poi di Alfredo e della

gente su del 'quarto piano, de' quali diceva sempre ogni bei>

di Dio. Imaginate voi ! Erano essi i piii fedeli ed i piu gene-
rosi a dargli la strenna ne' tempi consueti, e se chiedevano

un
sejvigio, sapevano subito rimunerarlo, non fosse altro con

un bicchier di vino, ma offerto di cuore. Altro che quei

taccagni del piano nobile! Ei sono marchesi e sfoggiano in

lussi, che e uno sperpero; ma del povero Togno... Indovinate

mo' quanto m'ha dato il grasso maestro di casa pel ferragosto?

Ginquanta centesimi! Che Dio benedetto tenga loro in capo

la sua santa mano, che non muoian d' inedia !

Or dunque anche Togno s' era messo a tener d' occhio a

quel cotale fuor del portone; e perocche il lavoro per quella

sera poteva dirsi finite, si mise di fuori all' ombra del fanale,

un po' dietro la colonna che fiancheggiava 1' ingresso di casa,

fumando la pipa e gittando qualche parola all'uno o all'altro

de' conoscenti che di la passavano.

II Barget, scendendo dalla visita, si fermo quivi sul limi-

tare e guardo intorno sulla strada, quasi aspettasse qualcuno*

Intanto levo dalla saccoccia un elegante portasigar-i di pelle-

di bulgaro, ne estrasse un Virginia, e smossane la paglietta

lo stava accendendo, allorche gli si avvicino lo sconosciuto,

Ebbene ? disse questi sotto voce interrogando.

Non c' era* bisogno di tanta fretta; ritorna qui il mese

venture.

E dell' altro?

E lui, non c' e dubbio.

Accidenti al diavolo !
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Oh! Per questo non mi confondo! Lo vuoi conoscere?

Perche no?

Domani, te lo mando all' albergo.
- Bene. Sanno poi nulla?

Nulla; ma si rimettono alle ricerche.

Lo sconosciuto proruppe qui in una bestemmia, che non

lecito riferire, e s' avvio col Barget, prendendolo sotto il

braccio.

Togno, udi tutto, senza che i due s' avvedessero di lui. Ma

del clialogo capi questo, che ci doveva essere sotto qualche

segreto di gelosie e pero di trame insidiose per gli amori di

Alfredo con la Ghita. Mondo birbone, diceva tra se strin-

gendo i pugni; mondo birbone, che non lasci vivere in pace la

povera gente! Sono due colombi e non saprebbero torcere il

pie' ad una mosca ! Signori no, bisogna guastar loro la felicita,

bisogna !

Spinto cosi dalla curiosita, si mise dietro a quei due, per

ispiare ancor qualche cosa e vedere dove andassero a parare.

Pero dei loro discorsi non intese, se non parole dimezzate e

prive per se di senso; ma egli nondimeno le riferiva a quel

brutto affare delle gelosie, sempre meglio convincendosi, che

appunto di cio si trattasse. Dopo una cinquantina di passi, quelli

montarono sopra una vettura e il buon Togno s'arresto fermo

sulla via con un palmo di naso. Fisso loro dietro ancora una

volta, mentre passavano sotto il vivo bagliore di un pubblico

fanale; poscia li perdette nell'ombra, e non vide piu che il

lumicino della vettura, che fuggiva fuggiva, serpeggiando lungo

la strada, flno a sparire del tutto.

- Che me ne importa ! sclamo allora stringendosi nelle

spalle, ma non senza un cotal rimorso nel cuore d'avere spiato

ci6 che altri facesse.

Ed in vero, Togno aveva imparato dall'esperienza ad atten-

dere a se e a non brigarsi n& punto ne poco de' fatti altrui,

e se n'era irnposta la legge e se ne chiamava contento; perche,
come portinaio di casa, doveva tenersi in buona con tutti e

T immischiarsi degli affari privati di questo e di quello, non era
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per solito se non sorgente di cicalecci e mail umori e chiac-

chere di pettegole, e tu ti guasti la digestione, se gi& non ne>

vai col capo rotto.

Torno dunque indietro e si rimise nel suo botteghino entro

il portone, aspettando che la Nanna, sua moglie, venisse a dargli

il cambio per la cena. Intanto, ravviata la lucerna e inforcati

i bernardoni, tolse a leggere la gazzetta di quel di, e vi s'in-

golfo di maniera, che neppure s'accorse delPuscita d'Alfreds

in compagnia delPinglese.

XXVIII.

Alfredo non riusciva a staccarsi dal flanco del suo padrino,.

Paccompagno alPalbergo, si trattenne ancora a lungo con lur

e quando quella notte torno a casa eran gia presso le dodici.

Non poteva quasi credere a se stesso e si palpava intorno r

quasi volesse persuadersi d'esser proprio lui quelPAlfredo, che

la mattina era uscito di la tranquillo d'animo, senza pensieri,

senza la piu lontana previsione di quanto gli era poi accaduto

durante la giornata. Gli pareva di tornare come da un lungo

viaggio, tutto peripezie e casi inaspettati e strane avventurer

o meglio ancora d'esser vissuto in un giorno solo trent'annl

interi di vita. Quella stessa sua camera apparivagli come cosa

nuova, e si chiedeva, come mai avesse potuto in addietro se-

dere tranquillamente a quel tavolino e applicarsi senza disturbo

alia lettura de' suoi libri e dormire ore pacifiche in quel suo

letticciuolo.

Ansante e madido per sudore si gitto dapprima sulla sedia
;.

ma senza trovar riposo un secondo. Si mise quindi a cam-

minare su e giu per la camera con le mani unite sul dorso

e con passo assai concitato, e intanto nella mente gli danza-

vano in tumulto imagini disparatissime: il teatro di Parigi,

1'America, il mare, la tempesta, il padre, la madre, la squi-

sita delicatezza del Bright, P improntitudine e la sfacciataggine-

del Barget. S'affollavano pure mille altri pensieri di quel che

avrebbe fatto in seguito, e come sarebbesi contenuto il di se-



RICORDO MATERNO 461

guente alFuffizio e con la Ghita e col p. Germano, e il poco

tempo che riraaneva ai preparativi del matrimonio, e poi via

improvvisamente e di sbalzo al padre suo, che pure sperava

di rivedere ancor vivo e di riabbracciare. E qui fermandosi,

gli pareva di sentirselo accanto e gli stendeva le braccia in-

contro e s'aggiustava in bocca le parole, che gli avrebbe detto:

Devono essere parole di amore
;
nessun biasimo, neppur da

lontano; no, non avro cuore di mai rimproverarlo dinulla!...

Ma poi s'attristava di nuovo: E se non si ritrovasse?

Senti allora commuoversi fino al fondo dell'animo e grosse

lagrime gli spuntavano dal ciglio ;
si gitto ginocchioni ai pie' del

letto, per lunga pezza piangendo e pregando.

Bisognava pure risolversi a prendere un po' di riposo : gli

pareva di non aver sonno, ma insieme sentivasi stanco morto.

Si fece forza e si corico. Ma ecco di nuovo pensieri e fan-

tasie d'ogni fatta, che non riusciva a quietare; voltavasi or

di qua or di la; sentiva un caldo soffocante e dava in copioso

sudore, e tosto gli pareva d' intirizzire pel gelo. Dopo un paio

d
?

ore, come Dio voile, s'addormento, ma spesso risvegliandosi

di scatto, con oppressione al cuore e un'arsura alle faxici che

non trovava modo di togliere.

Verso le ore mattutine lo prese un sopore piu profondo,

ma non tanto che non fosse turbato da sogni fantastici e pau-

rosi. L'ultimo fu che gli parve di navigare, non sapeva come,
in mezzo all' Oceano mentre infuriava una tremenda burrasca;

guizzi di lampi, tuoni, folgori, violenti marosi che s'accaval-

lavano quasi montagne, e poi uno sprofondarsi improvviso fin

entro gli abissi del mare. Ed egli si stava aggrappato su su

in alto, in cima all' albero di maestra, senza intendere come
vi fosse potuto salire, e faceva sforzi orribili per quinci discen-

dere, ma non sapeva ne come staccarsene senza pericolo, ne

dove poggiare i piedi. Quand' ecco sente echeggiare una voce

di donna, dolce, soave, come d'una sirena; e quella voce si

leva, si leva, e cresce e si spande tutto air intorno riempiendo
1' aria di una melodia non piu udita, cosi che gli elementi

stessi sembrano restarne attoniti e la bufera sedare.
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Oh, la voce di mia madre ! gli pareva di gridare, e tri-

pudiava e s' inteneriva e faceva nuovi sforzi per discendere

di colassu e andare incontro alia madre.

Ma in quel punto il canto di lei rima.se come soffocato da

altre voci meste e piangenti e da un mormorio come di per-

sone che pregano pe' morti. Ed ecco, che dal fondo della nave

esce appunto un mortorio, e passa sotto Palbero di maestra

e si dirige al castello di poppa fin presso 1' ultima sponda.

Quivi i becchini depongono la cassa e s'apprestano a gittarla in

mare. Alfredo sentiva arricciarsi i capelli ed uscirgli gli occhi

fuor delle occhiaie; voleva lanciarsi verso que' carnefici inu-

mani, ma non si poteva sciogliere; voleva gridare, ma si sen-

tiva soffocare la voce. Finalmente dopo uno sforzo immenso

gli parve di poter dire: Fermate, assassini, quella e mia

madre !

Ma la in mezzo a quella gente stava il Barget, con quella

sua faccia schiacciata, con quei suoi occhi di vipera e scintil-

lanti, e gli gridava contro: Eloisa Meunier vostra madre?

Oh Dio ! In quello stesso momento la cassa precipito giu dalla

sponda, diede un tonfo orribile e spari in mezzo a' flutti. Come

la cosa fosse avvenuta, il povero giovane non sapeva spie-

gare ;
ma fatto e ch' egli pure si senti improvvisamente im-

mergere nelle onde e scendere giu giu fino al fondo del mare.

Oh, qual vista! Eloisa, tutta vestita di bianco, si stava quivi se-

duta sopra un sasso, dolce, tranquilla, sorridente nel volto.

Alfredo mio, come sei qui ? Non vedi ? Sto felice e

contenta.

Oh mamma mia, vengo a salvarti. Presto, presto; ci

stan sopra i marosi e minacciano inghiottirci.

Eloisa parve accondiscendere, e gitto le braccia al collo

di Alfredo avvinghiandovisi strettamente; ed egli la cinse col

braccio sinistro sotto il flanco, mentre col destro si fece a

battere Tacqua di viva forza per sollevarsi. Oh dolci momenti !

Sentiva la madre sua stretta al suo cuore, col volto appog-

giato sulla sua spalla. Oh ineffabile diletto, quando accosto

le sue labbra sulla sua fronte e le impresse un caldo bacio

filiale !
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Sta salda, mamma mia; mo' siamo giunti.

Ma quanto piu si sollevavano e tanto gli pareva che quel

dolce peso crescesse e che una forza irresistibile lo ritraesse

di nuovo in fondo agli abissi.

Tienti salda ancora un istante, ripeteva stringendola a

se con maggiore ansia e raddoppiando la forza del nuoto.

In un punto quella die'un acuto strillo: Ahi non ne posso

piu ! Sono perduta ! Alfredo, Alfredo mio, ti lascio per sempre !

E gli scivolo fuor delle braccia e disparve ne' gorghi, mentre

il povero giovane, ruggendo come una fiera pel gran dolore,

batteva gia con la mano la superficie del mare.

A quello sforzo svegliossi, e si trovo con 1'un braccio al-

zato e 1' altro stretto al fianco e con la bocca aperta e riarsa:

era tutto bagnato d' un sudor freddo e rnolesto, e in seno gli

palpitava il cuore ed aveva nelle membra il tremito del con-

vulso.

Dove sono ? chiese a se stesso, scotendosi e guardan-

dosi intorno. Tutto era come immerso nella penombra di una

luce azzurrognola, che batteva dalle gelosie semichiuse e si

disegnava piu vivamente sulP impannato delle flnestre.

E giorno !

Si rizzo, guardo 1' ora
;
mancavano venti minuti al mo-

mento della partenza del Bright per Marsiglia e per Roma.

Balzo dunque fuor del letto, si vesti in furia, e senza neppure

compiere le solite cure mattutine della persona, fu di corsa

alia stazione e giunse appena in tempo a salutare il capitano,

che gia la vaporiera fischiava e cigolavan le macchine.

XXIX.

Quant' era stato stabilito fra il p. Germano e sir Bright,

tutto fu eseguito appuntino, ed i nostri due fidanzati dovettero

affrettare i preparativi e sovratutto le pratiche col municipio
e col parroco per le consuete pubblicazioni ; giacche il tempo
veramente stringeva ed il matrimonio doveva celebrarsi il

lunedi 21 novembre, festa della Presentazione della Vergine
al tempio.
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II capitano, fedele alia sua promessa, fu di ritorno un paio

di giorni prima e si mise tosto in faccende per ben disporre

la festa, che voleva riuscisse bella e solenne, tanto in chiesa

che in casa, spendendo del suo con grande generosita e dando

ordini a dritta e sinistra, secondo che gli dettava il cuore ed

il grande affetto che aveva pel suo flglioccio.

Naturalmente s'era sparsa la voce di quei preparativi fra

le amiche e le conoscenti della Ghita e di Mamma Lena; e

pero la mattina dello sposalizio un nugolo di donnicciuole,

specialmente sartine, attendevano lungo la strada il passaggio

del corteo nuziale, mentre altre molte avevano gia preso posto

in chiesa, alia cappella della Nunziata, dove il p. Germano

doveva celebrare la messa, benedire gli sposi e fare il discor-

sino. Notavansi pu^j.in chiesa alcune signore di piu alto stato,

che si servivano d'abitudine presso la vecchia sarta ed ave-

vano quindi preso a conoscere e stimare la Ghita come un

tesoro, un flor di virtu, una ragazza per bene, che si poteva

additare in esempio alle loro stesse ligliuole. Per riguardo poi

del capitano Bright, che in Lione aveva conoscenze, inter-

vennero il console e due o tre famiglie della colonia inglese.

Onde quella solennita prendeva aspetto di cosa non comune

e dava assai di che dire e fantasiare alia gente.

La Ghita? Oh guarda! Chi Tayrebbe mai detto! Faceva

la monachella in casa, e che e che non e, zitta zitta se lo

acchiappa, come fa il ragno la mosca.

E qual bocconcino da leccarsene le labbra ! Niente meno

che un impiegato d'amministrazione !

Che, che ? E il figliuolo di un capitano di mare.

Anzi di un ricco banchiere inglese ;
me 1' ha contato ,

stamattina la Checca, che Tha saputo in segreto ;
ma non vo-

gliono che si spifferi innanzi tempo.
- Sara un millionario ! Corbezzoli! Da sartina a princi-

pessa, non c'e che dire!

-
Gia, a chi sorte, a chi sporte. Noi ci logoriamo la vita

per trovare un lustrascarpe o uno spazzacammino che ci vo-

glia, e quella di punto in bianco va su alle stelle.
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E per bacco, come se 1'e spedita ! Non e un mese che

si parlano, e gia vanno all'altare.

Uhm ! lo per me, non ci veggo chiaro. Chi s'affretta a

coprire, ha la magagna.
- Taci la, bocca d'inferno! Tu crepi d'invidia e di gelosia,

-e vuoi gittar bava di vipera su quell' angioletto della Ghita?

Cosi, ad esempio, cinguettavano fra loro cinque o sei fra-

schette, aggruppate insieme sulla scalinata esterna della chiesa,

presso la porta maggiore: ottimo posto per ben vedere.

Eccoli, eccoli ! sclamarono tutte ad una voce, interrom-

pendo la conversazione e volgendosi sulla punta de' piedi

verso Tangolo della via, dove maggiore era il movimento

della gente e donde doveva spuntare il corteo.

Di fatto, Togno con le sue assise J10portinaio di terz'or-

dine (giubba azzurra, bottoni di metallo lucenti e fascetta

d'oro al berretto) veniva innanzi ed apriva il passaggio fra

la folia, dimenando intorno le braccia con grande affare, come

se vogasse nell'acqua. Sir Bright, in abito di capitano di mare

(che per caso avea seco a cagione del viaggio di Roma) con

due o tre medaglie di merito sul petto e al collo Tordine ca-

valleresco di S. Giorgio dava il braccio alia sposa. La quale,

a dir vero, avrebbe messo invidia in una principessa, e per

la sua naturale avvenenza e per la soavita e dignita del suo

portamento. Ma in quel suo abito di nozze rassomigliava ad-

-dirittura ad un angelo, e le sartine che stavano lungo la

strada, anche le piu schifiltose, perflno quella sboccatella tutta

invidia, che abbiamo veduta or ora sulla gradinata della

-chiesa, non cessavano dal fame le meraviglie.

Oh bello davvero!

E di gusto proprio squisito!

Si sa
;
1'ha tagliato Mamma Lena !

- Ma Ghita vi pose del suo quei crespolini alle orlature

<e quei gonfletti alle maniche. L'ho vista io, mentre li lavo-

rava. Ve' come le dicon bene !

Eppure la stoffa non e gran cosa.

Tutto sta nello sceglierla e nel farla poi comparire.
Serie XVI, vol. 1, fasc. 1072. 30 8 feblralo 1895.
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Notavano inoltre il braccialetto d'oro, il vezzo di perle

romane al collo e gli orecchini con tre piccoli diamanti che

scintillavano vagamente ai raggi del sole. Erano i doni nu-

ziali di Alfredo, del Bright e di Mamma Lena. Quanto ai

pendenti, Mamma Lena glieli aveva posti di sua mano, pro-

prio in sull'uscire di casa, allorche nell'atto di abbracciare la

Ghita, s'accorse che non aveva se non le sue solite bocco-

lette, a dir vero troppo meschine, rispetto al rimanente del-

rornamento.

Ghita mia, io li portai alle mie nozze, e tu portali alle

tue e tienli come ricordo della tua seconda madre
;
cosi disse

Tottima vecchia, lagrimando per la consolazione.

XXX.

Come gli sguardi d'ognuno erano intenti al capitano in-

glese ed alia sposa, passarono quasi inosservati Alfredo che

dava il braccio alia Lena, il conte e la contessa di Merzieres

antichi benefattori della Ghita, che s'offrirono a fare da testi-

monii per lei, ed altri conoscenti ed amici che chiudevano il

corteo, e tra questi Fimpiegati deiruffizio di Alfredo. Non ne

mancava pur uno, pel grande amore e per la molta stima che

tutti nutrivano verso il loro collega. II Barget non solo non

si oppose a quello scioperio dell'intero ufflzio per una buona

mezza giornata, ma ne diede la piu ampia licenza; cosa che

niuno avrebbe sperata. Poi la meraviglia s'accrebbe di mille

tanti, quando videro in chiesa lui stesso, in petto ed in per-

sona, addossato al pilastro presso Tingresso della cappella ed

in contegno serio e grave, sebbene senza pigliar mai parte

alia ceremonia con un minimo atto esterno di religione.

Sir Bright, in sul cominciar del sermone, mentre dava al-

1'intorno un'occhiata per godersi lo spettacolo di quella folia

di gente, Febbe pure veduto con non minore sua meraviglia.

E perocche ascriveva quella presenza ad atto di cortesia e

d'amicizia, voile mostrarne gradimento; e quindi, voltosi ad

un giovane deU'ufflzio che gli stava vicino, lo prego sommes-
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samente di recarsi presso il direttore e d'invitarlo da parte

sua e degli sposi al modesto rinfresco, che, finita la fanzione,

sarebbesi offerto nella sala della canonica, dopo fatte le testi-

monianze del matrimonio. Ma 1'ambasciata giunse troppo tardi,

ed il Barget era gik uscito di chiesa.

Pero, tornati a casa gli sposi, trovarono i suoi augurii ed

i suoi doni di nozze; per la Ghita un graziosissimo cammeo

ed in esso intagliata una madonnina di buon lavoro
; per Alfredo

un elegante scrignetto d'ebano con ricco intarsio a fogliami e

rabeschi d'avorio e di madreperla ; per la famiglia poi un trionfo

di confetture veramente mirabile.

Sopra un fondo di croccante poggiava una navicella di zuc-

chero candito, armata di tutto punto e con le bandiere di

Francia, d' Inghilterra e degli Stati Uniti, issate a' luogbi loro

sui pennoncini. Pareva tratta da due bianchi cigni volanti, del

quali dirigeva il corso con le redini in mano una flgura sim-

bolica della Speranza, ritta in piedi sul rialzo di prora ed ap-

poggiata graziosamente al fuso di un'ancora. L'albero di poppa

spiegava al vento una vela di finissima seta verde con sopravi

trapunta in oro la scritta : FELICITA AGLI SPOSI. Cosi pure il

*cartello di poppa portava impresso in lettere d' oro il nomet

della nave YALE, e quello del capitano ALFREDO BRIGHT leg-

gevasi dall'altra parte a destra sulla fascia di sotto il parapetto.

II dono era gentile assai, e pel concetto ch'esprimeva,

delicatissimo. Tutti ne andarono meravigliati, non ostante la

grave difficolt& che avevano di cambiar giudizio intorno al

Barget e di credere sincere quelle singolari, anzi straordinarie

dimostrazioni di benevolenza e di affetto. Non si sapeva bene

come spiegare la mutazione in lui avvenuta quasi improvvisa-

mente, dopo la visita di quella sera d'ottobre in casa di Mamma
Lena. Certo, per Alfredo, non ebbe se non cortesie d'ogni fatta.

E vero; se ne vedeva lo sforzo. Pareva che quelle non pro-

venissero spontaneamente dal cuore, ma fossero imperate da

un qualche atto riflesso della volonta. Ad ogni modo, Alfredo,

tratto per indole naturale a pensar bene di tutti ed a misu-

rare dalla bonta e rettitudine sua propria quella degli altri,
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ne ando commosso, e quasi si doleva d'avere altra volta giudi-

cato di lui, forse troppo sinistramente.

Or, sebbene quel giorno stesso gli avessero gli sposi man-
date i loro ringraziamenti insieme al dono de' confetti nuziali r

parve al Bright che non si potesse tralasciare dal fargli visita

in persona. La Ghita vi s'indusse con qualche difficolta; sola

Mamma Lena si rimase dura e non voile sapere d'accompa-

gnarli.

- Chi non crede in Dio, diceva, non merita che gli uomini

gli credano; e queste sue lustre non sono che nuovi ingannt
ed occulte insidie, tese alia nostra semplicita. Oh, niuno mel

torr& mai dal capo!

Sir Bright n'era piu che convinto. Pure rifletteva che Tab-

bondar ne' riguardi non puo recar male, e finche Alfredo do-

veva dipendere da colui, era conveniente, che, salva la co-

scienza, non si mancasse ne' comuni offlcii di cortesia.

La dimane adunque, verso le undici, gli sposi col capitano

si recarono all'uffizio ed il Barget gli accolse con dimostra-

zioni di tanta cordialita, che mai la simile.

lo vi credeva gia lontani lontani nel vostro viaggio di

nozze, diss'egli stringendo la mano agli sposi; e siete ancora qui?

II signor capitano, rispose Alfredo, si ferma a Lione an-

cora un giorno e non volevamo perdere neppure un minuto

della sua compagnia e pero abbiamo differita la nostra par-

tenza fino a domani.

Giusto, giustissimo ! E quale ne sarebbe il termine, se

e lecito?

Per me, disse il Bright, gli avrei voluti meco, almena

fino a Parigi. Ma la stagione e fredda ed io stesso ho lor con-

sigliato di recarsi piuttosto giu verso il mezzogiorno.

Oh certo, una margherita si delicata, com'e la sposa r

potrebbe appassire esposta alle nebbie del settentrione, men-

tre una carezza del bel sole d'ltalia...

La Ghita divenne di porpora ed Alfredo interruppe quel

complimento troppo lezioso. Oh, non andremo piu lontana

di Marsiglia ;
tanto perche la Ghita vuol vedere il mare. Ma

saremo di ritorno dopo due o tre giorni.
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Quanto vi place, signor Alfredo, riprese il direttore; una

settimana, due, piu ancora... Ye 1'ho gici detto: per voi carta

bianca. Oh, la luna di miele! Convien godersela fino all'ultima

stilla e senza pensiero. E poi con una compagna di questa fatta...

E qui entro di nuovo in discorsi di gran lode per la Ghita,

ma con ripetute smancerie fuor d'ogni ragione e con una

svenevolezza negli sguardi e nel sorriso del labbro, che met-

tevano nausea. II Brigbt, accortosi del patimento che ne ave-

vano gli sposi e piu ancora perche egli stesso n' era infasti-

dito, senza troppe ceremonie e da buon inglese, taglio a mezzo

la conversazione e con modi freddamente cortesi si licenzio.

La Ghita usci di la pallida in volto e agitatissima; tre-

mava in tutta la persona come una foglia e Alfredo se ne

accorse nel darle il braccio.

Via, non badare, le sussurro alPorecchio; pur troppo

quegli e un infelice senza coscienza e noi abbiamo Dio con nou

La Ghita, per tutta risposta, gli die' una forte stretta al

braccio, ma non disse una parola fino a casa, ed aveva la

mente si occupata in altri pensieri, che neppure bado al di-

scorso vivo e concitato contro il Barget, che Sir Bright ed

Alfredo facevano tra loro lungo la strada.

Piu tardi, quando si vide sola con Mamma Lena, si sfogo-

appieno con lei. Mamma mia, le disse, appoggiandosi con

le mani sulla sua spalla ;
e poco quel che ha narrato Al-

fredo! Sul partire quell' uomo indegno mi ha stretto la mano
in tal modo e mi ha detto sotto voce tal frase, ch' io ne sono

ancora inorridita.

Le buone parole ed i saggi consigli della vecchia la quie-

tarono facilmente, ed i preparativi pel viaggio di nozze e le

ultime ore, passate 90! Bright prirna della partenza di lui per

1'Inghilterra, le fecero dimenticare ogni cosa.
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i.

Yita di S. GIOVANNI DI MATHA fondatore dell'Ordine della

SS. Trinitk per la redenzione degli schiavi, scritta dal R.

P. Fr. GALLISTO BELLA PROVVIDENZA, Trinitario, Presidente

del Gonvento di Cerfroid, tradotta dal francese dal P. Fr. SA-

VERIO DELL'IMM. CONGEZIONE, del medesimo Ordine. Roma,

tip. della Yera Roma Pozzo delle Cornacchie 7 e 8,

1894, 8 di pagg. 573. Prezzo L. 4. Yendibile presso i Pa-

dri Trinitarii a Piazza S. Marta, N. 6.

Da alcuni anni, vale a dire dopo che il compianto Cardi-

nale Lavigerie fece risonare per tutta Europa un grido po-

tente in favor degli schiavi, grido che fu poi confermato e

avvalorato dalla gran voce di Leone XIII felicemente regnante,

si e destato in Europa un vivo senso di commiserazione al

compassionevole stato in cui gemono quelle tante migliaia o

piuttosto milioni di sventurati. Ma non ugualmente, ci sembra,

si risveglio nel mondo cattolico la memoria e Taffezione verso

quelPOrdine, che e si benemerito della Chiesa in generale e di

quegPinfelici in particolare, cioe verso TOrdine della SS. Tri-

nita per la redenzione degli schiavi. E noi pero invitiamo i

nostri buoni associati a leggere attentamente il libro che ab-

biamo qui annunciato, dal quale con diletto pari al vantaggio

prenderanno conoscenza e di questa grande istituzione di ca-

rita, e soprattutto dell' inclito Fondatore, che ne arricchiva la

Chiesa, S. Giovanni di Matha.

Quanto a questo, molto si trovera, non solo da ammirare,

ma altresi da imitare, come ben riflette il Rmo P. Generale

dei Trinitarii nella sua approvazione di questo libro. Nel gio-

vin signore di Faucon si vedra una cieca obbedienza ad ogni

cenno dei genitori, una carita precoce verso i bisognosi, una

vita di preghiera e di mortiflcazione in mezzo alle agiatezze
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della famiglia. Nel pio studente d'Aix e di Parigi si scorgera

come vadano bene accoppiati la pieta e lo studio, e come si

possa, in mezzo ai pericoli del mondo e alle seduzioni a cai va

esposta Peta giovanile, custodire 1'innocenza e praticar la virtu.

Ma le persone religiose principalmente troveranno qui il mo-

dello delle virtu proprie del loro stato; e gl'inferiori ammi-

reranao la perfetta sommissione del Dottor di Parigi alia con-

dotta dell'umile anacoreta di Cervofreddo; e i superior! ap-

prenderanno dal santo Fondatore, come conciliar bellamente

la gravitk ad una dolce semplicita, e tener sempre il cuore

aperto e ridondante d'una inesauribile carita.

La quale carita, come fu la virtu sua principale e carat-

teristica, cosi pure fu quella che gPispiro la sua grande Opera

della redenzione degli schiavi, e POrdine religioso a cio con-

sacrato : Ordine ed Opera, de' quali si leggeranno in questo

libro con sempre crescente diletto Porigine, i progress!, e

i frutti di benedizione portati alia Chiesa e al mondo.

Noi ci contenteremo di ricordare ai lettori, come nel se-

colo duodecimo, in conseguenza delle lunghe guerre cogFin-

fedeli, un numero quasi infinite di cristiani, specialmente in

Ispagna, in Africa, in molta parte d'Oriente, ovunque in somma
dominavano i Mori, languivano tra le miserie della piii bar-

bara schiavitu e in un continue pericolo d'apostatare dalla

fede. Quale rimedio a tanti mali? La carita: quella carita cri-

stiana, a cui la difficolta dell' impresa suol raddoppiare Par-

dore, muove Giovanni di Matha a correre in aiuto di tutti

quelli infelici con un esercito, non di guerrieri, ma di soldati

pacifici, che vanno incontro alle catene e alia morte per redi-

merne altrui. Si conosce, dice qui il famoso Balmes, la ce-

lebre visione che fu la causa dello stabilimento di questo Isti-

tuto.... Alcuni spiriti che si chiamano forti diranno forse che tutte

queste apparizioni altro non sono che chimere. Felici chimere!

possiam noi rispondere loro, poich6 il loro fine 6 stato di con-

solare e di sollevare il genere umano... Supponete che il Fon-

datore, vittima di una illusione, abbia preso per una ispira-

zione del cielo cio che non era che Peccitamento di uno zelo
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ardente; i benefizii profusi agFinfelici schiavi non rimangono

gli stessi ? Avvi non di meno in cio una cosa certa, ed e che

le illusion! producevano la realta. Quando un religioso reden-

tore, mancante d'ogni cosa per liberare i miseri schiavi, rima-

neva in ostaggio in loro vece, e nel giorno fissato per il loro

riscatto si rassegnava ad essere condotto alia forca, perche il

denaro non era giunto d'Europa, e certo che 1'illusione non

rimaneva affatto sterile. Quale realta potrebbe produrre pro-

digii maggiori? Da lungo tempo le cose della religione sono

tacciate di stoltezza. Fino dai primi giorni del cristianesimo

il mistero della croce fu considerate una follia, ma questo non

ha impedito che la pretesa follia salvasse il mondo '.

Ma i nostri lettori probabilmente saranno vaghi di cono-

scere, almeno all'ingrosso, quali e quanti sieno stati i frutti

di questa mirabile istituzione
;
e noi faremo di soddisfarli, epi-

logando qui cio che ne scrive il degnissimo Autore di questa

Yita, al capo nono dell'Appendice.

Gli schiavi che dovettero la loro liberta ai santi Fondatori,

Giovanni di Matha e Felice di Valois, e ai primi loro com-

pagni, furono circa 7,000. D'indi in poi, sino al 1787, i Tri-

nitarii di Francia operarono non meno di 400 redenzioni, li-

berando in tal guisa intorno a 40,000 schiavi.

Le tre province d' Inghilterra, d'Irlanda e di Scozia, dalla

loro fondazione sino alPanno 1530, compirono circa 300 re-

denzioni, liberando una moltitudine di schiavi, de' quali non si

conosce esattamente il numero.

Trinitarii di varie province avevano gia operato in Persia

e in Tartaria, anteriormente all'anno 1425, 60 redenzioni, le

quali poi si moltiplicarono specialmente nel secolo decimo-

settimo.

NelPanno 1455 i Trinitarii di Palestina avevano gia ese-

guito 117 redenzioni in Oriente.

E per non allungarci soverchio, se alle redenzioni delle

nominate province si aggiungono quelle operate dalle province

di Spagna, di Portogallo, d'Allemagna, di Napoli e Sicilia, e

dai conventi d'Algeri e delle coste delPAfrica, non si va lungi
1
BALMES, II Protesiantesimo paragonato al Cattolicismo, vol. 2, c. 2*7.
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dal vero, calcolando che gli schiavi riscattati dai figli di San

Giovanni di Matha e di S. Felice di Yalois, ascendano al nu-

mero di circa 900,000.

Se poi piaccia d'unire a questi i frutti benefici d'un altro

Ordine, che sorse indi a poco ad imitazione di quello dei Tri-

nitarii, cio6 delPOrdine della Madonna della Mercede, avrerao

altri 500,000 e piu schiavi redenti, che aggiunti ai primi da-

ranno la somma di almeno im milione e quattrocento mila

infelici tolti alle miserie della schiavitu dai soldati della ca-

rita.

I quali soldati non maneggiavano il ferro, ma Toro
;
Poro

che eglino stessi, mossi dalla carita, raccoglievano in Europa, e

distribuivano nei paesi barbari,come prezzo di redenzione, dando

altresi non rare volte in ostaggio la propria persona. E questo

prezzo quanto era? Variava, naturalmente, secondo Feta, la

forza, le attitudini dello schiavo, e spesso ancora secondo la

cupidigia del padrone. Al prezzo poi del riscatto dato al pa-

drone dello schiavo, erano da aggiungersi certi altri diritti

non lievi da pagarsi, le cosiddette tasse di eccedenza, le spese

di ritorno per gli schiavi redenti e per i Padri redentori
;
cosi

che, tenuto conto d'ogni cosa, secondo i calcoli di Mons. Pavy,

Arcivescovo d'Algeri, che ha fatto in questa materia diligenti

ricerche, viene ad aversi in media, per ogni riscattato, un

prezzo totale di 6,000 delle nostre lire. Per conseguenza il ri-

scatto dell'anzidetto milione e quattrocentomila schiavi, ai Re-

ligiosi redentori non sarebbe costato meno di otto miliardi e

quattrocento milioni; senza contare il prezzo dei travagli so-

stenuti, il prezzo del sangue versato da tante migliaia d'apo-

stoli e di martiri, che diedero per gli schiavi 1'opera Joro, la

liberta ed anche la vita.

noi c'inganniamo a partito, o questa pagina che abbiamo

ora scritta, tutta vergata di nude cifre e senza mendicati co-

lori, e una delle piu belle che ci presentino le storie della

Chiesa e del mondo. Che cos'ha da contrapporre a questa pa-

gina la storia della fllantropia naturale, o quella della carita

legale ? Quali eroi potranno esse additarci, che debbano dirsi
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benemeriti delFumana famiglia, quanto furono i Giovanni di

Matha e i Felici di Valois?

Eppure non serabra che essi abbiano trovato nel mondo

una riconoscenza pari all'altezza dei loro meriti. Chi li onora

oggidi questi grand'uomini ? . Neppure un monumento ne ri-

chiama la memoria alia presente generazione. E, triste a pen-

sarsi! ma lo diremo colle parole medesime, non dell'Autore,

ma di un altro biografo di questi santi Fondatori, del P. Prat

d. C. d. G. In Roma stessa, in questa citta che 6 tempio delle

cattoliche glorie, le immagini di S. Giovanni di . Matha e di

S. Felice di Valois non figurano in mezzo a quei Santi illu-

stri, che hanno formato alia Chiesa le milizie religiose, sempre

pronte a difenderla... Quando il pellegrino, riavutosi dallo stu-

pore in lui cagionato dalla mirabile armonia della basilica di

S. Pietro, va contemplando Tuna dopo Taltra le statue ivi erette

ai Fondatori degli Ordini religiosi... il suo cuore di cattolico,

se qualche volta ha palpitato al ricordo delle azioni e delle

virtu di S. Giovanni di Matha e di S. Felice di Valois, rimane

conlristato di non trovare questi due illustri patriarch! fra

tanti altri eroi della religione...; e il suo dolore uscirebbe

anche in rimproveri, se una dolce speranza non gli promet-

tesse, in un prossimo avvenire, la riparazione di un oblio gia

troppo prolungato
l
.

N& niuno creda che, dopo la conquista d'Algeri fatta dalla

Francia ai giorni nostri, dopo sparita la schiavitii da quelle

barbare spiagge in cui aveva dominato da tanti secoli, FOr-

dine dei Trinitarii trovisi oggi senza scopo ed abbia flnito la

sua missione. Non Tha flnita, Tha solamente mutata in parte.

Nei secoli scorsi egli intendeva a liberare gli schiavi bianchi,

cioe i cristiani fatti schiavi dagPinfedeli ;
d'ora in poi dovra

intendere alia liberazione degli schiavi neri ed infedeli, cioe

a togliere a poco a poco dalFAfrica centrale, chiamata tene-

brosa, e da altre non meno barbare terre quel disonore del

genere umano, che va sot to il nome di tratta dei Negri. Qua

mirarono gli sforzi del Cardinale Lavigerie, qua tendeva la

1
P. PRAT S. I. Histoire de saint Jean de Matha et de saint Ftlix de

Valois, p. 213.
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celebre Enciclica di Leone XIII, e qua pure son oggi rivolte

le cure delFOrdine Trinitario, come apparisce anche da un

recentissimo Breve pontificio ;
e cio che esso ha fatto in pas-

sato, ci affida di cio che puo fare per 1' avvenire, se non

sia per venirgli meno il favor de' cattolici. Esso non nega che

le sue file son oggi di molto assottigliate ;
ma se nuovi pro-

seliti accorreranno sotto la sua bandiera, se nuovo sangue s'in-

fondera nelle sue vene, di nuova luce vedrassi risplendere la

croce rossa ed azznrra sulle zolle africane, e novamente si

sentir& sonar alto quel grido di guerra redentrice : Gloria Deo

Uni et Trino, et caplivis libertas.

Questo e uno dei frutti principal!, che si spera di conse-

guire dalla diifusione del libro che abbiamo annunziato.

II.

I Maestri Comacini. Storia artistica di mille duecento anni

(600-1800) ; pel prof. GIUSEPPE MERZARIO, Deputalo al

Parlamento. Milano, Agnelli, 1893, 2 vol. in 8 grande,

di pp. XXYII-696, 626.

Siamo in ritardo con questa opera, molto in ritardo : ma
non vogliamo tacerne al tutto, non foss'altro, per gratitudine

al compianto Autore, che ce la oiferse gentilmente e sollecito

un nostro qualsiasi giudizio letterario. Poche parole ci baste-

ranno. II lavoro e una vasta, coscienziosa rassegna dei prin-

cipali monument! d'architettura che abbelliscono 1' Italia, e non

e senza pregio di storia e di estese cognizioni delle belle

arti. La crediamo utile anche dopo le pregiate pubblicazioni

di Amico Ricci, di Giulio Cordero di S. Quintino, di Raffaele

Cattaneo, di Camillo Boito, del Selvatico, del Malvezzi, e di

altri chiari illustratori dell'architettura monumentale, apparsi

ai nostri giorni.

Con questi meritrha tuttavia alcuni difetti gravi. II primo
e 1'assunto dell'opera intera, avendo il ch. Autore voluto con-

tinuamente dimostrare che quasi tutti gli edifizi meglio arti-

stati, dal cominciare dal medio in qua sieno lavoro dei Coma-

cini. Noi per verita non siamo alien! dall'ammettere con Carlo
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Promis, col Troya, con Cesare Balbo, con Eduardo Mella, che

le antiche glide o maestranze, o consorterie, conosciute sotto il

nome di Maestri Comacini, abbiano continuato a prosperare, o

almeno a sussistere sino al secolo XIV, e formare memorabili

artisti, e produrre insigni frutti nelFarchitettura e nelle arti

decorative. Si, quelle glide, o confraternite, o consorzii, meri-

tano una storia. Raccolsero le migliori tradizioni dell'arte ro-

mana, almeno della romano bizantina, e nel loro sodalizio le

perpetuarono e le coltivarono, non senza risentire T influsso

delParte, detta normanna in Francia, lombarda nel rimanente

d'Europa, ed ora gotica, da tutti. Ammettiamo che i primi loro

collegi prendessero origine nelle circostanze di Gomo, d'onde

il nome loro venuto di Comacini; e che diventati poi forti e

liberi pei privilegi ricevuti dai re longobardi, si unissero in

corporazioni, con statuti proprii, per mantenere metodi e accor-

gimenti di bene edificare, i quali essi non mettevano in pub-

blico, volendo assicurare, com' era naturale, a se stessi colla

gloria dell'arte il guadagno delle grandi intraprese. Piu la di

cosi spingere 1' influenza comacina, e pretendere di ravvisarla

dopo il secolo XIV, sempre viva ed operosa in presso che tutta

1' Italia, perche qua e la fioriscono egregie opere di artefici

lombardi, ci sembra una manifesta esagerazione, al tutto priva

di ragionevole fondamento. Gli architetti di severi studi non

sapranno frenare un sorriso, udendo che la Cappella della

Sindone a Torino, e cento altri capi d'arte del Piemonte sono

merito dei Maestri Comacini, dal 1600 in poi ! E pure tutto

cio ne racconta il Merzario, molto sul serio, nel vol. 2 pp. 181

seguenti.

Piu grave abbaglio, anzi strana ubbia ci pare quella di

attribuire ai Magistri Comacini, la non invidiabile gloria di

fondatori della Massoneria universale. L'Autore professa questa

tesi, segnatamente nel vol. 1, a carte 96, citando anche una

testimonianza di Cesare Cantu, la quale punto non la suffraga.

Qui siamo assolutamente di avviso contrario, col Cantu, col

Balbo, e coi fatti storici giudicati a stregua di buon senso. Gli

stessi storici massoni sono ora concordi, quando parlanp seria-

mente, e convengono che le associazioni massoniche propria-
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mente dette, non risalgono di la del 1717. E cosi tutti gli

sforzi letterarii del ch. Merzario, per fare omaggio delle mi-

gliori opere d'arte italiana alia Frammassoneria, cadono nel

nulla, e non onorano certamente il giudizio del nostro storico.

Accumula egli, dove che gliene cada il buon destro, tutte le

iracce della supposta massoneria del Magistri Gomacini, tutti

gl'indizii eziando i piu futili e inconcludenti. Ya fino a chiamare

inassoni brava gente che di massoneria non poteva neppure

sospettare la possibilita. E a^disce scrivere, per esempio: Gio-

vanni di Fernach e Giovanni di Firimburgo, conduttori di

scarpellini, forse capi massonici (vol. 1, p. 338). Figurarsi

dei frammassoni nel 1389! II nome di Liberi Muratori, i

dabben Comacini lo trassero dalle franchige loro accordate

dal Re Rotari, com'e noto oggidi a tutti, e non Pusurparono

per frode come quella societk o setta segreta, dice Cesare

Balbo, di Franchi Muratori, modello poi e madre stolta e brutta

di piu brutte e stolte figliuole. La vera societk che commu-

nico il nome proprio alia moderna massoneria, fioriva in

Inghilterra, ancora nel 1717, composta di onesti e liberi arteflci,

e fu tradita dalla societk segreta di certi malvagi per nulla

muratori, ne arteflci d'altra arte fuorche di alchimia super-

stiziosa. I malvagi settarii, accolti dagli onesti franchi mura-

tori, presero da questi il nome, i primi tre gradi delle mae-

stranze muratorie, cioe d'apprendista, di compagno, di maestro,

^ piu altri esterni ordinamenti, e in ricambio inocularono loro

Tempietk gnostica e manichea. Ecco Porigine storica della

presente massoneria.

E quindi assolutamente un'utopia Tattribuire alle associa-

zioni Comacine il merito di avere... impiantala e diffusa... la

Massoneria o Frammassoneria (vol. 1, p. 280); tanto piu che

e notorio che le maestranze non cercarono, ne conobbero

tale merito, che anzi professavano altamente la religione e

la pietk cattolica, e Topera loro ponevano il piu spesso in

edificii sacri, o dedicati alia carita cristiana. Se custodivano

certi secreti, questi erano secreti di arte, come benissimo

osserva il Mella, il quale nel suo mirabile lavoro sulFarchi-

tettura gotica, li espone in gran parte. Lo stesso nome di
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Loggia, che i modern! massoni dknno alle loro conventicole

e al luogo dove queste si radunano, sebbene sia preso dal-

Tantico del Comacini e d'altre societa, non prova altro se non

che il nome di Liberi muratori, dai frammassoni fu usurpato

con truffa. I corpi di artefici chiamavano Logia, o Logia fa-

brice, quello che ora si direbbe Tufficio della direzione; ed e im

volersi far compatire il venirci faori con simili baie, che la

scuola e ritrovo dei lavoranti in Orvieto prende il nome

speciale di Loggia, che richiama la Frammassoneria (vol. I,

p. 237). Loggia era un nome appellative che nulla alludeva

a ritrovate massoniche. In Milano si conosceva la Loggia degli

Osii, palazzo del Podesta, Firenze ha tuttavia la Loggia dei

Lanzi, capolavoro di bell'arte, Bologna frequenta la sua antica

Loggia dei mercanti, che e quello che con meno italianita si

direbbe ora la Borsa. Altre logge vide T Italia e ancora vede,

che nulla hanno di comune colle logge settarie : tanto e vero

che la loggia non richiama la Massoneria, essendo cosa an-

teriore di tempo e di significato civile.

Passiamo sotto silenzio, e volentieri, altre simili fanfanate

massoniche. Nulla provano, e solo valgono, se valgono a

qualcosa, a menomare il concetto delFacume storico dell'Au-

tore. Esse fanno rammentare troppo il Merzario poeta del

Carme 'in esametri De renovanda Roma, infarcito di voti

massonici e dedicate a Giuseppe Garibaldi, Tuomo piu ^jiouao?,

ossia il piu grosso colle muse, che sia comparso sotto il cielo

poetico d' Italia. Mai suonano, anche sotto la penna di un prete

Deputato, le ascetiche selvatichezze (I, p. 290) ,
e sono fuor

di luogo, tra le belle arti, i soldati piemontesi e lombardi

contro i mercenarii di Reilly irlandese (I, 65), ad espugnare

la Rocca di Spoleto, nel 1880; e simiglianti. Ne dice bene ad

un Professore di lettere lo stile, in generale, trascurato spesso

e meno proprio, e che pure avrebbe avuto campo di brillare

nel floridissimo e variato argomento del libro.

Iddio abbia concesso all'Autore ravvedimento dagli errori,

almeno uelFora estrema ! Intanto noi abbiamo, secondo veritk

e coscienza, messo sull'avviso i lettori dei Maestri Comacini.
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Le esecuzioni capital! per mezzo dell' elettricita. Differenza fra 1'effetto

fisiologico delle correnti continue e delle alternate. La morte apparente

dei g-iustiziati. Un giustiziato redivivo, e i suoi ricordi. 2. I nuovi pa-

rafulmini. Incertezza circa 1'estensione dell'area protetta dal paraful-

mine. L'esperienza del Larroquet. Vantaggio del moltiplicare le punte.

Proprieta del nuovo sistema. 3. I malefizii della Tarantola. Le false

tarantole o gechi. II pro e il contro intorno alia connessione fra la ta-

rantola e il tarantismo.

1. L'applicazione dell' elettricita alle esecuzioni capitali, voluta

tent-are negli Stati Uniti d'America, ha fatto conoscere una differenza

assai notevole fra le correnti elettriche, per cio che riguarda 1'effetto

che producono nell'organismo, quando avviene che 1'abbiano ad attra-

versare. Si sa che, a seconda del processo adoperato nell'eccitarle,

quelle correnti possono essere continue, ovvero alternate. Queste ultime

si prestano nieglio all'uopo deirilluminazione e alia distribuzione della

forza per via d' elettricita; le quali due applicazioni essendo in grande

uso a Nuova York, ne segue che dai conduttori si possano derivare

correnti poderosissime, e che si credettero percio adattissime a cagio-

nare la morte istantanea al reo, cui fossero applicate. Tralasciamo che

1'istantaneita del supplizio, quand'anche si fosse ottenuta, era larga-

mente compensata dall'agonia dei preparativi, lunghi e in parte ri-

buttanti. Nella decapitazione per mezzo della ghigliottina, la furia con

che gii aiuti del carnefice afferrano e fanno cadere il reo sulla ribalta,

necessariamente confonde quel misero e ne distrae, sia pure un po-

chissimo, la mente
;
e innanzi che egli si sia potuto riconoscere, il

coltello ferale,e sceso, e gli ha spiccato il capo dal busto. La morte

di palla, pei tanti esempii che ne occorrono, non si presenta piu co-

tanto orribile alia fantasia del condannato alia fucilazione. Al con-

trario, nella ehUrocuziom, parola barbara e mostruosa quanto la cosa

che significa, i preparativi si fanno con tutta la tranquillita e le mi-

nute attenzioni di un'esperienza da gabinetto ; e, che e peggio pel

paziente, non si finisce di tentare nuove disposizioni per evitare, se

riesca, i mali riuscimenti delle prove antecedenti. Non sappiamo se

si sia sinesso 1'elmo metallico ed altri paiticolari di non minor pena
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per la loro indecorosita. Caso e che si fa sedere il paziente sopra una

seggiola a bracciuoli, a un dipresso come sogliono fare i cavadenti; e
r

nell'ultima esecuzione, 1'uno del conduttori era dato a tenere al pa-

ziente, 1'altro gli era applicato al petto. Nel fatto pero, come e oramai

noto per le ripetute relazioni dei giornali, si ebbe o sempre o quasi

sempre lo spettacolo di spaventose contorsioni e sobbalzi
; e, per con-

clusione, 1'incertezza dell'esserne seguita in verita la morte, finche-

non si venne all'autopsia; onde era ben lecito dubitare se questa, piu
che 1'elettricita, non avesse ucciso il condannato.

Questo dubbio, fondato gia sopra diverse osservazioni dell'Arsonval
7

ricevette un nuovo e potente rincalzo dalla risurrezione di un giusti-

ziato, ottenuta recentemente col metodo prescritto da quel fisiologo.

Sosteneva egli da lungo tempo correre gran differenza nei casi di ful-

minazione, secondo che essa avvenne per una corrente continua ovvero-

alternata, rilevandosi dal confronto di parecchi latti che 1'organismo

resiste assai meglio alle seconde che alle prime : quelle, a quanto-

pare, agiscono sulle cellule a modo di scossa, che le colpisce bensi,

ma da loro agio di reagire e mantenere la continuita, poniamo che-

ne restino tramortite; le correnti continue al contrario smagliano e-

disgregano i tessuti, supplendo la continuita della loro azione alia

energia che puo essere assai minore : onde si avra per esse la morte r

dove le prime non produrrebbero che una sincope. Si cita a quests

proposito un operaio della stazione di Saint-Denis, che ricevette una

scarica di 4600 volt; e, rimasto fuori di sentimenti per un'ora, fu ri-

chiamato a vita col solito processo della respirazione artificiale. Si-

milmente un altro elettricista, fulminate a Pittsfield da una scarica

di 4500 volt, in capo ad un'ora di morte apparente si era ricuperato,

E probabile che i due operai lampisti che tre anni addietro finirono

miseramente qui in Roma, fulminati dalla corrente del conduttore del-

rilluminazione, morissero anzi della caduta che fecero dalla cima della

scala, che non per effetto della sola scarica. Al contrario un operaio

fu battuto morto da una corrente di soli 800 volt; ma quella era con-

tinua.

Appoggiandosi a queste e ad altre osservazioni, 1' Arsonval soste-

neva che la morte dei giustiziati al modo americano, non era che

apparente. A Nuova York invece il Dott. Edwin Houston la dava

per certamente reale
;
ma per terminare inappellabilmente la que-

stione si risolse di venire alia riprova dell' esperienza, non appena se-

ne fosse presentata un'occasione : e 1'occasione non tardo a presen-

larsi, colla condanna ed esecuzione capitale di un cotal Cutler. II

reo fu fulminato come i suoi predecessori, e cadde come corpo morto-

cade. Trascorsi alcuni minuti dopo il sapplizio, s' incise al giusti-

ziato la trachea per agevolare la respirazione artificiale, e quegli poco
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stante rinvenne, e vive tuttora; giacche la giustizia aveva esanrite

con lui tutte le sue armi legal! ,
e non si poteva ricominciare da capo.

Questo fatto cagiono, come era da aspettarsi, grande impressione

non solo in America, ma in tutto il rnondo civile, dove fu divulgato.

E da sperare che per esso si smetta, anche la dove nacque, cotesto

schifoso e barbaro ritrovato delle esecuzioni elettriche, degno di fare

il paio con quell' altra sudiceria, che sono i forni crematorii : al che

giovera ancora la scarsezza degl' impianti, dove si abbiano alia mano

correnti continue di si gran potenza come si richiederebbe.

II Cutler, uscito felicemente da una operazione cosi rara, ebbe poi

a soddisfare la curiosita di quanti vollero risaperne che cosa egli

avesse provato in quell'atto. Al dire di lui, nell' istante in che si

chiuse il circuito, gli parve di veder scintillare delle fiammette, che

egli penso fossero trentasei, vale a dire, probabilmente, che quel nu-

mero gli si affaccio in quel momento alia fantasia. Poi vide come dei

lampi, che si riaccendevano a piii riprese. Segui la sensazione come

di uno strappo datogii al braccio da chi volesse trarlo in terra
;
dov'e

da ricordare che gli era stato posto in una mano uno dei conduttori.

Da capo balenarono alcuni lampi, ai quali tenne dietro un'oscurita

profonda, e la perdita dei sensi. Gli assistenti frattanto 1'avevano sen-

tito dare due gemiti, dei quali egli dipoi non aveva memoria. La sua

mano stringeva spasmodicamente il conduttore, sicche non si pote poi

che a stento strappargli il filo d' infra le mani. La morte apparente
non duro che dieci minuti, durante i quali era cessato il battito del

cuore
; questo non si fe' sensibile, se non un quarto d'ora circa dal

principio della respirazione artificiale.

Per cid che riguarda la perdita della coscienza, il Parville con-

fronta questo caso con 1'altro dell'operaio di Saint-Denis, fulminato

da una corrente alterna di 4500 volt, ed esaminato da lui per ufficio.

Costai checche gli si domandasse, rispondeva : Non mi ricordo di

nulla
;
e dipoi per parecchie settimane seguito a balbettare : Non mi

ricordo. II Cutler rammentava piu cose, e la memoria gli ritorno assai

piu prontamente, come s' e visto. Ma che dedurre da tal confronto?

Nulla. L'utilita vera della risurrezione del giustiziato americano sara

che d'ora innanzi i fulminati da correnti elettriche, che non sono

rari nelle officine, si cureranno piii universalmeute al modo degli

asfissiati, per mezzo della respirazione artificiale, con speranza di sal-

varne parecchi che si sarebbero abbandonati per morti.

2. Poiche discorriamo di fulminati, diciamo ancora una parola sui

parafulmini, che ci avrebbero a riparare contro i fulmini propria-
inente detti. Peroeche intorno a questo punto la scienza, per usare

1'espressione di rispetto, non ha detto ancora I' ultima parola, cioe, per

esprimerlo in lingua povera, non se ne sa ancora il netto, neppure
Serin XV

T, vol.
1, fasc. 1072. 31 9 febbraio 1693.
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dagli scienziati. In un'Appendice oramai non piu recente, (Quad. 1040,
21 ottobre 1893 p. 215) riferimmo le norme per la costruzione di un
buon parafulmine, dedotte da esperienze e presentate all' Istituto

Lombardo dal prof. Murani, che ne riporto un premio. Abbiamo ora

sott'occhio un opuscoletto del prof. Borghini
A nel quale si ripropon-

gono e riconfermano, in sostanza, le norme del Murani, e ci si fa sa-

pere che esse si vanno oramai deducendo in pratica, con buon effetto

rispondente alia teoria.

Le principali innovazioni introdotte dal metodo piu recente sono :

1. Abolizione delle aste lunghe e rade, a cui se ne sostituiscono di

piu basse e numerose
;

2. Trasformazione dell'unica punta in un

pennacchio di fili appuntati ;
3. Collegamento di tutti i conduttori

esistenti nell'edifizio, per ottenere il libero scolo del fluido elettrico

fino sotterra.

Quanto e in quali condizioni sia per apportare vera sicurezza il

nuovo metodo, non pud decideiio altro che una esperienza molteplice

e continuata
;
non v'essendo in tali materie peggior vizio della fretta

di conchiudere e di formolar leggi, che, cambiate le condizioni (e

quanto di leggieri non si cambiano nell' intrecciatissimo conserto delle

cause naturali !), si trovano poi non rispondere al fatto ed accrescere

soltanto la confusione. Un esempio si ha nelle varie rnisure, asse-

gnate da varii fisici all'area di protezione dei parafulmini. II Borghini

ne riporta tin bel mazzo. Secondo il Gay Lussac, un'asta protegge

un perimetro circolare due volte maggiore della sua altezza. II Leroy
afferma che 1'azione preservatrice si effettua in tutti i versi per un

raggio eguale al triplo dell'altezza. II Deforviel garantisce un cono

avente il vertice alia punta del parafulmine e, per raggio della base,

la doppia altezza. La Commissione di Parigi, incaricata dal Ministero

dell'Interno, restringe il detto raggio, di un ottavo : il Chapman, della

meta; e cosi pure, in sostanza, il Meardi e 1'Adams : mentre ilPreece

e il Messens lo riducono ad un quarto, cioe alia meta dell'altezza.

Onde il Canestrini lealmente conchiude : Non si pud in realta dare

una regola generale circa 1'estensione della superfice protetta, dipen-

dendo questo da molte circostanze che non e facile apprezzare. Non

son rari i casi, in cui un fulmine sia caduto anche fra un paraful-

mine e 1'altro. Altri fatti cita il Borghini. Ad Ancona, nel 1891, un

fulmine cadde sopra un camino discosto soli 4 o 5 metri da un'asta

alta metri 7,50. Un caso simile avvenne nel 1881 a Stroncone, sopra

un Convento di religiose. Sopra una villa di Yal di Chiana erano

impiantate due lunghissime aste, e la folgore vi cadde proprio frarn-

1
II Fulmine: proposte scientifico-pratiche sulla cotfruzione e posa dei

Parafulmini. Tipografia Sociale. Arezzo, 1893.
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mezzo. Nel 1881, in una villa presso Bibbiena, il fulmine batte in

una doccia, lasciando stare 1'asta quivi presso. Que' che vedendo riz-

zare sulla parte piu. alta di un edifizio un parafulmine, si danno a

credere che tutto sia posto in sicuro sotto di quella, s'ingannano a

partito. La torre degli Asinelli in Bologna fu sfolgorata piu volte di

fianco, benche recasse in vetta un'asta impiantata secondo tutte le

regole ;
e convenne guernirla di altre aste ai lati. Cosi pure Tespe-

rienza ha dimostrato ncn has tare, nelle navi, il parafulmine innalzato

in cima all'albero maggiore. Parecchi anni or sono, un fulmine cadde

su di un fianco della cupola del Duomo di Firenze, e guasto il cor-

nicione proprio nel luogo sottostante al campanile, provvisto di pa-

rai'ulmini, come ne e fornita in vetta la stessa cupola. Per simile

ragione si dovettero, nella stessa Firenze, collocare i parafulmini

orizzontali a difesa della chiesa di S. Lorenzo.

A dare qualche lume intorno a questi strani fatti, si cita 1'espe-

rienza del Larroquet. Questo fisico, avendo disposto nel mezzo di una

camera di 30 me. una punta comunicante con una macchina elettrica,

osservo, che, quando 1'aria era asciutta, la punta scaricava del con-

tinuo 1' elettricita della macchina posta in movimento : ma quando
invece 1' ambiente fu riempito di vapore acqueo, cessava I'effiuvio,

per quanto si seguitasse a produrre 1' elettricita
;

il che dimostra se-

condo il Laruoquet essersi in tali condizioni stabilito un equilibria

di potenziale fra la punta e il vapore. Durante un temporaie, pro-

segue egli quindi a dire, puo avvenire il somigliante; onde se per

1'umidita atmosferica i parafulmini vengono a inettersi in equilibrio

potenziale coll' aria circostante, accadra che I'edifizio, a cui proteg-

gere il parafulmine e destinato, sia compreso in una zona d' equili-

brio, ed il fulmine, che entri nella medesima, petra colpire indistin-

tamente la punta o I'edifizio sottostante. Onde si conchiude che il

sistema di parafulmini muniti di una buona quantita di punte poco
elevate e disseminate su tutto il fabbricato, e da preferirsi all' altoo

usato fin qui. Del resto e noto come molti fisici e prima e dopo il

Larroquet fossero della medesima sentenza, che ai di nostri prevale

presso ai piu.

La ragione sembra favorirla per pifc capi. II Colladon p. e., de-

duce da molte osservazioni che la folgore nella maggior parte dei casi

non consta di una sola scintilla, ma di parecchie, con piu centri

d'intensita; onde i corpi terrestri non ne sono colpiti in un punto.

solo, ma in diversi. II Borghini ne cita in conferma osservazioni fatte

a Montarfone, Farneta, Canoscio, Cavriglia, Cortona, ed altrove
;

e

allega la testimonianza del p. Bertelli, che ne osservo un esempio nel

Collegio della Querce presso Firenze. Sembra adunque che il inolti-

plicare le vie alia scarica, moltiplicando le aste, comeche piu basse,
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e sopra ciascuna di esse sostituendo il pennacchio ad una punta

unica, debba accrescere in gran modo 1'efficacia della protezione. E
credibile che cio si avveri segnatamente a riguardo dei fulmini glo-

bulari, contro ai quali, per opinione del Plante, i vecchi parafulmini
si mostrano al tutto inefficaci. Di cio si ebbe una conferma nel San-

tuario di Canoscio, che era spesso molestato da quella specie di me-

teore, la qaale non si ripete piu dacche vi si applicarono i paraful-

mini del nuovo sistema. Converrebbe che di tali esempii evidenti se

ne potessero allegare parecchi, affinche, siccome siamo convinti della

insufficienza della disposizione antica, cosi fossimo resi certi speri-

mentalmente dell' efficacia dell'assetto nuovo. E vero pero che, oltre alle

probabilita intrinseche, esso ha gia per se la pratica di oramai un-

dici anni, e il favore sempre crescente dei teorici e degl' interessati.

Per darne un' idea a' lettori nuov; diremo che esso si compone :

1. di un' asta (o piu secondo la grandezza del fabbricato) alta un

metro e mezzo circa, infissa sul fastigio del tetto
;

la quale porta,

alia estremita superiore, un ciuffo di punte speciali, .acutissime.

2. Di simili ciuffi sono pure muniti tutti i corpi, che si elevano sul

tetto, come camini, abbaini, ecc.
;
e cosi pure gli spigoli delle gron-

daie. 3. Dalle dette aste si diramano piu corde metalliche, le quali,

messe in comunicazione con tutto il sistema di punte, corrono lungo
i costoloni del tetto, e scendono a terra, dove mettono capo ad al-

trettanti scaricatori. 4. Cotesti scaricatori, di rame e di ferro zincato

a seconda della natura del terreno, sono formati da centinaia di punte,

e costruiti con altri avvedimenti, che ne assicurano 1'effetto secondo

le regole dell'arte. 5. II sistema del parafulmine e" messo ad imme-

diate contatto con tutte le masse metalliche, come condotti d'acque,

tubi di gas, ecc. dimodoche 1'edifizio si trova involto quasi in una

rete protettrice, mentre nello stesso suo interno tutto si presta ad

uno scarnbio non violento, ma continuo ed agevole dell' elettricita.

3. Ci viene trasmesso un lavoro assai interessante del p. Camboue

S. J., che ha per titolo e per soggetto I''Araignee, ossia II ragno. Gli

entomologi conoscono il nome del valoroso naturalista, missionario nel

Madagascar, e i ragni debbono stimarsi fortunati che un tal uorno

abbia volto 1' ingegno a studiarli e la penna a trarli daH'oscurita :

poniamo che la verita lo costringa a non parlarne sempre con ammi-

razione. Ma in molti punti 1'ammirazioue e sincera, e (lo sosteniamo

noi pure a costo di eccitare le gelosie di qualche apicultore) e me-

ritata. Altrettanto imparziale e" il Camboue nel riconoscere cosi i me-

riti come i demeriti dei suoi ragni e nel pesarne le prove. L'anno

decorso egli discuteva nelle Questions seientifiques de Bruxelles la que-

stione dei ragni velenosi. Non e un punto da trattarsi alia leggiera,

sia per la riputazione di quella classe di creature, per le quali gia
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Tuomo ha poca simpatia, e sia per regola di chi si avesse da esporre

ai Joro morsi. Qui in Italia, massime nelle provincie meridional!, e

famosa per trista celebrita la tarantola (Tarentula Apuliae), detta an-

che volgarmente Solofitxi, 'a cui si da cagione di tutte le febbri ner-

vose, con tanta fermezza di convincimento, che sarebbe fatica gittata

il volerla scuotere con qnalche obbiezione. A noi intervenne d'incon-

trare uno di tali inferini nello Spedale di Santo Spirito, al tempo

della mietitura; e dicendo i suoi compagni che la tarantola 1'avea

ridotto a quel termine, chiedemmo se 1'avesse morsicato e dove: al

che quei buoni aquilani risposero che non occorreva tanto, bastando

che il velenoso ragno si metta sul petto del mietitore quando egli

dorme, e al destarsi egli era colto dal male che vedevamo. E il male

si vedeva senza dubbio
; quel che non aveva veduta nessuno dei te-

stimonii, era la supposta tarantola e' la sua manovra. Or questa im-

portava d'aver veduto per conchiudere qualcosa. Egli e uno dei so-

fismi piu frequenti nelle deduzioni della gente volgare : dall'esistenza

di un effetto conchiudere a quella di una supposta causa : Non causam

pro causa, avvertiva fino dal suo tempo il grande Naturalista Ari-

stotele. II che non vuol dire che la tarantola sia un animale innocuo,

o che le sue carte sieno nette, come si vedra or ora. Ma i suoi ac-

cusatori dovrebbero cominciare almeno dal conoscerla, e non iscam-

iarla, come alcuni fanno, con quel piccolo rettile, simile a lucertola,

colore scialbo, che, anche ai tempi d'Aristotile, si tratteneva sulle

finestre, nelle camere e nei fossi si arrampicava su per le pareti,

come fa ora, ovvero appiattato nelle greppie, schivo come e della luce,

entrava di la nelle nari dei giumenti, ecc. ecc. Questi sono gechi, ri-

spettabile famiglia,' divisa in sei generi, dell'ordine dei Saurii squa-

mati, e non hanno che fare con le tarantole che sono ragni. E vero

che, quanto a riputazione, con quel baratto di nome i gechi perdon

poco; tanto sinistre sono le voci che corrono a carico loro altresi, e

soprattutto di alcune specie tropicali, secondo che divisano il Bontius,
P Hasselquist e il Poppig presso il Brehm

;
il quale, a giudizio no-

stro, rimanda con troppa facilita fra le mere favole le osservazioni

non volgari di testimonii oculari e di naturalisti di merito
;
in cam-

bio di notare le esagerazioni, se mai ne occorrono di evidenti o di

verosimili. Cid poteva segnatamente farsi in favore del povero geco
nostrano e della salamandra, coMa quale altresi pare che il geco fosse

scambiato da Plinio
;
e son tutte e due animali innocenti, senz'altro

delitto che quello di un aspetto per noi strano e ripugnante.
Ma per non dipartirci dalla tarantola, un avvocato che volesse

prenderne le difese, non mancherebbe di far notare tutte le favole

manifesto, in che s'aggirano i suoi accusatori. Rifacendoci dallo stesso

nome di tarantoto, esso e dedotto da Taranto, volendosi denotare con
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esso un cotal ragno che non s' incontra se non nel Tarentino : il che
se fosse vero, tutti gli altri meridionali potrebbero dormire sonni

tranquilli; ma nel fatto sta che esso e comune nelle Puglie, doncle-

il nome classico di Tarentula Apuliae; e se ne trovano fino aNapoli r

e, stando al dire del mietitori, esso ha da vivere eziandio nella cam-

pagna romana : sebbene se crediamo ad un antico assioma riferito-

dall'Aldrovando, la tarantola, se si porti a Eoma, non che in region!

piu settentrionali, perda la facolta di nuocere.

II citato Aldrovando nella sua Storia degl'Insetti pubblicata nel

1602 si stende minutamente sugli effetti del morso della tarantola e-

sui mezzi di guarirne. Dei tarantolati gli uni cantano del continue r

gli altri ridono, piangono, gemono; alcuni cadono in letargo, gli al-

tri perdono il sonno, i piu soffrono di vomito; ve n'e che danzano
r

che sudano, che tremano, che soffrono di palpitazione, e di altri sva-

riatissimi malanni; e, fra le altre singolarita, non possono tollerai-e-

la vista dei colori nero ed azzurro, inentre tripudiano alia vista del

rosso o del verde. Per guarire i tarantolati, si suonano sopra un istru-

mento qualsiasi due melodie, la pastorale e la tarantella (che di qul
ebbe origine la tarantella romanesca) ;

e i motivi ne sono indicati nei

libri che trattano di questa inateria. Gli aminalati cominciano alloi-a,

a ballare, e seguitano finche cadano a terra sfiniti. Allora si adagiano
in letto, e dopo.una buona dorrnita si destano senza aver memoria
di quanto e loro successo. Ma le ricadute possono ritornare per venti

e trent'anni, e piu, se piu si campa.
In questi casi ancora, raccolti dall'Aldrovando, 1'effetto era visi-

bile
;
e autenticato dal fatto stesso che non solo il volgo, ma medici

riputatissirai si occuparono di questa malattia. Onde da capo corre

troppo il Brehm, rigettando tutto cotesto, come un cumulo di fan-
donie. Cio che si poteva e si pud giustamente richiedere e 1'attesta-

zione di osservatori, i quali si sieno accertati non solo del male, ina

dell' intervento della tarantola nel produrlo. Una speciale neurosi detta

tarentismo esiste senza meno e bastano i nomi di un Baglivi, di un

Eead, di un Yaletta, di un Pigonatti, di un Sanguinetti e di un de-

Kenzis per non poterne dubitare. Quello di che si pud dubitare e se

sia giustizia il chiamarla con un nome che infama tutta la nazione

delle tarantole, denotandole come autrici del malanno.

Ora non mancarono dei naturalist! e medici che vollero sincerar-

sene esperimentalmente ;
e il buon nome del ragno pugliese ne usci,

se non puro, purgato almeno dalla taccia piu nera. Un M. di Borch

gentiluomo polacco, secondo che riferisce il Brehm, indusse in sulla

fine del secolo scorso un napoletano a lasciarsi, per un prezzo sta-

bilito, mordere in sua presenza da una tarantola. La mano s'innammd r

le dita si gonh'arono con prurito doloroso, ma il morsicato non tardo-
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a riaversi del tutto, senza altre conseguenze. Leone Dufour e piu

recentemente Giuseppe Erker confermarono I'innocuita (questo e dir

.troppo) del morso della tarantola
,
e piu tardi ancora il prof. Paolo

Panceri della Universita di Napoli, rinnovo sopra se stesso 1'espe-

rienza, e venne alia meclesima conclusione. Secondo il Dr. J. Chatin,

citato dal Camboue, il vero tarentismo si ridurrebbe nel fatto ad un

dolore assai vivo, seguito da un edema o gonfiore talvolta assai no-

ievole, da vomiti ecc. L'applicazione deH'ammoniaca e dei consueti

diaforetici basta a dissipare questi accidenti. Qualche volta vi si ag-

giungerebbero dei leggieri fenomeni nervosi, cagionati assai verisi-

milmente non dal veleno della tarantola, ma dallo spavento indici-

bile che esso produce in quei paesi.

Lo stesso dicono in sentenza il Simon nella sua Storia naturale

dei ragni
* e il Blanchard nella Revue des deux Hondes, citati dal Cam-

boue : e fin qui tutto parla a scarico del nostro ragno. Ascoltiamo

pero ancora la parte contraria. II Dott. Ozanam non esita di ammet-

tere e professare a un dipresso tntte le asserzioni dell'Aldrovando.

II morso della tarantola, cosi egli, cagiona in sulle prime un do-

lore simile a quello della puntura dell'ape. Le parti vicine prendono

rapidamente un color livido, giallo o nero: il dolore si fa cocente,

.ma viene talora sostituito da stupore generale. L'infermo e preso al

tempo stesso da ambascia, abbattimento, difficolta di respiro e dolori

alia regione del cuore... In capo ad alcuni giorni, se 1' infermo non

soccombe, succede uno stato di malinconia, detto tarentismo, che non

si puo guarire se non per mezzo della musica e della danza. E raro

-che i morsicati guariscano mai perfettarnente... Nelle ricadute 1'azione

rinascente del veleno si fa sentire da principio merce dell' inappetenza,

dell'affanno, dei dolori di capo e cascaggine. Allora 1' infermo ricorre

alia musica e al ballo, che spesso calmano gli accidenti, soprattutto

se gli si desta un copioso sudore. Ma quando Taccesso e subitano, il

paziente cade tramortito, le estremita e il viso illividiscono, la re-

spirazione diviene affannosa, le membra cominciano ad agitarsi, e tutto

il corpo si dibatte in una specie di danza convulsa.

Ma piu di questa descrizione, benche si particolareggiata, dell' Oza-

nam, pesa la seguente osservtzione quantunque semplicissima del Ba-

glivi, dal inedesimo ricordata : Dissecando un coniglio ucciso dal

inorso di una tarantola, il Baglivi osservo che la sostanza cerebrale

era affetta da una leggiera infiammazione alia radice dei nervi, e mac-
chiata qua e la da punti lividi : al tempo stesso gran copia di sero-

fiita era diffusa sul cervello. Adunque, iniezione delle meningi, sub-

ineningite, effusione di serosita subaracnoidale
;

tali sono le lesioni

1
Eistoire naturelle des Araigntes, Paris 1864.
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determinate dal veleno della tarantola negli animali, e probabilinente-

nell'uomo. Non e dunque raaraviglia che il delirio e le convulsion!

ne siano il sintonio inseparabile.

L'Ozanam prosegue poi a ribattere 1'opinione di quelli che vo

gliono paragonare il tarentismo alia famosa danza di S. Yito, che fu

il flagello della Gerniania e dei Paesi Bassi nel secolo XY e X
Anche quivi si vedevano torme di forsennati, che danzavano convul-

samente fino a caderne esausti, e al loro passaggio per le borgate e

le cittti, ingrossavano di continuo pel gran numero di persone a cui

quello spettacolo perturbava il cervello, introducendovi la stessa

nia. Ma per quanto 1'Ozanam insista su certe particolari differenze >

i sintomi sono in gran parte i medesimi e i rimedii della musica e

del ballo altresi. Ne vale molto la differenza dell'appiccarsi che quella

nevrosi faceva indistintamente agli spettatori, qualunque si fossero>

per mero contagio immaginario e senza inieziona di nessun veleno *

Cid che si avrebbe a mettere in chiaro, per togliere ogni dubbio, si

e se il tarentismo si svolga mai spontaneamente senza intervento di

una tarantola; perocche, supposta la persuasione volgare che certi fe-

nomeni nervosi procedano dal morso del detto ragno, chi ha subita

quella condizione, dovra aspettarli in se stesso quali furongli descritti,

con quel terrore efficace di cui si hanno tanti esempii nella neuropa-

tia
;
doveche non ne sara ferita la fantasia di coloro, in cui la con-

dizione non e avverata.

Conchiudiamo che neanche qui la scienza ha detta I'ultima parola?
e non v'essendo pericolo che alcuno prenda troppa famigliarita ne con

la tarantola ne con altri ragni, sara sempre meglio il ricordare alia

gente volgare le esperienze di miglior pronostico, le quali abbiamo

riferite piu sopra; doveche la paura fomentata dalle asserzioni con*

tiarie produrra assai di leggieri 1'effetto di destare nei morsicati una

terribile ed incurabile neurosi, della quale il veleno della tarantola.

e forse innocente.
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Roma, 16-31 gennaio 1895.

I.

COSE ROMANS

La festa di S. Ag-nese e 1'uso del sacro pallio. 2. La solita question

de'cattolici alle urne; i cattolici sono un esercito di riserva; YOpinione.

3. Morte di Mons. Carini, primo custode della biblioteca vaticana.

4 Morte del Card. Desprez, Arcivescovo di Tolosa. 5. Le prossime feste

del 25 anniversario della presa di Roma, bencbe sieno un nuovo in-

sulto al Papa, tornano in verg-og-na de' liberali. 6. Decreti delle Con-

gregazioni romane : libri proibiti.

1. La ricorrenza della festa di S. Agnese, il 21 gennaio, ricorda

'uso del sacro pallio. In quel giorno la chiesa di S. Agnese fuori

mura dona due agnelli bianchi, vivi, adorni di fiori e nastri al

ipitolo lateranense. Dopo la messa solenne, ivi celebrata, gli agnelli

rengono benedetti con rito speciale, alia presenza del primo maestro

lelle ceremonie del Laterano. Questi, dopo averli ricevuti in conse-

ta, accompagnato da un. mansionario, li suol portare al palazzo del
r

aticano e presentarli al Papa in nome de' Canonici lateranensi, af-

inche colla lana di quelli si facciano i sacri pallii, che il Papa

spedisee poi ai Patriarchi, Primati e ad alcuni Vescovi. Sua Santitii

iuvia poscia al monastero di S. Cecilia gli agnelli, colla cui lana

quelle religiose lavorano i pallii suddetti. II pallio (come fu ridotto

fin dal secolo XY) e una specie di stola, simile ad tma collana o cer-

chio che, posta sopra le spalle, circonda il petto e la schiena di chi

lie e insignito. Esso e tessuto della Candida lana degli agnelli menzio-

nati, avente sei croci di taffetta o seta nera; gli estremi lembi sono

orlati con piccole lamine di piombo coperte di seta nera, affinche il

pallio non possa sconvolgersi intorno al collo. I pallii ridestano

1'idea del divino Agnello e del buon Pastore, Gesu Cristo, il quale,

specialmente ne' primi tempi del cristianesimo, era per lo piu rap-

presentato colla pecorella sulle spalle. Quando i pallii sono lavorati
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e compiti dalle Religiose di S. Cecilia, essi sono posti sulla tomba

del Principe degli Apostoli, S. Pietro, primo pastore universale, a cui

Cristo commise tutti gli uomini sotto 1' imagine di ovile, e quindi sono

dal Papa distribuiti ad alcuni Yescovi, come dicemmo.

2. Avvicinandosi le nuove elezioni, ecco di nuovo agitarsi la que-
stione de' cattolici alle urne, e cio per parte de' liberali che ne hanno-

un intensissimo desiderio. II Popolo Romano, tra gli altri giornali r

ne ha ragionato a lungo. II sugo dei discorsi liberaleschi pero si

riduce a consigli di nemici che ci vorrebbero allettare alia loro

parte, tradendo noi la nostra consegna, e uscendo dalla tattica mili-

tare impostaci finora da chi comanda. Ci vorrebbero indurre niente-

dimeno che al tradimento. Noi cattolici, dacche fu tolta Roma al

Papa, per motivi d'ordine altissimo, avemmo 1'ordine di astenerci dalla-

vita pubblica, protestando cosi contro la gueria fatta al Capo della,

Chiesa. Anche gli eserciti in battaglia ricevono spesso tali ordini dai

capitani. E si sa di Fabio Massimo che cosi vinse Annibale, e di lui

e detto che cunctando restituit rem. Ora il nostro dovere e di ubbidire

e null'altro. Alia luce di questa verita sfolgorante cadono i sofismi libe-

raleschi. Noi ci teniarno a prudente distanza, siamo tin esercito di ri-

serva, e, se ci sara ordinato, verremo fuori a tempo opportune; per ora.

Non expedit. C' & una pazienza che equivale a una vittoria. Intanto le no- '

stre societa cattoliche crescono e lavorano. L'opera de' Congress! cat-

tolici, quella della Gioventu cattolica stende i suoi rami in tutta.

1' Italia, a cui si rannodano le societa parziali di tutte le citta. II

P. Semeria, Barnabita, giorni sono, era chiamato dal comitato parroc-,

chiale di S. Eusebio a Roma per dar principio a certa conferenze.

Nella prima di esse egli fe' toccar con mano lo spirito nuovo che

aleggia da per tutto, e fini dicendo : Un secolo fa, 1'abate Sieves

scrisse un opuscolo intitolato : Che cosa fu il terzo Stato? Nulla,

Che cos'e? Tutto. Che cosa aspira di essere? Qualche-

cosa. Noi possiamo rivolgerci le stesse domande : Che cosa furono i

cattolici? Nulla. Che cosa sono? Qualche cosa. Che

cosa aspirano di essere ? Tutto, o meglio, che Cristo sia tutto in

tutti e per sempre . II piu bello si e che mentre da una parte i

liberali ci incitano a tradire la nostra bandiera, approvano la con-

dotta de' cattolici apertamente, e lo stesso incitarci ad andare alle-

urne, mostra la stima che hanno di noi, chiamandoci saggi, retti,

istrutti. In fatti la Ga%%etta di Torino cosi parla di noi : Se eff'et-

tivamente potesse venire un accordo fra Papato e Governo, per cui

il primo recedesse almeno dal suo rigore verso il secondo in materia

d'elezioni politiche, per parte nostra il lettore puo credere che non

ce ne dorremmo di certo. Siamo anzi convinti che 1'elemento cat-

tolico farebbe buona prova alle urne e assicurerebbe una maggio-
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ranza parlamentare saggia, retta ed istrutta, la quale varrebbe a con-

tenere le spinte arrischiate del radicalismo mal intenzionato, in parte

inconscio e ignaro. Francesco Orispi ha molti difetti ed error! non

pochi sulla coscienza
;
tuttavia se egli volesse sinceramente e perse-

verantemente, e riuscisse a far rientrare nel seno dell' italianita tanta

parte di cittadinanza che se n'e distaccata e se ne tiene lontana, me-

riterebbe assai bene della patria. Certo se un padrone, a cui e

stata tolta la casa, venisse a patto con chi colloco ivi la sua dimora,
meriterebbe assai bene del nuovo e curioso inquilino. Ma chi parla

cosi, dice cose dell'altro mondo, finche nuovi motivi non persuadano
II contrario. UOpinione del 3 febbraio polemizzando coll' Osservatore

-romano e colla Clviltd cattolica ci fa due appunti : primo, che il no-

stro parlare e violento, perche (dice ella) si crede che il Pontefice

abbia tendenza a propositi meno rigidi e severi. Di tale credenza pero
non e sicura la nonna, e alia parola s-i crede aggiunge a torto od

a ragione. II secondo appunto e che noi siamo stolti, perche ri-

<liamo mentre la casa brucia, intendi 1' Italia liberalesca. Al primo

appunto rispondiamo che la volonta del Pontefice, come di ognuno
che governa, si conosce dagli atti pubblici : or da questi consta del

divieto, e basta. II soldato quando ode dal generale fuoco o a destra

o a sinistra, crede d'averne abbastanza per conoscere la volonta di

lui. II res to son fantasie. Al secondo appunto, del ridere nostro per-

che la casa brucia, diciamo che non v'e alcun male il compiacersi del

iallimento del liberalismo, nemico di Dio e del suo Cristo. Non mend
forse trionfo il Baratieri quando ebbe sbaragliato Ras Mangascia ? Non
canto il Te Deum a Massaua? E uso antico cotesto.

3. Yerso la sera del 25 gennaio moriva in Eoma improvvisamente

Honsignor Carini, primo custode della biblioteca vaticana, professore

di paleografia nell' archivio della S. Sede e cultore delle" scienze sto-

riette. Narrammo gia il furto avvenuto, non e molto, nella biblioteca

vaticana, di alcune preziose miniature che poi furono rinvenute. Per

jtfons. Carini fu quella una ferita acerbissima. E chi conosce quanto
arnore egli aveva per le ricerche scientifiche ed i libri, non ha bisogno
<li certe fandonie liberalesche, avvelenamenti, rimproveri e cose si-

inili (di cui le effemeridi liberali si deliziarono senz'alcuna ombra di

verita) per ispiegare la improvvisa sua morte. II Can. Cinquemani,
siciliano e compagno di studii del Carini al collegio dei Ofesuiti di

Palermo, che si compiacque darci qualche appunto, cosi ci scrive :

L'unica passione del Carini era lo studio, e quando gli consegna-
rono le chiavi di quel vasto emporio di tesori letterarii, che e la bi-

blioteca vaticana, egli scriveva pieno di ardore che quelle chiavi gli

parvero quelle del paradise terrestre. Povero cuore umano ! Chi gli

avrebbe detto, che quelle sarebbero state anche le ehiavi della sua
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tomba?! Seinbra infatti sicuro, che i crepacuori sofferti per il furto

delle miniature, sieno stata la potissiina cagione della sua morte.

Alle 5 del detto giorno egli assisteva al coro in S. Pietro, coine ca-

nonico di quella basilica
;

all' improvviso turbossi e si scoloro, quasi

fulminate da un colpo. Condotto alia sua abitazione, peggioro nel tra-

gitto e al cortile di S. Damaso fu fatto scendere dalla vettura e tras-

portato alia farmacia. Pochi istanti appresso egli cessava di vivere,

dopo ricevuta 1'assoluzione da Mons. Misciatelli, il quale con fraterna

carita assiste il collega ed amico sino alia fine. Mons. Isidoro Ca-

rini, figlio del Generale Giacinto Carini, nacque a Palermo il 7 gen-

naio 1843. Compiti gli studii al collegio de' PP. Gesuiti e nel Semi-

nario arcivescovile, si diede a varie opere scientifiche ed apostoliche,

avendo sortito da natura una grande versatilita d' ingegno, dolcis-

sima carita per tutti e prontezza per ogni opera buona
;
tanto che in

Sicilia era venerate come un santo prete. Nel 1868 fondo YApe Iblea

che si trasformo poscia nella Sicilia cattolica e scrisse in altri gior-

nali. Istitui la societa per gl' interessi cattolici, fu predicatore e con-

fessore. Nel 1877 fu eletto professore di paleografia e diplomazia nel-

1'archivio di Stato, e di la Leone XIII lo chiamo in Yaticano. A Roma

pubblico varie opere, tra cui il priino volume della Storia dell'Ar-

cadia, i Eegesti papali e infinite altre trattazioni speciali. Che se il

Carini coll' ingegno italiano avesse accoppiata quella qualita, piu

propria de' Tedeschi, di darsi ad una cosa sola, sarebbe riuscito an-

che piu insigne. Ora un'ultima parola per rettificare certi giudizii

storti de' liberali. La bella qualita di Mons. Carini d'esser cortesis-

simo con tutti, la carita onde si profondeva a bene altrui, il suo uf-

fizio di custode della vaticana, onde doveva trattare con ogni specie

di p rsone, ecclesiastiche e laiche, cattoliche e liberali, 1'essere inoltre

stato figlio "del General Carini e quindi conoscente personale del

Crispi, e qualche uffizio esercitato confidenzialmente con lui, hanno

fatto perder la bussola ai liberali. Hanno descritto cioe il Carini come

un tipo di saeerdote (cosa che diciamo tutti), ma non come gli altri, sib-

bene come uno che avesse voluto conciliare 1'inconciliabile, come un

raggio del mondo moderno penetrato in Vaticano, come colui, che

riusci a praticare entrambi (i doveri della religione e della patria)

con un cuore, un ingegno, una finezza di cui da ieri (dal 25 gennaio) si

e rotto lo stampo ,
e cose simili. Hanno parlato quindi di veleni e

di trame gesuitiche per toglier di mezzo quell'uomo. Contro quel-

1'ideale e quel prelato (scrive il Gioniale) vi e tutta una organizza-

zione tenebrosa e rnostruosa, che non vuol essere turbata nel suo

lavoro o deviata nei suoi fini
;
che distende il nero delle sue braccia

e del suo mantello per tutto il mondo, su tutta la vita, abbracciando

e avvolgendo in un'unica spira di conquista il fanciullo e la donna,



CONTEMPORANEA 493

la farniglia e la scuola, gli interessi material! e gli ideali religiosi,

fino al Papa, fino al Yaticano. Tutti ameni sogni liberaleschi, di cui

abbiam dato un saggio per esilarare i lettori, ma die recano atroce in-

giuria al coinpianto Mons. Carini, di cui la dolcezza e carita non era

gia a scapito de' principii cristiani e cattolici. Giova anzi sapere che

i dottori Lapponi e Salucci dichiararono formalmente Mons. Carini

esser morto per rottura d'un aneurisma. La famiglia di lui poi mando

pubblicar ne' giornali che niuno, dopo il fur to accaduto, fe' al Carini

il minimo appunto.

4. La notte del 20 corrente mori a Tolosa il Card. Desprez, Ar-

civescovo di quella citta, il decano dell'episcopato francese, uomo di

nobilissima indole e tutto singolare per costanza e fermezza nell'uf-

fizio vescovile. Era nato ad Ostricourt, arcidiocesi di Cambrai, il 14

aprile 1807. Leone XIII, dopo averlo prima proinosso dal vescovato

dell' Jsola della Riunione (vicino al Madagascar) alia sede arcivescovile

di Tolosa, nel 1879 il 12 maggio lo creo Cardinale col titolo de' SS.

Pietro e Marcellino. La sua morte, scrivono da Parigi all' Unita Cat-

tolica, ha costituito un vero lutto per 1'episcopato francese, di cui

egli era il decano. Non ostante la grave eta di 88 anni, il Desprez
conserve fino agli ultimi istanti tutta la bella lucidezza della sua

mente e quella mirabile alterezza di carattere che fecero di lui un

uomo singolarissimo e quasi straordinario. Si rammentano a suo onore

i severi rimproveri che egli rivolse a Napoleone III, quando abban-

dono gli Stati della Chiesa. L' Imperatore ne fu irritatissimo, e co-

noscendo personalmente 1'Arcivescovo, lo fece chiamare dinanzi a se.

Mons. Desprez sostenne impavido le rampogne imperiali, tra le quali

Napoleone mescolava il ricordo delle benemerenze di cui 1'aveva fatto

segno.
--

Maesta, rispose 1'Arcivescovo, il migiior mezzo per dimo-

strarle la mia gratitudine era di dirle la verita, perocche io sono

convinto che la causa della Chiesa e la causa della Francia e del

vostro impero medesimo. Mons. Desprez fu profeta. Un'altra occasione

in cui si manifesto il coraggio dell'Arcivescovo di Tolosa fu al tempo
delle leggi di proscrizione degli Ordini religiosi. In quel tempo egli

ora designato alia porpora, ma cio non ostante scrisse una vibratis-

sima lettera di protesta contro 1'iniquita di quelle leggi. II suo can-

celliere si fe'lecito di osservargli che quell' atto avrebbe forse allon-

tanato da lui il berretto cardinalizio. L'Arcivescovo die un balzo sulla

sedia e fulminando il cancelliere cogii occhi, gli grido : Obbedite !

Poi tranquillandosi ad un tratto, soggiunse :
-- Nulla importa che

io sia o non sia cardinale. Importa sommamente, al contrario, che io

faccia il mio dovere di Yescovo. Con tutto cio la berretta cardinalizia

gli fu rimessa pochi giorni dopo dalle mani di Giulio Grevy. II Card.

Desprez non lascia volumi stampati, ma le sue opere sono il ricordo
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incancellabile dell'annegazione spiegata a soccorrere i colerosi di Cam-
brai nel 1832

;
le cure prestate ai lebbrosi della Riunione

;
la cano-

nizzazione della pastorella di Pibrac, santa Germana Cousin, e quel
niirabiie centre di scienza e di fede che fu 1'Universita cattolica di

Tolosa.

5. I liberali stanno preparando e ordinando festeggiamenti pel 25

anno, dacche a cannonate tolsero Roma al suo padrone, rinchiuden-

dolo in un palazzo. E questo un nuovo insulto che essi fanno al

Papa, insulto indegno e barbaresco. E poi vengono fuori i De Cesare

a far programmi di conciliazione, a dire che v' e armistizio tra il

padrone di prima e i padroni d' adesso ! II peggio si e che questa

galloria pel giubileo della breccia o liberazione di Roma, come la

chiamano, non e per la cessazione del dominio politico de' Papi, sib-

bene per la ferita inflitta al potere spirituale di lui. In fatti, nessun

liberale senti il bisogno di celebrare il giubileo della liberazione

del Veneto (essa cadde nel 1891), ne di Firenze, ne di Napoli,

anzi neppur di Bologna, che pure apparteneva al Papa. E poi lo

dicono anche a chiare note. II Giornale vuol celebrata la breccia,

perche con essa comincio 1' affermazione civile (vulgo, anticristiana)

della citta
,
della quale affermazione dice esser simbolo la statua di

Giordano Bruno a Campo de' fiori. Eccetto pero 1' insulto incivile

ad un Re spodestato e la gioia di chi vuole far onta al Papa, i li-

berali non hanno davvero ragione di far tanto chiasso per la loro

breccia; anzi, se avessero pudore, dovrebbero vergognarsi. Lasciamo

stare la questione edilizia della citta, di cui si potrebbe parlare pro

e contra; lasciamo stare la miseria sorta dallo sconvolgimento del-

1' ordine sociale prima vigente, e consideriamo solo i danni rnorali

provenuti dal 20 setternbre. Essi son tanti che i liberali sono stati

costretti a desiderare che il Papa mandi i cattolici alle urne per avere

un po' di gente per bene. L' Italia del popok riduce a tre i motivi

(secondo i concetti liberali, s' intende) per cui si potrebbe celebrare

il giubileo della breccia, i quali pero tornano ad uno smacco de' brec-

ciaiuoli. II primo dovrebbe essere la diminuzione di splendore neW auto-

ritd papale. Ora, il Papato (risponde quell' effemeride non clericale)

non ebbe mai, in tutto il nostro secolo, 1' influenza morale, il pre-

stigio altissimo che nel mondo ha proprio adesso: quando, i nostri

piu stretti alleati, pei quali abbiamo fatti tanti sacrifici d' interessi,

di danaro, di dignita, non osano mettere piede in Roma per tema di

non dispiacere al Pontefice: quando altri di questi alleati, venuti a

Roma, sebbene protestanti, si bipartiscono, con travestimenti e cambi

di carrozze, degni d'una commedia, tra il Quirinale ed il Vaticano !

II secondo motivo dovrebbe essere I'entrata della libertd in Roma.

Ma via, continua Y Italia, non facciamo ridere anche i polli. Ai
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tempi del Papa in Roma si mettevano in prigione quelli die non la

pensavano col Papa (e un radicals die parla), oggi tocca la stessa sorte

a quelli che non la pensano col Papa e col Re. Come nella Roma

pale si condannavano alle galere Petroni, Ripari e tanti altri, nella

ma regia si condannarono alia prigione Alberto Mario e infiniti

repubblicani, socialisti ed anarchici, per soli reati di opinione. II terzo

motive dovrebbe essere il rinnovamento morale. < Domandiamolo (dice

1' Italia] al carcere di Regina Coeli, in due anni formicolante di sena-

tori, commeridatori, alti funzionari della burocrazia governativa e

giornalisti ;
domandiamolo agli azionisti ed alle innumerevoli vittime

dei crak bancari che ebbero la loro ripercussione sin a Torino, a Ge-

neva ed un po' anche a Milano
;
domandiamolo in fine all' olezzante

bouquet clegli scandali emersi dai processi bancari, dai comitati dei

Sette, dai plichi d' ogni fatta, piombati sulla nostra scena politica,

parlamentare e giornalistica : plichi, scandali e processi, nei quali il

furto a man salva si intreccia coll'abile peculate, il falso in atti pub-
blici e privati colla pornografia epistolare, i ricatti, le indebite in-

gerenze, le indelicate intromissioni, i monti di cambiali in sofferenza,

stillate nel fermo proposito, in chi ne profittava, di non pagarle mai

e poi mai. Come si vede,
f

i liberali hanno davvero ragione di

menar feste e trionfi pel 25 anniversario della breccia di Porta Pia !

6. DECRETI DELLE CONGREGAZIONI ROMAKE. 1.* Libri proibiti. La
Sacra Congregazione dell' Indice, con suo decreto in data 25 corrente

gennaio, ha condannato e proscritto le seguenti opere : Giovanni

Bovio, Cristo alia festa di Purim, con nuovissima prefazione aggiunta
alia presente edizione, con ritratto dell'Autore, 32 migliaio, 1894.

Napoli, Edizione del Periodico Fortunio, 24 Egiziaca a Pizzofalcone.

Tamquam praedamnatum ex Regulis Indicts. Emilio Zola, Opera
omnia. Sentiments d'un philosophe sur la scholastique en general, et

sur Saint Thomas en particulier, Articuli editi in Ephemeride : Nou-

velles Annales de Philosophie Catholique (Garche, Seine et Oise, rue

de Suresnes, 13), Num. 136, 137, 138, 139, 140, Mensibus lulii, Au-

giisti, Septembris, Octobris, Novembris an. 1891. Deer. S. Off. Fer. IV.,
21 Febr. 1894. Auctor (le P. Hilaire de Paris) laudabiliter se subiecit,

et artlculos reprobavit.\ Auctor operis, Vie de Saint Polycarpe} UAnge
de I'Eijlise de Smyrne et I'Apotre des Gaules par 1'Abbe Octave Mir-

zan, Pretre de la Basilique de Saint Jean 1'Evangeliste de Smyrne.
Poitiers, Iinprimerie Blais, Roy et C., 7, rue Yictor-Ugo, 1893. Prohib.

Deer, die, 19 Sept. 1894, laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.
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II.

COSE ITALIANS

1. Chiusura della sessione legislativa; 1'Italia in casa e fuori. 2. Cose

della colonia eritrea: trionfo dopo le vittorie, i missionari e i soldati.

3. La Fede del popolo italiano: un esempio di Eboli (Salerno).

1 . Addi 13 gennaio 1895 fu chiusa con decreto reale la presente

sessione legislativa della Camera e del Senato, chin sura che e un pro-

drome allo scioglimento della Camera. E gia e cominciato nel mondo

secretariesco il movimento per la lotta elettorale. II Crispi dunque
si vuole definitivamente disfare de' deputati che volevano giudicarlo

neli'affare del plico giolittiano e ha detto : Appello alia nazione. La

qual nazione poi mandera alia Camera, piu o meno, gli stessi depu-
tati

; oppure, dato il TOto a chi ineglio brighera presso gli elettori

con promesse o denari, dira : Ora andate a Monteeitorio e sbrigatt-

vela un po' tra voi altri. E saremo daccapo. E poi davano ad inten-

dere le gran meraviglie degli ordini rappresentativi ! Intanto quasi

tutti i sopraccio d'ltalia stanno contro il Ministero. II Bovio a Napoli
ha tenuto un discorso, present! I'lmbriani e il Cavallotti, ed ha detto

che la lotta elettorale sara una lotta di fango ,
e I'lmbriani alia

sua volta : L'ltalia e ridotta a rimpiangere altri Govern!. Se prima
ci divoravano i lupi, oggi ci mangiano i pidocchi. Questo accade

dentro casa. Di fuori poi i liberali fanno fare alia nostra vera patria,

la reale Italia, una meschina figura per colpa loro. Nel Reichsbote di

Berlino, comparve, non e molto, un articolo intitolato Italians Nie-

dergang (Decadimento d'ltalia) ove si afferma non esservi in Italia un

uomo dalle mani nette, s'intende nell' Italia liberalesca; la quale e

posta da quel giornale nell'elenco degli Stati falliti, fin dopo la Grecia.

Cosi parlano gli alleati. A questo giudizio contribui forse anche un

terribile assassinio avvenuto in piena luce aMilano, il 17 gennaio, es-

sendo stato il Comm. Cell!, procuratore generale presso la corte d'ap-

pello, trucidato nello stesso suo studio.

2. Dopo le vittorie di Coatit e Senafe, il General Baratieri ne

meno superbo trionfo nella capitale della colonia, Massaua. L'agenzia

Stefani, il 25 gennaio ne mando in Italia un dispaccio telegrafico che

e una descrizione. II Gen. Baratieri, preceduto da cavalieri che bat-

tevano i neyarit 'o tamburrelle e portavano trofei tolti al nemico e le

insegne real! di Mangascia, fece il suo ingresso a Massaua dalla grande

diga del forte di Tatilud, fra le salve delle artiglierie. Sul piazzale

di Taulud i soldati dei presidii di Massaua, Archico e Saati e la mi-
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lizia volontaria presentarono le armi e furono poscia passati in rasse-

gna clal Governatore, al suono del negarit. II General Baratieri pro-

vedette pel viale, adornato di festoni e imbandierato, sboccando di-

lanzi all'ai'co di trionfo, eretto per la presa di Cassala. Uno spet-

tacolo nuovo e maestoso si offre innanzi. In fondo alia piazza del

Governo e un monumentale altare sopra una maestosa gradinata mar-

morea. Campeggiano sull'altare la croce e la bandiera italiana sim-

bolicamente unite con una corona di alloro. Ai lati dell'altare sono

scolpiti a caratteri d'oro i nomi delle recenti vittorie di Habii, Coa-

tit e Senafe. Terminato lo sfilamento, la soldatesca si dispose ai lati

dell'altare. II Governatore era a cavallo, di rinapetto all'altare e la

popolazione di Massaua gli faceva corona. II moinento era solenne. II

Prefetto apostolico dall'altare rivolse al Governatore 'e ai soldati re-

duci dalle vittorie un discorso elevato e commovente
;
indi s' intuono

il Te Damn, cantato dai cittadini, in mezzo alia commozione generale

di migliaia di persone. II Prefetto apostolico, P. Michele da Car-

bonara, ha gia ordinato le cose religiose, tanto negli ospedali quanto

negl' istituti d'educazione per gl'indigeni, e i PP. Cappuccini ven-

gono sottentrando ai PP. Lazzaristi ne' varii ufficii religiosi. Alcuni

Cappuccini clie erano all'Asmara ed a Massaua seguirono gia i sol-

dati nelle spedizioni contro i Tigrini, e ne' combattimenti di Coatit

e Senafe adempirono con molto zelo il loro dovere. Non vogliamo
tralasciar di notare, contro certe false notizie, come i PP. Lazzaristi

fecero ai PP. Cappuccini le piu fraterne accoglienze. Quanto alle

milizie della colonia, dopo i nuovi rinforzi spediti in questo mese nel-

1'Africa,, esse ascendono a piu di 13 migliaia. Di tutti questi soldati,

che compongono 1'esercito del Baratieri, piu di 9 mila sono indigeni
e oltre 3 mila italiani. Nbn dimentichiamo pero che un 20 niila Der-

visci vegliano a' nostri danni dalla parte occidentale e 1'Imperator
Menelik e tutta 1'Abissinia dalla parte orientale e meridionale. Per

quanto le vittorie sieno bella cosa, le vittiine ultimamente cadute de-

stano immensa pieta. Del sergente Umberto Bertoia di Spilimbergo,
morto a Coatit, si narra che era il sostegno della sua famiglia. Ad-

detto al servizio del Generale, guadagnava molto e mandava sussidii

alia madre e alle sorelle, una delle quali manteneva in collegio. Non
beveva quasi vino per tale scopo, dicendo : Tanto che fa a me be-

ver vino? Preferisco risparmiare i denari e mandaiii alia mamma.
Le ultimo lettere che mando a casa, alia madre e alia sorella minore,
hanno la data del giorno di Natale del 1894. Alia madre scriveva :

Cara mamma, sono un po' lontano da Massaua
;
sicche per un mese

ancora avrai le mie lettere a sbalzi : non ti dare di cio pensiero. Vivi

tranquilla e voglimi sempre bene. Fa un buon anno ed abbiti un
bacio del tuo Umberto. Al tenente Scalfarotto, un altro de' caduti,

Serie XVI, vol. I, fase. 1072. 32 9 febbraio 1895.
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furono fatte esequie solenni a Dolo, sua patria, con questa iscrizione"

Giovanni Sealfarotto con ardore generoso neli'Africa orrenda

per la grandezza d}

Italia combattere voile Morte e fama di prode
trovo caduto lontano dal suolo nativo fra lo strepito ddl'armi -

di soverchianti barbari nemici Invano cercando col moribondo sguardo
Vadorata immagine paterna ebbe in fronte il bacio che la Patria

riconoscente ai forti riserba Tra lo spasimo delle ferite e Vans/a

del fiero combattimento le supreme ore allieto il grido della vit-

toria augurio di destini migliori. Ya bene; ma, chi volesse filoso-

fare, che cos'e questo bacio della patria per chi nmore tra lo spasimo
delle ferite, se si prescinde dal premio (che e 1'imico vero) che ci pro-

mette il Cristianesimo oltre la tomba? Ma ci basti aver narrati i

fatti
;

il resto lo lasciamo pensare a chi legge.

3. Da Eboli, nella provincia di Salerno, ci scrivono, mandandoci

relazione d'un atto solenne di riprovazione della setta anticristiana

ossia massonica, fatto da ire mila uomini. L'inseriaino qui colle stesse

parole di chi a noi trasmise quel ragguaglio, che giudichiamo u idler

a far conoscere che cosa sia questo nostro paese d'ltalia, quando dalle

aule legislative e dal mondo fittizio si esce all'aria aperta. Alle ore 12'

del 2 febbraio (dice la relazione), nella chiesa della Kecettizia di

Eboli, tre mila uomini, cibati del pane eucaristico in occasione della

chiusura della s. missione, tutt' insieme, dico tutti i tremila, da veri

e ferventi cattolici con forte voce, unanimi e con la destra in alto r

giurarono e protestarono di riparare ai satannici insulti, che si recano-

in Italia e fuori agli augusti misteri della nostra S. Fede. II solen-

nissimo giuramento e protesta, pronunziato in una col Parr. Priore-

della chiesa, da tre migliaia di voci, fu presso a poco cosi : Noi qui

tutti riuniti innanzi al cielo ed a questo tabernacolo di gloria e di

amore, giuriamo e protestiamo di sempre respingere ed oppugnare*

tutti gl' infernali oltraggi, che si fanno all'Ostia sacrosanta dagli sna-

turati ed empi massoni, nemici di Dio e della sua Chiesa, dagli stolti

bestemmiatori della divinita del Yerbo incarnato e dai vani oppres-

sor! della sua immacolata Eeligione. Lo giuriamo con piena convin-

zione di sinceri cristiani oggi e sempre, qui ed altrove. Subito dopo
si grido fortemente : Viva la Religione! Viva Gesu Cristo vero Dio e-

vero uomo ! Viva la Chiesa ! Se questa splendida dimostrazione in

pro della Fede fu in private, che parra a Y. S. Illma se le dico che

una moltitudine di circa 10 mila individui, alle ore 2 di notte del

giorno seguente, con candele accese, motu proprio (cid ch'e sorpren-

dente), percorse tutta la citta facendo continue ovazioni alia Croce,

a Maria SS., alia Eeligione, a Leone XIII, alia missione? Non parlo

della calca immensa di popolo, che alia mattina del 4, si e riversata

come fiume per la strada, che mena alia stazione, salutando i Pl\
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jVlissionarii e ripetendo i citati evviva in ispecial modo al Pontefice.

Alia ferrovia una salva di colpi e P inno reale, suonato dalla banda

-cittadina, hanno messo il colmo all'entusiasmo eccessivo della gente

inneggiante, che ha salutato i missionarii, JB.no a che il treno non li

ha tolti agli occhi di tutti. Cosi la relazione.

III.

COSE STRANIERE

AUSTRIA-UNG-HERIA (Nostra corrispondenza). 1. II congresso cattolico

dell
1Austria inferiore

; precedent! e conclusion!; rapporti fra il partito con-

servatore e il partito cristiano sociale dopb il congresso. 2. Alleanza

del Wekerle coi radicali
; viaggio politico del Kossuth; il congresso cat-

tolico di Stuhlweissenburg; sua importanza politico-religiosa; insistenza

del Wekerle per ottenere la sanzione sovrana della legge sul matri-

monio civile; la sanzione e accordata; caduta del ministero Wekerle;

nuovo ministero Banffy; pastorale collettiva dei Vescovi contro il matri-

monio civile.

1. Argomento poco piacevole per cki legge e malagevole per chi

1'ha da trattare e la cronaca di questo Impero ;
il perche e facile

comprenderlo. A differenza degli altri Stati europei, dove quasi tutta

la vita politica si assomma in un unico parlamento, nella monarchia

austriaca oltre i due parlamenti di Vienna e di Budapest e le Dele-

gazioni comuni ad ambedue le parti dello Stato dualistico, le Diete

in numero di nientemeno che diciassette, una ed anche piii per ogni

provincia, tengono ogni anno una sessione, rappresentando nelle loro

discussioni come in un caleidoscopio multicolore, tutta o quasi tutta

la vita pubblica del vasto Impero poliglotta, e lasciando al cronista

ben poco spazio da dedicare ad argomenti meno inonotoni ed uggiosi.

In questo momento, mentre tacciono i due parlamenti, ferve il lavoro

in quasi tutte le Diete provinciali, lasciando appena il tempo di rifia-

tare, per accennare almeno alia sfuggita quanto di piu import-ante

in riguardo religiose e politico avvenne dopo 1'ultima corrispondenza.

E innanzitutto, passando sotto silenzio il congresso de' cattolici

boemi tenuto a Briinn nel passato autunno, sarebbe troppo grave
omissione tacere affatto de' due congressi cattolici di Vienna e di

Stuhhveissenburg, che furono propriamente le due piu significant! ma-

nifestazioni della vita cattolica di qua e di la dal Leitha. Quanto al

primo giovera sapere, che per cagione dell' antagonismo pur troppo

sussistente fra il partito conservatore del circolo Hohenwarth e quello
de' Cristiani-sociali od antisemiti, si giudico prudente rinunziare
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quest'anno alia convocazione d'un congresso generale del cattolici

austriaci, gia stabilito ed annnnziato. Questo stesso dissidio aveva

dato occasione a quegii attriti, che si ebbero a deplorare nel prece-

dente congresso generale di Linz, e che a suo tempo furono accen-

nati nelle passate corrispondenze, non ostante la certezza di dire cosa

spiacevole per chi avrebbe voluto e tento di fatto mettere in forse

la triste realta. Adunque il 13 novembre p. p. venne aperto in Yienna,
con grande concorso di tutte le classi sociali, il primo congresso

provinciale dell 'Austria inferiore, promosso dal partito cristiano-so-

ciale, il quale ha per capi il principe Liechtenstein, il D. r
Lueger

e il D. r
Pattai, e per organo la Reichspost. II S. Padre mando la

benedizione apostolica al comitato promotore, ed i Vescovi della pro-

vincia non rifiutarono al congresso la loro adesione. Anzi partecipa-

rono di persona alle adunanze S. E. il Nunzio Agliardi, il cardinale

arcivescovo di Yienna, il vescovo di campo I).
r
Belopotosld, e Mons.

Bossier vescovo di S. Leopoldo ;
il circolo Hohenwrat era rappresentato

principalmente dal conte Sylva Tarouca. Grazie all' influenza dell'au-

torita ecclesiastica, ed alia prudente cautela dei capi, come pure alia

moderazione degli oratori d'ambe le parti, si pud dire che tutto passo

senza urli, ed in piena armonia; tuttavolta non sara inutile rilevare

alcuni particolari di fatto, dai quali apparira piu precisamente de-

lineata la fisionomia del congresso.

Nella sezione della stampa, la maggiorranza costituita dal partito

cristiano-sociale rigetto la proposta del conservative D. r
Hasslwanter,

che i giornali in luogo dell'appellativo cristiani prendessero quello

di cattolici
,
e che la stampa cattolica debba in tutto dipendere

dall'autorita de' Yescovi. Nella questione della liberta della Chiesa

il D. r
Lueger ebbe parole roventi contro 1'ingerenza del Governo nella

nomina dei Yescovi. II principe Liechtenstein, trattando della que-

stione sociale, levo a cielo 1'agitazione laica degli antisemiti, da pro-

pagarsi anche nelle altre province; dall'altra parte il conte Sylva

Tarouca raccomando un disegno di organizzazione del popolo in tutta

la monarchia, sotto la stretta dipendenza dell'autorita ecclesiastica.

La regolazione della valuta, approvata nel parlamento col concorso

del circolo Hohenwarth, venne biasimata dal congresso con una riso-

luzione del seguente teuore : Kiguardo alia regolazione della valuta,

conviene tutelare il popolo da qualsiasi danno ulteriore. II barone

Berger, presidente d'una sezione, fece un caldo appello, perche 1'aspi-

razione all'unita ed alia concordia non fosse solo sulle labbra, ma

in cuore, e venisse attuata col fatto. Finalmente in tutte le discussioni

gli applausi piu dimostrativi toccarono in sorte ai capi ed agli oratori

antisemiti. Fra le risoluzioni votate dal congresso, le quali a riportarle

distesamente riempirebbero qualche pagina, fu assai acclamata la
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proposta per il ristabilimento della sovranita territoriale e clell'indi-

pendenza del Sommo Pontefice
;
altre savie ed utili risoluzioni vennero

accolte ; per la restituzione del carattere confessionale in tutto il pub-

blico insegnamento, specie nelle scuole popolari; per la diffusione

della buona stampa e delle molteplici soeieta cattoliche adatte ad ogni

condizione di fedeli
; per la santificazione dei giorni festivi

; per

il lavoro industriale delle donne e de' fanciulli; per 1' impianto di

nuove casse Raiifeisen, per la riforma delle imposte, e per il massimo

allargamento del diritto elettorale.

II congresso venne chiuso colla benedizione pontificia impartita

dal card. Gruscha, il quale esorto tutti a pregare per il S. Padre ed

a porre in atto quello che il Papa avevagli scritto, cioe lo scopo

del congresso dovere essere il risveglio e il rafforzamento dello spirito

religioso nel popolo. fi superfhio aggiungere, che nemmeno in que-

sta occasione la stampa giudaica venne meno a se stessa, cercando tutti

i modi per seminare zizzania fra conservator! ed antisemiti, fra 1'Hoh-

enwarth ed il Liechtenstein, denigrando tutti e tutto falsificando.

Grazie a Dio, non vi riusci. Ma sarebbe vano chiudere gli occhi sul

vero stato delle cose
;
che sebbene il congresso non abbia aggravate

gli screzii gia esistenti, e la temuta polemica fra la Reichspost ed il

Vaterland non sia scoppiata, non sarebbe certo corrispondente a ve-

rita 1'asserire che il congresso abbia giovato a ravvicinare gli animi

de' due partiti contendentisi 1'egemonia. Di fatto 1' Hohenwarth coi

suoi continua sempre saldo nel programma della coalizione e fedele

al Governo, laddovc gli antisemiti, cresciuti di forza e d' ardimento

per la condizione prevalente conquistatasi nel congresso, colgono ogni

opportunita per rinfacciare agli avversarii la loro dipendenza dal Go-

verno e dal partito dell'aristocrazia feudale. E ben vero, che il prin-

cipe Liechtenstein dichiard in seno al congresso, che il partito cri-

stiano-sociale si sarebbe astenuto da ogni invasione impaziente nel

campo conservative, perche i cattolici in Austria non sono abba-

stanza forti da permettersi il lusso di una discordia fraterna
;
ma

sta anche il fatto, che dopo il congresso gli antisemiti tentarono,

sebbene senza successo, di far propaganda della loro agitazione locale an-

che nell'Austria superiore, a Salisburgo, a Graz e persino ad Innsbruck.

Inde ime, e nuove recriminazioni fra conservator! e cristiani-sociali,

specie ne' giornali di provincia. A che dissimulare la verita dei fatti,

che avvengono in piena luce di pubblicita ? Sarebbe come chiudere

gli occhi per non essere veduti.

2. Per comprendere 1' importanza del congresso tenuto dai catto-

lici ungaresi a Stuhlweissenburg (Alba reale) e d'uopo rappresentar-
selo nel suo nesso storico colle circostanze, nelle quali S. M. il re Fran-

cesco Giuseppe fini coll'apporre la sanzione sovrana alia legge sul
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cosiddetto matrimonio civile, come pur troppo era facile prevedere, e

Ja Civiltd Cattolica ebbe a confermare in nota all'ultima corrispondenza.
Tutti sanno, come il Wekerle, per venire a capo delle sue riforme an-

ticattoliche, ancora 1'anno passato cercasse apertamente 1'alleanza del-

1'elemento piu radicaleggiante in religions ed in politica, sfruttando

1'apoteosi del Kossuth, per far risorgere lo spettro del quarantotto, ed

imporre con questo spauracchio la sua persona ed il suo programma
alia Corona ed ai magnati renitenti dell'alta Tavola. Ora, circa la

meta del p. p. novembre, vedendo egli che la sanzione sovrana alia

legge sul matrimonio civile gia approvata da ambedue i rami del

parlamento non era ancora venuta, e che 1'agitazionq de' cattolici contro

le leggi approvate ed i disegni che restavano da approvarsi andava

ingrossando, non rifuggi dal mezzo estremo di sguinzagiiare il figlio

maggiore del Kossuth, appena arrivato dall' Italia, ad una campagna

spiccatamente antidinastica ed anticostituzionale, da spaventarne la

corte Viennese. Francesco Kossuth, non peranco svincolato dalla sud-

ditanza italiana, pote quindi intraprendere un giro trionfale per le

principal! citta del regno, presentandosi dappertutto come sovrano

erede degli ideali paterni, e promotore del definitive distacco del-

r Ungheria dall' unione coll'Austria. Senonche giunto a Debreczin,

accadde tal fatto, che obbligo il Governo ad interrornpere bruscaniente

la spedizione Kossuthiana. Alia fine del banchetto dato cola in suo

onore, in cambio del solito evviva a S. M. il re d' Ungheria, il Kos-

suth invio un telegramma di omaggio al re d' Italia, e la banda dei

zingari intono una canzone del quarantotto scandalosamente satirica

contro la persona del legittimo sovrano. Siffatto eccesso mise sosso-

pra la corte di Vienna, e provoco un' indignazione profonda in ambe

le parti della monarchia, a tale che nella Camera ungarese i ministri

dell' interno e della giustizia, interpellati su questo affare, si videro

costretti a condannare il fatto, ed a biasimarne gli autori, sconfes-

sando pero soltanto fino ad un certo punto il Kossuth, che pote ca-

varsela, scusandosi di non poter proseguire il suo viaggio, per cagione

d'una forte emorrogia dal naso! 11 che pero non impedi, che pochi

giorni dopo costui venisse ammesso alia cittadinanza ungarese, con

giuramento di fedelta al re ed alia costituzione, e coll'onore d'una

allocuzione panegirica del borgomastro di Budapest. II Wekerle aveva

ormai raggiunto il suo scopo ;
la cornmedia Kossuthiana era finita, o

per lo meno, minacciando essa di tramutarsi in tragedia, era tempo

di ritirare i burattini dalla scena.

In questo torno di tempo venne aperto il congresso cattolico di

Alba reale, che e 1'ottavo convocato durante la lotta di questi due

ultimi anni. Mi passo per amore di brevita di tutte le circostanze

piu o meno comuni a tutti i congressi cattolici, notando solo di pas-
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saggio il concorso numeroso di circa 18 mila persone, ed il loro so-

lenne giuramento di fedelta alia Chiesa, al Pontefice ed al re, pro-

posto dal Yescovo di quella citta, Dr. Steiner, e dai due campioni in-

faticabili del laicato cattolico ungarese, conte Ferdinando Zichy e

Nicolo Esterhazy. Nelle risoluzioni finali venne approvata la conti-

nuazione della lotta contro le leggi massoniche e contro i deputati

die, tradendo il loro mandate cattolico, diedero ad esse il voto favo-

revole, e si scongiuro S. M. il re a rifiutare alia legge sul matriinonio

civile la sanzione sovrana. Ma quello che diede a questo congresso

1' importanza d'un momento storico per 1'avvenire della religiono c;it-

tolica nel regno di S. Stefano, fti la determinazione presa per la prima

volta di fondare ed organizzare finalmente un partito cattolico popo-

lare, il quale, emancipandosi da ogni ibrida uriione con altri elementi

non cattolici, faccia valere contro le invasioni del llberalismo masso

nico i principii cattolici anche nel campo della vita pubblica e poll-

tica. La notizia di questa risoluzione reed lo sgomento nel campo

liberale, il quale, ne aveva tosto compreso tutta la portata ;
un depu-

tato massone, Dr. Hermann s' affretto ad interpellare in proposito il

Governo nella Camera, accusando il congresso di Stuhlweissenburg
d' aver abusato gravemente della liberta di riunione e di parola ;

ed il

Wekerle s' affretto a rispondere facendo lo scandolezzato di audac'a

cotanto rea, biasimando la condotta de' cattolici nel congresso come

una agitazione peri colosa allo Stato e minacciando loro tutto il

rigore della repressione poliziesca, quando osassero scendere in campo

per attuare le loro risoluzioni. Ed un primo saggio di terrorismo go-

vernativo 1'abbiamo gia avuto nella recente elezione d'un deputato
cattolico a Lauts,chau, dove per sostenere il candidate liberale la gen-
darmeria fece uso delle baionette contro gli elettori cattolici, ucci-

dendone uno e ferendone parecchi altri. Sempre eguale dappei'tutto

la liberta liberale !

Frattanto eravamo giunti agli ultimi di novembre
;
e la sanzione so-

vrana alia legge sul matrimonio civile ed alle altre due dello stesso

stampo gia approvate dal paiiamento, non era ancora venuta
;

il AVe-

kerle, per calmare 1' impazienza de' suoi che incominciavano a rumo-

reggiare, ando e ritorno piu volte a Vienna, a sollecitare S. M. Fran-

cesco Giuseppe ed a strapparne la firma che doveva elevare a dignita
di legge quella bruttura. Finalmente nella tornata del 10 decembre,
data nefasta, egli pote annunziare alia Camera fra gli applausi della

maggioranza giudeo-calvinista-liberale, che la sanzione sovrana tanto

desiderata era stata concessa. Eravamo nei giorni sacri alia festa del -

1'Immacolata, patrona Hungariae!

Dopo quanto fu detto intorno a questo avvenirnento gia preveduto
nelle passate corrispondenze, ogni commento sarebbe forse, piu che su-
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perfl.no, pericoloso : 1'atto di Francesco Giuseppe pud essere giusta-
mente giudicato solamente da Dio

;
la storia ne registrera le con-

seguenze, ed a suo tempo pronunziera essa pure il suo giudizio.

Intanto il cattolico Magyar Allam di Budapest viene confiscato e

messo sotto processo per crimine di lesa maesta, per cagione d' un ar-

ticolo su questo argomento, pubblicato sdtto il titolo Consummatum
est . E nelle province cisleitane vennero colpiti di sequestro fogli e

stampati, anche provenienti dall' estero, i quali avevano osato di

censurare 1' operato del sovrano in .tale circosianza. Alia profonda
costernazione dei cattolici d'ogni paese della monarchia, che fino al-

1'ultimo momento non avevano voluto rinunziare aH'ultiino filo di spe-
ranza e di fiducia nella coscienza cattolica del re apostolico, succes-

sore di S. Stefano, cotanto illuminata e vigorosamente sostenuta fino

all'ultinio dalle parole del Papa e dell'Episcopato, fecero doloroso con-

trasto le rumorose diinostrazioni di gioia, le luminarie e le ovazioni

dei liberali al Wekeiie nella capitale ed in altre citta dell'Ungheria,

congiunte alle piu smaccate adulazioni verso il principe veramente

costituzionale, che aveva saputo si bene rispettare la volonta della

nazione, ed assicurare il trionfo della civilta ! Nondimeno tutte le arti

della loggia e della sinagoga non valsero ad impedire la caduta del

niinistero Wekerle, gia da pezza voluta e deliberata ne' consigli della

Corona, piu che per altro per motivi dinastici e politici, per lo

scandalo di Debreczin. Ancora il 23 decembre il Wekerle, con-

fessando di non godere piu la fiducia sovrana, rassegno le sue di-

missioni insieme con tutto il gabinetto, dichiaratosi solidale anche per

1'avvenire nel programma della politica ecclesiastica
;

S. M. il re ac-

cetto le dimissioni, ringiaziando per gli eminenti servizii prestati (!),

e pregando il Wekerle medesimo di rimanere in carica sino alia co-

stituzione di un nuovo gabinetto. Cos! col principio dell'anno novello

1'Ungheria trovossi avvolta in una crisi ministeriale gravissima. S. M.

recatosi piu volte a Budapest per veder modo di risolverla, dopo aver

consultato tutti gli uomini piu potenti di tutti i partiti, incarico

il bano della Croazia barone Khuen-Hederwary di formare un nuovo

gabinetto, col programma d'una fusione delle frazioni de' due partiti

liberale e nazionale; ma costui non venne a capo di nulla e fu co-

stretto di rinunziare alPimpresa dall'opposizione del partito liberale,

che vuole imporre un'altra volta il suo Wekeiie alia Corona. Dopo
nuove consulte, 1' undici gennaio fu invitato a formare un nuovo

gabinetto il barone Banffy, presidente della Camera calvinista, libe-

rale wekeiiiano dichiarato, e fantore deciso del programma di riforma

cattolica, e meglio adatto del borghese Wekerle a propugnarne 1'at-

tuazione presso i magnati dell'alta Tavola, ai quali i fumi aristo-

cratici intorbidano la vista. II nuovo ministero e un nuovo trionfo



CONTEMPORANEA 505

del duumvirate Tisza-Wekeile. Lo veclremo ben presto all'opera; ve-

dremo finalmente all'opera anche i cattolici ungaresi? Dio lo voglia,

e presto, perche il momento e decisive, forse per un lungo periodo

storico del regno di S. Stefano. Per ora, di reazione cattolica altri sin-

tomi non abbiamo a notare che i seguenti. Appena pubblicata la san-

zione sovrana delle nuove leggi il Card, primate Waszary invito ad

un a conferenza i Yescovi del regno, i quali si riunirono a Budapest
il 18 gennaio. Oggetto precipuo della conferenza, per quanto se ne

pote sapere, era di preparare un appello al clero ed al laicato, per

una lotta estrema da combattersi con tutti i mezzi legali contro il

matrimonio civile e la rimanente legislazione anticattolica, e formu-

lare un programma definitivo per la costituzione politica del partite

cattolico-popolare. Ora il giorno dell'Epilania comparve una pastorale

diretta specialmente al clero, la quale venne pubblicata dai singoli

Yescovi nelle loro diocesi. In essa il clero viene confortato a perse-

verare nell'ubbidienza alia Chiesa ed al suo Capo, e nella opposizione

a qualunque costo contro il cosiddetto matrimonio civile e le nostre

leggi inassoniche. Una lettera del conte Zichy, pubblicata nel Naplo
di Stuhlweissenburg, chiudesi con questa sentenza : Noi dobbiamo

esigere la revisione delle leggi anticattoliche
; poiche non possiamo ri-

nunziare a quello, che neanche i re ci possono togliere, vale a dire

la liberta della nostra fede e della nostra coscienza.

IV.

COSE VARIE

1. Legge decretata in Francia per g-li operai. 2. II pane di S. Antonio.

3. Mons. Freppel e la Brettagna. 4. La condauna dello Zola. -

5. Azione dei cattolici tedeschi per le missioni d'Africa 6. De-
cadenza del Protestantesimo in Prussia. 7. Intolleranza verso la

Chiesa in Germania. 8. La storia del popolo tedesco. 9. Scoperta
di una statua. 10. La nuova ferrovia transsiberiana. 11 Una Pasto-

rale del Vescovo di S. Paolo nel Brasile. 12. I reg-nanti ed i principi

morti nel 1894. 13. Cenni necrologici : Helmholtz.

1. Legge decretata in Fruncia per gli operai. II giornale officiale ha

pubblicato nello scorso decembre la legge sulle case degli operai.

Secondo questa legge e istituita una commissione in ciascun dipar-

timento, la quale deve promuovere la costruzione di case salubri e di

poco costo, aprire un concorso per gli architetti, distribuire premi a

chi mantiene le case nette, dare sussidii di denaro, eccetera. La stessa

legge offre ai costruttori i capitali, autorizzando la cassa dei depositi
a dare la riserva dei fondi delle casse di risparmio, fondate da lei,
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per le obbligazioni clelle societa di costruzione. Parimente gl' istittiti

di beneficenza, gli ospizii e gli spedali possono adoperare una parte
dei loro averi allo stesso fine. Gli operai poi, ad acquistare con mag-

gior agevolezza gli edifizi, lianno dalla presente legge non pochi favori,

seguatainente 1'esenzione da varie imposte che risguardano gl' im-

niobili. Da ben venti anni attendevasi dal Governo un si salutare prov-

vediinento. Gia molte famiglie nobili, come a dire i de Mun, i d'Arem-

berg, i Dolfus, i Furta, i de Ganay, i Greffulhe, i Lefebure, i Lau-

beespin, i de Mackau, i de Yogue ed altri, avevano innalzato in

Francia molte di tali case, ed avevano indicate al Governo la via da

seguire. Ci e dolce di aggiungere che teste i patroni cristiani del

Nord hanno fatto benedire alcune case di operai, che sono un vero

uiodello di architettura per salubrita e leggiadria, ideato dal sindi-

cato misto, di cui essi patroni sono promotori.

2. // pane di S. Antonio. Oltre il sentimento religioso che in modo

peculiare si e ridestato colla divozione a S. Antonio di Padova in

molte parti d' Italia ed in Oriente (a Gerusalemme e a Tripoli di

.Siria), in Francia la venerazione allo stesso Santo ha date luogo ad

un' istituzione assai benemerita, il Pane di S. Antonio, cioe raccolta

di limosine per procurare pane a' poveri. E appena credibile quanto
sollievo si rechi cola ai mendici, massimaniente a Parigi ed a Saint-

Nazaire. In un sol di, il 20 ottobre, si raccolse per questa opera pia

la somnia di 1,056 franchi. In Parigi tutte le domeniche i poveri si

radunano a Montmartre in numero di 1500, e quasi sempre coll'as-

sistenza del card. Arcivescovo, Richard. II 4 del suddetto mese vi

peregrinarono ben 3,000 di questi infelici. Fondatrice dell' istituzione

6 la signora Luisa Bouffier. Una opera simile di carita e il Boccon del

Povero, di Palermo, che da molti anni continua a soccorrere i biso-

gnosi.

3. Mom. Freppel e la Brettagna. Coine gli abitanti di Angers,

osi i Bretoni si preparano ad erigere nel Finistere un monumento

alia memoria di Mons. Freppel. II monumento viene elevato nel san-

tuario di Nostra Signora di Folgoet, dove Mons. Freppel aveva pro-

nunciato uno de' suoi piu bei discorsi nella circostanza dell' incoro-

nazione, santuario dato in custodia a quelle popolazioni che per

^uattro volte lo inviarono in Parlamento. Mons. Freppel e rappre-

sentato orante, in cappa e mitra, a' piedi di una colonna sormontata

dalla statua di Nostra Signora di Folgoet, incoronata. Sul piedestallo

che la sostiene & il suo stemma. L' iscrizione reca : Alia gloria

di Mons. Carlo Emilio Freppel, vescovo d'Angers, deputato del Fi-

nistere; al panegirista di N. S. di Folgoet; al nobile patriota; al

valoroso difensore dei diritti della Chiesa; morto sulla breccia il 19

dicembre 1891.
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4. La condanna dello Zola. La Difesa riceve da Parigi che la

condanna di tutte le pubblicazioni di Zola, uscita recentemente con

sentenza della Congregazione dell' Indice, ha fatto molta impressione

in Francia. Parecchi libra! hanno ritirati dalle vetrine i libri del ro-

manziere; altri gli hanno distrutti. Lo Zola ne e assai mortificato,

perche in complesso non spira buon vento per lui e le nuove cor-

renti letterarie, anche prescindendo dall'ultimo gran fiasco da lui fatto

all'accademia, mostrano che la sna scuola e in pieno discredito.

5. Azione dei cattolici tedeschi per le missioni d'Africa. L' opera

dei missionarii cattolici e notevole nelle colonie tedesche di Africa

ina non nieno ammirabile e 1' ardore, onde in Berlino i cattolici te-

deschi raccolgono sussidii e li spediscono a que' veri soldati della

fede e della civilta, che, in si lontane ed oscure regioni, di tutto

abbisognano. Nella tornata generale della Societa, intesa alia propaga-

zione della vera fede in Africa, si diede teste ragguaglio che durante

1'intero anno scorso si era giunti a raccogliere la bella somma di

107,913 marchi, non computando le collette di alcune succursali. Nei

territorii africani, su cui 1' impero tedesco stende il suo dominio o la

sua protezione, havvi stazioni dei Padri dello Spirito Santo naU'Africa

orientale, dei Benedettini, dei Padri Bianchi presso il lago Tanganica T

dei Pallottini e dei Missionarii della Parola Divina presso i Togo.

Tutte queste missioni prosperano e sopra tutte quelle dei Padri dello

Spirito Santo. Alcuni giovani negri educati nelle missioni dei Padri

Bianchi hanno frequentato in Europa il corso di medicina con buon a

riuscita, e, ritornati in patria, vi esercitano allo stesso tempo 1'arte

di Esculapio e la professione del catechizzare. E un piacere il vedere

che la Germania in si poco tempo, dacche possiede colonie, abbia

saputo far tanto a pro di quelli infelici barbari, vedere che di tutto

questo sono promotori privati cittadini. Grl' Italiani, per nobile e santa

emulazione, facciano il simile per la parte d'Africa, che la Provvi-

denza loro ha assegnata, per trapiantarvi la civilta cristiana.

6. Decadenza del Protestantismo in Prussia., II Sinodo generale della

Prussia, nella sessione di. novembre cerco di far pago il desiderio

dell' Imperatore, capo della Chiesa, di lasciare da banda tutte le con-

tese teologiche in seno al protestantesimo officiale, all'uopo di poter

attendere con ardore tanto piii grande alle cose pratiche ;
le missioni

interne, la costruzione di chiese, eccetera. Pertanto il Sinodo ha com-

pilato con molta cura un'"agenda, vale a dire un formulario, ossia ce-

rinioniale, che prescinde quanto piu si puo da qualsiasi domma po-

sitivo. Secondo questo compendio officiale, i giovani pastori sono

dispensati dal fare giuramento sul simbolo, o sulla confessione degli

Apostoli. Solamente si fara cantare questa confessione durante la loro

ordinazione. A ciascuno sara dunque libero di aderirvi partecipando a
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qnel canto, o di respingerla lasciando che gli altri cantino da soli. Quo-
sta e logica: il protestantesimo e il principio delia fede negativa ed

affermativa, secondoche talenta ad ognuno. E cosa priva di senso, ban-

dire il libero esaine e pretendere ad un tempo che si aderisca all'opi-

iiione di Lutero, o del Sinodo, o d'altra qualsiasi autorita. Anche

gli Apostoli non sono piu vere autorita
;
tutto al piu sono accettati

con riserva di correggerli. In quanto ai lavori pratici del clero pro-

testante, il signor ciambellano de Blumenthal dichiara altamente nelle

assemblee dei conservatori, che la Chiesa protestante non ha piu veruna

autorita sulle nioltitudini
;
soltanto la spada della legge potra combat-

tere efficacemente la Rivoluzione e il Socialismo. E i conservatori

1' applaudiscono di tutta lena.

Nel corso dello stesso mese stavano adunati a Bona un centinaio

di pastori per ascoltare le conferenze dei professori Graefert e Meinhold

sugli ultimi progress! della scienza teologica. Questi due dotti si sono

studiati di dar loro a divedere, che gli articoli della confessione apo-

stolica, la Trinita come la Redenzione, sono insanie ! Sembra che la

rnaggior parte dei pastori sia rimasta edificata di queste rivelazioni.

Alcuni giornali protestanti ortodossi, quali la Kreuzxeitung,
il Reichsbote

ed il Volk, hanno protestato contro, con maggiore o minore energia :

ma tutte le altre gazzette li hanno fortemente rimbrottati, rinfacciando

ad essi la loro intolleranza religiosa e il loro spirito di persecuzione.

Ma non e da credere che questa dissoluzione, questo sfacelo del

protestantismo volga comechessia propizio al cattolicismo
;
che anzi si

fa piu intensa 1'avversione alia Chiesa. E d'altra parte il dissolversi

del protestantismo non rimane senza efficacia sopra molti tepidi cat-

tolici, che vivono di mezzo a' protestanti, e sono sempre obbietto di

tentativi da parte dei pastori. E cosa tanto comoda essere protestante,

appartenere ad una religione che non prescrive credenza alcuna, n&

alcun obbligo stretto.

7. Intolleranza verso la Chiesa in Germania. II Sinodo generale

non ha mancato di render manifesta la sua intolleranza verso la Chiesa

cattolica. Uno de' suoi membri, il signor Umbek, proferi un discorso

virulento contro i Gesuiti, congratulandosi coi Governatori della Ger-

mania di averli sbanditi dal paese. Non occorre soggiungere che i cat-

tolici tanto piu si argomentano di difenderli. Fin dall'apertura del

Reichstag, il Centre ha riproposto la sua domanda di abolire la legge

contro i Gesuiti; esso esigera che sia discussa il piu presto che si

pud, e intimera al Governo di chiarire le ragioni, per cui non fu-

rono eseguite le deliberazioni favorevoli, prese gia dal Reichstag. C'e

inolta curiosita di conoscere il contegno del nuovo Cancelliere. II prin-

cipe de Hohenlohe si presento al Reichstag con un discorso, in cui as-

seriva di aver camminato di pari passo col tempo, e che non s'avrebbe

piu a tornare a cio che fece in altri tempi e in altre circostanze. Tutti
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vi hanno scOrto un accenno benevolo al Centro, col quale il nuovo

Cancelliere vuol tenersi in buone relazioni
;
ma questo accenno ha pro-

caccfato ancora molti assalti al novello Cancelliere.

8. La storia del popolo tedesco. E venuto a luce in Friburgo di Bris-

govia 1'ottavo volume della Storia del popolo tedesco di Mons.

Janssen, continuata dal sig. Pastor suo amico. Esso ritrae a pennello lo

stato morale e intellettuale della Germania alia vigilia della guerra dei

Trent'anni. E un avvenimento letterario, di cui parlano tutti i gior-

nali. Un dotto professore della Universita di Berlino, il sig. Paulsen,

pubblica una lunga critica, nella Deutsche litteraturzeilung, della quale

mette conto riferire questi passi: Yenti anni fa, molti di noi cre-

devano che il Cattolicismo in Germania fosse una rovina, che presto

si struggerebbe al tocco della civilta protestante e liberale. Questo

errore adesso non c'e piu. Noi abbiamo imparato a fare i conti col

Cattolicismo, come religione della meta dei tedeschi. Se la Eiforma

avesse prevalso dappertutto, ora avremmo una Chiesa nazionale, una

Religione imperiale tedesca. lo temo che di tal guisa saremmo stati

abbassati al livello della Russia. Lo scisma religioso ci e costato molto

sangue e molte lagrime ;
ma abbiamo imparato che la Religione non

dev'essere briga ne struinento dello Stato... Chisa che la forza vitale

conservata nelle contrade cattoliche non valga a ringiovanire la vita

del popolo tedesco ! Perocche gli e certo che i contadini cattolici del

Reno, della Vestfalia, della Baviera e delle Alpi costituiscono vera-

mente un tesoro di forze popolane, che nelle future prove avra mag-

gior peso della nostra vantata civilta sopraffina. Si, 1'avvenire della

Germania e riposto nel Cattolicismo.

9. Scoperta di una statua. Nella biblioteca della Universita di

Lipsia si e rinvenuta una statua di S. Domenico, bel lavoro del se-

colo decimoterzo. La statua, a quanto sembra, e un ritratto dell'illustre

Santo. L'Universita occupa 1'antico convento dei Domenicani, fondato

intorno al 1230.

10. La nuova ferrovia transsiberiana. La prima parte di questa

grande linea ferrata, estesa ben 495 miglia
2 in lunghezza, e oggimai

aperta al traffico, ed il viaggiatore pud in una decina di giorni andare

da Pietroburgo ad Omsk e ritornarne. Grandi furono le difficolta della

costruzione, particolarmente in un punto, ove il corpo stradale do-

veva attraversare 70 miglia di terreno paludoso, obbligando gl' in-

gegneri coi loro seguiti ad albergare in capanne di fango, fondate sopra
isolotti artificial! ed accessibili soltanto mediante barche. Essendo la

circostante regione in gran parte deserta, conveniva portar seco le

vettovaglie e tutto il necessario alia spedizione, senza sfuggire di

1 Presso il Sig. Herder.
2 Le miglia di cui qui si diseorre sono inglesi. II mig-lio inglese ri-

sponde a 1,609 metri, 4.
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quando in quando ai disagi. Una vera pestilenza e molestissima piagar

fu quella delle zanzare, contro le quali non trovavasi qualche schermo r

se non coprendo i volti di maschere, tornando inefficaci anche i suffu-

migi. II confine della Siberia e segnato da un obelisco di legno, di

cui una faccia porta scolpita la parola Asia, e 1'altra Eu-

ropa . II Geographical Journal del gennaio 1894 ci fa sapere che il

comitato della ferrovia transsiberiana aveva in quel torno determinato

di sospendere per ora la costruzione del tratto costosissimo, che girera

intorno al lago Baikal e per il quale e preveduta una spesa di due

milioni e mezzo di lire sterline. In quella vece, la linea si proten-

dera da Irkutsk sino alia riva del lago, sopra un corso di 53 mi-

glia, e indi si allaccera col tronco della Siberia centrale, mediante-

una ferrovia provvisoria sul ghiaccio nel piu rigoroso periodo del-

T inverno.

L' odierna strada maestra della Siberia all'Amur rasenta il lago,

e dovette essere praticata in mezzo alle rupi, che ivi sorgono a ver-

tiginose altezze ed oppongono formidabili ostacoli ai lavori ferroviarii,

Nel secondo ramo, dell'estensione di 326 miglia, da Omsk all' Ob
r

come pure nel terzo, dall' Ob a Krasnoyarsk, le opere si proseguono
con grande alacrita, mentre le prime 67 miglia dell' estremo lembo

orientale, da Vladivostok a Nikolskoye, sono gia aperte alia circola-

zione delle merci e dei passeggeri ugualmente. Avendo i viaggi del

capitano Wiggins provata la possibilita della navigazione sino alia

foce del Yenissei, e ovvio che il detto flume insieme coi suoi tribu-

tarii, il Chulym e 1'Angara, i cui alvi possono di leggieri approfon-

dirsi, sia seelto come il piu breve e men dispendioso tramite per

1' importazione dei materiali ferroviarii dell' Europa attraverso il Mare

Artico. Percio si e determinato di costruire immediatamente il brac-

cio di 113 miglia da Achinsk a Krasnoyarsk, collegando il bacino-

dell' Ob a quello dell' Yenissei; con che si allacceranno le due grandi

arterie della navigazione, e si agevolera potenteniente la costruzione

del principale tronco,, da Irkutsk a Krasnoyarsk. II nuovo Impera-

tore, Nicolo II, che e presidente della commissione della ferrovia

transsiberiana, come era prima di salire al trono, ha dato potente-

impulso ai lavori di essa ferrovia
;
sicche sulla linea di Vladivostok

le guide sono collocate sino alia stazione di Muraviev Amui'sky y

che e quanto dire su una via di trecento ottantun chilometro.

11. Una Pastorale del Vescovo di S. Paolo nel Brasile. Ci venne gen-

tilmente spedita da Monsignor Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti r

Vescovo di S. Paolo, di cui facernmo conoscere lo zelo operoso nei

1 Citt& cosl nominata dal cognome del famoso capitano ed esplora-

tore (1809-1882), che indusse la Cina a cedere alia Russia tutta la sponda

sinistra dell'Amur, il littorale dell'Oceano pacifico dalla foce dell' Ussuri

fino a Vladivostok.
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quaderno 1058, pp. 245, la Pastorale da S. E. diretta a' suoi Diocesani

uella presa di possesso della sua Cattedra episcopale. Nella prima

parte dell'eloquente pastorale S. E. descrive le care e indimentica-

bili impressioni che rieevette in Eoma dalla paterna accoglienza fat-

tagli da Sua Santita e dai preziosi pegni di benevolenza verso la sua

persona e la sua diocesi onde la bonta della medesima gli fu larga ;

e menziona con viva riconoscenza 1'Efno Card. Eampolla, Mons. Ca-

vagnis e gli altri Prelati che furongli cortesi del loro favore. Nella

seconda parte, accennate le circostanze che precedettero e accompa-

gnarono la sua nomina a Coadiutore del Yescovo di S. Paolo con

diritto di successione, entra a parlare dell'uffizio pastorale, indican-

done 1' importanza e le difficolta che incontra nella presente condi-

zione della societa. Nella terza parte rivolge parole di calda esorta-

zione a ciascuna classe ed a ciascun ordine di ecclesiastici e di fedeli.

Noi ci congratuliamo di cuore con S. E. e ci auguriamo che il gregge

-degnainente risponda alle cure di cosi buono e zelante Pastore.

12. / Regnanti ed i Principi morti nel 1894. Di questi illustri de-

funti 1' Osservatore Cattolico da la seguente lista:

Alessandro III, imperatore di tutte le Kussie, nato il 10 maggio

1845, morto il primo novembre 1894.

Carlo Augusto, granduca ereditario di Sassonia-Weimar-Eisenach,

nato il"31 luglio 1844, morto il 20 novembre 1894.

Duchessa Ainalia di Baviera, nata il 23 ottobre 1848, morta il

6 maggio 1894.

Principe Enrico IV di Eeuss Kotritz, nato il 26 aprile 1821, morto

25 luglio 1894.

Principessa Luisa di Schleswig Holstein-Sonderbtirg-Grlucksburg,

nata il 18 novembre 1820, morta il 30 novembre 1894.

Luigi Filippo Alberto d'Orleans, conte di Parigi, nato il 24 agosto

1838, morto 1'8 settembre 1894.

Duchessa Caterina Michailowna, nata il 28 agosto 1837, marta il

13 maggio 1894.

Mulley Hassan, sultano del Marocco, (regnava dal 25 settembre

1873), morto il 6 giugno 1894 nelTeta di 63 anni.

Francesco II, re di Napoli, nato il 16 gennaio 1836, morto il 27

-decembre 1894.

Principe Leopoldo di Croy, morto il 15 ottobre 1894 in eta di 67 anni.

Principessa Griovanna di Bismarck, moglie dell' antico cancelliere

gerrnanico, morta il 27 novembre 1894 nell'eta di 70 anni.

13. Cenni necfologici. Un altro gigante della scienza ha lasciato

il suo nome da registrare nelle tavole necrologiche del 1894 : Errnanno

von Helmholtz, nato a Potsdam, moriva carico di ben 73 primavere.

Quantunque in si grave eta, aveva a mala pena cessato di lavorare per
la scienza

;
e non priina del 1893 sobbarcavasi al lungo e penoso viaggio
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di Chicago, per assistere al Congresso degli elettricisti. Una delle sue

doti piii mirabili era quella, tanto rara, di unire la profondita alia

vastita e varieta delle cognizioni. Come scriveva teste di lui pir Enrico

Roscoe, egli era ad un tempo chirurgo, fisiologo, fisico, matematico,

metafisico, musica e letterato. Dal Dublin Review togiiamo i seguenti

particolari. Sino dai piu teneri anni manifestavasi in lui quella bramosia

di strappare alia natura i suoi secreti, la quale doveva svolgersi piu

tardi in forte e tenace passione. Si narra che nella puerizia egli so-

leva disporre i material! dei castelli di cartapesta, datigli per balocchi,

in tante figure geometriche, accumulando cosi un tesoro di sapere,

che sbalordi i maestri al suo primo ingresso nelle scuole. Quando il

fanciullo divenne giovane, sebbene 1'aninia sua fosse tutta invaghita

della scienza pura, sollecitudini terrene mossero il padre suo a con-

sigliargli con insistenza di abbracciare una professione piu rimune-

ratrice, dando le sole ore di liberta alle inclinazioni del cuore. Cosi

Ermanno divenne chirurgo di esercito
;
ne i suoi simili ebbero per-

cid a dolersi di una perdita, poiche dalla pratioa dell'arte salutare,

disposata alle sue nozioni delle leggi dell'ottica, egli fu condotto a

scoprire i suoi celebri oftalmoscopii ed oftalmometri.

Nel 1847 venne in luce il saggio di Helmholtz sulla Conservazionc

della Forza, in quel medesimo anno, cioe, in cui Joule procurava di

cattivare 1'attenzione dei fisici inglesi alia sua teoria della conservaxione

dell'energia. Seguivano entrambi una medesima corrente del pensiero,

indipendentemente 1'uno dall'altro, incontrando le medesime difficolta

per riscuotere dalla vecchia generazione di scienziati, nei rispettivi

paesi, 1'equa considerazione dei loro ragionamenti. Ed invero, inentre

il saggio di Helmholtz era dalla Societa di Scienza Fisica a Berlino

giudicato un tessuto di speculazioni chimeriche, Joule, allorche espose

per la prima volta la sua teoria, in una conferenza a Manchester,

durava non poca fatica a trovare un pubblicista che volesse fame cenno

nel suo giornale. La perseveranza, pero, dei due scienziati fini col ri-

schiarare le menti altrui : si riconobbe allora che Helmholtz aveva illu-

strata la conservazione della forza, specialmente applicata al vivo orga-

nismo
;
che a Joule, invece, spettava 1'onore di aver dimostrato su

fondamento esperimentale il valore dell'equivalente meccanico del ca-

lorico. Dopo la pubblicazione del suo saggio, Helmholtz abbandono la

professione di chirurgo : ed essendogli otferta la cattedra di fisiologia

e patologia. nell' Universita di Konisberg, pote sciogliere il voto del

suo cuore di dedicare la vita intera alle ricerche scientifiche. Piu tardi

lesse fisiologia nelle Universita di Bona e di Heidelberg, e nel 1871

fu nominate professore di filosofia naturale nell 'Universita di Berlino.
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Christ! noraen et regnum in gentibus quotidie latius pro-

ferre, atque devios discordesque invitare ad Ecclesiae sinum

et revocare, hoc nirnirum, quemadmodum sentit animus san-

ctum in primis esse officium muneris supremi quod gerimus,

ita iamdiu est curis Nostris studiisque, apostolica urgente cari-

tate, propositum. Hanc Nos ob causam sacras tueri ac multi-

plicare expeditiones, quarum potissimum ope christianae sa-

pientiae lumen ad errantes diffunditur, ad easque sustendan-

das auxilia in catholicis populis corrogata submittere, nulla

unquam ratione cessavimus. Fecimus id praesertim, datis anno

pontificatus tertio encyclicis litteris Sancta Dei Civitas, eo

Serie XVI, vol. I, fasc. 1073. 33 18 febbraio 1895.
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consilio ut praeclaro institute a Propagatione Fidel ampliorem
catholiconim quum pietatem tarn liberalitatem conciliaremus.

Tune persequi hortando libuit, quam ipsum modicis initiis in-

gressum ad quantam araplitudinem brevi tempore provenisset ;

quibus vel laudum testimoniis vel Indulgentiae muneribus De-

cessores Nostri illustres, Pius VII, Leo XII, Pius VIII, Gre-

gorius XVI, Pius IX, idem ornassent; quam multum ex eo

adiumenti sacris per orbem terrarum Missionibus allatum iam

esset et quam uberiora forent deinde expectanda. Neque exi-

guus, Dei beneficio, respondit hortationi fructus; quum sane,

Episcoporum navitati et instantiae obsequente largitate fidelium,

benemerentissimum opus hisce etiam proximis annis amplifi-

catum videamus. At nova iam subest graviorque necessitas,

quae effusiores in hanc rem spiritus manusque catholicae carita-

tis desideret, vestramque acuat, Venerabiles Fratres, sollertiam.

Nam, quod probe nostis, per apostolicam epistolam Praeclaro f

iunio superiore editam, visum est Nobis Dei providentis ser-

vire consiliis, vocando et incitando gentes quae ubique sunt

ad fidei christianae unitatem
;
illud tamquam summum votorum

optantibus, ut aliquando per Nos maturetur promissum divi-

nitus tempus, quo fiet unum ovile et unus Pastor. Singu-

laribus autem curis interea spectare Nos ad Orientem eiusque

Ecclesias, multis nominibus insignes et venerandas, ex ipsis

nuperrime intellexistis litteris apostolicis, quas perscripsimus

de disciplina Orientalium conservaoda et tuenda. Inde etiam

satis compertae sunt vobis institutae rationes, quas, collatis

diligenter consiliis cum Patriarchis earum gentium, explora-

vimus, aptius ad exitum profuturas. Neque tamen diffitemur,

hanc omnem causam difficultatibus implicari magnis: quibus

eluctandis si quidem impar est virtus Nostra, totam nihilomi-

nus fiduciae constantiaeque vim, in quo maxime oportet, sitam

habemus magno animo in Deo. Qui enim rei mentem Nobis

et initia providus dedit, vires ipse opemque ad perficiendum

summa cum benignitate certe sufflciet; atque hoc est quod

enixis precibus ab ipso implorare contendimus, idemque ut

fideles omnes implorent vehementer hortamur. Divinis vero,
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quae fidenter expetimus, adiuraentis quum humana prorsus

accedere sit necesse, eis idcirco quaerendis et suppeditandis,

quaecumque videantur ad id quo spectarnus conducibilia, pecu-

liares quasdam curas aequum est a Nobis impendi.

Namque ut Orientalibus, quotquot discessere, ad unicam

Ecclesiam reditus muniatur, videtis, Yenerabiles Fratres, opus

esse in prirnis parari ex eis ipsis idoneam sacrorum ministro-

rum copiam, qui doctrina et pietate abundantes, ceteris opta-

tae unitatis consilia sutdeant; catholicae insuper sapientiae

vitaeque institutionem quam maxime evulgandam esse, atque

ita impertiendam, ut proprio nationis ingenio accomodatius

conveoiat. Quare providendum. ut sacrae educendae iuventuti,

ubicumque expediat, pateant instructae congruenter domus
;
ut

plura numero praesto sint gymnasia, alia alibi pro locorum

frequentia ;
ut sua cuiusque ritus cum dignitate exercendi prae-

beatur facultas; ut optimis edendis scriptis manare ad omues

germana religionis notitia possit. Ista et similia efficere quan-

tae sit impensae futurum, vosmet facile intelligitis; simul in-

telligitis, tain multis rebus et magnis non posse orientales

Ecclesias omnino per se ipsas occurrere, nee posse tamen a

Nobis, his rerum angustiis, quam vellemus opem conferri.

Restat ut apta subsidia praecipue opportunequo ex eo petan-

tur, quod modo laudavimus, Institute; cuius quidem proposi-

tum cum illo plane cohaeret quod Ipsi nunc animo destina-

mus. At simul vero, ne apostolicae Missiones, derivatis partim
in alienum usum quibus aluntur praesidiis, quidquam acceptu-

rae sint detrimenti, magnopere instandum est, ut eo -largius

catkolicorum in ipsum influat liberalitas. Similem autem

cautionem rectum est adhiberi, quod attinet ad affine et peru-

tile Institutum a Scholis Orientis, alias auctum commendatione

Nostra; praesertim quum, moderatoribus eius aperte pollicitis,

paratum similiter sit, de stipe a se cogenda, Nobis, quantum

copiosius licuerit, in idem subministrare.

Id est igitur, Venerabiles Fratres, in quo vestra singula-

riter officia exposcimus : neque dubitamus quin vos, qui Nobi-

scum religionis et Ecclesiae causam sustinere et provehere
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rnodis omnibus assidue studetis, egregiam Nobis sitis operam
navaturi. Efficite sedulo ut in fidelibus curae vestrae commissis

ipsa a Propagations Fidel Consociatio, quanta maxima possit,

capiat incrementa. Pro certo enim habemus fore, ut multo

plures dent ei libenter nomen et largam pro facultate confe-

rant stipem, si per vos plane perspexerint quae sit eiusdem

praestantia et quam dives spiritualium bonorum copfa, quan-

taque inde rei christianae emolumenta sint in praesens optimo

iure speranda. Id certe homines catholicos debet movere pe-

nitus, quum noverint nihil se posse Nobis facere tarn gratum,

neque sibi Ecclesiaeque tarn salutare, quarn sic votis obsecun-

dare Nostris, uti tribuere studiose certent unde ea, quae Orien-

talium bono Ecclesiarum constituimus, re ipsa convenienter

feliciterque praestemus. At Deus, cuius unice agitur gloria in

christiani nominis amplificatione et in sancta eiusdem fidei ac

regiminis coniunctione, Nostris benignissimus adspiret deside-

riis, faveat coeptis : eius autem lectissimorum munerum auspi-

cem, vobis omnibus, Venerabiles Fratres, et clero populoque

vestro Apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIY decembris anno

MDCGCXCIV, Pontificatus Nostri decimo septimo.

LEO PP. XHL



IL POTERE SPIRITUALE DEI PAPI

E I
f SUOI NUOVI ASSALITORI

I.

E di fede che Gesu Cristo regge la sua Chiesa, guidan-

dola a quel fine supremo a cui la destine, cioe alia salute

degli uomini e alia eterna felicita del cielo. Ma e altresi vero

che il suo reggimento non e totalmente immediato ed esclu-

sivo, servendosi egli, come di cause seconde, degli uomini

che costitui suoi ministri e, sopra tutti, de' Papi suoi Yicarii

e successor! di Pietro nella Sede romana.

A questi spetta il diritto e il dovere di conservare, difen-

dere e propagare da per tutto il sacro deposito della cattolica

veritk; di esercitare 1'apostolico ministero loro commesso da

Cristo Signor nostro, in maniera tutta acconcia a'bisogni della

Chiesa, secondo le circostanze de' luoghi e de' popoli, facendo

sentire a tutta Pumana famiglia, anche nell'ordine temporale,

Palto conforto della divina dottrina e della celeste virtii di cui

e ricca la Chiesa. De' preziosi frutti recati al mondo da sif-

fatta beneflca azione de' Papi dura e durera la memoria, affi-

data ad innumerevoli monument! storici, che nessun artiflzio

di nemici potrk mai falsare od oscurare.

La storia, infatti, ci manifesta che, se P Europa cristiana

domo le nazioni barbare e trassele dalla ferocia alia mansue-

tudine, e dalla superstizione alia luce del vero
;
se tenne il pri-

mato della civilta e si porse ognora duce e maestra alle genti

in ogni maniera di lodevole progresso ;
se di vere e larghe li-

berta pot6 allietare i popoli ;
se a sollievo delle umane miserie

semino da per tutto istituzioni sapienti e benefiche
;
essa ne va
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in gran parte debitrice alia Chiesa ed a'suoi Papi, ne'quali trovo

sempre ed ispirazione ed aiuto alia grandezza di tante opere
J

.

II Papato, quasi anima che vivifica il corpo, la inform6 tutta,

dandole la vera vita che sola merita un tal nome, la vita che

Gristo ci apporto dal cielo; vita divina e soprannaturale, fe-

conda in ogni gcnere di virtu e principio di unita, di ordine

e di amore.

Nel secolo quinto PImpero d'occidente tremo alPavvicinarsi

di Attila, e trovo il suo scampo e la sua salvezza nel Ponti-

ficate romano. Papa Leone I, pieno di zelo per la causa del-

rincivilimento cristiano, usci imperterrito ad incontrare quel

barbaro; e questi, come fu ben notato dalP illustre Allies 2
,

dalla semplice maesta della presenza di lui e dal potere di

Dio, rappresentato nel suo primo ministro, rimase atterrito e

vinto. Da quella data memorabile piu di quattordici secoli

sono oramai dccorsi, ed un altro Leone, tredicesimo di que-

sto nome, siede sullo stesso trono pontificio. Migliaia di Ve-

scovi e milioni di fedeli venerano in lui il successore di Pie-

tro, e, non altrimenti che i Padri del Concilio ecumenico

Calcedonese (an. 451), riconoscono nella sua voce quella del

Principe degli Apostoli, Pelrus per Leonem loquitur. Egli,

con non minor costanza e sapienza, continua la missione dei

suoi dugento sessantadue antecessori, la missione, cioe, di

portar largamente Pazione benefica della Chiesa in mezzo a

tutta quanta Podierna societa, dimostrando in tal modo, non

solo a parole, ma bensl co' fatti, il Papato essere il miglior

amico e benefattore de' Principi e de' popoli.

Quanto Leone XIII abbia conferito, co' suoi attl e co' suoi

scritti, alPincivilimento cristiano nel mondo moderno e a pro-

pagare sulla terra il regno di Dio, fu da noi piu volte dimo-

strato in queste pagine. Cinta la fronte del diadema di Yicario

1 Sui bcnefici effetti del Papato si consult! 1'Enciclica di S. Santita

Leone XIII, Immortale Dei del 1 nov. 1885 e la sua lettera all'Episcopato

Siculo, Sicut multa del 22 aprile 1882.

8 The Chair of Peter. Versione dall'lnglese di G. Costa, Napoli 1850,

pag. 23.
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Cristo, armato di carita sublime, egli ha stesa paternamente

la mano a tutti i potent! del mondo, e si e offerto ad aiu-

tarli
i

9 quanto era in se, nell'ardua impresa di salvare la so-

cieta odierna dalle nuove orde barbariche, le quali minacciano

la sua esistenza. Niuno degl'immensi tesori di verita e di virtu

che la Chiesa possiede ha egli percio ricusato. Alle offerte

ha aggiunti gl'inviti, e agl'inviti anche le piu benigne pre-

ghiere
2

. Niente ha ceduto di quello che, per essere di Dio, non

poteva cedere, ma si e mostrato inclinato a concedere, per

amore della salute sociale, quanto, essendo in balia sua, poteva

legittimamente concedere.

Chi poi, con vigile affetto, abbia seguiti gli andamenti del

diciassette anni del supremo suo ministero, e considerata Par-

monia continua de' suoi propositi co' suoi atti, delle primitive

sue speranze co' buoni successi che vi han corrisposto, si per-

suader^ di leggieri esser vero oggi del Papato, cio che San

Prospero
3

,
al principio del quinto secolo, scriveva di esso:

Sedes Roma Petri, quae pastoralis honoris

Facta cap ut nmndo, quidquid non possidet armis

Eelligione tenet.

II.

Poiche, dunque, 1'opera salutare della Ghiesa, e 1'incivili-

mento cristiano del mondo intero si accentrano ed assom-

mano nell'azione del Pontefice romano, il quale, con Cristo e

per Cristo, ne e il Capo ed il motore supremo e visibile, non

deve recar meraviglia, che coloro i quali son nemici di Dio e

1 Si leg-gano e. g. le Enciclicbe Inscrutabili del 21 aprile 1878; Quod

Apostolici muneris del 28 decembre 1878; Diuturnum del 29 giugno 1881;

Humanum genus del 20 aprile 1884 ecc. ecc.
2 Cosi nella Lettera apostolica Praeclara del 20 giugno 1894, diretta

'a tutti i Principi e popoli dell'universo : Principes vero et rectores ci-

vitatum nominatim rogamus, velint pro civili prudentia sua et fideli po-
pulorum cura, consilia Nostra ex veritate aestimare, velint auctoritate et

gratia fovere.
3 Carmen de ingratis, num. 40. Migne, P. L. vol. 51, pag. 97.
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della sua Chiesa, rivolgano massimamente contro il Papa gli

sforzi loro. La rabbia antireligiosa contro tutte le verita e

tutte le istituzioni cristiane, notava ben a proposito il De Mai-

stre *, e rivolta principalmente contro la Santa Sede. I con-

giurati troppo sanno, e sventuratamente lo sanno ben me-

glio della folia degli uomini ben intenzionati, che il cristia-

nesimo poggiato inlieramente sul Sommo Pontefice. Quindi

da questo lato essi volgono tutti i loro assalti. Non che

snervarne o impedirne Fazione, ma essi vorrebbero del tutto

distruggerlo e bandirlo dal mondo. Quindi qualunque occasione

venga loro offerta di vituperare i Papi, la colgono bramosa-

mente; non offerta, la provocano; spargono bugiarde voci, non

curando gl'incorrotti documenti della storia, e lanciano ca-

lunnie a gaisa di avvelenati dardi, tanto piu baldi nell'osare,

qaanto piii sicuri di uscirne impuniti. Di qui ancora quel

censurarne, per cosi dire a priori, tutti gli atti; quell' imp u-

gnarne, con le arti, con le lettere, con la politica, con le co-

spirazioni, le prerogative; quello studio, insomma, indefesso e

satanico di privarlo d'ogni influenza morale e sociale, allon-

tanando da lui popoli e Governi, con renderlo agli uni ed agli

altri sospetto o anche nemico ed esoso.

II gran maestro della Massoneria, Adriano Lemmi, nell'uH

timo suo discorso di Milano (20 settembre 1894), commemo-,

rando co'suoi fratelli massoni la breccia di Porta Pia e la caduta

del Potere temporale de' Papi, cosi si esprimeva : Questo

giorno memorabile ci ricorda la piu bella delle nostre glorie,

il piu decisive de' nostri trionft... Vincemmo; ma il nemico

(cioe il Papa) non ancora distrutto. A distruggerlo non

basta privarlo del suo temporale Regno ;
con questo si spiana

si la via, ma non si raggiunge la meta : fa d'uopo inoltre as-

salire in modo diretto e combattere di fronte lo stesso Potere

spirituale, che egli ha da Cristo ricevuto ed esercita su tutta

la Chiesa 2
.

1 Du Pape, nel Discorso preliminare. Edizione di Torino 1864.

2
II Santo Padre Leone XIII aveva gia notato nella sua Lettera del

15 giugno 1887 all'Emo Cardinale Rampolla, che la guerra mossa al Prin-
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Tale e P impresa della Massoneria, ed uno de' suoi gre-

garii se ne e fatto teste il corifeo, dando alle starape e spar-

gendo ai quattro venti, una sua monografia *, nella quale, at-

teggiandosi a teologo ed esegeta, pretende dimostrare dalle

sacre Lettere, che siffatto Potere spirituale non fu mai confe-

rito a Pietro; e pero che i Papi nelFattribuirselo sono stati e

sono veri usurpatori. Si ascolti com'egli pone la questioner

Tutti, o almeno la maggior parte de' cattolici romani, co-

noscono che i Papi per parecchi secoli farono investiti di un

duplice Potere, il temporale e lo spirituale. II primo e stato

abbattuto e distrutto nel 20 settembre 1870, il secondo, piu

antico e moralmente piii potente, lo hanno tenuto e lo tengono

ancora, e siccome lo spodestato defunto Papa Pio IX si e fatto

strumento di quest'arma per distruggere Punita e Pindipen-

denza della nostra cara patria Italia, e 1'attuale Leone XIII se

10 ha sfruttato e lo sfrutta allo stesso fine, e i successor! non

mancheranno di fare altrettanto, e dovere d'ogni italiano [mas-

sone] strappargli quest'arma, e se cio non sia possibile per

11 momento, spuntargliela almeno... lo adempiro a questo do-

vere, secondo che le mie deboli forze me lo permettono.

Con qual successo abbia egli ottenuto, con le deboli sue

forze
,
cio che lo stesso inferno, con tutte le sue potenti forze,

non ha potuto mai e non potra mai ottenere, si vedra chiaro

nel decorso di questo nostro lavoro.

Al rnassone di Larino ha fatto eco il Mariano nella Nuova

Antologia del gennaio del corrente anno 2
.* Non e supponibile,

cosi egli, che il Gristo abbia voluto investire Pietro di un pri-

mat6, di una sovrana Potesta spirituale sulla sua Ghiesa, pari,

suppergiu, a quella onde si tiene rivestito il Papa. E, piu in

cipato civile de' Papi, fu opera sempre de' nemici della Chiesa, e in que-
st'ultimo tempo opera principale delle sette, che, coll'abbattere il Dominio

teraporale, intesero spianarsi la via ad assalire e combattere lo stesso spi-

rituale Potere de' Pontefici. Acta Leonis Kill. Ed. Vaticana. Vol. VII,

p. 134.

1
II Potere spirituale dei Papi di PAOLO CAPRICE fu Spiridione. Larino,

*
Art. Origini del Cristianesimo, pag-. 133.
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generale, non e supponibile che il Cristo abbia voluto dar vita

ad un ordine ieratico, improntato di un carattere e di un Po-

tere spirituali tutti suoi proprii.

Non altrimenti hanno scritto di recente F Harnack 1 in

Germania, il Sabatier 2 in Svizzera, il Gladstone 3 in Inghil-

terra, la Correspondence Nationale 4 in Francia. Cio posto,

una breve e cbiara esposizione de'nuovi sofismi, co'quali questi

ed altri scrittori moderni si sono provati di impugnare o di

oscurare il domma cattolico del Potere spirituale de' Pontefici

romani, sara non solo opportuna, ma grata altresi a' nostri

cortesi lettori.

III.

Senonche la samplice confutazione di tali sofismi non e ne

il solo e nepplire lo scopo nostro principale. Uno sgaardo

d'intenso affetto rivolse non ha guari Leone XIII all'Oriente,

d'onde mosse da principio la salute del mondo
;

lo stesso

sguardo egli estese eziandio a tutti quei grandi e fiorenti po-

poli che, nel succedersi de' tempi, diffidenze e nimista, parto

di malaugurati avvenimenti, strapparono dal seno della ro-

mana Chiesa. Egli prega, desidera e vuole che le Chiese tutte

d'Oriente, illustri per Tavita fede e per antiche glorie
5
,
e le

innumerevoli sette .^protestanti, alle quali tanti appartengono

piii per consuetudine ereditaria che per proposito delibe-

rato 6
, la, quanto prima, ritornino donde partironsi.

Nel che il sommo Gerarca della Chiesa, come colui che

tiene sulla terra le .veci di Dio onnipotente, il quale tutti gli

uomini brama sieno salvi e giungano al conoscimento della

verita, ha volulo, come egli stesso ce ne assicura nella re-

cente sua Lettera Aposlolica, imitare il Redentore nostro e

1 Lehrluch der Dogmengeschichte 2a Ediz. 1888.

Nel Journal de Gentve del luglio 1894, p. 2.

3 The Nineteenth Century dell'Agosto 1894, pp. 157-174.

* Num. del 24 giugno 1894, pp. 4-5.
5 LETTERA APOSTOLICA Praeclara. 20 giugno, 1894.

* ENCICLICA Longinqua. 6 gennaio, 1895.
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Maestro Gesu Cristo, il quale, gia sul far ritorno al cielo, con

preghiera istantissima richiese Iddio Padre, che i discepoli e

seguaci suoi fossero e di mente e di cuore una cosa sola:

Prego.... che sieno tutti una sola cosa, come tu sei in me, o

Padre, e io in te, che sieno anch'essi una sola cosa in noi:

Rogo... lit omnes unum sint, sicut tu Paler in me, et ego in

te, ut el ipsi in nobis unum sint i
.

Ma, a questa perfetta unione e a questo tan to desiderato

felice ritorno al seno della comune madre la Chiesa, si

oppone il dissidio, il quale, com' e ben noto, riguarda in modo

tutto particolare il Primato spirituale del Pontefice romano. 11

;he, se e vero di tutte le Ghiese dissident!, lo e massimamente

lelle Chiese orientali con le qciali la Chiesa di Roma, salvo

che in alcuni punti, va in tutto il rimanente d'accordo per

guisa, che pur nella difesa delle dottrine cattoliche, essa desume

testimonialize e prove anche da'riti, dagFinsegnamenti e dalle

pratiche degli orientali.

II gia anglicano Guglielmo Palmer 2
,
in un' opera da lui

mbblicata, quando teneva cattedra nell'Universita protestante

['Oxford, opportunamente nota, che la dottrina del Primato

lei Vescovo romano sulla Chiesa universale e ilperno inlorno

al quale si volgono tutte le altre controversies che calorosa-

raente si agitano fra la Chiesa romana e le altre chiese da

essa separate. E con ragione, poiche, soggiunge il citato au-

tore, se Cristo Signore istitui nella Chiesa cattolica un pri-

mato, che debba sempre perdurare, come ufiicio proprio di

qualche Vescovo, e se questo fu ereditato dal Vescovo di Roma,
ne consegue immediatamente che la Chiesa cattolica si re-

stringe nella sola Chiesa dell'obbedienza romana; e che i Con-

cilii, la dottrina e le tradizioni di essa Chiesa hanno il sug-

gello delFautorita di tutto il mondo cristiano 5
.

1 JOAN XVII, 20-21.
2

II Palmer fu ricevuto nel seno della vera Chiesa in Roma il 28 feb-

braio 1855.
3 Trattato della Chiesa di Cristo, Parte VII. Londra 2a Ediz. 1839. Vedi

BALLERINI, 11 Concilia ecumenico Vaticano, Milano 1880, p. 586.
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Desiderosi pertanto, di cooperare ancor noi in qualche modo
al felice e sospirato adempimento del voto di S. S. Leone XIII,

intraprendiamo questa trattazione del Primato spirituale del

Pontefice romano. Essa, conformandosi alle esigenze della

polemica moderna, sara, qual e richiesta dall'indole del nostro

Periodico, facile, breve e chiara.

IV.

E domma cattolico il Primato essere una preminenza,

non soltanto d'onore, ma di vera e propria giurisdizione da

Cristo direttamente ed immediatamente concessa a Pietro ed

in Pietro a' suoi successor* i Vescovi di Roma i
. In forza di

esso il Pontefice romano e il Monarca e Capo visibile di tutta

la Ghiesa da Cristo istituita. Egli e il Pastore ed il Reggitore

di tutti i pastori e di tutti i fedeli, Tinfallibile Maestro della

loro fede, il supremo moderatore delle loro coscienze, la fonte

perenne ed il centro indefettibile delFunita. cattolica 2
.

L' origine di un tanto Potere non e umana, ma divina.

Com'esso fu fin dal principio del cristianesimo, cosi e e sara

sino alia consumazione de' secoli sempre lo stesso. II Papato

e indefettibile; e percio la storia di diciannove secoli ci rnostra

che nessuna violenza o prepotenza umana pot6 mai spegnerlo.

1
II Concilio Vaticano, nella Costituzione Pastor aeternus al capo I, de-

finisce : Si quis dixerit Beatum Petrum honoris tantum, non autem vera

propriaeque iurisdictionis primatum ab eodem Domino nostro lesu Christo

directs et immediate accepisse; anathema sit. E nel capo seguente, ag-

giunge : Si quis dixerit non esse ex ipsius Christi domini institutione,

seu iure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam

habeat perpetuos successores; aut Romanum Pontificem non esse Beati

Petri in eodem primatu successorem ; anathema sit.

2 Credendum ab omnibus Christi fidelibusest, cosi definisce il mede-

simo Concilio nel capo 3, Romanum Pontificem in universum orb -m tenere

primatum et ipsum Pontificem romanum successorem esse beati Petri, prin-

cipis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput et

omnium christianorum patrem et doctorem existere ; et ipsi in beato Petre

pascendi, reg-endi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro

lesu Christo plenam potestatem traditam esse.
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Pote morir martire S. Pietro, poterono morire martiri tanti

suoi successor!, poterono essi per forza essere allontanati dalla

loro Sede o tenuti prigione, come Pio IX e Leone XIII, nel

Vaticano, ma la Chiesa immortale avra sempre 11 suo Capo.

L'uomo che e Papa muore, ma il Papa non muore mai; egli

durera come la Chiesa, di cui e il Capo visibile, sino alia fine

del mondo. II suo diritto di essere poggia sulla parola di Colu,i,

il quale fece il mondo dal nulla. Questi, avendo promesso ad un

>overo pescatore che su di lui, come su solido ed incrollabile

fondamento, avrebbe egli edificato la sua Ghiesa, opera im-

mortale della sua misericordia (Matteo XVI, 18 e 19), a lui com-

lise la cura di pascere sulla terra tutti i suoi agnelli e tutte

le sue pecorelle (Giov. XXI, 15-17), tutti quelli, cioe, di cui egli

e in cielo Peterno ed il buon Pastore *, il Pastor magnus
turn 2 ed il Princeps pastorum omnium 3

.

Cosi il Pescatore di Galilea fu costituito Capo e Pastore

delPovile di Cristo, con tutte quelle prerogative e con tutti

quei diritti, che al debito esercizio di un tanto ufficio erano in

qualsivoglia modo richiesti.

Pertanto il Potere spirituale de' Papi non si fonda unica-

mente, come insinua lo scrittore di Larino 4
, sulle parole del

Vangelo delPApostolo Matteo : in queste fu promesso bensi a

Pietro il primato, ma non gli fu concesso. La concessione o

P istituzione di esso, qual adempimento della fatta promessa,

avvenne dopo la risurrezione di Cristo, ed e solennemente

ricordata da un altro Apostolo, P Evangelista Giovanni. Le due

testimonianze, adunque, sono intimamente collegate; esse si

rafforzano a vicenda, compiendosi e rispecchiandosi mirabil-

mente Puna nelPaltra.

1 IOHAN. XI, 14.

2 AD HBBRAEOS. XIII, 20.
3 I PETRI. V, 4.

4
I. c. pag-. 2.
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y.

Prima di svolgere, per sommi capi, la prova che le accen-

nate testimonianze racchiudono, sara opportuno rimuovere un

pregiudizio contro la loro autenticita. Discorrendo del testo di

S. Matteo, lo scrittore di Larino ]

opina, che esso fosse stato

posteriormente interpolate o aggiunto. II medesimo dubbio

e con le stesse parole, era stato prima di lui espresso dal

Bianchi-Giovini nella sua bugiarda Storia de' Papi
2
, ed e stato,

durante questi ultimi giorni, ripetuto, colla solita sua sicumera,

dal Mariano nella Nuova Antologia. Accanite, scrive egli
3
,

ed interminabili sono le dispute cui Yautenticita, di tali raani-

festazioni del Cristo a Pietro, e il modo d'intenderle hanno

aperto Tadito.

Accanite, interminabili dispute! Leggendo queste parole,

si crederebbe, e cosi senza dubbio crederanno i gonzi, che tutto

il mondo de' teologi e critici sieno stati e sieno alle prese,

come cani arrabbiati, gli uni contro gli altri, riguardo alFau-

tenticita di quel testo; e che pero rimanga tuttora dubbio il

fondamento scritturale su cui, se non in tutto, almeiio in parte,

poggia la principale prova del Primato spirituale de'Papi!

Accanite, interminabili dispute! Ma di grazia, diteci quando
e dove, da chi e con quali argomenti si e mai disputato seria-

mente sull'autenticita di quel testo ? Invano il lettore cerchera

nello scritto del Mariano, non diciamo una risposta a tali giu-

stissime domande, ma il piu lontano o vago accenno che valga

a giustificare in qualche modo la sua ardita asserzione.

Accanite, interminabili dispute! Eppure nessuna traccia

di siffatte dispute s' incontra nelle opere degli scrittori antichi

e moderni, sieno essi cattolici, eretici o scismatici. Al con-

trario, trattando questi ex-professo del significato del suddetto

1
L. c. pag. 3.

2 Collana storica nazionale italiana, Vol. I. Capolago (Torino?) 1850

pag-. 57.

3 L. c. pag. 132.
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>sto, ne ammettono come indubitata e non soggetta a discus-

;ione Fautenticita. Ne di questa hanno mai dubitato i piii illustri

iritici o ipercritici razionalisti, come ad esempio ii Tischen-

lorf
J

;
tanto numerosi, gravi ed evident! ne sono le pruove.

soli, che, opponendosi a tutte le testimonianze storiche e

jritiche dell'antichita, e snaturando ogni parte de
1

sacri Libri,

>n Fapplicare loro criterii soggettivi e fallaci, abbiano espresso

il dubbio ripetuto dal Mariano, sono alcuni pochi scrittori te-

leschi della scuola razionalista di Tubinga.

Proprio di questa scuola, come afferma lo stesso Ma-

-iano 2
, e di essere insieme storica e speculativa. Quei che la

;ompongono, sono storici, si, ma sopra tutto sono teologi e pen-

itori (sic), e non riescono ad essere storici veri e grandi, se

ion in quanto pensano e sanno pensare. II primo impulse al

lor nuovo modo di concepire la storia, la religione e il Gri-

stianesimo lo derivano dalP influsso e dalP efficacia su loro

esercitata dalle speculazioni (proprio cosi!) e dalF IDEALISMO

filosofico dell' Hegel, e specialmente dalla sua Filosofia della

Religione. II che dichiara e confessa il capo stesso della Scuola,

il Baur.

Ecco a che si riducono le famose accanite, interminabili

dispute strombazzate dal Mariano
;
esse sono i delirii di pochi

idealisti hegeliani ! E un altro caso della montagna che diede

alia luce il leggendario suo parto.

VI.

E non poteva essere altrimenti. Che, se v' e testo nelle

sacre Scritture, la cui autenticita sia dimostrata secondo tutte

le esigenze della critica moderna, questo e precisamente il

testo presente. Esso infatti si legge in tutti i piu antichi

codici, quali sono il Sinaitico, il Vaticano e gli altri detti un-

1 Nevum Testamcntum. Gracce. Editio critica minor ex VIII maiore

desumpta, Lipsiae 1872, pag. 62.
2

Gli Evangelii Sinottici, Napoli 1893, pag. 24.
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ciali^j esso si trova tradotto in tutte le versioni dell' Evan-

gelo, fatte ne' primordii della Chiesa, quali sono e. g. le ver-

sioni greca, itala, siriaca 2
;
esso e stato citato e commentato,

come genuina parola di Dio, da tutti i Dottori della Chiesa,

anche dai Padri e scrittori ecclesiastici anteniceni, quali sono

tra ; latini Tertulliano 3
, Cipriano

4 e Firmiliano 5 e tra i greci

Ippolito
6 ed Origene

7
;

esso s' incontra negli atti de'.primi

Goncilii ecumenici 8
, ne' Sacramentarii e ne' piii venerandi

libri liturgici usati ab immemorabili sia in occidente come

in oriente 9
. Esso, infine, e stato ritenuto sempre, e da per tutto,

come autentico, nelle numerose edizioni della Bibbia, fatte,

anche dopo le piu minute ricerche, dalle Chiese separate dalla

Sede romana, e segnatamente nelle recenti edizioni critiche

pubblicate, quali revisioni delle antiche, da' Protestanti d'lnghil-

terra, degli Stati Uniti e di Germania 10
. A questi aperti oppo-

sitori del Primato di Pietro e de' suoi successor!, sarebbe stato

come tagliar con un colpo la testa al toro, se si fosse potato

da loro ragionevolmen'e impugnare, o almeno mettere in forse

1'autenticita delle paroie di Cristo dirette a Pietro e da Matteo

riportate nel suo Evangelo.

1 Vedi i Prolegomena del GREGORY sul citato Testamento di Tischen-

dorf, Leipzig, 1890.

2 Vedi la Biblia Polyglotta Antuerpiensia. Cura Ariae Montani, Antuer-

piae, 1569-72.
3 De Praescript. c. XXII.
*
Spist. LXXI.

5
Epist. ad Cyprianum, Ep. LXXV inter Cyprianicas.

6 In S. Theophan. n. 9.

7 In Exod. Horn. V, n. 4; In Epist. ad Rom. 1. V, n. 10.

8
Vedi, e. g. gli Atti del Concilio di Efeso, Act. Ill, Edit. Harduini

pag. 1478.

9 S. LEONE M. Sacramentarium VI. Op. Tom. II, p. 38, Edit. Ballerini;

XVII, 1. c. pag-. 46; Liturgia Mozarabica, t. I. Missale mixtum, Mig-ne P. L.

Vol 85, pag. 766; PITRA, Innografia della Chiesa greca, Roma, 1867; TON-

DINI, Liturgia Ecclesiae Russiacae. Omaggio Cattolico , Roma, 1867,

p. 435; DAVID, Antiqua Chaldeorum traditio, Roma 1870; GALANO, Menologio

Armeno, Tom. II, De Militantis Ecclesiae capite q. l.
a

10
Cosl, e. g. la Bibbia protestante detta di King James e la New re-

vised edition of the Bible, pubblica'ta recentemente ad Oxford.
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Senonche rifarsi a' monument! delP antichita ed ai testi-

ioni autorevoli, ricercare le loro testimonianze, apprezzarne

ittarnente la sincerita ed il valore sa.rebbe un domandare

>ppo a certi critic! razionalisti modern!, i quali in siffatte

icerche preferiscono, come sopra accennammo, di sostituire

quelli i proprii giudizii e le proprie speculazioni. Nella loro

jinione, i fatti, anche quelli che dipendono dalla libera volonta

lelPagente, si producono sempre secondo certe leggi fisse, di

;ui essi soli sono gP inventori e gP interpret! autorizzati. Tutto

;io che non e conforme a tali leggi, o non risponde a' pre-

mcetti loro sistemi, e escluso a priori
l

. Con questo proce-

limento semplicissimo e di facile applicazione, i critic! di Tu-

tiriga ed i loro satelliti italiani, il Mariano, cioe, e lo scrittore

li Larino, tentano di spacciarsi del famoso testo di S. Matteo.

Si ascolti come il Mariano 2 riierisce e in certo modo fa

T argomentazione a priori der
critic! suddetti : E stato

Mo che, per sforzi che si facciano al fine di attenuare la

>rtata delle parole in Matteo (XVI, 1-* 19), codeste parole

mo la proclamazione solenne del primafo di Pietro. Che se

facolta attribuite a costui non e lecito riferirle immediata-

lente ed esclusivamente ai suoi pretesi successor! (sic) nella

liesa di Roma, nemmeno si puo negare che in quelle parole

data P intuizione fondamentale sulla quale si adagia il si-

jma della Chiesa cattolica. Onde e impossibile, s' e aggiunto,

derivino dal Cristo. Esse sarebbero in vece state create

ill'Evangelista, per dare espressione alia coscienza ecclesia-

itica spedfieamente cattolica I

Lo scrittore di Larino e un po' piii modesto. Copiando il

Bianchi-Giovini 3
, egli scrive 4

: Questo passo di Matteo cosi im-

portante dovrebbe essere riferito dagli altri tre Evangelisti, e

pure lo tacciono. Forse non erano present! quando Cristo lo

1 Su questo punto si consult! il FONTAINE, II Nuovo Testamento e Iff

rigini del Cristianesimo, Trad, ital., Siena 1894, pp. 332-336.
2

G-li Evangelii Sinottici, Napoli 1893, pag. 32.
3
Storia dei Papi, 1. c. pag. 57.

v
11 Potere Spirituals dci Papi, pag. 3.

Serif XVI, vol. /, fate. 1*73 34 18 febbraio 1895.
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pronunzio? Che lo fossero lo mostra la somiglianza de' ver-

setti dell'Evangelo di S. Matteo (XVI, 13 e seg.), di Marco

(VIII, 27 e seg.), di Luca (IX, 18 e seg.). Giovanni non ne fa

alcuna menzione. Onde sorge il dubbio che ilpasso: Tu sei

Pietro ecc. fosse stato posteriormente interpolate o aggiunto \

VII.

Questo e tutto cio che la critica ha trovato di piii forte,

contro Pautenticita del verso 18 dell'Evangelo di S. Matteo!

Dopo diciannove secoli essa non ha potuto inventare niente di

meglio. Bisogna dunque che essa sia veramente ben povera,

per ricorrere a tali meschini e frivoli cavilli.

Egli e poi chiaro che, se 1'autenticita di un testo si fa di-

pendere da criterii soggetlivi, o anche dall'essere esso riferito

da diversi scrittori, non solo si potrebbe dubitare di quello di

S. Matteo, ma altresi di qualsiasi altro testo, riferito dagli autori

sia sacri sia profani. In altri termini, la certezza storica, la

quale si fonda sulla scienza e veracita del testimone, sarebbe,

con Puso di siffatti criterii, totalmente distrutta.

Ma, ripiglia lo scrittore di Larino, gli altri tre Evangelist!

Marco, Luca e Giovanni erano presenti quando Cristo pro-

nunzio le parole riferite da Matteo. Supponendo che lo fossero

(sebbene storicamente cio sia falso di Marco e Luca), per qual

ragione, domandiamo noi, dovevano essi riferire quel che non

ignoravano essere stato gia riferito minutamente da Matteo,

ed essere ben noto a tutti ? Forse che ciascuno di essi dichiara

o pretende di riferire tutte le cose fatte o dette da Cristo nostro

Signore? S. Giovanni esplicitamente e ripetutamente ci assicura

del contrario. Vi sono anche molti altri segni, dic'egli nel suo

Evangelo, fatti da Gesu in presenza de' suoi discepoli, che non

sono registrati in questo libro ,
e sono molte altre cose fatte

da Gesu, le quali se si scrivessero ad una ad una, credo che

nemmen tutta la terra capir potrebbe i libri che sarebbero da

scrivere. Con la quale iperbole il santo Evangelista vuole che
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s'intenda il gran numero di cose operate da Cristo e non re-

gistrate da lui. S. Giovanni non iscrisse il suo Vangelo per ri-

petere i racconti anteriori che gli erano perfettamente noti.

Sao scopo fa di compierli, insistendo su certi punti che im-

portava di porre in miglior luce.

Nel caso nostro poi giova osservare, che e precisamente

Giovanni colui, il quale riferisce nel suo Evangelo due impor-

ftantissime

particolarita, omesse da Matteo e dagli altri Evan-

gelisti, ma intimamente connesse col soggetto di cui ora ci

occupiarno. La prima precede, Paltra segue il fatto narrato da

Matteo. Nella prima (I, 42) Giovanni ci assicura che, quando
Andrea ebbe condotto suo fratello Simone da Gesu, questi, fis-

sato in lui lo sguardo, e presago del futuro, gli disse : Tu

sei Simone figliuolo di Giona: tu sarai chiamato Cepha che

s'interpreta Pietro. Predizione la quale trova il suo adempi-

mento nelle parole riferite da Matteo: Tu sei Cepha, cioe

ietro, e su questa Pietra io edificherb la mia Chiesa. Nel-

altra accennata particolarita (XXI, 15-17) Giovanni ci spiega

senso in cui Cristo edified la sua Chiesa su Pietro, costi-

uendolo cioe, come dimostreremo, Capo visibile di essa e su-

remo Pastore di tutto il suo ovile.

Ma se le parole registrate dall' Evangelista uscirono real-

men te dalla bocca di Cristo, le pronunzib egli forse, do-

anda il Mariano *, in quel senso che la tradizione ecclesia-

stica, la romana e papale,per dar sostegno dommalico alia

sua intuizione gerarchica, ha preteso apporvi? Questa e una

tutt'altra questione, ed e la questione vera e seria, di cui,

piacendo a Dio, ci occuperemo in un prossimo quaderno.

1 Nuova Antologia, p. 132.



SE SIA DA LODARSI IL MERITO LETTERARIO

DEGLI SCRITTORI MALVAGI

I.

Perche no? dirk forse qualche lettore, appena veduto il

titolo di questo articolo.

Perche si ? potremmo dal canto nostro risponder noi : non

ci par mica questa una questione da dover darsi per risoluta

cosi a priori e senza averla esaminata con diligenza.

Ma che bisogno c'e qui d'esame? La cosa e chiara. Sol

puo metterla in dubbio uno di quegli intransigent! ostrogoti,

che per coloro, i quali pensano diversamente da essi, non

hanno che ingiurie, villanie, vituperi, indegni di persone edu-

cate, non che cristiane.

Non e nuova per noi questa accusa, ci siamo avvezzi: molte

altre volte ci e stata mossa, ne P'abbiamo lasciata senza ri-

sposta. Abbiamo detto che e biasimevole al certo Pintempe-

ranza dei modi, ma intemperanza non e il chiamare le cose

coi loro nomi, lo strappare la maschera dal volto degP impo -

stori e metterne al nudo tutte le schifezze, a fine di scemar

loro efflcacia ad ingannare ed avvelenare gP incauti. Al modo

stesso, lodevole senza dubbio e la discrezione, ma non si deve

confonderla con quella languida flemma che certuni consi-

gliano ; perche, quando la casa va a fuoco, non basta guar-

darla con occhi pietosi e gemiti compassionevoli, ma convien

muoversi, chiamar soccorso, lavorar di mano e di braccia

senza risparmio, e se P incendio fu suscitato colpevolmente, si

vuol gridar alto contro gP incendiarii. Queste riflessioni piu

d'una volta abbiamo noi dichiarate ampiamente, ne ora inten-
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diamo svolgerle di nuovo, perche alquanto diversa e la que-

stione, di cui vogliamo qui occuparci.

Si ammetta pure che anche coi tristi, anche cogli empii

piu sfrontati conviene sfuggire le intemperanti maniere e

usare una certa moderazione
;
ma qui sorge un dubbio : questa

moderazione dovra ella spingersi flao a lodarli ? Lodarli in

cio che hanno di tristo e d'empio, questo e certissimo che

non si puo : ma nei loro scritti non mica tutto e cattivo : per-

fino nel diavolo c'e del buono, se non altro P ingegno : c'e

dunque del buono anche in loro, vi sono molte pagine inno-

centi, vi sono dei pregi letterarii piu o meno notevoli. Eb-

bene, in cio che hanno di buono e di pregevole, sara conve-

niente il lodarli caldamente, il riportarne prose e poesie nei

libri scolastici, il proporli alia gioventu studiosa come modelli

di hello scrivere ? Si dovra far questo, o invece sar& meglio

usare verso tali autori e tali libri una certa intransigenza ?

Ecco la questione : studiamola.

II.

A prima vista non puo negarsi che, se al dubbio proposto

noi dessimo una soluzione favorevole agli scrittori di cui par-

liamo, quella soluzione con cui abbiamo esordito 1'articolo,

subito ne accatteremmo lode di animo equo ed imparziale.

Guardate, direbbero molti, che retta maniera di giudicare.

Qui non si bada di quali costumi sia uno scrittore, di qual

fede religiosa o politica; non si bada se i suoi libri -contengano

o no cose immorali o irreligiose ;
si bada al merifco letterario

e non piu: chi ha vero merito, si loda e si da per modello

di bello scrivere: chi non ne ha, si biasima o col silenzio si

fa cadere in dimenticanza : questa e imparzialita, questa e giu-

stizia! Cosi direbbesi; e questo discorso procederebbe forse

diritto, se si applicasse a chi e incaricato, in qualche concorso,

di portar giudizio su certi scritti, e distribuire i premii e le

lodi, mirando solo alia forma letteraria. Ma non e questo il
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caso nostro : la nostra questione, come Tabbiamo teste- pro-

posta, non e tanto letteraria quanto morale
; e, piu che altro,

im problema d'educazione, di pedagogia, ma non pel soli fan-

ciulli, intendiamoci.

Incominciamo dunque dall' interrogare la tradizione, per

vedere come sia stato sciolto ab anlico questo problema. Ma

prima avvertiamo che gli scrittori malvagi di cui parliamo,

sono principalmente scrittori moderni; ne gia quelli tra i mo-

derni, che hanno solamente qua e la nei loro scritti cose piu

o meno riprovevoli, bensi coloro de' quali 6 proprio guasto lo

spirito e la sostanza, perch6 offendono ordinariamente o la

fede, o la morale, o Tuna e Paltra insieme. Tali sono, a ca-

gione d'esempio, il cantore di Satana, il cantore di Lucifero,

il cantore delle sporcizie, il romanziere della Bestia umana,

1'ipocrita incensatore di Gesu Cristo, e tanti altri, che dicono

colle parole o coi fatti cio che ha scritto apertamente un dei

loro compagni : Che serve dissimularlo ? Noi non siamo piu

cristiani. Gli scrittori dunque, di cui qui ci occupiamo, ap-

partengono alia categoria di coloro, che TApostolo chiamava

inimicos crucis Christi (Phil. 3, 18).

Or quale giudizio portava egli TApostolo di questi cotali ?

Che cosa, rispetto ad essi, raccomandava ai fedeli? L'uomo

eretico, egli dice, dopo la prima e seconda correzione, sfug-

gilo (Tit. 3, 10). Degli scismatici poi di Greta non fa altro

panegirico che questo : Sempre bugiardi, bestie cattive, ventri

inflngardi... ; sgridali dunque con rigore, affinch6 siano sani

nella fede ( Tit. 1, 12). E in generate, parlando di quei cri-

stiani di puro nome, che erano dati a certi vizii e specialmente

si mostravano adoratori degF idoli, dice recisamente : Con

questi tali neppur prendere cibo > (1. Cor. 6. 11). E questa

maniera di trattamento egli 1'aveva appresa dal divin Reden-

tore, del quale e noto con quali espressioni bollasse gli Scribi

e i Farisei. Eppure mancavano forse a costoro pregevoli qua-

lita? Non avevano, molti almeno, un certo ingegno e una dot-

trina non volgare? Non pagavano puntualmente le decime?

Non erano esatti nella osservanza dei precetti legali? Si, ma
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il divin Redentore, in vista ne di quest! ne di altrilor pregi,

non ebbe per loro nessuna lode mai : non parlo mai d'altro

che dei lor vizii, e senza chiamarli mai ne dotti, ne eruditi,

ne zelanti della legge, li fulmino sernpre coi nomi d' ipocrili,

di sepolcri imbiancati, di generazione malvagia ed adultera.

Che vuol dir questo ?

III.

Eredi di tale spirito i santi Padri e i Dottori della Chiesa,

noi vediamo che tennero lo stesso metodo rispetto agli scrit-

tori malvagi dei loro giorni. II tenore dello stile di S. Girolamo

in questa materia e troppo noto, e non abbiamo quindi bisogno

di ricordare le acerbe sue espressioni a carico di Vigilanzio

e d'altri a lui simili, senza mai mescolarvi una parola di lode.

Citeremo piuttosto S. Agostino, il quale, sebbene d' indole assai

piu dolce dell'austero Dalmata, non di meno ne' suoi libri

Contra Fortunatum, Adversus Adamanium, Contra Felicem,

Contra Secundinum eccetera, non fa certo complimenti, ne

esce in parole di lode per quel po' di bene che era in essi,

ma ora li dice seauttori, iniqui, gonfii di scellerata superMa ;

ora li chiama mentitori, deliranti, sciocchissimamente loquaci,

fronil spudorate, lingue procacissime.

Ne altrimenti si diporto quel S. Bernardo, che pure e so-

prannominato il mellifluo, con Abailardo e specialmente con

Arnaldo da Brescia. Certamente a costui non mancavano in-

gegno, attivita, eloquenza tribunizia ed altre belle parti: ma
di tutte le sue belle parti il Santo non sa che farsene, e lo

chiama a tutto spiano vaso di contumelie, operators d'ini-

quitd, fiero lupo, scorpione vomitato da Brescia e abbominato

da Roma. E non era pieno d'ingegno e di dottrina il dottor

parigino Guglielmo di S. Amore? Eppure 1'Angelico S. Tom-
maso non fa che chiamare lui e i suoi seguaci ministri del

diavolo, membri dell"Anlicrisio 9 nemici della salute delVuman

genere. E a lui teneva bordone 1'amico suo S. Bonaventura,
sia scrivendo contro lo stesso Guglielmo, sia nel pigliarsela
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con Giraldo, cui chiama protervo, insano, mescitore dei ve-

leni della carnale lascivia (cioe lo Stecchetti o lo Zola di quel

tempo), insensato e peggio. Altrettanto si dica dei Santi Ful-

genzio, Prospero, Ambrogio, Gregorio Nazianzeno, Basilio ed

altri non pochi, come puo vedersi nella introduzione al Jibro

terzo dell'opera sul Diritto libero della Chiesa di acquistare

e possedere beni temporal^ scritta dall'eruditissimo Domeni-

cano Mamachi, da cui abbiamo preso questi ragguagli.

Ai quali conviene aggiungere Tautorita di un Santo degli

ultimi secoli, e proprio di quel Santo, il cui nome e ormai

sinonimo della dolcezza portata al supremo grado, cio& del-

Famabilissimo Vescovo di Ginevra. Nessuno ignora ch'egli

conchiude il capo XXIX della seconda parte della sua Filotea

con questa gravissima sentenza: / nemici dichiarati di Dio

e della Chiesa si debbono diffamare quanta si pub (non dice

che si debbono lodare in quel che hanno di buono), essendo

carila il gridare al lupo quando e tra le pecore, anzi in

qualunque luogo egli sia.

Ora noi domandiamo: il complesso di tali e tante autorita,

considerate anche da se sole, non deve formare per un cat-

tolico un argomento estrinseco di gravissimo peso ? Tutti co-

storo son forse gente da non tenerne niun conto?

IV.

Ma proseguiamo: Perche mai su tali labbra tanta abbon-

danza di biasimo e tanta scarsezza d'elogi ? Perche anzi un'as-

soluta astensione dalle lodi? Qualche ragione intrinseca ci sara

pure stata. (Te stata e c
?

e tuttavia, e non una sola.

La prima si ricava dalla natura medesima di tali autori e

delle opere loro. Questa natura e sostanzialmente malva-

gia, e questa sostanziale malvagita non si toglie per alcune

buone qualita accidental!, le quali, rispetto al gran male che

corrompe e guasta Tindole generale di quegli scrittori e di

quegli scritti, sono la cosi tenue cosa, che punto non merit*
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se ne tenga conto. Se e vero che bonum ex Integra causa,

malum ex quocumque defectu, che sara poi quando il difetto

e gravissimo, quando il marcio e nella sostanza della cosa,

quando riguarda il lato religioso o morale, che deve entrare

innanzi a tutti gli altri, e del quale ben giustamente puo dirsi

porro unum est necessarium? Conosciuto che un cotal mon-

ticello non e altro che un mondezzaio, chi mai fermerebbesi

a vagheggiare i fiori che lo ricoprono? Poniamo caso che

qualche masnadiere abbia in uso di depredare e d'uccidere i

passeggeri, spargendo la desolazione e il terrore nei paesi al-

Tintorno;chi mai penserebbe a lodarlo per Fingegno che mo-

stra nel tendere insidie ai viandanti, per la velocitk del piom-

bare lor sopra, per la destrezza del maneggiare 1'arma mi-

cidiale e per altre simili belle qualita natural!? Al proferir

del suo nome, un grido d'esecrazione proromperebbe da tutti

i petti, e da quel grrdo generale resterebbe soffocato ogni

tentative di lode, che da taluno volesse farsi. Ma rion e simile,

anzi peggiore, il caso di questi malfattori della cattedra, di

questi sicarii della penna, che spogliano il popolo e la gio-

ventii specialmente del piu gran bene che abbia, qual e quello

della verita e della virtu, e le piantano in petto un pugnale

intriso nel veleno delFerrore e del vizio ? E noi dovremo fer-

marci ad ammirarne Tacutezza dell'ingegno, 1'eleganza della

frase, Feccellenza della forma? Ma la bella forma non serve

che a rendere la cattiva materia piu perniciosa;

Che dove 1'argomento della mente

S'aggiunge al mai volere ed alia possa,

Nessun riparo vi pud far la gente.

E pero quella bella forma, moralmente parlando, anziche lo-

data, va esecrata ancor essa, a quel modo che un padre esecra

e spezza la verga, sia pur bella e preziosa, di che altri si e

servito a malmenare un suo figlio.

E cosi fa appunto la madre nostra la Ghiesa: ella esecra

siffatti libri micidiali a' suoi figli ; anzi, quando si tratta d'au-
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tori gia noti pel loro spirito altamente irreligioso od immo-

rale, non si contenta di vietar la lettura delle loro piu tristi

opere, ma anche le meno cattive e pressoch6 innocenti usa

interdire in odium aucloris; si perche anche da esse qualche

nocivo miasma sempre si leva, si perch6 le preme che quegli

scrittori siano abbominati. Ecco il sentimento ch'ella vuole

che pesi su tali libri ed autori: secondo lei, ad essi non si

deve lode, ma esecrazione: in odium aucloris.

E questo e cio, per dirlo qui di passata, che mostra futi-

lissima la scusa di certi membri cattolici del municipio di

Parigi (imitati purtroppo in simili casi da molti italiani), che

concorsero ad innalzare un monumento a Voltaire, dicendo:

Non onoriamo Fempio, ma il letterato. E che? Quel let-

terat.o e quell -empio erano forse due uomini distinti? E se

Puomo era uno, e se in quest'uomo la qualita piu spiccata

era Pempieta, perche volere che la fronda d'alloro copra su

quella fronte il marchio d'infamia, e Paccessorio prevalga

mostruosamente sul principale? Abbia pur Pempio, se cosi

vuolsi, il suo monumento, ma sia innalzato dagii empii; ma
cattolica mano non si presti a tal uopo, ne cattolica lingua

si contamini con tali lodi, sin che la parola cailolico non si

risolva in un suono vuoto di senso.

V.

Tanto piu che quelle lodi, oltre all'essere disdicevoli per

Panzidetta ragione, sono anche imprudenti, perch& facilissime

ad ingenerar verso autori, cui si dovrebbe abbominio, una

simpatia molto pericolosa. Ecco infatti i gradi per cui passa

chi sente lodare caldamente un malvagio scrittore, o pe' suoi

pregi in generale, o per qualche sua non malvagia scrittura.

Quella lode, massime se provenga da labbro autorevole, in

lui genera immediatamente la stima; dalla stima nasce un

certo amore verso Pautore; e dalPamor delPautore a quel

delle ppere piana e la via. Da prima il lettore ama soltanto
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gli scritti innocent!; poi anche i rei, per quello che v'e di

hello e di buono, e cio che hanno di reo lo compatisce e lo

scusa
;
indi a non molto cio che in quelPautore sulle prime gli

metteva orrore, non gli fa piu tanta impressione; poi gli torna

indifferente; poi finisce colPamarlo e sposarlo e farlo suo pro-

prio. Lo disse in un sol verso mirabilmente PAlighieri:

E poi Paffetto 1'intelletto lega.

Tant'e: 1'autore amato esercita sul suo lettore un fascino

simile a quello, che sull'uomo preso di lei suole esercitare

1'amata donna: un po' per volta costei gi' insinua le sue

idee, i suoi gusti, i suoi capricci, e lo fa anche traboccare

in qualche precipizio. Noi sappiamo quanto strettamente il

Signore avesse proibito agli Ebrei d'unirsi a donne straniere.

Ma qual fu la ragione di si rigoroso divieto ? Perche (disse

egli) infallibilmente pervertiranno i vostri cuori per farvi ser-

vire.ai numi loro (3. Reg. II, 2). E ben provollo il re Sa-

lomone quando, mvischiatosi nelPamore di donne infedeli, si

lascio da esse tirare fino a rendere onore alle loro divinita.

Ci credeva egli a quelle false divinita? Se si, il fatto suo fu

un prodigio d'accecamento: se no, fu un prodigio di debo-

lezza: in ambi i casi, fu un prodigio di stoltezza, operato in

lui dall'amore.

Ed oh ! quanti abbiamo noi conosciuti, che gli stessi danni

riportarono dall'amore, non a donne infedeli, ma ad autori

irreligiosi ! Quanti giovani ed anche quante signorine ci ban

detto d'aver perduto la fede leggendo, per esempio, il Leo-

pardi ! Innamoratisi da principio unicamente di quella lette-

raria forma, a poco a poco Panima loro si era come conglu-

tinata coll'anima di quelP infelice, e tutti i sentimenti di questa

erano a mano a mano passati in quella, la sua tetraggine, il suo

scetticismo religiose, il suo dibattersi nel vuoto, la sua dispe-

razione. Eppure il Leopardi non e il peggiore dei poeti che

or sono in voga, e fra i suoi canti ve n'ha non pochi irre-

prensibili. Ma il cuore umano 6 fatto cosi : concepito che abbia
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un ardente amore, non si arresta a mezza via, segue Pamato

anche nei passi falsi, sino all'abisso.

La quale riflessione non isfuggi alia gran mente di S. Igna-

zio di Loyola; e pero il Ribadeneira, che visse con lui

tanti anni, ci riferisce ch'ei non voleva che si lodasse e leg-

gesse nelle scuole da lui fondate libro alcuno, quantunque

buono, che fosse di autore cattivo o sospetto. Imperocche egli

diceva che, quando si legge un libro buono composto da cat-

tivo autore, da principio piace il libro, ma a poco a poco si

araa anche 1' autore del libro. Gosi senza avvedersene va pe-

netrando ne' cuori altrui piacevolmente, e Faffezione verso 1'au-

tore prende possesso degli animi dei lettori; onde poi e piu

facile, guadagnato che siasi il cuore, persuadergli la dottrina,

e fargli credere che tutto quello che 1' autore ha ivi dentro

scritto sia verita. (Vita di S. Ignazio, 1. 5. c. 10.) E con-

forme a tal massima, non permise mai che fosse letto nelle

sue scuole nessun libro del famoso umanista di quella eta,

Erasmo di Rotterdam, sebbene molti degli eleganti suoi scritti

non toccassero punto di religione, ne fossero riprove\
roli per

altro capo. Che avrebbe dunque egli detto, vedendo ai di nostri

entrare in certe scuole e case cattoliche, accoltivi a grande

onore, poeti e prosatori ben piu velenosi di quel che Erasmo

non fosse ?

YI.

Ne si reputi questo un modo di pensare tutto proprio e

singolare di quel grand' uomo e gran santo
;
noi lo troviamo,

sotto forme poco diverse, in quanti hanno in petto un fervido

zelo per gl'interessi della religione; e poiche questo ardore

non si puo dire che oggi sia spento in tutti i cuori, percio

tali sentimenti li vediamo vivamente espressi da piu d' una

penna anche a' di nostri.

Che monta (dice fra gli altri 1'illustre Mons. Sardk y Sal-

vany) che monta che sia grande o piccolo il merito letterario

di un autore, se con questo suo merito letterario ci rovina le
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lime che dobbiamo salvare ? Ei sarebbe lo stesso che usare

'uardo al masnadiere per la lucentezza della spada con cut

assale, o per i bei fiorami che fregiano le canne dello schioppo

>n che ci ferisce. L'eresia adorna del vezzi artiflciosi di una

>mposa poesia torna mille volte piu mortifera, che quella data

trangugiare negli aridi e stucchevoli sillogismi della sco-

istica... E sar mai possibile che noi cattolici cantiamo in coro

>n tali sirene dell'inferno, ed accresciamo loro nomea e fama,

le aiutiamo nell'opera di affascinare e corrompere la gio-

rentu ? Chi legge nei nostri periodic! che il tale o il tal altro

)oeta e un poeta mirabile, sebbene sia liberate (sostituisci a

>iacere razionalista, verista, ecc.) va e cerca e compra alia

ibreria quel poeta mirabile, sebbene sia liberate; se lo assa-

>ra e ne fa suo pasto, sebbene sia liberate; lo smaltisce e

ne contamina il sangue, sebbene sia liberate; e alia fin fine

nostro disgraziato lettore ti riesce liberale (o razionalisla,

isia, ecc.) come Tautor suo prediletto. (// Liberalismo e

Kcato? . 20.)

Ne abbiamo avuto una prova lampante nelle ovazioni, che

jste allo Zola ha fatte Roma (la Roma buzzurra, s'intende)

>roprio allora che Parigi gli chiudeva in faccia, e non per la

>rima volta, le porte delPAccademia. Nessuno dei plaudenti,

le noi sappiamo, ha detto chiaro e tondo di fare omaggio
illo sciorinatore d'oscenita, o al denigratore del soprannatu-

'ale. Almeno i piu hanno professato semplicemente di voler

morare il grande pittore dei costumi moderni, il grande scul-

>re dal vero, il grande eccetera eccetera. Ma intanto qual

stato TefFetto ? Che molti, cogli orecchi intronati da quegli

jvviva, son corsi alle librerie a cercarvi, chi le pitture am-

drabili, chi le sculture stupende, chi altre rarita prodigiose ;

la nel fatto poi, che e che non e, si sono tutti trovati di-

lanzi ad un gran truogolo, e dopo aver grufolato lungamente

quella broda, sono usciti a riveder le stelle col grifo piu
meno imbrodolato. Viva il grande scrittore!

Dopo il sopra citato intransigente Spagnuolo, sara bello

idire anche un intransigente Inglese di chiara fama, il quale
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pochi anni or sono cosi scriveva. Non capisco lo strano

procedere di certe persone, che citano con elogio uoraini

come Milton e Byron, e insieme vogliono far credere che

amano Gesu Cristo, e in lui hanno riposta ogni speranza

di salvezza. Come ! Si ama Gristo e la sua Chiesa, e poi si

loda pubblicamente chi a Cristo e alia sua Chiesa lancia be-

stemmie ? Si scagliano dure parole ed acerbe contro I'impu-

rita, come da Dio maledetta, e poi si celebra un uomo la cui

vita e i cui scritti furono d'essa impastati ? La distinzione tra

1'uomo e il poeta, tra le pagine innocenti e le laide, io non

riesco a comprenderla. Se una persona strazia Toggetto del

mio amore, io non consento a ricevere da lei consolazione e

piacere di sorta alcuna, e non giungo a capire come mai a

chi ama di tenero e caldo amore la persona del Salvatore

possano tornar gradevoli i libri del suo nemico. A certe di

stinzioni 1'intelletto acconsente, il cuore non mai. II Milton

meno gran parte della sua vita scrivendo contro la divinita

del mio Signore, mia unica credenza, mio unico affetto; eb-

bene, questo pensiero mi attossica. II Byron, prendendo a vile

i suoi doveri verso la patria, e insozzando gTingenui affetti

della natura, imbestio turpemente, vestendo di bei versi il de -

litto e la beffa del miscredente. L'indegno che (osero io di

scriverlo ?) pose Gesu Cristo in compagnia di Giove e di Mao-

metto, non e per me altro che una bestia selvaggia, anche

ne'suoi passi piu innocenti; e mai non mi sono pentito d'avere

in Oxford (ed egli era allora tutlavia protestante) scaraven-

tato al fuoco una bella edizione delle sue opere in quattro vo-

lumi... L'lnghilterra non abbisogna di tali uomini. Come potra

mai il mio paese aver bisogno di una politica, di un valore,

di un talento, o d'altro che porti il marchio della maledizione

divina? E Peterno Padre come potra benedire Tingegno e

1'opera di chi, in prosa o in poesia, ha rinnegato, schernito

e bestemmiato la divinita del suo Figlio? Si quis non amat

D. N. lesum Christum sit anathema: e sentenza di S. Paolo.

(FABER, Lettere, VII).

noi non intendiamo piu nulla, o questa e una pagina
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iblirne. Ebbene, questa splendida pagina, degna d'un Anselmo,

'un Beda, o d'altro gran flglio dell'Isola del Santi, noi la de-

lichiamo ai lodatori del Leopardi, del Garducci, dei Rapisardi,

jgli Stecchetti, dei Renan, dei Zola, dei Bovio, e di tutti

[uegli altri Malchi, che con mano inguantata, or nel ferro or

nel velluto, schiaffeggiano Gesu Gristo o la sua Sposa.

VII.

E non si avveggono questi lodatori clie coi loro elogi m-

consulti, non solamente fan torto alia lor fede, non solamente

sono di scandalo a chi li ascolta, ma di piu (come udimmo

dianzi accennato dal Sarda) fanno direttamente gl'interessi di

quelli scrittori, e li aiutano a condurre innanzi la loro opera

di" distruzione di quanto abbiamo piu sacro in cielo ed in terra?

Infatti, questa loro opera in tanto e efficace, in quanto essi go-

dono credito di letterati valenti : se non 1'avessero, le loro prose

e i loro versi poco sarebbero letti e poco danno farebbero:

chi dunque colle sue lodi ne esalta il merito letterario, non e

chiaro che, accrescendo il loro credito, concorre alia lor opera

demolitrice? E se il lodatore e un cattolico, non e piu accredi-

tante la lode, venendo da un avversario? Se poi costui, come

suole avvenire, degli scrittori cattolici, che coi loro libri cercano

di opporre un argine al torrente della stampa malvagia, o tace

affatto o mostra di non averli in pregio; costui allora anche

per un altro capo concorre alia distruzione della Citta di Dio
;

perche, mentre dalPun lato avvalora e incoraggisce gli assa-

litori, dalPaltro non aiuta, anzi piuttosto fa cader d'animo i

difensori. E delitto di lesa patria; e la patria religiosa merita

forse minori riguardi che la civile ?

E qui, su questa gelida non curanza, che suol purtroppo

gettarsi sopra gli scrittori di parte nostra, ci si permetta una

parola libera e franca. Si lagnano alcuni che tra i cattolici

poco si scrive : sara, ma a noi sembra piu vero che quel che

si scrive, poco si apprezza. E quanto al giornalismo, la cosa

e indubitata, perche e notorio che un gran numero di catto-
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lici hanno a vile i giornali loro, e ne parlano con dispregio,

e dal canto loro li lascerebbero morir di fame, preferendo in-

vece di alimentare col proprio obolo quelle bocche sacrilegbe,

che ogni giorno lanciano mille bestemmie contro il Papa, contro

la Chiesa, contro i piu santi principii e le istituzioni piu ve-

nerande. E non e a dire che il giornalismo irreligioso in ge-

nerale sia piii ben fatto del nostro: la valorosa Scuola Cat-

tolica, in un suo bell'articolo del giugno 1893, facendo diligenti

confront! e intorno alia materia e intorno alia forma, riusciva,

quanto al complessodei due eserciti giornalistici, alia conclusione

contraria. Che se pure il cattolico lascia qualche cosa a deside-

rare, se qua e la apparisce languido e macilento, certo 6 che

alia sua debolezza ben presto riparerebbe da se, quando po-

tesse far scorrere nelle sue vene maggior copia di sangue (e

il sangue dei giornali ben sappiamo qual sia) ;
e pero del nbn

farlo si vuol recare la colpa a quei cattolici inflngardi, per

non dir altro, che col loro denaro amano meglio dar fiato agli

organi di Lucifero che a quei di Gristo.

Ma quei che abbiamo detto del giornalismo, ragion vuole

che piu o meno si applichi ad ogni altro genere di letteratura.

Tra i cattolici stessi vi son certi spiriti arcigni ed austeri, pei

quali nulla e buono di quello che esce dalle lor file : in ogni

cosa trovano difetto, arricciano il naso ad ogni pagina, e se

una parola di lode esce dal loro labbro, e una eccezione si

rara, che serve solo a dare spicco maggiore alia loro ordi-

naria severita. La quale pero non & uguale con tutti. Mentre

negli scritti cattolici, postergando le belle doti, con occhio di

lince vanno a cercare minutamente ogni neo
;

in quei di parte

contraria, passando sopra tutto il male letterario e morale

di che son gravidi, si fermano estatici ad ammirarne i pregi.

La tutto & meschino, qui tutto e bello : la borra e pattume, qui

oro fine e pietre preziose; e per conseguenza queste e non

quelle sono le lor letture. Duro a dirsi, ma vero.

Di che giustamente indignata la suddetta Scuola Cattolica,

usciva in queste parole : I cattolici, parliamo in generale,

hanno ben altre letture da incoraggiare : hanno il Corriere,



DEGLI SGRITTORI MALVAGI 545

la Per'severunz a, il Popolo Romano, la Tribuna da compe-

rare... E per entrare in arte, hanno De Amicis, Neera, la Mar-

chesa Colombi, Matilde Serrao, D'Annunzio nei bozzetti e nei

'omanzi: Sardou, Giacosa, Praga, Fontana, lllica nei drammi:

irdueci, il magno Carducci, Marradi, Graf, Panzacchi, Stec-

chetti, Rapisardi nei versi: Nencioni, Settembrini, Checchi, An-

ta Traversi nella critica, eccetera.... Eh ! via, cattolici che di-

sprezzate i giornali cattolici, che imprecate ai nostri giorna-

listi, chiamandoli presuntuosi, ignoranti, inoperosi, non sarebbe

jossibile che il torto fosse, in parte almeno (vedete se siam

liscreti) anche vostro *
?

Di qui quelFavvilimento, o almeno il pericolo di quelPavvi-

limerito, che abbiamo detto di sopra. In fatti, con quale co-

^aggio puo egli un cattolico stampare un libro, quando vede

quei di parte contraria non se ne danno per intesi, e quei

li sua parte, invece di sostenerlo, lo trascurano, lo lasciano

idere a terra col loro ignavo silenzio, solo interrotto qua e

dalla timida voce di qualche professorino, che ha paura di

lodarlo troppo e d'esserne poi beffeggiato da' suoi colleghi?

Ion si sentira invece tentato a gettarsi nei c-ampo contrario,

licuro che allora, se il suo scritto ha del merito, sara lodato

la ambedue i partiti? Quanti per tal cagione sfiduciati cad-

lero d'animo! Quanti rimasero per sempre a terra,

Senza levarsi a volo, avendo 1'ali

Per dar forse di se non bassi esempi.

Dalle quali riflessioni tutte sembra ormai dimostrato quanto

imprudente sia Fopera del celebrare il merito letterario degli

jrittori malvagi. Vero e che contro questa conclusione si muo-

alcune obbiezioni, ne noi vogliamo dissimularle, anzi le

iffronteremo a viso aperto in un altro quaderno.

Questi articoli della Scuola Cattolica ci giungono ora, ritoccati, accre-

;iuti e raccolti in un volumetto intitolato La stampa cattolica italiana
,

li cui parleremo poi con piu agio. Intanto gli auguriamo ampia diffusione-

Inviare lire due all'Autore, Sacerdote Giacomo Pastori, Condirettore della

fesa, Yenezia.

Serie XVI, vol. 1, fate. 1073. 35 20 febbraio 1895.



NICCOLO III

( ORSINI )

1277 - 128O *

X.

Ancora della nuova divisions delVImpero romano-germanico
attribuita a Niccolb HI.

In capo a quei modern! scrittori, che accettarono la verita

dei disegni attribuiti a Niccolo III intorno ad una nuova divi-

sione dell'impero, sta Arnoldo Busson (f 1892), professore nel-

PUniversita di Innsbruck. Egli prese direttamente a propu-

gnarla, il che non crediamo sia stato fatto da alcun altro,

sebbene alcuni sienvi stati che, persuasi forse dalle ragioni del

Busson, abbiano recato in mezzo nuovi ed in apparenza piii forti

argomenti od indizii per la tesi di lui. Contro questo insorse,

poco tempo fa, il giovane dottore Augusto Giese, che in appen-

dice al suo opuscolo Rodolfo I d'Absburgo e la coronazione

imperials romana 2 tratto la questione Sul disegno di un regno

eredilario germanico Ira il papa Niccolb III ed il re Rodolfo,

e sciolse, a parer nostro, trionfalmente le obbiezioni de' suoi

avversarii. Noi quindi non abbiamo che da seguire la sua argo-

mentazione.

In un breve a Paolo, vescovo di Tripoli, suo legato presso

Rodolfo, in data del 30 luglio 1280, Niccolo gli comanda di

nen partirsi dal suo posto, finche non siano compiuti gli spon-

sali tra Clemenza figlia di Rodolfo e Carlo Martello flglio di

1 Vedi fascicolo del primo sabato di febbraio, pag-. 286 e seg.
" 2

Rudolf I von Habsburg und die romische Kaiserkrone, Inaugural-

Dissertation zur Erlangung der Doktorwiirde von AUGUST GIESE, Halle in

Sassonia, 1893, op. di pag.' 88. Ringraziamo il gentilissimo conte C. Cipolla,

professore nella R. Universita di Torino, d' averci fatto conoscere questo

opuscolo ed il Barwald e lo Hampe, che citeremo piu innanzi.
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rlo principe di Salerno. Poscia gli soggiunge : Quindi vo-

iamo che il piu nascostamente che potrai tenga presso di te

le nostre lettere, le quali ti abbiam date da conservare in se-

greto e da presentarsi, nel tempo dovuto, sotto certe condi-

zioni e forme, al re Rodolfo ed ai principi in favore del sud-

detto re dei Romani, e ce le riporti senza scoprir nulla del

greto che contengono *.

Queste lettere, che Niccolo cosi sollecitamente inculcava al

suo Legato di custodire appo di se e riportare in segreto al

Papa, sembrarono al Busson quelle appunto, che contenevano

il disegno attribuito da Tolomeo a Niccolo, intorno ad una

nuova divisione dell'Impero romano-germanico.

Ma, osserva giustamente il Giese, concedendo al Busson

che realmente quelle lettere trattassero del segreto disegno

di Niccolo, qual conclusione si dovrebbe trarre dalle succitate

parole del Papa al suo Legato? La conclusione e tutta contro

il Busson. Poiche, avendo in esse il Papa proibito al Legato

di mostrare a Rodolfo quelle lettere e quindi di trattare con

lui del contenuto, ne seguirebbe che il Papa proibi al Legato
di trattare con Rodolfo del disegno riguardante la nuoya di-

visione deirimpero. Or, come questa proibizione porta la data

del 30 luglio 1280, e Niccolo III mori il 22 agosto del mede-

sirao 1280, ne segue ancora che il Papa fino al 30 luglio 1280,

ossia fino a 23 giorni prima della sua morte, non aveva ancora

trattato, ne permesso a' suoi piu confidenti Legati, che trat-

tassero con Rodolfo 1'affare della divisione deirimpero. Quindi,

se pure il Papa concepi mai nella sua mente lo strano disegno

attribuitogli da Tolomeo, almeno dai documenti risulta erronea

1'asserzione di Tolomeo che egli ne avesse trattato con Rodolfo.

1 Quare volumus, quod litteras, per te secreto tenendts et tandem pro
favore ipsius regis Romanorum sub certis modis et formis silt et principi-
bus presentand&s, secretius conservare studeas, et illas nobis absque dete-

ctione secret* huiusmodi reportare. GIESE, 74
; Mittheilungen, pag. 239,

n. 230. II Giese nota qui Terrore del Kaltenbrunner, il quale credette che
una delle condizioni che Paolo di Tripoli doveva aspettare, fosse la con-
ferma della cessione di Romagna per parte di Rodolfo e dei Principi tede-
schi. Quest' incarico era stato affidato a Giffrido di Anagni ed era stato

adempiuto fin dal novembre del 1279.
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Del resto, questo breve di Niccolo a Paolo, non e la sola

scrittura che abbiamo sulle commissioni affldate dal Papa a

quel suo Legato. Altre ve ne sono in buon numero, le quali

spiegano benissimo 11 passo per se oscuro, che abbiam rife-

rito. Senza parlare delle lettere di accompagnamento o di rac-

comandazione alle persone ecclesiastiche in favore di Paolo

e degli ambasciatori di Carlo d'Angio, che ancor essi recavansi

in Germania *, esiste in data del 7 giugno 1279 (che e quando

comincio la legazione di Paolo) un' istruzione del Papa al me-

desimo, dove in particolare gP inculca 1'affare del matrimoni

tra Clemenza e Carlo Martello, ed evvi inoltre una serie d'ar-

ticoli, dei quali questi doveva procurare Fadempimento.

Nella suddetta istrazione del 7 giugno si legge : Perci

tu dovrai con diligente sollecitudine condurre innanzi la felice

conclusione dei suddetti articoli, in piena conformitk del loro

contenuto, e far palesi al Re i desideri del nostro cuore intorno

all' accompagnamento della principessa, I quali sono che la

medesima sia condotta quanto prima in Italia colla pompa

dovuta, affinche alle popolazioni giunga presto notizia di

questo matrimonio, e cosi ne venga lode a Dio, e pace al

mondo. Quando poi tu avrai compito tutto questo, insiem col

matrimonio da noi proposto, e sark a te noto, che eziandio

quanto, per mezzo del nostro diletto figlio Giffrido, abbiamo

domandato al Re ed ai Principi e ottenuto, allora, e non prima

e non altrimenti, dovrai tu, siccome ti intimiamo in virtu di

obbedienza, e sotto F obbligazione del giuramento che ci hai

prestato, presentare al suddetto Re la nostra lettera che inco-

mincia Promptitudinem
2

.

11 confronto di quest' istruzione del 7 giugno 1279 col brere

del 30 luglio 1280 dimostra a sufficienza la relazione intima

tra il contenuto dell' una e dell' altra. Nella prima Niccolo p-re-

scrive al suo Legato, sotto fortissime espressioni, di non conse-

gnare la sua lettera Promptitudinem, finche non sia interamente

1
Mitfheilungen, p. 182.

8 Deinde ad consummationem felicem praedictorum omnium ipsorum

articulorum servata substantia cum debita maturitate procedas, asseriens reyi

Rvmanorum praefato super traductione puellae, de qua in eisdem articulis

c&ntinetur, animi nostri medttm, quein in hoc servari volumu#. Intendivws
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mcluso Faffare del matrimonio e finche Giffrido d'Anagni

m abbia compiuta la sua missione. Nel secondo, in data

luglio 1280, non parla piu di Giffrido d'Anagni, poichk

i gia aveva compiuto il suo incarico sin dal novembre

1279 e gia se n'era ritornato in Italia *, ma gli parla an-

>ra, con fortissimi termini, di lettere segrete, che egli avrebbe

>vuto presentare al Re dei Romani ed ai Principi sotto certe

forme e condizioni, e che ora non vuol piu che siano conse-

gnate ai loro destinatarii. E tutto naturale supporre, che una

delle lettere segrete, di cui parla il breve del 30 luglio, fosse la

lettera Promptitudinem che, secondo il breve 7 giugno 1279,

Paolo doveva conservare presso di se. Se poi si riflette che Paolo

aveva presso di se due lettere del Papa, comincianti per la

parola Promptitudinem, una per Rodolfo, 1'altra pei Principi,

non rimane piu dubbio, che queste siano le lettere segrete, di

cui parla Niccolo nel breve del 30 luglio 1280. Or queste

lettere Promptitudinem sono state pubblicate (dopo i lavori

Busson) e noi le riferiamo per intero in nota.

Queste due lettere adunque consegnate da Niccolo III al

rescovo Paolo di Tripoli, fin dal giugno del 1279, colPobbligo

li tenerle segrete e di non presentarle ai loro destinatari, se

ion dopo terminati tutti i suoi incarichi, queste sono, che, nel

luglio 1280, Niccolo nuovamente ordina di tener segrete

di non dare piu in nessun modo ai loro destinatarii 2
.

dm quod puella praedicta immediate cum honorificentia debita traducatuv,
matrimonii huiusmodi desiderata coniunctio ad laudem Dei et pacemmurtfl-i

itata celeritate populis innotescat. Si autem haec omnia una, cum maWi-

lonio, sicut speramus et volumus, feliciter compleantur, tibique innotueyit, effi

IB per dilectiim filium Giffridum de Anagnia decanum ecdesiae sancti An-
)mari capellanum nostrum petivintus ab ipso rege Romanorum et prtnci-

ribus esse perfecla; tune demum, et non ante, nee aliter, quod tibi in virtute

obedientiae et sub vinculo praestiti juramenti districte praecipimus, eidem regi
litteras nostras, quae incipiunt Promptitudinem praesemabis, exponens eidem

2>rudenter et caute super iis, quae continentw in ipsis litteris, nostrae intn-
tionis affectum etc. KoPF-BussON, Geschichte der eidgenoss. Bunde, parte 8a

(col sottotitolo: Konig Rudolf und seine Zeit), vol. Ill, pag. 333; POTTHAST,
n. 21597.

1 Ivi era il 2 marzo 1280: vedi POTTHAST, $1688.
8

II breve Promptitudinem a Rodolfo, in data 3 g-iugno 1279, e come
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Sebbene il loro contenuto sia alquanto oscuro, questo pero
si rileva dalle medesime che non possono riguardare trattati

segreti, diretti ad un cangiaraento radicale dell' Impero. L' in-

vito che il Papa fa a Rodolfo, di domandare quanto egli de-

sidera, con sicurezza d'essere esaudito, e di domandarlo me-

diante nunzil solenni o lettere, secondo la qualita del negozio,

esclude che si trattasse di un disegno segreto.

La lettera poi ai Principi, (i quali come abbiam detto nell'ar-

ticolo precedente, non avevano alcun interesse ad una spar-

tizione dell'Impero) esclude che a questa si alludesse nella

Nicolaus... Rudolfo regi Romanorum. Promptitudinem et fervorem

devotionis eximie, quam ad nos et Romanam geris ecctesiam, per grandla

Celsitudinis Tue merita evidenter experti, sic paternis desideriis affectamus,

ut regie magnitudlnis status felicius exaltetur et tua culmina maneant semper

obtata felicitate fecunda, sicque perficere ministerio sollicitudinis apostolice

que tibi sunt grata proponimus* quod in nobis velud specialis alumpnus ^>a-

ternum recognoscens affectum, ad quelibet ipsius Ecclesle- beneplacita mentem

affluent* desiderio dirtgas, et ad prosecutionem eorum oportunis temporibus

fortius animeris. De nobis ilaque, FiU, potes sicut de benivolo patre confidere

ac nobis circa ea, que augmentum et consumationein tui negotii reqiiinnit,

fiducialiter per nuncios soHempnes et litteras, sicut qualitas negotii exiget,

intima tui pectoris aperire, nam proponimus, prout decuej'it et nobis fuerit

ex alto permissum, annuere favorabiliter votis tin's. Ad liec quidem, Fili, nos

inducunt, et merito, clara tue devotionis auspitia, que per operis evidential)!

percepimus et sentitnus, et de tuis preclaris actibus grata presagia nobis per-

severantiam et perpetuam constantiam in Dei, nostra ac Romane Ecclesie de-

votione, in tuis futuris, dante Deo, successibits repromittunt . Unde non indigne

speramus, quod, quanto benignius a nobis et eadem Ecclesia Te Iwnorari per-

spexeris, tanto facundius in eadem devotione eoncrescas, et animum in ilia tue

sinceritatis affigas, et mente consurgas ad nostra et Ecclesie predicte beneplacita

2)rosequenda, ut eadem Ecclesia, te sibi gratum filium recognoscens, tue pro-

speritatis augmenta, veluti mater in filium exuberans, merito prosequatur. Ex
hits igitur concepta fiducia, ut, que de Te infra nostra precordia resonant, aliis

etiam explicentur, principes Alamannie per alias nostras litteras caritativis

monitis excitamus, tit, ad Te mente et animo consurgentes, sincera se Tibi

devotione conforment, et ad ea, que tuorum culminum incrementa respidant,

sic prudenter vigilent sicque Tibi faveant, et se ad horum prosecutionem pre-

parent et accingant, quod ad requisitionem tuam inveniantur accincti, nos que

ipsorum studia possimus exinde merito commendare. Datum (Rome apud San-

ctum Petrum, III Nonas Junii, pontificatus noslri anno secundo).

II breve ai Principi tedeschi ^ scritto quasi colle stesse parole, eccetto

le mutazioni indispensabili; Mittheilungen aus dem Vaticanischen Archive,

vol. I, n. 1 166 e 167, pag. 179 e 180.



ANGORA BELLA NUOVA DIVISIONE DELL'lMPERO 551

ttera a Rodolfo. II Giese, e con lui il Kaltenbrunner, cre-

dono, ed a ragione, che qui si tratti della coronazione im-

periale, la quale appunto gli Imperatori erano solid a do-

mandare al Papa con speciali ambasciate o lettere, proprio

come qui si dice.

Un altro indizio per Fesistenza del disegno, affermato da

Tolomeo da Lucca, credette il Busson d'averlo trovato in una

lettera di Rodolfo d'Absburgo. II Giese trascuro di esaminare

il valore di questo indizio, forse perche gli parve troppo leggero.

Se cosi e, questa stessa ragione induce noi a parlarne, affinche

sempre meglio si vegga quanto poco fondamento abbia 1'asser-

zione di Tolomeo. Alia fine di detta lettera si leggono le se-

guenti parole : Quanto all'affare della Toscana, noi avremmo

senz'alcuna difflcolta aunuito alia vostra domanda, anzi, con-

siderando Futilita nostra e quella delPImpero, 1'avremmo ese-

guita senza pure esserne pregati, se essa non fosse stata pre-

venuta dalla domanda del Sommo Pontefice di collocare ivi

per certa convenienza un suo parente *.

1 Diamo qui tutta la lettera colla sua intitolazione, come si trova nel

codice di Treveri, pubblicato dal Bodmann.

Recredentiales cum responsione dilatoria ad preces ab Itala quadam, ut

'etui; chitate Rudolfo R. R. porrectas.

Dum considerationis nostrae volumina volvimns, dum cunctorum fide-

limn nostrorum, et Principum sub Imperio Romano^degentium fidem et me-

rita, quibus eidem fanmlantur Imperio, Regalis circumspectionis providentia

contemplamur, ad vos tamquam fide, devotione, et opere clariores, benignum
aonvertimns nostre consideration's intuitum, sedula medttatione pensantes, qua-
liter huhismodi clara vestrae devotionis insignia, quibus nos et Imperium hac-

tenus coluislvs, condtgn&e retributionis muneribus honoremus, quo magis accensa

veslra devotio continuations laudabili fioride perseveret. Sane N. ad Majestatis
nostrae praesentiani vestrae legationis officio destinatum benigne suscepi-

mus, et ea quidem, quae nobis vestro nomine referre voluit, advertimus di-

ligenter, si- quidem de facto, super quo fraler H. vobiscum nostro nomine con-

tulisse dinoscitur, prout iam N. plenius nos instruxit, responso finali vobis

ad praesens non possumus respondere, maxime quamdiu causa seu quaestio,

quae inter Nos et Marchionem Brandeburgen., emersit hoc tempore non est

ad partem alterant terniinata ; qua statim, ut credimus, expedita, sollemnes

nuntios nostros super his et aliis plenius informatos ad vestram praesentiam
e vestigio dirigemus, ajfectuose rogantes, quatenus, interim taliter vestra ne-

gotia diri-gatis, ut, si per ipsos ad nostra servitia vocari contigerit, ad ea re-

pcnamini expediti. Super facto autem Tusciae, vestrae petitions annuissemus
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La lettera di Rodolfo non ha data, ne e ben noto a chi essa

fosse rivolta. Nel codice di Treveri, edito dal Bodmann, Pan-

tico compilatore le diede questo titolo : Lettera credenziale

con una risposta dilatoria alia domanda presentata a Rodolfo

re del Romani, per quanto sembra, da una citta italiana.

Quanto alia data, il Busson voile ricavarla da una frase

della lettera, dove Rodolfo dice che non puo dare risposta de-

cisiva ad altre domande sportegli, finche non abbia terminata

la vertenza, che corre tra ltd ed il marchese di Brandeburgo.

Siccome tra Rodolfo ed il marchese di Brandeburgo vi furono

due guerre, una nelPottobre e novembre del 1278, 1'altra dal

settembre alia fine del 1280, si puo con grande probabilita

ascrivere la lettera al primo od al secondo di questi due tempi.

Anzi, come giustamente osserva il Redlich, facendosi qui men-

zione del Papa, autore della domanda, come ancora vivente,

mentre nel settembre del 1280 gia Niccolo era morto, si deve

assolutamente ritenere la data ottobre-novembre del 1278 *.

Resta tuttora oscuro a chi la lettera fosse indirizzata. II

Busson con ingegnose argomentazioni suppose che essa fosse

rivolta ai Pisani, ai quali egli trovo che nel 1276 era stato

mandate ambasciatore fra Enrico, vescovo di Basilea, che sa-

rebbe quel frater H., di cui Rodolfo parla 4iella sua lettera.

Noi non crediamo che qui si accenni al vescovo di Basilea
;

poiche non mai si trovera che Rodolfo indicasse un vescovo,

quand'anche religioso, col semplice appellative di frater. Ve-

dasi per es. la sua lettera, in data 1276 alia fine di febbraio

ad Innocenzo V, nella quale parla appunto del suddetto vescovo

di Basilea. Ivi lo chiama, secondo il retto uso cancelleresco,

de facilij immo nostra in hoc et Imperil utilitate pensata fecissemus id ipswn

procul dulio non rogati, si non summi (lacuna d'una parola nel testo) patris pe-

tentis ibidem quemdam cognatum suum per guamdam convenientiam colloeari

praecurrens petitio, vos in ipso negotio praevenisset BODMANN. Codex epist.

Rodulfi I, Lipsiae 1806, pag. 196. n. XCV. V. 1'articolo del Busson, Zu

Nicolaus III. Plan einer Theilung des Kaiserreiclies nelle Mittheiliingen des

Instituts fur osterreichische Geschichlsforschung, tomo VII, 1886, Innsbruck,

pag. 157.

1 MittJieilungen aus dem F. Archive, vol. II, pag. 132.
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lerabilem virum N. episcopum *. Ci sembra inoltre poco

rerisimile che 1'Imperatore lasciasse irresoluta una questione

trattata da un suo legato due anni innanzi. Quindi piu vo-

mtieri penseremmo, che qui si parli o di fra Corrado Probo, il

lale nel gennaio del 1278 venne costituito legato di Rodolfo

>n ampii poteri presso la corte pontificia
2
, e che nel codice

scrivesse H in luogo di K, oppure di un frater H. a noi

loto.

Ma, siasi costui chi si voglia, e concedendo al Busson, che

lettera di Rodolfo appartenga all'ottobre e novembre dei

578, non sappiam proprio scorgere com' egli ne abbia

*atto argomento per 1'esistenza del disegno attribuito a Nic-

>16, di far un regno della Toscana e di darla ad un suo pa-

inte. Rodolfo dice ai Pisani (nell'ipotesi ch'essi siano i de-

tinatarii della sua lettera) che egli avrebbe esaudito la loi*o

lomanda, se questa non fosse stata prevenuta c(alla domanda

del Papa, di collocare ivi (cioe in Toscana) un suo parente.

Evidentemente qui Rodolfo parla non di una domanda vaga e

^enerica del Papa da esaudirsi in futuro, ma di una domanda

di gia venne esaudita. Or questa domanda, che nell'ottobre-

novembre del 1278 gia Rodolfo aveva esaudita, collocando per

>rte convenienze in Toscana un parente del Papa, ha evidente-

mente relazione col vicariato imperiale di Toscana, che, ceduto

lei settembre del 1278 da Carlo d'Angio, venne esercitato prov-

asoriamente dal cardinal Latino, nipote di Niccolo III, o da'suoi

delegati. Quale poi fosse la convenienza che spinse Niccolo a

far quella domanda e Rodolfo ad accettarla, gia abbiamo in

parte accennato di sopra. Era il desiderio nel Papa di quietare

interamente la Toscana, e, pacificata ed ordinata che fosse,

rimetterla in rnano delPImperatore, a cui di diritto si dovea.

Ogni altra interpretazione della suddetta lettera (posto ch'essa

appartenga veramente all' ottobre-novembre del 1278) non

1 La lettera trovasi in Baumgartenberger Formelbuch herausg. von BABR-
WJLLD nella collezione Fontes Rerum Austriacarum, parte II, vol. XXV,
Vienna, 1886, pag. 293.

8

Mittheilungen, vol. I, pag. 129.
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avrebbe fondamento
;
essendo assurdo il supporre che i Pisani

presentasscro a Rodolfo la domanda di far della Toscana ui

regno, e chc Rodolfo per questo solo la ricusasse, che gi;

Faveva acconsentita al Papa.

Considerati percio i vani sforzi del Busson per provart

Pesistenza del disegno attribuito a Niccolo III, considerate 1<

tante improbability intrinseche ed estrinseche del medesinx

gia. enumerate da noi nelFarticolo antecedence, considerate il

silenzio di tutti i documenti e di tutti gli scrittori coevi, noi

solo italiani, ma anche tedeschi l eccetto il solo Tolomeo di

Lucca, considerato infine il modo di esprimersi di costui, ch(

si rimette all'asserzione'di certe o cronache o storie, ora a noi

ignote, ut Hisloriae tradunt, noi crediamo di poter con diritt(

conchiudere col Giese, che Tasserzione d'un trattato tra Nic-

colo III e~"Rodolfo intorno alia costituzione d'un regno eredi-

tario germanico, e d' una nuova costituzione dell' Italia e delli

Germania, si deve rilegare nel regno delle favole.

Prima tuttavia di abbandonare questo punto, noi vogliani(

soddisfare eziandio a certi Icttori piu curiosi, i quali ci pos-

sono domandare come la suddetta notizia fosse accolta da un<

storico, nel resto serio e spesso bene informato, qual fu To-

lomeo da Lucca.

II Mansi, in una nota al Rainaldi, osserva che 1'idea di

una nuova e piu razionale divisione degli Stati formanti quel

1
II Gerbert nei suoi Fasti Rudolphini premessi all'edizione del Codice

epistolare di Rodolfo I, chiama paradosso 1 disegno attribuito a Niceolo

e dice che ne tacciono altamente tutti ffli annalisti tedeschi e che, se tal

disegno vi fu mai, dovette essere pensato e tratfcato assai leg-germente. c De

quo (Nicol.) quidem Platina eum Flaminiam, ipsamque Sononiam cum exar-

chatu Ravennatum, qua* turn Impcratori subcrant, in potestatem suam re-

degisse. Refert et alia eius pontijicis molimina, quae inter illud in primis

yaradoxum de duobus creandis rcgibus, et pluribus etiam, ut suo loco indi-

cabimus, quit perindeljfitiam ac Hadrianus V, vcritus potent-tarn Caroli Si-

ciliae regis, Etruriae vicariatum ei abstulit, quod diceret Rudolphum, id aegre

ferentem, non aliter expeditionem pro terra sancta promissam facturum,
cum Etruria imperatoriae iurisditionis haberetur. Rem omnem vero silent

Annales nostri, ac ipse Ptolomaens fatetur, cogitationem, leviter forte an\-

mum subeuntew, perinde evanuisse. Codex epistolaris Rudolphi I opera

Martini Gerlerti^Typis San-blasianis, 1772, pag-. CXIV.
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gran corpo politico che si diceva il S. Romano Impero, non

era tanto aliena dai sentimenti di quei tempi, da fame cosi

grossa accusa a Niccolo III, se realmente 1' avesse voluta

attuare. In prova cita la memoria salle riforme da introdursi

nella Chiesa e nella Cristianita presentata al concilio di Lione

del 1274 da fra Umberto di Romans, generale delPordine do-

menicano, e celebre per fama di santita e di dottrina. Al

cap. XI di detta sua memoria, questi tratta delle riforme da

farsi nel S. Romano Impero, ed espone intorno ad esse quel

disegno stesso, cbe poi, senza fondamento, venne attribuito a

Niccolo III.

Riguardo alFImpero, dice T illastre religioso, sembre-

rebbe opportune, che durante la vacanza vi fosse un Yicario,

a cui in casi di guerre o di altre necessita. si potesse ricor-

rere, oppure anche un tribunale; che il re di Germania non

si facesse per elezione, ma per successione, che cosi verrebbe

meglio osservata in quel regno la giustizia. Quanto all' Italia,

vi si potrebbero stabilire uno o due re, con poteri limitati da

leggi e statuli, previo consenso dei Gomuni e dei Prelati. Essi

dovrebbero trasmettere il regno ai loro discendenti ed in certi

casi potrebbero essere deposti dalla S. Sede. Ne sarebbe questa

una novita, poiche gia altre volte i Lombardi ebbero il loro

re. Si potrebbe eziandio decretare che il re stabilito in Lom-
bardia fosse vicario dell' Impero in Toscana durante la va-

canza, e che riconoscesse il suo regno dali' Imperatore, ma
solo quando costui fosse confermato e coronato dalla S. Sede,

e non altrimenti. Imperocche 1' Impero e quasi ridotto al niente

e da parecchi, i quali furono eletti o promossi alia dignita,

imperiale, grandi sono i mali provenuti alle popolazioni; venne

turbata la pace, e 1'unione, si fecero stragi di persone, senza

che tanti mali fossero compensati dai rari beni seguiti. Molte

altre considerazioni ancora vi sono, le quali persuadono a

dover cercare e mettere in pratica qualche rimedio (se pur
si trova) riguardo a questa materia 1

.

1 Nella 3a parte di questa memoria, vi e il capo XI (col. 132) cosi

concepito: De corrigenda's circa imperiunif Circa imperlum vacans vide-
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Noi aggiungiamo che 1'idea di considerare la Lombardia

e la Toscana come due corpi, i quali potrebbero in qual-

ohe tempo distaccarsi dall'Impero, era tanto comune nel se-

colo XIII quant'essa era antica. Negli atti stessi ufficiali si della

curia pontificia, come della cancelleria imperiale di Germania,

Lombardia e Toscana son quasi sempre nominate come corpi

distinti. In particolare per cio che spetta alia Toscana, i diritti

degli Imperatori sulla medesima erano stati a lungo contesti

dai Pontefici, e quando poi, ai tempi di Lotario II, si strinse

pace tra le due autorita, agli Imperatori spetto bensi in gran

parte il possesso attuale di essa, ma come vassalli della S. Sede.

Ed anche al tempo di Federico I e di Enrico VI, la Toscana

fu governata separatamente dalla Lombardia, quasi come un

appannaggio (cosi la chiama il Gregorovius, V, 36) di un prin-

cape del sangue, o almeno con un suo proprio vicario. E noto

pure cbe al principio del secolo XIII le citta toscane, eccetto

Pisa, formarono una confederazione, dalla quale ad un distacco

totale dall'Impero non correva che un passo. Molto piu pote

prender piede Pidea di un distacco, allorche vicario deirini-

pero in Toscana divento nel 1268 il capo stesso dei guelfi, il

re Carlo d'Angio.

rttur constituendus vicarius, ad quern haberetur recursus propter guerras <tt

vasus van'os emergentes, vel addenda quod statueretur cum pace comitatus>

quod rex Teutoniae fieret non per electionem, sed per successionem, et esset

deinceps contentus regno illo, et magis timeretur, et magis iustitia in reyn

Teutoniae servaretur. Item, quod in Italia provideretur de rege uno rel

duobus, sub certis legibus et statutis, habito consensu communitatum et praela-

torum, et per successionem regnarent in posterum, in certis casibus posse nt

deponi per apostolicam sedem. Aliquando enim Lombardi regem habtierunt,

v$l quod rex in Lombardia institutes esset vicarius imperil in Tuscia, /;-

cante imperio. et imperatori confirmato et coronato per apostolicam sedem,

et non aliter regnum recognoseeret ut vassallus: Imperium enim quasi ad nl~

hilum est re;lnctum, et a pluribus, quotquot fuerunt electi ad imperium ant

promoti, plura mala sub eorum dominio secuta sunt et pax unitas turbata

et strages hominum factae, et pauca bona secuta; et alia multa sunt, quae

realiter persuadent, ut quaeratur modus aliquis conveniens ad providendum

circa ho ', si valeat inveniri. La memoria si trova intera nel tomo XXIV

della Collezione dei Concilii, ediz. del MANSI, Firenze e Venezia, Zatta,

1759-1789, da col. 110 a col. 133.
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Posto adunque che tali idee di possibile e probabile sepa-

razione, specialmente dopo il tirannico dominio di Federico II

e nel lungo periodo di 23 anni d'interregno, che segui la morte

di lui, fossero comuni tra la gente, si che un personaggio di

tanto riguardo, com' era il generale dei domenicani fra Um-

berto, giungesse flno a proporre davanti ad un concilio generale

un nuovo ordinamento dell' Impero, non ci deve piu far meravi-

giia che Tolomeo da Lucca, religioso dello stess'ordine dome-

nicano, allora gia in eta matura J e per giunta toscano di patria

fosse di per se inclinato a credere che un qualche Papa po-

tesse appropriarsi il disegno, presentato dal suo generale fra

Umberto. In tal disposizione d' animo, avendo incontrata non

sappiarno qual cronaca, dove il medesimo disegno era attri-

buito a Niccolo III, egli 1'accolse con fede e lo registro nella

sua storia.

Un' altra circostanza ancora pote inclinare fra Tolomeo ad

accogliere la suddetta notizia. Ma prima di discorrerne dobbiamo

esprimere la nostra meraviglia della facilita, onde un recente

scrittore francese, il quale dovette pur trattare 1'argomento

che noi stiamo ora svolgendo, accolse anch'egli Passerzione

del disegno attribuito a Niccolo. Parlando appunto della riforma

proposta da fra Umberto, il Fournier dice che pochi anni dopo
se la fece sua uno dei piu abili politici di quel secolo, il papa
Niccolo. Ed aggiunge (con nuova inesattezza), essere stata opi-

nione di Dante che questi volesse dare la Lombardia e la To-

scana a due persone di sua famiglia
2

.

Per poco ch'egli vi avesse riflettuto, avrebbe dovuto rico-

noscere una grandissima differenza tra le circostanze dei tempi

esistenti nel 1274 ed anche prima, quando fra Umberto con-

cepiva ed esponeva il suo disegno di riforma, ed il tempo del

pontificate di Niccolo. Fino al 1274, cioe fmo al riconoscimento

ed allo stabilimento definitive di Rodolfo nel seggio imperiale,

il nome e 1'autorita d'imperatore si poteva considerare come

* Nel 1274 Tolomeo aveva 38 anni.
9

De'jd Humbert trace les grander lignes dit projet, qtte va Mentot s'appro-

pritr I'nn des plus halites poiitiques de cette epoque, le Pape Nicolas III
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estinta. Ma dopoche, per gli sforzj, veramente degni d'ammi-

razione, del buon papa Gregorio X, il nuovo imperatore Ro-

dolfo d'Asburgo fu non solamente riconosciuto in Germania,
in Italia ed in Borgogna, ma ancora da Alfonso X di Casti-

glia, che fino a quel tempo aveva preteso al grado imperiale,

allora la dignitk d' Imperatore e la compagine dell' impero ro-

mano gernianico riapparvero dinnanzi a tutto il mondo tanto

solide, quanto mai forse non erano state neppure nei secoli del-

1'alto medioevo. Onde se il disegno di fra Umberto poteva sem-

brar ragionevole e praticabile nel periodo dell'interregno an-

teriore a Rodolfo, sotto 1' impero di Rodolfo ed il pontificate

di Niccolo non potrebbe giudicarsi che parto di cervello in-

ferno, siccome abbiam provato nel precedente articolo.

Yeniamo ora a dire dell'altra circostanza, che pote indurre

Tolomeo ad accogliere facilmente 1'idea, che Niccolo volesse

ordinare diversamente T impero romano-germanico. Questa cir-

costanza consiste nei varii fatti dal medesimo Tolomeo asse-

riti, relativamente al regno di Borgogna o d'Aries. Scriv'egli

nei suoi Annali, che nel 1279 il re Rodolfo diede in isposa a

Carlo Martello, figlio di Carlo II d'Angio, sua figlia Clemenza

e le assegno per dote il regno di Yienne. Laonde, soggiunge

Tolomeo, quando scoppio la ribellione di Sicilia, stavano pre-

parate sul Rodano molte navi del re Carlo per andar contro

Yienne ed occuparla ed in alcuni codici leggesi, che le dette

navi erano ancorate in Tarascon e che egli stesso, Tolomeo,

le vide i
.

-Fautil ajouter que ces deux derniers royaumes fureni, dans la pensee de Ni-

colys III, destines a den membres de sa famille? La passion du grand poete

florentin n'hesite pas a attn'buer au Pape ce motif interesse... FOURMER, Le

Eoyaume d'Aries et de Vienne (1138-1378) Paris, Picard, 1891, 'pag. 223.
1 Hoc eodem anno rex Rodulphus rex Romanontm filiam suam tradit

Carolo Martello filio reyis Caroli, cui assignat in dotem regnum Viennense ;

unde quando Sicilia rebellavitf paratae erant in Rhodano fluvio multae naves

in terra Regis ad occupan-Jum Viennam > Annales, ediz. Minutoli, pag. 90.

In nota 1'editore da la seguente variante: Codd. vero legunt: Eodem anno

Rodulphus filiam tradit in uxorem Karolo Hartello filio regis Karoli iunio-

ris, cui, tradunt, assignavlt in dotem regnum Viennae super Rhodanum; unde

quando Sicilia rebellavit, factus erat apparatus'navium in Rhodano circa Ta-

rascone, quern ego vidi, ad invadendum Viennam .
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La prima delle due afFermazioni qui contenute, che Rodolfo

volesse dare il regno di Vienne in dote a sua figlia, e per essa

agli Angioini di Napoli, non e comprovata da niuno dei nu-

merosi documenti, che possediamo relativi al matrknonio tra

Glemenza e Carlo Martello. Tutte le lettere di Rodolfo e di

Niccolo, e le istruzioni date da questo Papa ai suoi nanzii, citate

dal Fournier l

,
come prova della volonta di Rodolfo di dare il

regno d'Aries a Glemenza, mosso a cio dalle istanze di Nic-

colo III, nulla contengono che appoggi la detta asserzione.

In tutti questi atti non v' e altra frase relativa alia dote

di Clemenza se non questa, che il Papa stabilira egli in che

debba consistere. Ora, che Niccolo non potesse stabilire per

dote a Clemenza il regno d'Arles, e provato dal fatto che

gia il medesimo regno era stato da Rodolfo promesso, dopo

avutone il consenso dei principi tedeschi, al proprio figlio

primogenito Ermanno, allorche si fecero gli sponsali tra

costui e Giovanna figlia di Edoardo I re d' Inghilterra, il che

fu nel 1278 2
. Finche visse Ermanno, e fa sino al di 20 de-

cembre del 1281, in cui mori annegato nel Reno, non vi pote

mai essere parola di togliere a ltd la speranza e i diritti a

quel regno, e darli, per mezzo di Clemenza, ad una famiglia

estranea. Quindi non si puo supporre ragionevolmente, che

Niccolo III, morto sedici mesi prima d'Ermanno, volesse trat-

tare con Rodolfo di togliere quel regno ad Ermanno suo figlio,

e darlo ad una famiglia estranea.

Le lettere di Margherita, regina di Francia, ad Edoardo re

d' Inghilterra suo cognato, e di Edoardo a lei, che il Fournier

adduce come prova dell'accordo di Rodolfo d'Absburgo cogli

Angioini per dare a costoro il regno d'Arles, in realta riguar-

1

Op. cifc., pagg. 234 e 235 im nota.
2 Rodolfo promise di fare : Quod carisslmus filius -nosier Hartmannus,

comes de Habsburg el de Kiburg, Alsatiae Landgravius, regnum Arelatense,

Roman i Imperil principum applaudente consensu benivolo, valeat adipisci.
.... Datum Viennae, septimo leal. Maj. indict, sexta, anno Domini millesimo

ducentesimo septuayesimo octavo, regni vero noslri anno quinto. RYMER e

SANDERSON, Foedera, conrentiones, litterae etc. inter Reges Angliae et olios

guosvis Imperatores. etc. Londra 1816, vol. I, pars II, ab anno 1272 ad 1317,

pag. 534.
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dano le pretension! di Margherita sopra la quarta parte della

contea di Provenza, che Carlo d'Angio le ricusava, tenendosi

per se tutto intero questo dominio. In una sola lettera di Mar-

gherita, quella del 30 ottobre 1281, v'e un allusione alia pos-

sibilita, che gli Angioini diventassero signori del regno d'Aries.

Ivi Margherita espone al re Edoardo il risultato d'una confe-

renza, ch'essa avea tenuta a Macon co' suoi partigiani, i quali

le promisero aiuto per ricuperare la sua parte di Provenza

e per impedire che Carlo principe di Salerno (figlio di Carlo I

d'Angio), non possa venire al regno d'Aries e di Yienne, che

egli cerca d'avere dal re d'Allemagna, ne peust venir au

roiaume d'Arle et de Viene que il porchace vers le roi d' Al-

lemaigne
4

. Ma si noti che questo punto dell'impedire a Carlo

di Salerno la venuta al regno d'Aries non fa il punto princi-

pale della discussione. II punto principale si della conferenza

di Macon, come della lettera di Margherita, era il riacquisto

dei suoi diritti nella Provenza. Ecco tutto il testo.

Dopo avere enumerati i signori presenti alia conferenza,

essa dice : Et a tos ces ensemble nos moslrames le droii

que nous avons en la terre de Provence et le grant tort que

li rois de Secille nos a fet et fet de ladite terre, et content nos

avons pors&u nostre droit par devant plusors apostoiles ; et

content li rois d'Alemaigne avoit receu nostre homage de

ladite terre et des apertenences ; et coment il avoit mande a,

tus ceux de Provence que il nos obeissent come a dame et

a droit her, saufle droit a nos autres suers. Et ceste besogne

ensins monstree a nos amis, nos lour requimes d tous ensemble

que il nos voulissent aider a recovrer nostre dret, et a empe-

schier que li princes de Salerne ne peust venir au roiaume

d'Arle et de Viene, que il porchace vers le roi d'Alemaigne.

Da questo passo e da un altro, poco sotto, dove, dei suddetti si-

gnori si dice, que il empecheroient que le dis princes ne poust

venir audit roiaume, non sembra a noi potersi ragionevol-

1

CHAMPOLLION-FIGEAC, Lettres de rois, reines et autres personnages

des cours de France et cCAngleterre, tome I, de 1162 a 1300, nella Colle-

ction de, Documents inedits stir I'histoire de France, Paris, Imprimerie Re-

yale, 1839, pag. 265, n. CCX.
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iente ricavare altra conseguenza se non questa, che verso la

del 1281 s'era sparsa voce, che Carlo principe di Salerno

jrigasse presso il re cTAllemagna, a fine di essere eletto re

"Aries.

Che la diceria della venuta di un nuovo re (fosse egli Carlo

un altro) aumentasse ancora in diffusione dopo la morte di

Irmanno figlio di Rodolfo, avvenuta il 20 dicembre 1281, si com-

*ende facilmente. Quindi si spiega come, nel febbraio del se-

iente 1282, Farcivescovo di Lione ed i canonici di Vienne si

missero in lega per difendere i loro diritti in caso della ve-

ita di un nuovo re *. Si spiega pure come dalla vista di un

ipparecchio di navi presso Tarascon sulla fine di marzo 1282

popolo, gia impressionato delle dicerie correnti sulla rico-

stituzione del regno d'Aries o di Vienne, andasse fino a sup-

porre che quell'apparecchio fosse diretto ad occupar Vienne,

una delle capitali del regno, che, secondo il volgo, stava per

risuscitare. La qual diceria Tolomeo di Lucca registro bensi

ne' suoi Annali, ma avvertendo il lettore che egli la dava come

voce popolare, e non piu (cui, tradunt, assignavit in dotem etc.).

Se ammettiamo, e comprendiamo benissimo in quei tempi di

continue mutazioni di signorie, specialmente nelle province

francesi tra il Rodano e le Alpi, le suddette dicerie, non le

crediamo tuttavia espressione sincera di verita.

L'importanza che il Fournier ha data a queste varie testi-

raonianze proviene, secondo noi, dalla troppa fiducia da lui pre-

stata a Tolomeo da Lucca 2
. Una prova di tal fiducia sta nel

1 Quod cum nos timeamus et timere debeamus propter suspicationem

Regis venturi, ut dicitur, Ecclesias nostras Lugdunensem et Viennensem

posse laedi ac gravari super juribus, jurisdictionibus et aliis quamplurimis
rebus ipsarum Ecclesiarum, quas possident dictae Ecclesiae vel quasi. BOUE-

CHENU DE VALBONNAYS, Histoire de Dauphinf, Ginevra, 1721, vol II, pag. 23.

Sebbene I'atto porti la data del 1281, febbraio 14, crediamo col Fournier

che si debba leggere 1282, non solo perch6 a Vienne gli anni contavansi

daH'incarnazione, ma ancora perchfe nell'atto non intervenne Amedeo di

Roussillon, che, come vescoro di Valence, aveva l'amministrazione della dio-

cesi Viennese in sede vacante. Egli era morto il 16 settembre del 1281.
*

II testo da noi sopra riforito di Tolomeo egli lo chiama (pag. 248)

le texte classique. Noi non vogliamo far questioni sul testo genumo di To-

lmeo; osserviamo solo che il passo riferito dal Fournier, dov Tolomeo di-

Sorie XVL 9*1* 1, fa*c. 1073. 8S 20 febbraio 1V96
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modo con cui rappresenta Fintervento del Principe di Salerno

sul principio del 1282 in un litigio tra i canonici ed i bor-

ghesi di Romans. A lui quesfintervento e sembrato per parte

di Carlo quasi una presa di possesso del nuovo regno d'Aries.

Ma Pintervento di Carlo in quel litigio si spiega benissirao col

ricorso che fecero a lui i borghesi ed i Canonici di Romans,

affinche, come arbitro, pronunziasse sulle loro differenze. Ne

nella sentenza data dai suoi delegati, il 29 luglio 1282, a Bri-

gnoles, colla quale costoro riconobbero nei Canonici la sovra-

nita di Romans, e mantennero ai borghesi le loro franchige, v'e

punto la menoma allusione ad una qualsiasi sovranita di Carlo

sopra Romans o sul regno d'Aries J
.

Quanto poi ai preparativi guerreschi a Tarascon sulla fine

di marzo del 1282, affermati da Tolomeo (accettando come

genuina la lezione seguita dal Fournier), essi pure si spiegano

col fatto, che in quel momento Carlo d'Angio preparava grossa

guerra contro 1' Impero d' Oriente. Non potendo ignorare le

brighe della regina Margherita e di varii signori delle rive

del Rodano suoi collegati, per occupare parte di Provenza,

egli non voleva lasciarla sguernita di forze al momento in

cui stava per iniziare una guerra in paesi lontani. Si potrebbe

eziandio ammeUere (sebbene quest' ipotesi a noi non sembri

tanto probabile come la precedente) ch'egli, anziche semplice-

mente difendersi, fosse pronto ad assalire pel primo i suoi

avversarii, a fin di terminare una buona volta quella questione

della Provenza. Ma, ripetiamo, non consta e non e per niente

probabile che Rodolfo pensasse a cedere volontariamente il

regno d'Aries agli Angioini, come sarebbe assurdo il credere,

che, in quelle circostanze, Carlo d'Angio volesse occuparlo

colla forza e mettersi cosi in guerra contro Rodolfo d'Ab-

sburgo.

rebbe d'aver vista egli stesso la flotta preparata a Tarascon, non e quello

che si trova nel testo dell'edizione Minutoli, ma si trova in nota, come una

variante.
*

II racconto di questa controversia, con lunghi estratti testuali dai

documenti, trovasi nella monografia del can. GIULIO CHEVALIER, Amedte de

Roussillon tveque de Valence et de Die (1276-81), Grenoble, Baratier, 1890,

pag. 62 e seg. cortesemente inviataci dall'Autore.
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XXXI.

I nostri sposi giunsero a Marsiglia a notte assai tarda, e

la mattina seguente, prima d'ogni altra cosa, vollero recarsi

quasi in pio pellegrinaggio a Nostra Signora della Guardia,

Santuario celebratissimo in quella citta e in tutta la circostante

provincia, com' e ben noto.

Erano gia pressoche le nove del mattino, quand'essi, gua-

dagnata 1' erta del colle, si furono sullo spianato, che circonda

1'austera chiesa di stile bizantino e la canonica de' missionarii.

- Oh il mare, il mare ! sclamo la Ghita in un'estasi di

meraviglia, scorgendone, per la prima volta in vita sua, 1'ampia

distesa.

II sole splendeva limpidissimo sull'orizzonte
;
non una nube

velava Fazzurro carico del bel cielo di Provenza, ed il mare

ne rispecchiava le tinte, digradandole pero piu dolcemente

verso 1'estrema linea dell' orizzonte.

Alfredo, nella sua gioventu, aveva le mille volte contem-

plate quel superbo spettacolo da questo luogo medesimo, e

nondimeno gli pareva di mirarlo anch'egli per la prima volta

e sentivasi vivamente tocco nel cuore.

Ecco la tomba di mia madre ! mormoro sospirando.

Ma tosto, piu per togliere da se quel triste pensiero, che

per bisogno che ne avesse, si rivolse ad un uomo, che stava

quivi presso, seduto sul muricciolo del parapetto, intento egli

pure a godersi da quell'altura la vista stupenda della citta e

del mare.
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- Buon uomo, gli chiese, salutandolo con un cenno della

mano
;

ci sara una messa a quest' ora ?

Quegli, senza punto scomporsi, squadro lui e la Ghita da

capo a piedi, aggrottando le ciglia e corrugando il volto, per
s6 medesimo asciutto e severo, con due gran mustacchi sul

labbro, folti ed ispidi, che mettevan paura.

Alfredo, imaginando ch'egli non avesse intesa la domanda,
la ripete con tono piu forte, ma con eguale gentilezza.

Ho capito, diavolo, ho capito ! grido Taltro con voce

assai alterata; o forse mi prendete per sordo?

In cosi dire si tolse di la, e voltato loro bruscamente il

dorso, s'avvio borbottando verso la chiesa.

Alfredo non ebbe tempo di rispondere e guardo in faccia

alia Ghita, la quale non sapeva bene se dovesse ridere o no

di quello strano incontro, e solo sclamo sotto voce : Quant' &

malcreato !

E tu ci badi ? rispose Alfredo, e la trasse verso sinistra

indicandole il grandioso panorama dell' intera citta, che sten-

devasi sotto i loro sguardi, e le ville sparse per la campa-

gna ed in fondo verso oriente le vette delle Alpi, coperte di

neve e tinte in quell'ora di un roseo dolce e sfumato; piu in

qua il vecchio porto e le vie della marina, formicolanti di

earri e di operai per lo sbarco delle merci, e di nuovo a dritta

il castello del faro e i bacini della joliette e del Lazzaretto e

la selva de' bastimenti, delle navi, de' vapori da guerra e da

carico, di ogni grandezza e nazione, ancorati nei porto.

Ma vedremo poi ogni cosa con miglior agio, conchiuse

Alfredo voltando e dirigendosi verso la porta del tempio.

In quel punto medesimo, ecco farsi loro innanzi con passo

concitato Tuorao di prima.

Signori, la messa sta per incominciare, e se non fate

presto, la perdete.

Alfredo ringrazio, e come soleva d'abitudine in simili casi,

mise la mano in tasca, traendone qualche soldo per darglielo

in mancia.

Ma quegli se ne mostro grandemente offeso. Gente cu-
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riosa, sclamo scotendo la testa
;
mo' mi pigliavate per sordo

ed ora mi credete pezzente? No, per grazia di Dio, non ho

bisogno di nulla, e se posso fare un servigio, lo faccio. E
continuava a borbottare loro dietro: Andate, andate, cheja

messa incomincia.

Di fatto, mentre tutti e tre entravano di conserva in chiesa,

la messa usciva all' altar maggiore, dove si venera P imagine

taumaturga.

I due sposi si misero in ginocchio in un banco quivi

presso, con un raccoglimento ed una compostezza si fuor del

comune, che il nostro buon uorno ne rimase edificato, e si

trasse in miglior luogo per meglio vederli e studiarli, con

Tuna spalla appoggiata alia coionna, Tun piede incrociato

sulPaltro e le mani insieme congiunte sul dorso. Ma quale non

fu la sua meraviglia, allorche a suo tempo li vide alzarsi dal

loro posto e con angelica modestia accostarsi alia balaustrata

e ricevere la comunione !

Oh, questo non me Paspettavo ! sclamo tra se; il mondo

mon e dunque si nero, com'io lo figuro, e ci sono ancora sulla

terra delle anime belle. E questi sono sposi novellini, a quanto

sembra !

Gompreso di riverenza, mise anctfegli un ginocchio a terra,

poggiandovi sopra il gomito e sostenendosi il mento col dorso

della mano. Gosi si mantenne, finche quelli, compiute con tutta

pace le loro devozioni, si levarono per uscire. Allora anche

egli levossi e li precedette al pilastrino dell'acqua santa, e la

porse loro con un certo garbo assai rispettoso e con un sor-

riso sul labbro, che pareva dicesse :
-- Son contento di voi!

XXXII.

L'amico ci segue, disse la Ghita ad Alfredo quando fu-

rono sul piazzale, guardando un po' indietro con la coda del-

1'occhio.

E non fallava.

Quegli, affrettando il passo, s'avvicino, e tenendo il her-
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retto in mano, Scusate, signori miei, disse; io sono un

povero ignorante, ma voi mi sembrate gente per bene.

Buon uomo; procuriamo di fare il nostro dovere da

buoni cristiani.

E si potrebbe sapere chi siete e donde venite?

- Io sono marsigliese e la mia sposa e di Lione, e tutti e

due abitiamo cola.

Guarda, guarda! sclamo Taltro atteggiando il volto a

tanta allegrezza, che il suo burbero aspetto parve cangiarsi im-

provvisamente nella piu scbietta soavita di lineamenti e di for-

me. E soggiunse : Io pure sono stato a Lione e vi conosco un

santo prete, che fu gia mio cappellano, quand'io da giovane fa-

cevo le campagne d'Africa.

Sarebbe forse il p. Germano ? chiese con subita curiosita

la Ghita, che sapeva benissimo come questi, ne' primi suoi anni

di sacerdozio, era stato cappellano d'armata.

Proprio lui; il p. Germano! Voi loconoscete? Oh bella

fortuna !

E continuava a ripetere:
-- Olr bella fortuna ! stropiccian-

dosi le mani, e quasi danzando sulle gambe, fino a girare

per intero sopra se stesso, come appunto fanno talvolta le

persone del volgo nelle loro gioie improvvise.

Alfredo, in poche parole gli narro delle relazioni strettis-

sime, che legavano lui e la Ghita a quel sant'uomo; e Taltro ne

fu si commosso che lagrimava.

E il Padre che vi ha detto la messa Io conoscete? E il

p. Massimino, anch'egli cappellano militare insieme col p. Ger-

mano, durante la stessa campagna. Oh ci conosciamo tutti e tre

e siamo amiconi!

In cosi dire, piglio quasi con violenza ii braccio d'Alfredo:

Venite con me alia canonica
; bisogna vederlo, bisogna ;

ne avr& piacere immenso e vi dara i saluti pel suo confratello.

II ripugnare fu inutile, che Paltro gia cominciava ad im-

permalire, e convenne acconciarsi e seguirlo.

E voi, buon uomo, chi siete? chiese la Ghita.

Quegli si fermo, guardandola con occhio un po' corrucciato.
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Che ve ne importa? Sono un galantuomo, un buon cristiano,

come voi; tanto vi basti.

E continuo il cammino verso la canonica.

Ya bene e ce ne congratuliamo, osservo Alfredo sorri-

dendo; ma come ricordarvi al p. Germano, se non ci dite,

chi siete?

Avete ragione, per bacco ! Ebbene, io non sono di Mar-

siglia, ma di un paese qui della Provenza, e dalle nostre parti

mi chiamano Zi' Momo, e anche cosi mi conosce il vostro par-

roco di Lione.

II p. Massimino stava in quell'ora centellando il caffe nella

saletta di ricevimento e si tratteneva famigliarmente col Su-

periore de' missionarii, che hanno in cura il Santuario. I due

sposi, appena annunziati da Zi' Momo per quel che erano, furono

accolti con ischietta cordialita ed il Superiore voile prendessero

quivi la colazione, continuando tutti insieme per buona pezza

in ragionari di comune amicizia, come se fossero conoscenti

di vecchia data.

Del viaggio di nozze, ravvenimento che rimase piu im-

presso, specialmente alia Ghita, fu appunto quest' incontro cu-

rioso. Non le pareva vero di recare con se in Lione una com-

missioncina tanto gradita al p. Germano, come furono i sa-

luti e gli ossequii di un suo confratello e di un suo antico

soldato: mattacciuolo quanto volete, aggiungeva sorridendo

il buon Padre, ma di bonta religiosa a tutta prova e di virtu

ed onesta non comune.

Ne Alfredo, ne la Ghita potevano allora prevedere, quel

che sarebbe avvenuto due soli anni dopo; quando nelle tristi

vicende che desolarono que' buoni figlioli, il p. Germano non

seppe trovare altro migliore spediente, che raccomandarli al-

Tamico suo di Marsiglia, p. Massimino, e questi affldarli a sua

volta a Zi' Momo, come a persona di cuore, che sarebbesi

preso cura di loro ne piu ne meno che se fossero stati san-

gue suo proprio.
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XXXIII.

II quarto piano, su da Mamma Lena, era divenuto un vero

paradisino di concordia, di pace, di felicita domestica. Alfredo

aveva preso tutto per se il quartieretto de' dozzinanti : tre ca-

merucce allegre e ben soleggiate ;
e vi s'era accomodato con la

sua Ghita il giorno stesso del matrimonio. Non si vedeva ne

ricchezza di mobiglie, ne lusso di addobbi; ma tutto era dis-

posto con semplicita e pulizia e con quella vaghezza, che le

donnine ammodo sanno dare in casa a un nonnulla.

La Lena, non formando oramai piu, se non una sola fami-

glia coi novelli sposi, aveva gia messo in mano di Alfredo

ogni suo avere e lo considerava come capo di casa e non

faceva piu conti ne di mesate ne di affitti. Figliuoli miei,

diceva, poco tempo mi resta ancora di vita, e quel che e mio

vostro, e benedico il Signore che ha voluto consolare la

solitudine de' miei ultimi anni.

Quanto alia Ghita, essa continue come prima ad attendere

agli offlcii di casa ed al lavoro. E perocche le commission!

s'erano fatte piu numerose e venivano da famiglie assai ri-

guardevoli, forse per quel po' di rumore .suscitatosi in occa-

sione delle nozze, si ripresero le sartine a giornata e si ria-

perse la scuola; e dopo un mese in circa, per 1'andare e il

venire della gente e per Passiduita de' lavori, s'era ridestata

in casa tanta gaiezza di gioventu e tanto brio faccendiero, che

per la Lena parevano tornati i piu be' tempi della sua vita

di sarta. Quando poi nel settembre 1860, a tutto il rimanente,

s'aggiunsero gli strilli del piccolo Germano, Mamma Lena si

credette ringiovanire di vent'anni
;
era fuori di se per la gioia

e cantava il Nunc dimittis ed accettava le congratulazioni

delle amiche e il nome appellative di nonna, ne piu n6 meno,

che se il bamboletto fosse proprio il nipotino, da lungo tempo

aspettato e bramato, e la Ghita fosse davvero flgliuola sua.

Anche le cose di Alfredo, almeno giudicando dalFapparenza

esterna, andavano di bene in meglio. II suo direttore aveva
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per lui ogni miglior riguardo e dopo qualche tempo se lo

tolse a segretario particolare, lasciandogli in mano e carte

gelose e valori e trattando per mezzo suo gli affari anche piu

dilicati. Qualche gelosia s'era bensi suscitata tra' suoi colleghi

per tali preferimenti, ma fu picciola cosa; e poiche tutti gli

volevano bene e lo stimavano e ne ritraevano essi stessi van-

taggio, facilmente vi si acconciarono.

Eppure, quanto piu si procedeva innanzi, e tanto Alfredo

sentivasi impensierire. Quelle dimostrazioni di benevolenza del

Barget non avevano a' suoi occhi la loro ragion sufflciente.

G' era dunque sotto un secondo fine. E ben vero, il direttore

non si mostrava piu si villano e sboccato, come prima, quando
o per caso od anche a ragion veduta entrava in discorsi di

religione. In quella vece abbondava in certe teoriche, tratte

dai libri dei razionalisti e cosi studiatamente avviluppate nei

sofismi, che spesso Alfredo si trovava in sulle prime alquanto

impacciato nel rispondere, sebbene poi ne andasse sempre vit-

torioso. E questo doveva alia sua soda istruzione religiosa, al

suo buon senso logico e cristiano e specialmente alParte che

adoperava, di non tenersi mai sulle sole difese, ma di passare

alle offese, le quali per lo piu si riducevano al chiedere la

vera definizione di un dogma o il senso genuine della sentenza,

che Tavversario impugnava.

Qui appunto gli casca Tasino, osservava Alfredo ridi-

cendo tal volta in casa quelle sue battaglie; non ne azzecca

una giusta, neppure per isbaglio e finisce con le pive nel sacco.

E poi fanno i sapienti e ridono di noi e ci disprezzano

come tanti grulli, mentr' essi neppure intendono le domande

del catechismo !

Cosi sentenziava la Lena, scotendo il capo.

XXXIV.

Senonche Alfredo s'andava ogni di piu accorando per un'al-

tra faccenda, che agli occhi suoi e al suo cuore pareva ben

piu grave e piu difficile a sbrogliare, che non erano le dispute
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religiose. Per mia fortuna, pensava tra se, quel bestione

(Dio mel perdoni) non sa tanto coprirsi, ch'io non me n'ac-

corga. Oh che ? Cred'egli di comperare a prezzo d'oro la

mia coscienza e 1' onore della mia famiglia ? mi prende

per un babbeo tanto grullo, ch' io non capisca il segreto

delle sue continue profferte ? Recarmi con la Ghita a pas-

sare insieme con lui un quindici giorni alia sua villa ! Si,

per respirare il veleno del suo alito, non 1' aria balsamica della

campagna. E poi, quante insistenze per farci abbandonare la

Lena e prendere Tappartamento, ancora libero, del segretario

d'ufficio, che sta unito al suo! Poffare! Gittarsi come pecore
in bocca al lupo! E vorrebbe uccellarmi con la franchigia

deiraffitto, che mi promette d'ottenere da Parigi!
-

Pur troppo, bisognava essere cieco nato per non accorgersi

che il Barget, senza neppur quel ritegno che suggerisce la

buona educazione, faceva corte alia Ghita. Cercava studiata-

mente ogni occasione d' incontrarla, di vederla, di parlarle ;

tanto che Alfredo, per non avere tra' piedi quella seccatura, si

era dovuto negare persino qualche innocente passeggiata la

domenica con la sposa, su e giu per la piazza di Bellecour,

o al colle di Fourviere, o lungo gli ameni viali del parco della

Tete d'Or. Pareva che quegli avesse le spie appostate sui loro

passi, tanto non sapevano come scansarlo; ed ora gl'in-

vitava a sorbire insieme il gelato, ora a fare con lui una scar-

rozzata all' aperta campagna fuori dei sobborghi. Altre volte

mandava loro i biglietti pel teatro o per qualche ricevimento

di ceremonia, ed in occasione dell'apertura della loggia mas-

sonica YEtoile, di cui egli era venerabile, ebbe persino 1' im-

pudenza d' invitarli al ballo profano, dove sarebbe stato gran

concorso di trepuntini e di sorelle mopse invergognate. Ma i

due sposi, per sottrarsene, avevano sempre la scusa pronta.

Nondimeno, Alfredo non sapeva pressoch& nulla delle arti ini-

que, che quell' infame adoperava, piu o meno direttamente, con

la Ghita stessa.

Fosse un giovinotto di primo pelo : tanto e tanto la cosa
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spiegherebbe ! Ma, un cosaccio pari suo, che ha passata la

cinquantina.... Via, le sono cose che fanno recere !

Cosi sclamava spesso mamma Lena, ascoltando gli sfoghi

che fkcevale in segreto la virtuosa Ghita. E continuava : Lo

sai bene, flgliuola mia : dove non c' e fede, non c' e morale
;

e chi non crede in Dio, non ha piu ragione d' osservare i suoi

comandamenti, e si rivoltola nel brago fin sopra gli occhi, e

diventa perfinp ladro ed assassino, a seconda delle brutte pas-

sioni che lo sospingono al mal fare. II mondo e pieno di tali

esempii, che non ne falla uno solo. E poi ci vengono a dire

che senza religione si puo essere onesti!

Ma se molte cose si tacevano ad Alfredo, per non metterlo

in soverchia pena, tutti pero, e piu d'ogni altro il p. Germano,
erano d'accordo, che si doresse studiare ogni via per toglierlo

da quelF ufflzio e fargli trovare qualche altro impiego : cosa

da lui medesimo ardentemente desiderata. Or qui stava il duro.

Mutar professione era il medesimo, che perdere i vantaggi fino

allora ottenuti e dover ricominciare di nuovo con grave stento

e con incerte speranze. Ghiedere al Consiglio centrale di Parigi

un tramutamento in altra citta, non era difficile
;
ma sareb-

besi dovuta abbandonare la Lena. Era stato proposto un im-

piego di computista al municipio di Lione
;
ma 1'onorario non

giungeva neppure alia meta del presente di Alfredo. E allora

come trarre innanzi con le spese ? Fu quindi necessario pie-

gare il capo ed attendere ancora per qualche tempo.

Gondizione infelicissima per un povero impiegato d' uffizio !

Trovarsi ogni giorno in lotta tra il bisogno della vita e la

difesa del proprio onore e delle cristiane virtu; e questo per
la malvagita de' proprii superiori, i quali, con una semplice

passata di penna, possono fare a' loro sudditi male immenso,

irreparabile. Ed oh, quanto frequentemente con quest' arma

iniqua li tiranneggiano per averli docili schiavi od alle loro

mire ambiziose, od anche al soddisfacimento di passioni spesso

brutali.

Tale era proprio il caso di Alfredo.

Pero lo sosteneva un ultimo, debolissimo raggio di spe-
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ranza. Se anche questo svanisse, era risoluto di venire al taglio,

checchk ne fosse per conseguire. No, non doveva mancare al

proposito; aveva giurato a Dio e alia sua Ghita di perdere

piuttosto il pane, che la coscienza e 1'onore.

XXXY.

II capitano Bright, appena tornato in Inghilterra, alia sua

villetta nelle vicinanze di Portsmouth, s' era messo proprio di

lena, con amore di amico, anzi di padre, e con volonta ferrea

d' inglese e di marinaio, alia ricerca di Edmondo Parker, padre

di Alfredo. Non risparmio n& tempo, n6 spese, ne viaggi, per

venirne a capo su quell' unica via, che pareva possibile e che

era stata indicata dallo stesso Barget : quella cioe de' ban-

chieri, che avevano in qualsivoglia modo corrisposto col Parker.

Ci vollero tre interi mesi per avere in mano quel primo

filo, che rannodava la pratica del Johnson di New York col suo

corrispon(Jente di Liverpool ;
e perocche Sir Bright sapeva per

esperienza, che per via di lettere, o non sarebbe venuto a capo

di nulla, o ci avrebbe speso intorno Dio sa quanto tempo, sorta

appena la primavera, si reco in persona a Liverpool e vi sco-

perse una prima corrispondenza che presentava il Parker ad

una banca di Kopenhagen, come persona ricca, sicura e me-

ritevole d' ogni miglior fiducia. Gli convenne dunque viaggiare

ftno in Danimarca, e vi ando. Gia, per lui, avvezzo a girare

il mondo, quella scorsa da Portsmouth a Kopenhagen era un

giuoco da riderci sopra. E non fu senza profitto. Trovo che

il Parker aveva passato quivi 1'intero anno 1836 e parte del

seguente; ch'erasi poi recato a Stoccolma e-quindi nel 1838

a Londra, dove parve risedesse stabilmente per interi dieci anni.

Ma chi fosse veramente quel benedetto uomo e di che s' oc-

cupasse, alto mistero! Siccome tutti i suoi affari erano stati

trattati alle banche per mezzo d'agente, non si giunse a scovar

proprio nulla di lui, neppure la casa e la via di Londra dov' era

cTalloggio. Si seppe solo questo, che trattava assiduamente con

fuorusciti politici di Francia e frequentava i clubs segreti dei
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>ansimoniani e de' Fourieristi, che avevano per iscopo di abbat-

tere il trono degli Orleans di Francia ed erigervi la repub-

blica sociale.

Di mano in mano che il Bright veniva a conoscere queste

notizie, ne scriveva ad Alfredo, e le sue lettere erano aspet-

tate con vivo desiderio e recavano consolazione e per lo piii

facevano passare un'oretta allegra a Mamma Lena e alia Ghita,

per le allusioni a loro riguardo e per le saporite lepidezze che

contenevano. Quando venne a sapere che oramai in casa si

preparavano le fasce ed i pannilini e si allestiva la culla,

mando in regalo da Kopenhagen una cassetta di ottimo e squi-

sito Madera. Dodici bottiglie : non sono ne di tanta celebrita

storica, ne di si vecchia data, come quelle dello Xeres di Mamma

Lena; ma bastano a ricordare la prima terra che accolse Al-

fredo, a rifornire i ripostigli vuoti della futura nonna, ed a

rallegrare la famiglia nell' occasione solenne del vicino bat-

tesimo. Ma, per amor del Cielo, che non ne abbia sentore quel

cotale amico di Mamma Lena ! Altrimenti viene in casa a gua-

starle Fallegria e a maneggiarle malamente i calicetti, e si do-

/ra poi gittare ogni cosa!

Senonche, sul cadere di novembre 1860, il Bright scriveva

Alfredo : Mi si rompe improvvisamente il filo e voi do-

ite ricorlo. Ai 2 dicembre 1847 vostro padre fece un nuovo

ttto di procura pel sig. Carlo Chatelain, nativo di Tarbes nei

Pirenei, e cio per morte avvenuta del suo primo agente Tom-

maso Blook, che T aveva servito fin dal suo primo arrivo dal-

FAmerica in Liverpool. Procuratemi un qualche lume sul conto

del Ghatelain. lo son risoluto, non solo di tornare in Francia,

ma di andare se occorra in capo al mondo, pur di riuscire

nella mia impresa. Coraggio e fiducial Siamo quasi in porto.

E difficile descrivere lo sbalordimento di Alfredo a tale

notizia. Che imbroglio & codesto ? In quale laberinto inestri-

cabile sono io condotto? Carlo Chatelain! Ma costui era in

Lione, il giorno stesso del mio primo incontro col Bright, ed

e certamente in relazione col direttore.

Non pote reggere per Tansia, e benche fosse gia notte e di
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fuori infuriasse un tempaccio indiavolato e piovesse a torrenti,

pure usci frettoloso e si diresse &\rHotel Imperial. Quivi, sebbene

con qualche difficolta, ottenne daU'economo di poter vedere i re-

gistri de' forestieri dell' anno scorso. Per 1' appunto, sui primi di

ottobre, era tomato per tre giorni in quell' albergo il signer

Carlo Chatelain, ragioniere, proveniente da Marsiglia ,
ed era

poi ripartito per la medesima citta.

Alfredo dunque non s' era ingannato. Ma per sapere di lui

o bisognava ricominciare lunghe e difficili ricerche o interro-

gare direttamente il Barget. Dopo molto riflettere e chieder

consiglio, s' indusse a quest' ultimo partito, sebbene assai di

mal animo
; perch& non aveva mai voluto entrare col direttore

in discorsi del padre ed aveva sempre risposto in modo vago
alle frequenti doraande che gliene faceva. il Barget, osservando

solamente che il Bright se ne occupava e non mancavano le

buone speranze.

XXXVI.

Carlo Chatelain? Non lo conosco; rispose asciutto il di-

rettore a quell' improYYisa dimanda, accigliando la fronte e

stringendosi nelle spalle.

Se non erro, signore, il giorno dopo quella visita che

ci faceste in casa, quando venne qui la prima volta il Bright,

m'ordinaste di portare una lettera alYHdiel Imperial...

Ah!

Era diretta, se la memoria non mi tradisce, al signor

Carlo Chatelain...

Tiens, tiens, mormoro 1'altro evidentemente fingendo di

ricordarsi a poco a poco del fatto.

E mi comandaste di consegnargliela in persona...

Proprio cosi!

Non lo trovai in casa quella mattina, e tornando la sera

era gia partito per Marsiglia.

Che debbo dire? sclamo per ultimo il direttore, rizzan-

dosi alquanto sulla sedia ed aprendo le braccia in segno inter-

rogative; tanta gente corre qui innanzi e indietro, cbe spesso

non e possibile raccapezzarsene.
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Si liscio per un istante la fronte e fattosi all' improvviso

sereno in volto e pressoche giulivo, Caro Alfredo, lasciate

fare a me : trovero senza dubbio 11 suo ricapito nalle note del

mio portafoglio, e penso io ad ogni cosa.

Trascorsi un quindici giorni venne al Barget la risposta,

non da Tarbes, ma da Tolosa, per quanto il direttore affer-

mava. Diceva il Chatelain d'essere stato bensi a servigio di

Edmondo Parker a Londra nel 1848 e d'aver fatto con lui un

viaggio in Fraacia, ma d' essere poscia stato costretto ad ab-

bandonarlo per le sue cattive maniere e sovratutto per lo sper-

pero che faceva del denaro. Non volevo assistere, cosi la

lettera, alia sua totale rovina, e quand' egli verso il fine del 1849

torno in Inghilterra cedetti il mio offlcio d'agente al sig. Vit-

tore Millot, il quale, per quanto credo sapere, e tomato in

Francia da piu anni ed abita in Douai, Rue de Valencien-

nes 13. Temo pert) che il Packer sia gia morto da un pezzo.

Alfredo, con quell' angustia, che puo il lettore imaginare,

si rivolse al Millot, e dopo tre lunghe settimane di febbrile

aspettativa, giunse quest' altra dolorosa risposta. Signore, per

mia disgrazia sono stato a servigio di chi voi chiamate vostro

padre. Egli e morto infelicemente nel marzo 1851, come po-

trete raccogliere dai giornali di Londra di quel tempo, p. e.

dal Times del 2 aprile, se ben ricordo. Mi doveva 12,000 franchi

e prego voi, che suppongo erede del defunto, a farmi resti-

tuire il piu presto possibile detta somma. Con perfetta osser-

vanza, Vlttore Millot.

In Lione non si poterono trovare giornali inglesi di quel

tempo e fu necessario ricorrere al capitano Bright. Pur troppo
la notizia leggevasi nel Times del giorno indicate, nella penul-
tima pagina. colonna quinta a diciassette centimetri dal basso

in alto, tra le notizie cittadine. Questa mattina fu pescato
nel Tamigi presso il Vauxhall Bridge un cadavere in istato di

putretazione molto inoltrata. Fu riconosciuto per quello di un

tale Edmondo Parker, possidente, belga di nazione, domiciliato

in Londra da alcuni anni. Sembra che la totale rovina del suo

patrimonio 1' abbia spinto al suicidio.

II capitano pote avere una copia del giornale dal Club let-
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terario di Portsmouth e 1' invio ad Alfredo, accompagnandola
con lettere, tutte affetto per lui e per la sua famiglia, e con

ragioni dettate dal cuore e spirant! quell' unico conforto, che

in si grave ambascia puo suggerire la virtu cristiana e la fede.

Da piu giorni, conchiudeva sono condannato in casa per un

forte raffreddore, che mi molesta. Ma non appena mi sia ri-

messo e la stagione mi permetta una scorsa a Londra, mi vi

rechero in persona. Non mi do ancora per vinto; potrebbe

trattarsi di un equivoco, e ad ogni modo troppe altre cose ci

restano ancora a sapere sul conto di vostro padre.

Tutto e perduto! sclamo Alfredo con un grido straziante,

allorche ricevette queste dolorose notizie. Tutto e perduto,

ripeteva, ed io... figlio di un suicida !

Tremava da capo a piedi e con gli occhi vitrei e resi stu-

pidi pel dolore fissava Mamma Lena, fissava la Ghita, che gli

sedeva accanto, tenendo in seno il piccolo Germano, bambino

di poco piu di sei mesi. Erano ambedue quelle donne disfatte

dal pianto, e sebbene bisognose di conforto, pure si studiavano

di consolare il loro Alfredo.

Ma. in quella famiglia le .lagrime non dovevano piii rasciu-

garsi. La sventura vi piombo sopra terribile, come fulmine

che scroscia improvviso, e senza pieta abbatte e divelle.

Qui la penna ci cade dalle mani; non ci basta 1'animo, 116

di descrivere tanto strazio di queste innocenti creature, ne di

contristare il lettore con iscene amare, anzi crudeli.

Trascorriamo dunque sopra ogni cosa. Un argomento piii

dolce, piu tranquillo, piu conforme all' indole mite di questo

racconto, ci richiama la in Bellaura, gentile paesetto della

Provenza, dove abbiamo lasciato la buona Ghita, oramai vedova,

con quei due suoi gioielli di creature Germano e Giustino, due

angeletti del paradiso.

E la vedemmo accanto al loro lettuccio; i bambini dolce-

mente assopiti nel sonno, e lei immersa in una cotale eb-

brezza di gioia al solo ricordo de' suoi primi amori con Al-

fredo e di quella scenetta del bottoncino di madreperla, che

chiamava, ed era di fatto, il suo idillio.
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i.

Tractatus canonicus de Sacra Ordinatione auctore PETRO

GASPARRI sac. in Institute Catholico Parisiensi textus cano-

nici professore, etc. Parisiis-Lugduni, Delhomme et Briguet

edit. 1893. 2 voll. pp. X. 444, 400. -- Lib. 13.

Al breve annunzio, che di questa bell'opera abbiamo dato

altra volta, facciamo ora succedere una recensione alquanto

piu ampia, come richiede 1'importanza di essa.

Non uno, ma parecchi sono i pregi, che la rendono assai

commendevole. E primieramente, questo e il solo lavoro, tra

tutti quell! che trattano di tal materia, che possa giustamente

chiamarsi una monografia compiata. Gli scritti del Morino e

di altri, oltre al peccare di non poche inesattezze, versano

piuttosto su punti particolari ;
ma questo invece abbraccia

tutta la materia della Sacra Ordinazione, e la tratta con pie-

nezza fino ad esaurirla interamente : vi e qui cosi ricca mi-

niera di cognizioni, che sara ben difficile che lo studioso abbia

bisogno di ricorrere ad altre fonti. Degno poi di nota e spe-

cialmente il capo terzo del primo volume, intitolato De su-

Uecto Sacrae Ordinationis, dove il ch. Autore, con lavoro

molto paziente e con esatti criterii, mette un ordine piu chiaro

nella materia delle irregolaritd, spesso assai confusa non meno

presso i canonist!, che presso i moralist!.

Altro pregio importantissimo di questo Trattato e 1'essere

assai pratico e sicuro nella parte strettamente canonica. Esso

mostra nell'Autore una profonda cognizione della pratica te-

nuta dai tribunal! ecclesiastic! e specialmente dalle sacre con-

gregazioni romane : pel quale rispetto molto si raccomanda
a! Seminarii e alle curie episcopal! ;

tanto piu che la tratta-

zione discende anche alle applicazioni particolari, quasi a modo
Serie XVI, vol. I, fasc. 1073. 37 22 felbraio 1895.
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de' libri di morale o casistica, la qual cosa se all'opera scema

alquanto di lustro scientifico, ne accresce in compenso la pra-

tica utilita.

Anche 1'erudizione, che oggi tanto si apprezza, qui certa-

mente non fa difetto : ve n* e anzi copia, n& solo di cose an-

tiche, ma altresi di moderne, e FAutore ha saputo opportu- I

namente giovarsi anche dei lavori degl' industriosi Tedeschi

delPeta nostra.

Questi ed altri simili sono i pregi che adornano Fopera di

Mons. Gasparri : dopo i quali il dovere di critici imparziali

vuol che notiamo alcuni nei, che, a parer nostro, leggermente

1'ofFendono, senza pero offuscarla.*

Oltre la soverchia moltiplicita dei casi, dianzi accennata,

che forse a piu d'uno parra rendere talvolta la trattazione un

po' troppo minuziosa, s'incontrano qua e cola alcune, che a

noi sembrano inesattezze, o vogliamo chiamarle opinioni un

po' riformabili. Ne daremo un paio d'esempii.

A parer nostro, si potrebbe discutere intorno a cio che egli

insegna a p. 429, riguardo alFesser valida o no FOrdinazione ri-

cevuta finiamente. Dopo aver detto che la sentenza comune ri-

tiene siffatta Ordinazione come nulla, egli giudica pin vera la

sentenza opposta, che la da per valida, e si appoggia sulPauto-,:

rita d' Innocenzo III, il quale afferma che is qui ficte ad

baptismum accedit, characterem suscipit christianitatis impres-

sum (cap. 3. De Bapt.}] dunque, deduce FA., altrettanto dee

dirsi delFOrdinazione. Ma questo passo d' Innocenzo non 6 poi

cosi chiaro, come a lui sembra. Quel ficte accedit si puo intendere

in due maniere. Si puo spiegare secondo la piu comune in-

t.elligenza di questa frase, che si raccoglie da S. Tommaso

(p. 3. g. 69, art. 9, 10), di colui che non ha le dovute dispo-

sizioni a ricevere il frutto principale del Sacramento, cio6 la

grazia, benchfe abbia intenzione di ricevere il Sacramento me-

desimo, nel quale senso usa questa voce anche S. Agostino

(1.
L de Bapt. contra Donat. c. 12). In questo caso Tautorita

dlnnocenzo non impedirebbe che si dicesse nullo il battesimo

e Fordiiiazione di chi accedit fide in un altro senso,
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senza intenzione di ricevere il Sacramento. E in fatti non e

verisimile che Innocenzo abbia dato per cosa certa cio che

contraddiceva alia comune sentenza de' teologi del tempo suo;

la quale fa poi abbracciata comunemente, come confessa 1'A.,

anche nelle eta posteriori flno ai di nostri, cosicche il D'An-

nibale (///. . 117), dopo avere insegnato che il sacramento

e nullo, se il soggetto non ha positiva intenzione di riceverlo,

aggiunge in nota: Quamvis, specie tenus, serio et devote

illud recipias: et de hoc nemo umquam dubitavit. Vero e

che nel foro esterno sara difficile il provare il difetto d' in-

tenzione (e cosi possono spiegarsi certe decisioni delle Con-

gregazioni romane in favore della, validit dell'ordinazione), ma

sempre resta inconcusso che, se veramente 1' intenzione manca,
il sacramento e nullo. Ma quella intenzione c'e sempre, ripi-

glia FA. : il candidato, giaccM'si accosla, vuole il sacramento,

volendone la materia e la forma posta dal legittimo ministro;

solo, perche si accosla finlamente, non vuole gli effetti del

sacramento, cioe il carattere e la grazia ;
ma il sacramento

lo vuole. Non sempre, rispondiamo noi : puo essere ch'egli

voglia solamente quella ceremonia materiale, senza annettervi

od anche respingendo Tidea spirituale di sacramento. Po-

niamo, per esempio, che egli nell' accostarsi alFOrdinazione

non abbia altro impulso che quello di fuggir T ignominia, che

a parer suo gli verrebbe dal ritirarsi dopo di essersi molto

inoltrato: per fuggire questa ignominia egli non ha nessun

bisogno del sacramento che non si vede, gli basta quella ce-

rimonia esteriore presa cosi nella sua materialita: puo essere

dunque che egli voglia questa e non quello ; dunque F inten-

zione di ricevere il sacramento se gli attribuisce gratuita-

mente, massime se egli protesti di non averla avuta, e gratui-

tamente percio si suppone la validita del sacramento medesimo.

Tutto questo, ripetiamo, si vuol intendere in tesi teorica e

prescindendo dal foro esterno, del quale non dobbiamo qui

occuparci.

Similmente, dove si parla delle ordinazioni fatte da Ve-

scovi eretici o scismatici eccetera (vol. 2, p. 70) ottimamente
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e detto che sono valide, posti, s' intende, i necessarii requisiti

di materia, di forma e d' intenzione
;
ma non acconciamente

ci sembrano aggiunte quelle parole: in praesenli saltern Ec-

clesiae disciplina. Siffatto temperamento ci sembra indurre

un poco di confusione, come quello che farebbe supporre

trattarsi di cosa solamente disciplinare e quindi variabile,

mentre invece si tratta d'istituzione divina. Vero e che da al-

cuni Padri antichi queste ordinazioni sono chiamate irritae,

vanae, nullius effectus; e vero ancora che talvolta furono ri-

petute; ma, come osserva giustamente FA., qaelle espressioni

signiflcavano che 1'ordinato da quei Vescovi non otteneva il

libero esercizio delFordine ricevuto, ossia era sospeso; e quelle

ripetizioni si facevano nei casi, in cui fosse intervenuto qual-

che sostanziale difetto di materia, di forma o d' intenzione :

dalle quali cose non segue punto che tali ordinazioni, consi-

derate in se stesse, in qualche secolo siano state dalla Chiesa

riputate in valide.

Ma questi lievissimi appunti, non che nulla detrarre al

merito grande delFopera esaminata, serviranno a dimostrare

all' illustre professore che non abbiamo lodato il suo egregio

lavoro dopo un'occhiata superficial, ma dopo averlo letto e

ponderato con diligenza ed amore.

II.

Elements d>Economic poliliquepar JOSEPH RAMBAUD professeur

etc. Paris, 1895.

Principii di economia politico,. Trattato del P. MATTEO LIBE-

RATORE. Roma, 1889. Offesa e Difesa.

Eccoti, lettor cortese, una seconda critica
* mossa ai

ii di economia politico, del P. Liberatore. La differenza, che

passa tra Funa e Faltra critica, non e piccola. Giacche, mentre

Fautore della prirna menava colpi cosi alia cieca da averci

dato quai principii del Liberatore due gravissime obbiezioni,

che erano dal medesimo confutate; il secondo invece, proce-
1 Vedi la prima, quad. 1058, pag. 195, terzo sabato di luglio.
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dendo con phi cauto pie,- ricerca i principii suddetti colPocchio

di una tal quale malavoglienza, e cogliendo qua e la occasione

di appuntarli scarica le sue botte con arte nelle sue note. Co-

testa critica e meno rumorosa dell'altra, ma piu destra, e percio

piu capace d'insidie. Noi, come abbiamo difeso il carissimo e

valente nostro collaborator defunto contro 1'autore della prima

critica; cosi ora daremo la dovuta risposta agli appunti del

secondo.

II D.r Ott in un suo Trattato di economia sociale avea

affermato, cbe la maggior parte dei teologi cattolici tengono

la sentenza, che la proprieta terriera sia di origine umana. Del

quale asserto mostrandosi il Rambaud altamente maravigliato

soggiunge a pag. 53 *
: il D.r Ott puo illudersi circa la propor-

zione degli autori, di cui ha seguito la opinione ;
ma ha ragione

quando si da il vanto di non essere il solo di tale sentenza

fra i teologi. E qui, recati in prova due articoli comparsi in

un periodico irlandese e confutati dal P. Liberatore, vi appone

la giunta seguente : si potrebbe desiderare, che il detto Padre

fosse stato nelle pagine appresso piu definitive* circa la qui-

stione, se altri possa al di d'oggi dare al diritto di propriety

la qualifica di positive e di umano rispetto al significato an-

tico di queste parole. Egli si restringe a sconsigliarne Tuso

come imprudente e pericoloso. La Enciclica, Rerum novarum,

egli continua, posteriore alPopera del P. Liberatore, e stata ben

altrimenti affermativa.

In questa critica s' insinua un dubbio ed havvi un appunto.

Un dubbio: fate che il lettore, il quale non ha in mano il

libro del Liberatore, si domandi; perche egli non fu definitive

nel sentenziare circa il valore, che avea presso gli antichi

scolastici la espressione : diritto posiiivo ed umano ? La risposta,

che tosto gli si affaccerebbe alia mente, sarebbe, che il Libe-

ratore forse dubitava circa la forza logica di cotali qualiflche

usate dagli scolastici. Non e cosi. Figuratevi, se il Liberatore

poteva dubitare, avendo con profondo conoscimento delle for-

1 Le citazioni del sig. Rambaud sono tolte dalla traduzione francese

del P. Liberatore; le nostre dalPoriginale italiano.
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mole usate dai giuristi in antico e adoperate dagli scolastici

di quel tempo dilucidato il loro valore e dimostrato, come

sotto la qualiftca di positive*, data al diritto, si comprendevano
i dettati, che Tuomo inferisce dai principii immediati della

ragione, fra i quali era annoverato ancora il diritto di pro-

prieta. Siccome poi le illazioni partecipano della virtu dei

loro principii; cosi ne seguiva, che il diritto di proprieta

fosse dagli scolastici annoverato fra i diritti natural! del-

Tuomo. Difatti S. Tommaso gli da pure questo titolo *. Ep-

pure la Enciclica Rerum nocarum fu ben altrirnenti affer-

mativa. Verissimo; fu ben altrimenti affermativa; giacch6 non

fa pur motto della quistione circa il significato delle soprad-

dette qualifiche! Eliminato il dubUo, passiamo airappunto.

II P. Liberatore scrisse i suoi principii di economia politica

non per i professori, ma per sopperire al bisogno che hanno

i giovani di venire iniziati alia scienza economica, i giovani

non solo laid, ma anche chierici, per 1'annodarsi quelle a quasi

tutte le faccende della vita civile
2

. Or egli suppone nel caso

citato, che alcuno dei giovani gli faccia la domanda : se al pre-

sente si possa usare, favellando della proprieta, il linguaggio an-

tico 3
: che dovea rispondere ? Forse, che non si usasse tal linguag-

gio perch6 falso? No : perchfc sarebbe cio stato contro la verita.

O perche esso era inesatto? Nemmanco : stanteche nel senso

degli scolastici fosse rettissimo. Adunque da savio maestro egli

risponde : tuttoch& non si possa appuntar cotale linguaggio me-

nomamente, pure non lo consiglierei, perch6 sarebbe cosa im-

prudente e pericolosa, non in se, ma a cagione del mutato

valore delle voci adoperate dagli scolastici nell'uso comune

del parlare e dello scrivere al presente.

A noi sembra invece, che certe proposizioni, uscite dalla

penna del sig. professore, possano nei suoi lettori ingenerare

dei gravi dubbii circa la solidita della base, su cui si fonda la

proprieta individuale e specialmente la terriera. A pag. 46

1 Summa theolog., 1, 2. q. LXVI, a. 1.

2 Al lettore.

3 F. II, c. II art. 4.
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ammette, che nell'istinto di appropriarsi le cose comuni, e per-

sino nei bimbi, si abbia una dimostrazione dell'essere la pro-

prieta un'istituzione. naturale. Inesatto ! Proprieta inchiude o

dice diritto esclusivo. Istinlo, essendo una cieca inclinazione

indita dalla natura, lo elimina da se totalmente. Or come si puo

asserire, che Tistinto dimostri la proprieta quale istituzione

naturale ? L'istinto di afferrare e di usare cio, che fa ai proprii

bisogni, e comune a tutti gli animali. Diremo che ne acquistano

il diritto ? No davvero !

A pag-g. 55 e 56 il sig. professore rifiuta cogli economist!

classici la sentenza, che la occupazione sia fondamento della pro-

prieta. Secondo lui essa non e altro, che unapreparazione del

momento pel lavoro: essa e una condizione necessaria piuttosto

che un titolo unico di proprieta. Insomnia ella da il diritto di

lavorare prima che il lavoro abbia un prodotto, il quale ponga
il suggello conservatore del possesso. Conciossiache alia fin dei

conti il lavoro sia quello, che figlia la proprieta : ce sera tou-

jours le travail qui aurait enfante la propriete. Osservate

quanti giri e rigiri di espressioni adoperate coirintendimento di

annullare Fasserto antico, che la occupazione sia la causa ori-

ginaria della proprieta! Eppure dai concetti dello stesso pro-

fessore si ricava, che essa e tale. Gi si permetta una domanda:

donde proviene, che la occupazione valga a dare il diritto di

lavorare ? essa e fondamento e causa originaria di proprieta,

o no. Nel primo supposto egli e evidente, che essendo quel

suolo da voi occupato divenuto vostra proprieta, voi avete

acquistato il diritto di coltivarlo a vostro grado. Ma voi soste-

nete il secondo supposto, cioe, che dalla occupazione non ori-

gini la proprieta; dunque nemmeno il diritto di lavorarlo per

coglierne i frutti. Un diritto qualunque richiede un titolo su

cui si appoggi. Or nel caso nostro il titolo del diritto al lavoro

non puo provenire altronde che dalla occupazione, quale causa

originaria della proprieta. I socialisti si sono tosto avveduti

della debolezza, che porta in se il diritto di proprieta fondato

semplicemente sul lavoro. Essi hanno tosto soggiunto col

Proudhon : i coltivatori si godano i frutti delle loro fatiche e
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il suolo rimanga a disposizione della comunita. Si replichera :

il lavoro si e incorporate col suolo, e divenuto inseparable.

Al che essi potranno rispondere col sorriso di scherno sul

labbro: peggio per voi; chi vi ha dato il diritto d' incorpo-

rarvelo ? Veleres migrate coloni 1
.

Nelle pagg. 57, 58 il sig. professore descrive la genesi della

proprieta terriera individuale. Non si creda che essa sia spuntata

colla specie umana. Tutt' altro. Egli pensa che la proprieta

individuale del suolo, quale vigorisce al presente, si puo a buon

diritto considerare come la forma di un progresso economico. In

su gl'inizii della societk la terra era percorsa da popolazioni no-

madi, che vi scorrazzavano intruppate a maniera di pastori e

di cacciatori. Di guisa che essa non era Poggetto di alcuna

proprieta. Vi poteva essere una tal quale specie di proprieta

nazionale, di ordine politico, ma non di ordine giuridico pri-

vato. La vera proprieta del suolo incomincio probabilmente

sotto la forma di una comunanza di beni senza spartimenti.

II suolo era cosa della tribu, i frutti appartenevano ai colti-

vatori di bocconcelli di terreni senza averne il possesso. Se

non che si vide tostamente il bisogno di dare qualche sesto

a cotesto suolo indiviso. A tale effetto le autorita della tribu

fecero di esso partizioni fra private persone, ma temporanea-
mente. La conclusione si e, che 1'indiviso sussiste in questo

senso, che la proprieta. come diritto perpetuo appartenga alia

tribu, e che la terra coltivata sia spartita tra le famiglie an-

nualmente o per un giro determinate di anni, e cio per mezzo

delle autorita o della sorte. Fin qui il sig. professore ;
ora

qualche nostra osservazione.

1. Che Finizio della societa sia lo stato silvestre ci pute

un poco di evoluzionismo, il quale sistema per mala sorte si e

gia insinuate nelle menti e negli scritti di alcuni economisti. In

esso appunto prima si presentano varie societa di uomini in

istato selvaggio e poscia a grado a grado si mostrano levarsi

tanto alte fino a toccare il culmine della civilta, su cui campeggia

1 Si veg-ga il Trattato del P. LIBERATORS qui difeso P. II c. 1. art. 2.

Del Comunismo, esame critico, filosofico e politico del P. STECCANELLA 8. L
P.I1. Delia proprieta c. VI, VII, VIII.
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la industria, che ne e la generatrice. Or cotesta dottrina evolu-

zionista e dimostrata falsa dalla sana filosofia e dalla vera

storia ed e contraddetta dalla Genesi. In questa sono descritti

gl'inizii della umaria specie, la sua moltiplicazione per una

sola coppia, indi la formazione di comunita cittadine con

arti e mestieri in fiore. Vero e, che la nuova scienza della

evoluzione si fa beffe di cotesta antichissima storia, bench&

ia di una autenticita e genuinita a tutta prova. E che per-

cio? Dovra forse il cattolico posporre i dettati della filo-

sofia, gl' insegnamenti della storia e la Genesi verace delle

comunanze cittadine ai placiti fantastic! di una scienza bo-

riosa, che oggi sono in moda e domani cadono nell'oblio ?

Non sia mai.

2. Nel supposto, che la proprieta individuale del suolo

si debba considerare quale termine di svolgimento econo-

mico, si potr egli conchiudere che il suo diritto abbia la

radice nell'uomo razionale ? Maino : esso ti si presenta nel

fatto storico in tutto simile allo sviluppo di qualunque indu-

stria riputata comunemente utile. Difatti la esperienza ci dice,

che come i trovati delPingegno speculative, cosi le grandi ed

utili Industrie odierne, effetto dell' ingegno pratico, da piccoli

inizii sono salite a quell' alto grado di perfezione, in cui sono

presentemente. Or qual e la causa originaria, che inizio e pro-

mosse lo sviluppo di coteste Industrie? L' utilitarismo vedu-

oci dalFuomo. Con egual ragione si dovrebbe conchiudere,

che la causa originaria dello sviluppo, preso dal diritto di pro-

prieta, e P utilitarismo. Or Futile non e, ne puo essere di per

s6 fonte di alcun diritto. II diritto si acquista sull' utile, non si

cquista da esso. Se cio fosse, i socialisti divenuti maggioranza
otrebbero con tutta ragione gridare : sia stata pure di utilita

sociale la proprieta del suolo in altri tempi, ora invece e no-

civa; dunque distruggiamola.

3. II che sarebbe pienamente confermato dalla genesi

della proprieta individuale del suolo, che ci da appresso il sig.

professore nel tratto qui sopra citato. E in vero, a quale con-

chiusione si viene secondo cotale genesi della propriety ? A
questa, che la proprieta quale diritto perpetuo appartenga alle
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tribii, e che le famiglie particolari in tanto posseggano il di-

ritto di proprieta su la porzione di terra loro assegnata, in

quanto e loro dato dallo Stato. Lo Stato adunque e la causa

originaria e il produttore del diritto privato della proprieta.

Or chi produce, con tutta ragione puo distruggere cio che ha

prodotto : quindi siccome il diritto individual di proprieta e

stato messo al mondo dallo Stato primitive ;
cosi puo venire

distrutto a libito dagli Stati successivi, e per conseguenza puo
venire distrutto anche dallo Stato presente. Tale si e appunto la

conchiusione affermata e sostenuta dai collettivisti e gia pro-

pugnata dal Proudhon. Gli esempii recati di alcune popola-

zioni russe e di altre orientali senza le debite osservazioni

intorno alle varie forme, sotto cui si puo presentare la pro-

prieta, fermo rimanendo il diritto individuate, non servono ad

altro che a rafforzar la tesi dei socialisti. se invece di divagare

col Laveleye e con altri scrittori a lui somiglianti si fossero stu-

diati ed esposti in tutto il loro valore gli argomenti apodittici

della Enciclica Rerum novarum intorno al diritto della pro-

prieta individuate, si sarebbe schivato il grave inconveniente

di pericolose deduzioni!

II Decurtins avea stampato una sua proposta col titolo : Une

legislation internationale en faveur des ouvriers. A pag. 540

il sig. professore spicca da essa il seguente concetto : Ce n'est

pas une certaine quantity de travail, qui est la matiere d'un

tel contrat; mais 1'activite meme de Touvrier. (Test done sa

personne mme, qui en dement robjet. Si tratta qui del con-

tratto tra operaio ed intraprenditore. II Decurtins afferma roton-

damente, che Toggetto di esso non e la quantita del lavoro,

ma la 'persona stessa dell'operaio. Non gli fosse mai uscita

della penna cosiffatta asserzione ! Si mette in canzone quale

goffa ridicolaggine, e qui si scocca alPimprovviso in nota una

frecciata contro il P. Liberatore, che aveala citata, se ne ripete il

colpo in un'altra nota poco appresso, ed eccovelo dinnanzi reso

due volte ridicolo. Ma prima di scoccare la freccia della derisione

6 necessario usare il savio avvedimento, che non colga chi

non dovrebbe, come e accaduto a quel garzone di Esopo. Or
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bene questo e il caso nostro. La derisione cade sopra rEn-

ciclica Rerum novarum! II sig. professore ne rimarra alta-

mente sorpreso. Eppure tant'e. Ecco le parole del documento

pontificio: Hoc est operari exercere se....: duas velut notas

habet in homine labor natura insitas, nimirum ut PERSONALIS

Sit, QUIA VIS AGENS ADHAERET PERSONAE ATQUE OMNINO EST

PROPRIA A QUO EXERCETUR et cuius est utilitati nata etc. II

P. Liberatore, citando i luoghi del Decurtins, scrivea nel nostro

volgare: Non una certa quantita di lavoro e la materia di

tal contratto, ma la operosita stessa del lavorante, e cio perche

operari est exercere, e quindi la sua persona medesima ne e

T oggetto, e questo perche vis agens adhaeret personae atque

omnino est propria a quo exercetur. Dunque 1' oggetto su cui

cade il contratto tra operaio e padrone e spiccatarnente la stessa

persona dell' operaio. Che cosa ingaggia F operaio nel suo con-

tratto? La sua forza operativa pel tale o tale lavoro. Or, iden-

tificandosi codesta forza colla sua persona, ne consegue, che

la sua stessa persona sia Yoggetto del contratto. Le obbiezioni,

che si fanno contro un tale asserto procedono dalla confusione

dei due diversi effetti, che nascono dalla vendila e dalla loca-

zione. L'effetto, che produce la prima, si e di tragittare il do-

minio sulF oggetto del contratto dal venditore al compratore :

l^effetto della seconda non toccando punto il dominio, che ha

il locatore, ne trasferisce 1' uso secondo il pattuito in pro' del

conduttore. Yendo un campo? Ne trasferisco il dominio. Lo

cedo in affitto ? Ne trasferisco 1'uso. Locatio, scrive il De Lugo,
est contractus, quo res vel PERSONA ad usum vel ad fructum

prelio conceditur. Tile qui concedit dicitur locare, qui vero

accipit dicitur conducere. E piu sotto: ex verbis praedictae

definilionis habetur locari posse NON SOLUM RES, SED ET PER-

SONAS, ut cum quis local suas operas alteri pro prelio ^ Laonde

cadono tutte le obbiezioni e la derisione su chi dovra cadere?

su chi non si e curato delFEnciclica.

Per non essere soverchiamente lunghi, proseguiremo in

altro quaderno le nostre osservazioni.

1 De Contractibus, Disp. XXIX, Sect. I, n. 1, 2.



BIBLIOGRAFIA

ALARCON GIULIO d. C. d. G. Intenciones Obra consagrada al

Apostolado de la Oration en Espana. Bilbao, impr. del Corazon cie

Jesus, 1894, 16 de pp. 355. Pesetas 1,50.

II p. Alarcon pubblica qui in vo-

lume separate i principal! articoli,

che detto ncgli anni scorsi nel Mes-

saggero spagnuolo del S. Cuore di

Gesu, per esporre ai soci delPApo-
stolato della preghiera 1'obbietto pre-

cipuo, o la grazia speciale che do-

vevano a Dio domandare ogni mese.

II libro contiene venticinque ar-

ticoli, i quali possono dirsi venticin-

ANCIAUX. Vedi S. L.

que trattatelli ascetici, se pure non

vogliamo chiamarli sermoni; dacche,

se la loro solidezza teologiea ci da di-

rittoa riguardarli come lavori didat-

tici, la vivacita e il brio con cui sono

scritti e quel fervore religiose, che da

essi traspira, ci danno buona ragione
di considerarli come uu bel sa^gio
di sacra eloquenza.

AEMAILHACQ (D') mgr prelat dom. de S. S. recteur de 1'eglise de

Saint, Louis des fran9ais. L'eglise nationale de Saint Louis des

Fran^ais a Rome. Rome, impr. de la Paix, 1894, 4 di pp. 224.

En vente chez Oudine libraire, rue Mezieres, Paris.

La piii importante delle chiese,

erette in Roma dalle diverse nazioni

cattoliche, e certamente quella che

vi fu costruita dalla figlia primoge-
nita della Chiesa, cioe S. Luigi dei

Francesi. Degnissima quindi d'essere

fatta conoscere ed apprezzare, non

solo ai Romani, ma anche agli stra-

nierij con opportune illustrazioni sto-

riche e descrittive, come ha fatto in

questo volume, con erudizione, dili-

genza ed amor grande, il presente

Rettore di essa, il degnissimo Mon-

sign< re d'Armailhacq. Egli qui ci

presenta, bellamente accompagnata
dalle sue particolari circostanze, pri-

mieramente 1'origine di questo tem-

pio, la prima pietra del quale fu posta

il 1 settembre 1518, dal Cardinal^

Giulio de' Medici, a nome di Papa
Leone X, scolpitavi 1'arme di questo
e quella di Francesco 1 Re di Francia;

poi mano mano vien giu esponendo
tutte le vicende sostenute da esso

e dalle dipendenti fabbricbe fino ai

dl nostri. Una prova, fra le altre, dells

ricchezza e dello splendore, cui era

salito questo tempio al principio del

secolo decimo settimo, si 6 che 1'as-

sistenza spirituale della chiesa era

affidata ad una communita di venti-

cinque ecclesiastici, e il temporale di

essa e dell'ospizio annesso era am-
ministrato da una Congregazione di

ventiquattro membri della colonia

francese, quasi tutti laici, i quali ave-
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vano anche il diritto di nomina del

cappellani. Tutta la parte storica di

questo lavoro e plena di notizie, d'a-

neddoti, di particolarita d'ogni sorta,

che la rendono, come suol dirsi, in-

teressante assai, specialmente ai Ro-

mani ed ai Francesi.

Ma piu interessante per tutti in-

distintameute, specie per grintelli-

genti di belle arti, e la seconda parte,

che 1'A. chiama descrittiva, perche

in essa descrive accuratamente i bei

monumenti delle tre arti sorelle, ar-

chitettura, scultura e pittura, che

sono 1'ornamento del tempio; e non

pur li descrive, ma te li mette tutti

sott'occhio con belle zincotipie e fo-

totipie del Danesi. Cosl tu vedi e la

facciata di Giacomo Delia Porta, al-

lievo del Vignola, e 1'interno della

chiesa, architettato dall'Alberti, e il

grande affresco dell' altar maggiore,

rappreseritante il trionfo di S. Luigi,

lavoro del Natoire, e via via gli altri

quadri del Domenichino, del Cara-

vaggio, del Correggio, di Guido Reni

e d'altri valenti, e di piu i tanti mau-

solei in marmo addossati ai pilastri

della chiesa o ai fianchi delle cap-

pelle, e tutti in fine quegli altri or-

namenti, che fanno di questo tempio,

tra quelli di mezzana grandezza, uno

dei piu belli di Roma. L'edizione poi

del libro, per ampiezza di sesto, per

qualita di carta e di caratteri, per

ogni altro pregio tipografico, e al

tutto degna del tempio che in esso e

descritto.

BALDASSARRI F. Inscriptiones, carmina, orationes Francisci

Baldassarrii episcopi Yadensium et Urbaniensium. Faventiae, e

praelo Marabini, 1894, 8 di pp. 400.

In mezzo a tanta penuria di opere

scritte in quel forbito ed elegante la-

tino, ohe giustamente ammiriamo ne-

gliantichi classici, siam lieti di recare

a conoscenzadeinostri lettori un libro

assai recente, qual e il sopra citato,

in c i mons. Baldassarri ci presenta

tre sorta di componimenti: le epi-

grafi, di un sapore morcelliano; le

poesie, nelle quali par di sentire una

eco degli antichi canti del Lazio; e

finalmente le orazioni, che mostrano

il lungo amore da lui posto nel gran-

de oratore romano.

Ci rallejrriamo pertanto con Faen-

za sua patria, e con la Diocesi di

S. Angelo in Vado e di Urbania,

la qnale in questo suo novello Pa-

store avra un caldo promotore dei

buoni studii.

BRANDI S. M. S. I. La question biblique et 1'Encvclique Pro-

videntissinms Deus . Traduit de 1'italien par M. 1'abbe Ph. Ma-

zoyer du Clerge de Paris. Paris, P. Lethielleux libraire editeur,

1894, 16 di pp. 246. L. 2,50.
Si veda la Rivista che dell'originale italiano fu fatta nel quad. 1067 a

pag. 579 e segg.

CASTRONOYO (j. Relazione dell'Accademia tomistica tenuta addi

4 novembre 1894 nella Biblioteca del Seminario Agrigentino, e

discoro proemiale del Sac. prof. D. Giuseppe Castronovo su

T Eloquenza sacra di cui difetta il protestantesimo . Girgenti,

stamperia provinciale-commerciale, 1895, 8 di pp. 20.

Annunziamo volentieri questo di- piaciuto Passunto del medesimo, in-

scorso, pregevole per piu capi. Ci e teso a ricacciare in gola al Settem-
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brini alcune stramberie da lui sbal-

late intorno all'eloquenza sacra. Ci

& piaciuta la dimostrazione, clie i

protestanti non possono avere per-

fetta sacra eloquenza, tolta da quest!

capi: Perche difettano di convin-

zione delle verita religiose, che mo-

strano di professare; perch6 non bru-

cia nel loro petto la celeste fiamma

dell'amore; perche non ammettono

quel culto esterno, che e fonte ine-

sausta d'inspirazione;... ed anche per-

che tengono a vile i modelli piu.

perfetti dell'eloquenza sacra, che so-

no i santi Padri. Ci e piaciuto fi-

nalmente che, nell'aprirsi questo

centenario del Segneri, in una let-

teraria accademia tenutasi nel Se-

minario Agrigentino, si siano ram-

mentate le glorie del grande oratore

italiano e i suoi meriti non volgari

colla sacra eloquenza; e segnaliamo
il nobile esempio all'altrui imitazio-

ne. Sappiamo gia che 1'illustre Ac-

cademia dell'Arcadia terrk fra poco
un'adunanza straordinaria per ono-

rare quel grande, gloria di Roma e

d'ltalia.

CATANI TOMMASO. Al Paese verde. Libro per i ragazzi con

vignette di G. Ducci. Firen%e, E. Bemporad, 1895, 16 di pp. 104.

L. 1,10.

Chi e stato Al Paese dei cana-

rini non manchera certamente di

andare altresi Al Paese verde

(1'Alta Valtellina). E un bel viag-

giare con un compagno cosi istruito

e festive qual e il Catani, che sa fare

il Cicerone, senza far Pimbroglione.

Dunque avanti, ragazzi ;
tutti Al

CINTI ALESSANDRO. Historia critica Ecclesiae Catholicae in

usum scholarum Pontificii Seminarii Eomani, auctore A. Cinti,

Phil. Theol. lur. utriusqne doctore, etc. etc. Vol. I, fasc. YII. Ro-

mae, typis H. Filiziani, 1895, 16 di pp. 385-448.

Paese verde
,
dove vedrete il ponte

del Diavolo poi il ghiacciaio del

Forno poi il lago delle scale

poi udirete la storia d'una mar-

motta e un mondo di altre belle

cose, da divertirsi imparando; e tutto

questo per una liretta o poco piu.

Annunziammo gia piu volte i fa-

scicoli che il ch. Prof. Cinti va pub-

blicando di mano in mano a commodo
de' suoi scolari. Nel presente ci sem-

bra assai notevole la parte dove

tratta dell'antica disciplina liturgica

intorno PEucaristia, traendo con otti-

ma critica i suoi argomenti dalle piu

recenti pubblicazioni e dalle scoperte

archeologiche, come sono la Dottrina

de' XII Apostoli, le nuove pitture

trovate dal Wilpert nel cimitero di

Priscilla e la iscrizione d'Abercio.

Riguardo a quest'ultima, il ch.Au-

tore con un buon tratto di penna da

il fatto suo al protestante tedesco

G. Ficker, il quale con audace iper-

critica voile sostenere, che 1' iscri-

zione d'Abercio non e cristiana, ma

pagana e che quivi si tratta del culto

sacro a Cibele e ad Ati frigio (Der

lieidnische Character der Abercius-

Inschrtftiu Sitzungsb. der Kgl.preuss.
Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1894; p. 87-

112). Ai giudizii sommarii del De
Rossi (Bullett. 1894, p. 65) e del Du-

chesne (Bulletin critique, 13 marzo

1894 p. 117) contro questo strava-

gante parado^so si puo aggiungere

quello significantissimo del Barden-

hewer, il quale chiama il lavoro del

Ficker ein durchaus tnisslungener

Versuch: un tentative assoluta-

mente fallito (Patrologie; Friburgo
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Herder, 1894, p. 105). Ad ogni modo, ziato cattolico s'accingesse a confu-

noa ostante la stravaganza della sen- tarla piii direttamente, cosi richie-

tenza,sarebbebeneehequalchescien- dendo la lealta della critica.

DE SANTA FORTUNATO sac. -- I primi passi nello studio della

Geografia per le scuole elementari del Comune di Forni ili Sopra

(provincia di Udine), fatti conforme al programma ministeriale 25

settembre 1888. S. Daniele, tip. ed. F. Pellarini, 1894, 16 di pp. 66.

Questo libretto contiene le nozio- con tale chiarezza e sobrieta, che e

ni di geografia generali, della pro- acconcio alle scuole elementari, alle

vincia di Udine e del resto d'ltalia, quali e destinato.

DINELLI ALESSANDRO M. R. Le sette parole del N. S. Gesu

Cristo. Pisa, tip. Arciv. P. Orsolini Prosperi, 1894, 16 di pp. 50.

Cent. 60. Si vende a benefizio di un' Opera Pia.

DUERM (Van.) P. CARLO S. J. Yicissitudini politiche del Potere

temporale dei Papi clal 1790 ai nostri giorni. Yersione del sac. An-

gelo Acquarone. (Fa parte della Biblioteca del Clero, Yol. Y).

Siena, tip. S. Bernardino, 1894, 8 di pp. 400. L. 4,00.

Quando venne in luce questo li- 1'importanza del libro e anche mag-
bro nell'originale francese, noi espri- giore di quella che accenna il titolo,

memmo il desiderio di vederlo tra- pur da se stesso tanto importante;

dotto in lingua italiana, e il nostro merce che, sebbene 1'Autore si sia

desiderio (come nella maggior parte proposto unicamente di parlare del

di simili casi) con molto piacere lo dominio temporale dei Papi, tutta-

vediamo ora adempito dalla beneme- via, siccome esso dominio si trova

rita tipografia editrice sanese, che sempre implicato in tutti i grandi
ha voluto non mancasse di s\ pre- avvenimenti contemporanei accaduti

zioso lavoro la sua Biblioteca del nella nostra penisola, cosi questo li-

Clero . Come allora dicemmo, qui bro pu6 considerarsi come una storia

si trova raccolto il fiore dei docu- d'ltalia negli ultimi cento anni. Ma
menti piu autentici, e dei giudizii per chi voglia conoscere profonda-
dati sui fatti dagli uomini piu accre- mente la cosiddetta Questione roma-

ditati; ma tutta 1'ordinatissima nar- na, e questa un 'opera indispensabile.

razione e condotta con tale tempe- La traduzione, non ostante alcuni

ranza di stile, che non traspare mai francesismi, e abbastanza buona, e

la passione. Vuolsi aggiungere che bellissima 1'edizione.

GAMBARDELLA CATELLO can. Manuale catechistico religiose

per uso delle Yergini consacrate al Cuore SSmo di Gesu. Castel-

lamare, tip. S. Di Martino, 1894, 32 di pp. 132. Cent. 70. Si

vende a beneficio di un' Opera Pia. Rivolgersi unicamente alle

Suore Alcantarine, salita S. Croce in S. Croce n. 4, Castellamare

di Stabia. (Napoli).
E un eccellente libretto, ove con una Religiosa deve sapere e prati-

dimande e risposte si espone con care per vivere conformemente ai

chiarezza e lucidita tutto quello che suoi doveri. E un manuale che do-
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vrebbe stare in tutte le comunita re-

ligiose. Esso ha tre parti. I
a Stato

religioso : Regole - Voti - Poverta - Ca-

stita - Ubbidienza - Perfezione dei

voti. IIa Vita di comunita: Umilta
- Carita divina e fraterna - Silen-

zio - Invidia - Pigrizia - Griudizii

temerarii - Parole contro la carita.

llla Unione con Dio: Presenza di

Dio - Orazione mentale e vocale -

Tratto esteriore. Per soddisfare ai do-

veri della critica, osserviamo che certi

concetti nelle prime pagine sul ten-

dere alia perfezione, sul come si

pecchi contro quella tendenza e si-

mili non sono chiarissimi
;
ma e pur

vero che in parecchi Moralist! non

si trova maggior chiarezza.

GRASSELLI ANTONIO MARIA arcivescovo di Colossi. Esercizii

spiritual! al Clero secolare e regolare. Roma, cav. Antonio Ma-

rini, corso Yittorio Einmanuele, 1894, 8 di pp. 546. - L. 4,00.

Dopo i cinque volumi di lodati Corso non vi sono novita, ed e un

bene, poiche negli Esercizii le novita

non ad altro riescono che a scon-

ciature: ma le materie tanto delle

meditazioni quanto delle istruzioni

sono scelte fra le piu sode e impor-

tant! alia vita spirituale ed eccle-

panegirici, il Revmo Autore ci pre-

senta ora questo bel volume conte-

nente un Corso d'Esercizii al Clero.

Siccome gli Esercizii del Clero se-

colare sogliono restringersi a cinque

giorni interi, senza 1'introduzione e

la chiusa, cosi egli ci offre per cia-

scuno di quei cinque giorni due me-

ditazioni e due istruzioni; ma in

servigio dei Religiosi, che sogliono

negli Esercizii impiegare piu lungo

tempo, vi aggiunge in Appendice

quanto occorre per altri tre giorni,

cioe altre sei meditazioni e riforme,

siastica; la forma poi e grandemente
commendevole per chiarezza, per no-

bile semplicita, per santa unzione e

per un certo fare dolcemente e gra-

vemente paterno, che al venerando

Arcivescovo cosi bene si add ice e

rende sempre si accetta la sua pre-

dicazione.

piu adattate al loro stato. In questo

GROSSI GONDI AUGUSTO. G. B. De Rossi archeologo romano.

Roma, Filiziani, 1894, 16 di pp. 56.

Dei meriti scientific! del com - perossi a pro' di Roma nei consigli

pianto De Rossi molto e da molti si

e ragionato : qui invece, piu che delle

dot! della sua mente, siparla di quelle

del cuore, della sua fede cristiana,

della sua affabilita e cortesfa, della

generosa beneficenza e di quanto ado-

GrUIDA (La) della Gioventu studiosa, ossia mezzi facili per studiare

con profitto ed aver felice esito negli Esami,di G. C. Torino, tip.

salesiana, 1894, 32 di pp. 96. Cent. 35.

Vivamente raccomandiamo que- sua lettura ai giovani student!, ma

municipal!. Cosi si compie il ritratto

di questo grande e s
1 incorona di

nuovo serto. Sono pagine scritte con

riverenza di discepolo, con cuore di

amico.

sto grazioso volumetto alle famiglie

cattoliche ed agl'istituti di ogni ge-

nere, dove si istruisce e s'educa la

gioventu. Ne solamente sara utile la

altresi ai loro maestri ed educator! :

giacche contiene il fior fiore delle

regole di una pedagogia la piu pra-

tica e la piu sana.



BIBLIOGRAFIA 593

MARINI CARLO, avvocato della sacra romana Rota ecc. Yita del

Sommo Pontefice Leone XIII compilata con snperiore permesso

sovra autentiche memorie di famiglia. Yol. I. Homa, tip. tiberina

di F. Setth, Yia della Lupa, 30, 1895, 8 di pp. 304-CI, con ri-

tratto del Papa ed altre 43 incision!. L. 5.

Ai titoli dell'Autore che ognuno e complete.

pu6 ledgers nel frontespizio dell'o-

pera, place a noi d' aggiungerne un

altro, se non piu nobile, certamente

piu caro. Egli e 1'antico direttore di

quel simpatico giornale che fu la

Frusta, giornale ai Roman! e ad altri

popoli cosi accetto, che noi non sap-

piamo di verun altro, che sia stato

atteso con tanta impazienza e divo-

rato con tanta avidita. Ebbene, non

lo stile, che la materia noi compor-

tava, ma lo spirito della Frusta egli

ha trasfuso in questo libro, compi-
lato da lui ed edito a cura e spese

del suo degnissimo fratello Antonio.

Ritessendo in una sola tela, dicono

i due fratelli, tutto quanto fu me-

glio di noi narrato da penne piu va-

lenti, aggiungendovi le mirabili ge-
ste non allora compiute, e riempiendo
i vuoti, ovunque sieno, con notizie

non peranco pubblicate, potremo dav-

vero lusingarci che il nostro modesto

lavoro, per essere appunto il piu re-

cente, riesca fra tutti il piu esatto

Ed e riuscito. Questo primo vo-

lume esordisce con una descrizione

particolareggiata della elezione di

Gioacchino Pecci al sommo Pontifi-

cate. Poi si rifa addietro tessendo

la genealogia dei Pecci, e quindi

vien su svolgendo man mano la vita

di Gioacchino sino alia sua consacra-

zione episcopale nel 1843. Giunto a

quel passo, 1'Autore e stato consi-

gliato di fare un salto di cinquanta

anni, per poter subito descrivere Is

feste del giubileo episcopale, e 1'ha

fatto con grande accuratezza e vi-

vezz?, talche ti sembra proprio d'as-

sistere a tutta quel la festiva agita-

zione mondiale
;
e con questa descri

zione, seguita da una lunga appen-

dice di documenti, si chiude il primo
volume. Quella lacuna di cinquanta

anni (che sono la parte piu impor-
tante di quest'ammirabile vita), verra

poi colmata dal secondo volume, che

sara pubblicato fra pochi mesi, e

che noi affrettiamo coi desiderii.

MINEO IANNY MARIO Monsig. - - Le devozioni del Papa. Yol. III.

II ss. Rosario. Discorsi pel mese di ottobre. Palermo, Cav. Sofia

Mesi editore, via Macqueda, 8, 1895, 8 di pp. 210. L. 1,80.

Chi non conosce Mons. Mineo, Til-

lustre oratore che con tanto successo

ha calcato i primi pulpiti d'ltalia, il

degnissimo direttore della Poliantea

Oratorio, ? Sotto il titolo Le devo-

zioni del Papa egli ci ha gia pre-

sentato due volumi di discorsi, 1'uno

su S. Giuseppe, 1'altro sul S. Cuor
di Gesu, ed ora ci offre questo terzo

sul santo Rosario. Sono trentadue di-

ecorsi, nei quali il Rosario e consi-

Serie XVI, v*l. I, fuse. 1073.

derate sotto tutti gli aspetti, e le ma-

terie sono svolte con dottrina, con

ordine e lucidita mirabile, ed anche,

dove Targomento il richiede, con no-

bile e maschia eloquenza. I predica-

tori non meno che i divoti del Ro-

sario troveranno qui una ricca mi-

niera di concetti pei lor discorsi, e

un pascolo abbondante per la loro

pieta.

38 22 febbraio 1895.



594 BIBLIOGRAFIA

MINISTERO di Agricoltura, industria e commcrcio. Direzione gene-
rale della statistica. Istruzione secondaria e superiore e con-

vitti maschili e femminili. Anno scolastico 1891-92. Roma, tip.

cooperativa romana, 1894, 8 di pp. XXXII- 208. L. 2,00. Ven-
dibile presso i f.

m Bocca, Koma.

ORA (L') santificata alia adorazione del SS. Sacramento. 2
a
edizione.

Torino, libr. Romano, 1894, 32 di pp. 64.

ORATORI (Crli) moderni e un antico parroco. Lettere tre. Cesena,

soc. cooperativa tipografica, 1895, 32 di pp. XVE-158.

No, non sono superflue, come mo- la; e sono sode, vigorose, pratiche
stra di temere il troppo modesto Au- assai, e per cio stesso utilissime.

tore, dopo le lettere, di cui il P. Faccia Dio che simili scritti e scrit-

Gallerani ha composto la sua G-uida tori abbiano a moltiplicarsi: utinam

del predicatore, non sono punto su- omnes prophetent! cli6 allora non tar-

perflue queste tre altre di Don Eleu- deremo a vedere i frutti sospirati

cadio. Anch'esse hanno il medesimo della nota Circolare
; massimamente

scopo, battono anch'esse, ma in modo se (come ci diceva poc'anzi un altis-

diverso, lo stesso chiodo, del rifor- simo personaggio) tutti i Vescovi

mare gli abusi introdotti nella sacra saranno fermi neli'esigerne 1'osser-

eloquenza da una certa Nuova Scuo- vanza.

OETI Y LARA D. J. M. catedratico de Metafisica de 1'Universidad

Central de Madrid. El Naturalismo en la secunda ensenanza. Re-

flexiones sobre la reforma introducida en ella por el Sr. Groizard.

Madrid, Soc. Edit, de San Francisco de Sales, 1895, 16 di pp. 52.

Per Segunda Ensenanza s'in- sterna moderno degli studii per leg-

tendono il ginnasio ed il liceo. II gerezza ed empieta, onde in esso le

Sig. D. Orti, che in altre opere ha credenze religiose o passano inos-

dato prove di persona dotta e pro- servate ovvero si negano. Or questo
fondamente fondata in principii di sistema si e voluto teste ricopiare

sana filosofia, dimostra nel presente piu o meno in Ispagna colla riforma

lavoro quanto sia magagnato il si- del Sig. Groizard.

PATRIARCHAE (SS.) BENEDICTI familiae confoederatae. Typis Ar-

chicoenobii Montis Cassini, 1894, 16 di pp. 542.

PENCO EMILIO. Storia della Letteratura italiana. Vol. III. Fran-

cesco Petrarca. Siena, tip. S. Bernardino, 1895, 16 di pp. 626.

L. 4,00.

Dopo il bel volume scritto dal- trarca eccita in molti piu simpatia.

1'Autore su Dante, e da noi lodato Essendo meno alto, e piu accessibile

a p. 349 del vol. XII della Serie XIV, a noi, a noi piu simile, e questo ci

si leggera forse con non minore di- dispone ad usargli ne' suoi stessi di-

letto quest' altro su Francesco Pe- fettimaggiore indulgenza. Quella sua

trarca. Abbiamo detto forse con non stessa incostanza (per dir solo di que-

minore diletto, perche, se Dante in sta), quella oscillazione perpetua fra

tutti desta piu ammirazione, il Pe- 1'amore della creatura e 1'amor di



BIBLIOGRAFIA 595

Dio, fra i sentimenti mondani e gli

ascetici, fra la terra e il cielo, il let-

tore che forse la prova o 1'ha pro-

vata in se stesso, ben sa capirla e

compatirla di cuore nell' affettuoso

poeta.

II quale a noi sembra propria-

mente rappresentato al naturale in

questo volume diviso in quattro parti,

che ne espongono i viaggi (cioe la

vita, che fa tutto un viaggiare), I'O-

pera Patriottica (cioe quel ch' egli

scrisse e fece a pro' dell' Italia), le

Opere latine, il Canzoniere. In tutte

e quattro queste parti del suo la-

voro il ch. Autore e costante nel-

1'illustrare il Petrarca col Petrarca

medesirao, cioe con altri suoi scritti,

pregio, come ogmm vede, non pic-

colo; al quale se aggiungasi 1'ottimo

disce.rnimento ch'ei mostra, per or-

dinario, nei giudizii non pochi che
emette di suo, e in quei moltissimi

che raccoglie con erudizione grande
da quasi tutti i letterati, massime

recenti, che scrissero sul Petrarca,
ci pare di poter conchiudere che que-
sto libro scusa la mancanza di molti

altri, e basta da se solo a dare agli
studiosi una piena cognizione dell'ar-

gomento.
Ci si permetta un'osservazione.

Egli spiega il Petrarca col Petrarca,

e a tal fine porta molti e ben lun-

ghi tratti delle sue epistole latine; e

di questo gli sappiamo grado. Avrem-
mo amato pero che, in cambio di

darcene sempre la versione dei mi-

gliori nostri letterati, ci avesse fatto

piu spesso gustare 1' originate, al-

meno di quelle che sono in versi:

invece ci ha lasciati presso che di-

giuni, quanto a lingua e verseggia-
tura (che formano tanta parte dello

stile), del suo poetare latino; eppure

proprio questo gli merito 1'alloro da-

togli a Roma e offertogli anche a

Parigi. Quei lunghi tratti, per esem-

pio, della magnifica epistola in esa-

metri a Papa Benedetto XII, per esor-

tarlo a lasciare le rive del Rodano,

e tornar finalmente a Roma, che tanto

soffriva della sua assenze, quanto piu

volentieri li avremmo letti nella mae-

stosa lingua del Lazio, in cui origi-

nariamente furono scritti, che negli

sciolti del Montanari! Ben sappiamo

che il suo verseggiare latino e lon-

tano dalla purezza de' classici, ma

pur ci piace di udire il suo verso

qualsiasi piuttosto che quello dei tra-

duttori, siano poi Montanari, o Be-

vilacqua, o Viviani, o Arici, o chi che

altri si voglia.

ROUVIER FRED. S. J. Au bureau de 1'autre France, le Canada.

Paris, Retaux, 1894, 8 di pp. 370 con numerose incision!.

II Rev. William Ingraham Kip,
vescovo protestante di California, pu-
blicando un libro sulle Prime mis-

sioni dei Gesuiti in America scri-

veva : Quanto poco <si conosce di

quegli uomini ammirabili 1 Le loro

ardite imprese e i loro patimenti, per

quanto lo meritassero, non farono

bastevolmente messi in luce dagli
storici. E poco appresso: Nella

storia del nostro paese non v'e pa-
gina piu commovente e piu dram-

matica di quella che riferisce i tra-

vagli e i patimenti dei Gesuiti nelle

nostre antiche missioni. Nei deserti

dell'Ovest furono essi i primi apo-

stoli della civilta e della fede. II fiero

cacciatore e il viaggiatore temerario,

che penetrando nei boschi v'incon-

travano nuove e strane tribu sel-

vagge, riconobbero spesse volte che

molti anni innanzi i figli di S. Ignazio

di Loyola li avevano precorsi in

quelle solitudini. La memoria delle
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Vesti nere viveva tuttora fra quei
barbari. Essi mostravano sui tronchi

d'alberi coperti di muschio le tracce

dei lavori compiuti dai missionarii.

Vi si scorgeva con meraviglia il se-

gno della Redenzione scolpito nella

scorza antica, di fianco al Giglio dei

Reali di Francia, eccetera. La giu-

stizia die il vescovo protestante ren-

dette in lingua inglese ai missionarii

gesuiti, il P, Rouvier la rende loro con

maggior pienezza e competenza in

questo libro, composto in lingua fran-

cese e piu accessibile per questo ri-

spetto a lettori di stirpe latina. Ivi

egli segue i passi di questi eroi che

furono il P Brebeuf, il Lallemant, il

Jogues uccisi per ultimo fra tor-

menti inauditi dai selvaggi, e i PP.

Gamier, Daniel, de Noiie, e Gaseau,

Virot, ammazzati insieme col f. Gio-

vanni, dagl'Irochesi; il P. Dalmas

ucciso alia Baia di Baffin e il P. Al-

neau al lago del Bosco, eccetera.

In verit^ e difficile trovare una

serie di racconti che interessino

ugualmente colla descrizione di po-

poli e paesi lontani, mentre ritem-

prano lo spirito cristiano con gli

esempii di taiita generosita.

S. L. Le beau chemin des Missions. Dedie aux aspirants mission-

naires par S. L. avec une preface de M. 1'abbe Anciaux. Liege,

J Godenne imprimeur-editeur, 1894, 8 di pp. 84.

E una carissima operetta tutta ac-

conciaa innammaredi apostolico zelo

l'anirno di quegli ecclesiastici, che si

sentono da Dio chiamati alle estere

missioni E divisa in due parti: la

prima, didattica; la seconda, storica.

In quella trattasi della vocazione alle

missioni, dei motivi che ci persua-
dono aseguirla, delle qualitarichieste

dall'Apostolato, delle precauzioni da

prendere, degli incoraggiamenti, del

fine e della gloria del rnissionario

della sua preziosa morte. In questa

si da un cenno degli Ordini e delle

Congregazioni di uomini e di donne,

Che si dedicano all'Apostolato nelle

estere missioni appartenenti al Bel-

gio; e 1'una parte termina con belle

poesie, 1'altra con una importante

appendice.

SCHNUERERGUSTAV. d. r
, prof, an der Univ. Freiburg (Schweiz).

- Die Entstehung des Kirchenstaates. (L'origine dello stato della

PV,-^). Koln, Bachem, 1894, 8 di pp. 116. Mid 1,80.

per vasti tratti anche in Dalmazia,

nella Gallia, in Africa ed in Oriente.

Allora i Papi erano i piu grandi

possessor! di fondi, e P influsso, che

esercitarono con tali possession*, fu

straordinariamente grande, e, come

1'autore largamente dimostra, venne

sempre crescendo nei secoli seguenti.

Nel capo III comincia la narrazione

di quel dramma, che finisce colla ca-

tastrofe di Desiderio e col pieno sta-

bilimento del dominio temporale (a.

774); il quale ebbe poi il suo essera

perfetto e compimento per opera di

E stata un 1

idea ottima dell'Au-

tore riunire tutti i titoli che hanno

i Papi al dominio temporale e, va-

lendosi del frutto delle nuove inda-

gini che da quindici aiini si conti-

nuano in questa materia, e spore
tutte le varie e mirabili circostanze,

che concorsero a mettere quasi in

mano del Pastore dei fedeli esso do-

minio. Gia verso Pa. 600 i patrimonii

della Chiesa, che cominciarono ad

estendersi dai tempi constantiniani,

non si ristringevano alia sola Italia

ed alle vicine isole, ma stendevansi
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Adriano, che n'e meritamente chia- veruna apparenza pomposa di pre-

mato il secondo fondatore. L'Autore, tenderla a persona dotta ed erudita,

assai sobrio nelle citazioni, distingue ci ha fornito un lavoro che sara con-

nel recare i giudizii il certo dai pro- sultato con profitto.

babile, ed in poche pagine, senza

STAZZUGLIA AUGUSTO can. prof. dott. Yindiciae Syllabi Pii IX.

Liber sextus qui extenditur a Prop. XLYI usque ad LY. Nea-

poli, ex typis Priore, 1894, 8 (

II ch. Autore, proseguendo il suo

ivoro teologicodi commentario delle

btanta proposizioni condannate nel

illabo di Pio IX, esamina nel sesto

)ro che qui annunziamo, quelle che

iguardano la societa civile nelle sue

ilazioni con la Chiesa e sono nel

il]abo indicate sotto i numeri 46-55.

inche in questa parte 1'Autore mo-

ra grande solidita di dottrina, vi-

>ria di raziocinio e quegli altri pre-

che in lui ammirammo, quando ci

jupammo delle precedenti parti di

lesto suo lavoro (Vedi Serie XIV,

TV. 3 e 11; Serie XV, v. 3). Se non

le questa ci e riuscita piu delle al-

di pp. 521-610.

nerbosa ed opportunissima confuta-

zione che contiene degli errori di

certi moderni scrittori liberaleggianti

intorno a' rispettivi diritti de'parenti,

della Chiesa e dello Stato riguardo

all'educazione della gioventu. Di un

tal soggetto ci siamo recentemente

occupati ancor noi (quad. 1069) e ci

gode 1'animo in vedere che nella de-

terminazione di quei diritti siamo in

pieno accordo coll'erudito Autore.

Raccomandiamo adunque di bel nuo-

vo a' nostri lettori questo dotto com-

mentario dell'illustre Professore Staz-

zuglia, sicuri che esso tornera loro

non solo utile, ma anche piacevole.

gradita per ragione della chiara,

TEFANO. Tragedia. Roma, tip. della Vera Roma, 1894, 16* di pp. 120,

L. 1,50.

gio) eppure d'un interesse sempre
crescente : ma dote principale di que-

sto dramma e la nobilta dei senti-

menti ond'e tutto informato, ed in-

formato in maniera, che puo gustarsi

ed ammirarsi, non solo dai cristiani,

ma anche dai razionalisti, perche,

come ben dice 1'Autore, per troppa

modestia anonimo, per tutti e il

linguaggio deU'eroismo e della vir-

tu (p. 4).

Non taceremo pero che, quan-

tunque la verseggiatura in generale

sia buona, pure a quando a quando
il verso si rende aspro, massime per

certe elisioni o di vocali accentate

o di dittonghi, alle quali 1'orecchio

Una tragedia a questi lumi di

luna! E di tema sacro per giunta !

Sissignori, una tragedia e proprio di

tema sacro, e non temiamo d'aggiun-

gere una buona tragedia. Non di-

ciamo perfetta, troppo ci vorrebbe
;

ma buona si, e perche tale noi ce

la siamo divorata tutta in un fiato.

L'unita di luogo e di tempo vi eos-

servata scrupolosamente, perche non
si esce mai di Gerusalemme, e in

pochissimi giorni, stavamo per dire

in poche ore, tutta 1'azione si svolge ;

bene spiccati e ben mantenuti i ca-

ratteri, e quelli di Stefano e di Saulo

veramente sublimi, raggianti di vi-

vissima luce posti a riscontro con

quelli di Caifa e di Gioele: semplice
1'intreccio (e per noi questo e un pre-

si rifiuta. Anche notera taluno che

il quinto atto, venendo dopo la morte
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del protagonista, e'superfluo. A que-

sto noi potremmo replicare die quel-

1'atto, svolgendosi tutto intorno al

cadavere del protagonista e in ma-

niera naturalissima, anche a regola

d'arte, non e cosa superfiua,bensi una

corona del dramma; ma invece amia-

mo di pigliar la risposta da un altro

capo. Si rappresenti questa tragedia,

TEOFILO (Fra) DA SOCI. -- Un apostolo fiorentino nell'Alto Egitto.

Prato, tip. Yestri, 16 di pp. 156. Yendibile anche a Firenze

presso i libra! Manuelli e Cini, e a Galceti (vicino a Prato) presso

il P. Michelangelo da S. Agata.

com' e nostro vivo desiderio, e noi

mettiamo pegno die, se per 1'esecu-

zione non resta, tutti gli spettatori

ne chiederanno la replica, e a nes-

suno verra in mente di domandare
che il quinto atto sia soppresso. In

conclusione, il drammaturgo ha bene

meritato della religione e dell'arte.

Edificante e cara lettura. Edifi-

cante, perche vi si apprende la vita

di un degnissimo figlio di S. Fran-

cesco, spesa tutta nel procurare la

santificazione e la salute del pros-

simo
; cara, perche stesa in una ma-

niera molto attraente, che senza dub-

bio sara gustata dai piu. Yero e che,

per dirla con Quintiliano, dulcibus

laborat vitiis: si vede qua e la una

certa esuberanza di vita e d 1 orna-

menti : si nota una come incertezza

di stile non ben ancora formato, e

pero alternantesi fra la naturalezza

biografica e 1'onda sonora del pane-

girico e il vaporoso fare roman-

tico, sebbene oggidi sia questo in

ribasso, e la prosa moderna da qual-

TOZZI FRANCESCO SAYERIO. Postuma. Lanciano, R. Carabba

editore, 1895, 16 di pp. 152. Yendibile in Chieti presso 1' Uffizio

del Monitore, Diocesano di Chieti e Vasto. L. 1,35, a pro

d'un' Opera pia.

gliarde, ma 1'inno, ohime! va spesso

a morire nell'elegia. Come ben dice

la coltissima signora, che manda in-

nanzi a questi versi alcune note bio-

grafiche e critiche, e una poesia

tutta intima e che solo le anime

elette sanuo gustare ed intendere.

che tempo accenni a rinsavire. Ma
queste ombre non danno che mag-
gior risalto alia luce dei pregi di

lingua, di brio, di colorito ameno, di

caldo sentimento, e d'altri siffatti,

pei quali noi salutiaino fin d'ora nel

P. Teofilo una bella speranza, non

pur del suo Ordine, ma della Chiesa

altresi e della repubblica letteraria.

Egli ha doti da salire a bella fama di

scrittore, Lectorem delectando, pari-

terquemonendo; e vi salira senza dub-

bio, purche si attenga alia maniera

dei nostri classici, adattata ai tempi

presenti, come far seppe recente-

mente il grande e caro suo confra-

tello P. Ermenegildo da Chitignano.

Benedetta la mano, che ha sot-

tratto alle fiamme, cui erano desti-

nati, questi candidi versi, effusioni

d'un'anima nata alia poesia e vissuta

nel dolore, il quale, nel fior degli

anni, ne consunse il debole corpo,

impennandole 1'ali alia patria dove

piu non si piange. I suoni che qui

si odono, or sono sospiri dolci e som-

messi, or vibrazioni passionate e ga-

ll sentimento che vi domina e qual-

che volta, non puo negarsi, un po
1 va-

poroso, un po
1

vag-o e indefinite, ma
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sempre sposato ad una forma, che

ha del classico insieme e del mo-

derno; sempre si allettante, che ti

fa leggere e sospirare, poi ledger di

nuovo, fin che 1'occhio inumidito e

intorbidato non sente il bisog-no di

staccarsi dai cari fogli... E morire a

ventiquattr' anni ! Pochi mesi dopo
celebrata la prima Messa ! Anima

soavissima, riposa in pace !

UFF1ZIO della Settimana Santa fino al martedi dopo Pasqua, secondo

il rito romano, con la versione di mons. Martini, colle rubriche

volgari, gli argomenti dei Salmi ed altre spiegazioni e coll'aggiunta

di altre preci. Edizione riveduta e corretta con la Via Crucis il-

lustrata. Palermo, libreria C. D. Pasutti, 32 di pp. 656. L. 1.

YENANZIO (P.) DA LAGOSANTO capp.
-- II terziario alia scuola

del P. S. Francesco. Lettere cinquanta. Padova, tip. Antoniana,

1894, 16 di pp. 340. L. 1,50. Rivolgersi alia tipografia, Yia

Cappelli, Padova.

Non vorremmo che taluno cre-

desse questo libro essere solo pei

Terziarii di S. Francesco: e per loro

principalmente, si, ma non per essi

soltanto. Sono lettere ascetiche, cia-

scuna delle quali contiene un tratto

di vita di quel santo a tutti caris-

simo, che e S. Francesco, e alcune

YITANZA GAGLIANO CALOGKERO. La morte e i Poeti. Studio

psichico -letterario. Catania, tip. Barbagallo, 1894, 16 di pp. 52.

morali riflessioni utilissime a coltiva-

re la pieta cristiana: e noi pero le vo-

gliamo raccomandate ad ogni classe

di cristiani, massime poi alle persone

divote; tanto piu che sono scritte

con una certa semplicita di dettato,

che si fa leggere volentieri.

La morte e qni considerata se-

condo che diversamente si presenta,

e quindi ancora diversamente e trat-

tata dalle diverse classi di poeti, e

principalmente dai poeti sentimentali,

clagli eroici, dai morali, dagli erotici,

dagli elegiaci, e dai moderni rivo-

luzionarii. II lavoro fa onore al gio-

vine Autore, poiche condotto con in-

gegno, erudizione, garbo, e giustezza
di criterii, tranne alcune inesattezze.

A cagione d'esempio, egli approva

quel giudizio, che il De Sanctis da

del Leopardi, dicendo: Noi chiu-

diamo il libro delle poesie del Leo-

pardi, non affievoliti, ma pensosi, non

increduli, ma credenti; non disperati
lei bene, ma fiduciosi... E una poesia
ic non ci culla, ma ci desta (p. 45).

ri invece pensiamo precisamente il

itrario. Quantunque sia probabile

che nel cuore di quell'infelice la fede

non fosse del tutto morta, pure nelle

sue poesie il sentimento religioso e

soffocato ed oppresso in maniera, che

in quelle pagine non senti aleggiare

1'aura della fede, ma ti piomba sul

cuore 1'afa pesante dello scetticismo;

e pero faremo nostra bensi 1'ulti-

ma delle citate proposizioni del De

Sanctis, ma, mutando la parola con

cui si chiude, diremo : E una poesia

che non ci culla, ma ci prostra. E
se talvolta ci desta, ci desta solo a

disprezzare ogni cosa, e perfino a

bestemmiare 1'Eterno.

Omai disprezza

Te, la natura, il brutto

Poter, die uscoso a comun rlanno impera,
E 1'infinita vanita del tutto.

E TAutore cita anche il Settem-

brini, che dice del Leopardi: In
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lui lo scetticismo e fuori, la fede e Trezza: Nulla comprende del do-

dentro; 1'uomo greco e esteriore, lore del Leopardi, clii attribuisce

1'uomo moderno e cristiano e na- quel suo scetticismo alle sventure...

scosto dentro. Senza fede non c'e mentre e la protesta ribelle e terri-

poeta (vedi sofisma! la parola fede bile dell'anima umana (p. 41). Non
In, piu sensi) : senza quella tempesta deH'anima umana, ma deH'anima su-

e quella lotta che e il dolore del- perba e sdegnosa di freno religiose :

1'uomo moderno... egli non sarebbe tipo dell'anima umana non e certa-

stato adorato dai giovani, che pur mente, la Dio merce, quella del Leo-

vivono di fede e di amore (p. 45). pardi ne quella del Trezza.

Ma il fatto e che i piu dei giovani, E posto cio, noi consigliamo il

che adorano il Leopardi, finiscono giovine Autore (giacche egli stesso

col perdere al par di lui la fede e modestamente ci prega di consiglio)

1'amore, e Dionon vogliachenmoiano anon fidarsi tanto dei giudizii di

altresi, come sembra di lui, senza fede certi critici, poco amici della reli-

e genza amore. gione. (V. il 2 articolo di questo

Aiiche e falso quel giudizio del quaderno).

YIVARI MELCHIADE stimatino. Pensieri e Consigli proposti

a' Giovani studios! dal p. Adolfo "Von Doss S. J. Yersione del

p. Melchiade Yivari stimatino. Pavia, tip. del priv. 1st. Artigia-

nelli, 1895, 16 di pp. 407-426. Prezzo dei due volumi L. 3.

Quest'opera fin dal suo primo giovane studioso con massirae e con-

apparire riscosse in Germania enco- siderazioni sempre adattate alia sua

mil non comuni: e, ci6 che vale me- eta e condizione, dal primo ritorno

glio di qualunque elogio, essa, come a Dio fino a quel grado di perfezione

attesta il ch. P. Lehmkuhl, si ac- a cui deve aspirare ogni cristiano.

quisto fra i giovani studiosi innu- Dobbiamo essere grati al degno tra-

merevoli amici e lettori. II ch. Au- duttore, che ha fatto conoscere in

tore, infatti, si propose di guidare il Italia questa bell'opera.

ZANCHI YINCENZ. Ein Yorbild christlicher Gesinnung, von Yin-

cenz Zanchi. Dritte erweiterte Auflage mit 5 Abbildungen,

Wien, druck v. A. Opiz, 1894, 16 9
di pp. 80.

Le Signore che intendono il te- garde, nata Bar. von Ellgut und

dasco, leggcranno con piacere e frutto Karwin. Donna di alto ingegno e di

queste pagine, dove il ch. Sac. Zan- pari pieta, carita e virtu domestiche,

chi ha saputo, in lingua strauiera, manco ai vivi non ancora trentenne,

propoi re bellamente alia loro imita- or sono tre anni, seguita daH'ammi-

zione le care virtu della giovane razione e dal desiderio di quanti

Contessa Enrichetta Maria Belle- 1'avevano conosciuta.
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I.

COSE ROMANS

1. II monumentale conservatorio pontificio alle Zoccolette restaurato ed am-

pliato. 2. Opere di carita ivi comprese. 3. L'Accademta di S. Ce-

cilia e la nuova sala de' concert!. 4. Un'altra lesione all' indipen-

denza pontificia in Roma. 5. Roma cattolica a N. S. di Lourdes, I'll

febbraio. 6. Morte di Francesco Podesti, il Nestore de'pittori moderni.

7. Appunti storici.

1. II conservatorio di S. Clemente e Crescentino a ponte Sisto,

detto delle Zoccolelte, e un'opera monumentale di cristiana carita.

Esso fu cominciato da Sisto Y colla costituzione Quamvis inftrma

del 1587, ove descrive a vivi color! i danni degli oziosi que-

stuanti, i quali egli dice in tutta la citta, per le vie e per le piazze

vagando dispersi, s'affannano a cercar pane; ne i pubblici luoghi sol-

tanto e le private case, ma i tempii altresi empiono di lor gemiti e

gridi, e stornano i fedeli, allorche sono intenti ai divini officii e alia

messa. Per tali motivi il munifico Papa compero alcune case presso

ponte Sisto, le restauro e rifabbrico in gran parte con disegno di Dome-

nico Fontana, per ricoverare i mendici d'ambedue i sessi. Egli die' prin-

cipio all'opera colla rendita annua di 9 mila scudi. Questo antico

ricovero dopo molti mutamenti e vicissitudini e ora divenuto un mo-

dello nel suo genere. Esso e dipendente dalla Elemosineria apostolica,

e Leone XIII ultimamente fe' fabbricare un nuovo braccio
;
talche la

fabbrica tutta e ora una delle migliori sul Lungotevere alia destra

del flume, presso il detto ponte Sisto. II giorno 2 febbraio ne fu aperta

solennemente la cappella alia presenza di Mons. Cassetta, Elemosi-

niere di Sua Santita e preside dell'Istituto *.

1 Ci piace riferire qui 1' interrogatorio che nel 1596 si faceva ai po-

veri, prima che fossero ammessi nell' ospizio. Da esso si vede non solo

la prudenza e la cautela onde si procedeva, ma altresi come, quando il

mondo era cristiano, alia cura del corpo si accoppiava sempre quella del-

1'anima. Ecco 1' interrogatorio. 1. Se sa il pater noster, ave Maria e

credo. 2. Quanto tempo e clie non si e confessato, dove et da chi si con-
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2. II nuovo fabbricato di monumentali proporzioni e dello stile

del 400 e tanto la parte nuova, quanto il riordinainento dell'antica

furono compiute sotto la direzione del Cav. Antonio Parisi, romano. II

magnifico Istituto comprende ora tali parti : // conservatorio delle or-

fane; L'asilo infantile; I laboratorii; La farmacia gratuita pei poveri

a domicilio ; La cappella. L'egregio foglio cittadino, La Voee della Ve-

riia, ci fornisce la descrizione di tutte queste opere o parti dell'Isti-

tuto pontificio. La prima di tali opere e il Conservatorio delle

orfane die vi sono ricoverate nel numero di cento circa. Yi ricevono

la piu compiuta educazione civile, morale e religiosa, addestrandosi

fin da bambine ad ogni sorta di faccende domestiche ed a lavori

donneschi d'ogni genere, dai piii ordinarii ai piu sopraffini. Sono per

esse destinati bellissimi dormitorii, spaziose sale per uso di labora-

torii, bel refettorio, buona infermeria, sale da ricevimento, da ri-

creazione, guardarobe, sala da bagno, terrazze amplissime coperte e

scoperte per sollazzo nei giorni che non escono a passeggio, e quant' al-

tro si richiede pel fine della istituzione. Si aggiunge un' Asilo in-

fantile per piu che 250 bambini d'ambo i sessi, fornito anch'esso di

ampia sala con palco a gradini, spogliatoio, refettorio, sala di studio,

spazioso cortile scoperto e porticato coperto per la giornaliera ricrea-

zione. Seguono i Laboratorii per le giovani esterne che da mane a sera

sono occupate in lavori di ogni sorta, non escluso lo stiro e la lavan-

deria, contro una proporzionata retribuzione, guadagnandosi cosi one-

fesso 1' ultima volta. 3. Se sia solito andare alia dottrina Christiana et

dove. 4. Dica il nome, cognome, patria, eta. 5. Quanto tempo & che

si trova in Roma, et la causa della sua venuta. 6. Dove habita, et quanto

tempo e che vi habita. 7. Se ha moglie, figliuoli, et quanti, et dove et

che sorte d'altri parenti et dove. 8. Quanto tempo e che va mendicando

et dove habbi mendicato per lo passato. 9. Se possiede beni mobili o

immobili et che masseritia si trovi haver di presente et dove. 10. Se sa

arte di sorta alcuna, et quanto tempo 1'ha esercitata. 11. Se e stato pro-

cessato o prigione et se ha lite o inimicitia con alcuno. 12. Che pen-

siero e il suo, et cio che disegna fare per 1'avvenire. Dall'aspetto e dalle

risposte che dara il povero alle suddette interrogation!, facilmente si po-

tra raccogliere 1'indirizzo che se gli havera da dare. Se si scorgera esser

persona vagabonda et atta a procurarsi il vitto in altro modo, non se le

dii sorte alcuna di recapito, ma si noti il suo nome et stato personale nel

libro destinato a quest'effetto, accio sii licenziato et ripreso gravemente con

ammonirlo che si parta da Roma, altrimenti sara castig-ato come vagabondo

conforme alii Bandi. Nell'hospitale di ponte Sisto, s'haveranno di ritenere

solamente quelli poveri miserabili et privi di ogni altro ajuto, li quali o

per vecchiezza, o per cecita q per stroppiamento notabile delle membra,

non potranno procacciarsi il vitto n6 col mendicare ne in altra maniera.

(Yedi La Beneficenza romana di Quirino Querini; Roma, Setth, 1892).
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stamente e condito da una sana educazione specialmente religiosa,

quel pane, che altrimenti sarebbero costrctte andarsi a guadagnare nelle

pubbliche officine. Comprese quelle che si dedicano piit particolar-

mente agli studii elementari divisi in cinque classi, esse sono ora

circa 200. Anche per tale opera non e a dire come 1'edificio com-

prenda quanto e necessario in genere di laboratorii, sale da stiro, re-

fettorio, terrazze da ricreazione, un magniQco bucataio ricco delle acque

Paola e Marcia, e stenditoi coperti e scoperti spaziosissimi. Final-

mente sotto al gran portico sul Lungotevere apresi 1'accesso al pub-

blico Dispensario medieo-chirurgico gratuito diretto dagli esimii pro-

fessor! Cav. Petacci Medico e Cav. Topai Chirurgo, che lo fecero

preparare in reiazione coi pin recent! sistemi, fornendolo di tutto

queirarmamentario che fu all'uopo giudicato opportune. Evvi annessa

una grandiosa farniacia con laboratorii forniti d'ogni necessita, dalla

quale, oltre 1'assistenza medico -chirurgica, ottengono quotidianamente

i medicinali gratuiti tutti quei poveri che, stante la loro miseria, non

potrebbero procurarseli altrimenti. L'intero stabilimento per la parte

amministrativa dipende dalla Elemosineria apostolica : ma 1' anda-

mento interno e disciplinare e affidato alle Figlie della Carita di San

Yincenzo de' Paoli che hanno fra loro divisa la cura dei molteplici

servizi indicati sotto 1'abilissima direzione della loro impareggiabile

Superiora Suora Rosalia Boyer.
3. Tra le commemorazioni fatte in quest'anno in onore del Pale-

strina, oltre quella solennissima eseguita in Yaticano alia presenza
di Leone XIII, sotto la direzione del Comm. Mustafa, non sono da

dimenticare due altre non meno solenni fatte dalla celebre Accademia

di S. Cecilia in Roma, la prima sotto la direzioce del maestro Sgam-

bati, la seconda e piu recente, ossia il 2 febbraio, sotto quella del

maestro Terziani. La causa d'una seconda commemorazione in grembo
alia detta Accademia e stata 1'apertura d'una splendida sala di con-

cert!, costruita e condotta a compimento in quest! stessi giorni ;
ne

ci pare di doverne trascurar la memoria in questa cronistoria romana.

L'Accademia di S. Cecilia rimonta fino a! tempi della rifosma pale-

sMniana della musica sacra 4
. Essa e un'opera papale ed ha in suo

favore Bolle, Brevi e Rescritti
;

e Gregorio XIII, annuendo forse

alle preghiere del Palestrina, nel 1584, a quanto pare, fondo cano-

nicamente il sodalizio erigendolo a Confraternita, detta : Gongrega-
zione dei musid di Roma sotto I'invocaziom di S. Cecilia. Urbano YIII

nel 1624 concesse alia Congregazione la licenza dell' insegnamento
musicale e il compito di rivedere la musica ecclesiastica pronun-

1 ENRICO TOSTJ, appunti storici sulla r. Accademia di S. Cecilia Roma,
tip. Pallotta, 1885.
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ciando, ove occorresse, anche il veto per la pubblicazione. La potenza
deiristituto di S. Cecilia alia fine del secolo XVII ottenne un grado
molto elevato in Roma, ed alle sue regole erano obbligati attenersi

tutti i musici di professione, eccetto i cappellani cantori pontificii.

II luogo occupato dal detto Istituto non fu serripre il medesimo nel

corso di tre secoli, e non e nostro scopo discorrere qui di tutte le

vicende di quello. Sotto Pio IX 1'Istituto fu dotato d'un ordine ca-

valleresco e si nomind Pontificia Congregazione ed Accademia di S. Ce-

cilia. Dopo il 1870, il 12 ottobre, una Commissione governativa an-

nesse il luogo dell'Accademia, la biblioteca e 1'archivio fino al 1875,

anno, in cui 1'accademia fu nuovarnente e diversamente ordinata e

costituita, e da pontificia divenne regia, come tante altre cose. Da

essa, come da quercia antica, germoglio qual ramo novello, il Liceo

musicale. L'Accademia risiede ora in una parte del monastero delle

Orsoline in via de
}

Greci, un'altra annessione, fatta sempre colla legge,

come si usa nelle citta e tra persone civili. La nuova sala de' con-

certi, di cui parlammo, fu cominciata nel 1886 sul disegno dell'ar-

chitetto Pompeo Castellacci
;
la costruzione duro quasi un decennio, ed e

costata la bella somma di 240 mila lire. Eccone la descrizione fatta

da un giornale cittadino. La nuova sala e riuscita di una eleganza

straordinaria
;
tutta bianca a stucchi, di forma basilicale, sullo stile

del risorgimento italiano (1500). Lungo le pareti, sopra 1'imbasa-

mento, dove si trovano le porte d'ingresso, sono due tribune a forma

di balcone, sorrette da doppie mensole, il cui fregio, un giuoco di

putti in altorilievo su tredici tavole, rappresenta la storia degl'istru-

menti musicali dai tempi primitivi ai nostri. Disopra sorge il pa-

rapetto delle tribune, ornato a balaustre e pilastrini, dietro il qual<

elevasi lo stilobate tutto in giro alia sala, e su di esso impostano

pilastri d'ordine composto a capitelli variati che sorreggono la corom

del soffitto. Fra i pilastri sono aperte sedici finestre, che danno lu<

al salone durante il giorno, mentre alia sera esso e splendidameni

illuminate a luce elettrica. La grande sala e capace di contenere mill(

e ducento persone. In fondo sorge maestoso il grande organo a 35 regisl

e 2998 canne, costruito dalla casa Walcker di Ludwigsburg, e sottoposl

il palco orchestrale per 70 suonatori e il palco corale per 130 esecutori.

In fondo la tribuna reale, di fattura elegante come le due laten

pel pubblico... II soffitto e scompartito in settanta cassettoni e tre

grandi lacunari. L' assieme del salone e sobrio ed elegante. Esso e

isolate completamente dall'edifizio, mediante intercapedine sotterranea

ed e percid riuscito perfettamente acustico. E fiancheggiato da du*

gallerie, nelle quali sono aperte quattro porte verso la platea.

4. La guardia nobile di Sua Santita, il Conte Cecchini, era ri-

corso alia Corte d'appello contro la tassa di ricchezza mobile imposta
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dal Governo sulla pensione che egli percepisce dal Yaticano. La ra-

gione era perche tutti gli altri Italian!, addetti alle ambasciate, sono

esenti da quella tassa, perche il territorio delle ambasciate e consi-

derato territorio estero e perche non sono stipendiati dal Governo

italiano. Le stesse ragioni, anzi piu che mai, senibra che dovessero

valere per gli addetti al servizio del Papa, che e per legge dichiarato

Sovrano. Molto piu che parecchi altri official! al servizio della S. Sede,

benche vivano fuori del Yaticano, sono esclusi per le dette ragioni

dalla tassa suddetta. II 22 gennaio quindi il Cecchini ricorse in Cas-

sazione, ma questa rigetto il ricorso, ed egli fti condannato alia

perdita del deposito, al pagamento delle spese e dell'onorario di

avvocato. Or ecco che la Cassazione s'erige a giudice di cio che ri-

guarda i diritti della sovranita attribuita dalla legge delle guaren-

tige alia S. Sede. Ma quale argomento ebbe la Cassazione per la sua

sentenza ? Eccolo :
- - II Papa gode per la legge delle guarentige un

assegno di 3 milioni e 225 mila lire. Con tal trattamento il Papa ri-

inunera i suoi officiali. Dunque e lo Stato che rimunera gli addetti

al servizio della S. Sede. Dunque paghino anch'essi la ricchezza mo-

bile. Ma neppure quest' argomento regge ; poiche il Papa non

riceve un soldo dallo Stato
; egli vive coll'obolo de' fedeli. Se 1'e-

rario voleva far cosa meno inopportuna, osserva egregiamente la Voce,

e conseguire il diritto che credeva di avere, avrebbe potuto eserci-

tare la sua intromissione altrimenti, diffalcando cioe dalla dote stessa

(che esso non da al Vaticano) la tassa di ricchezza mobile delle Guar-

die. Fra le due intromission!, del resto, 1'una fu riputata piu efficace

e piu pratica e venne scelta. Cosi, oltre che dalle casse dello Stato

non esce un centesimo dei tre milioni e piu, vi entra una somma

per dote non ricevuta. Questo si chiama fare le cose pulitamente e

-ad un tempo con vantaggio.

5. L'acqua che batte lo scoglio del inare non fa altro che faiio

divenir piu lucente. Cosi il romanzo zoliano contro i fatti di Lour-

des s'e infranto contro uno scoglio. Quel romanzo inoltre ha ecci-

tato viepiu la parte cattolica, che e sorta unanime a rinttizzare le fa-

cili e maligne negazioni romanzesche. Da un anno in qua si e formata

una biblioteca intera di operette riguardanti 1'apparizione e i mira-

coli di Lourdes, e quandochessia ne faremo una rassegna. In capo a

tutte sta la conferenza, da noi narrata, del dottor Boissarie, il quale
chiamo a Parigi i guariti miracolosamente a Lourdes e ha detto con

la semplicita e maesta epica : Udiste il romanzo di Emilio Zola ? Or

ecco la storia. In Koma, I'll febbraio, ricorrendo il 35 anniversa-

rio dell'apparizione alia grotta di Lourdes si e celebrata la festa

della Madonna in due chiese : in S. Maria in Aquiro e in S. Rocco.

Alia festa precede un triduo solenne e il popolo gremiva le due
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chiese per manifestare la sua fede, contrapponendola agl' insulti vil-

lani lanciati anche in Roma contro Maria nel noto discorso all'Al-

bergo di Eoma, alia presenza del roinanziere incredulo. II popolo per

quattro giorni consecutivi ascolto la narrazione cle' fatti di Lonrdes,

esposti in S. Maria in Aquiro clal P. Ballerini e in S. Rocco dal P.

Micali. La frequenza de' saeramenti, che e il meglio delle feste cri-

stiane, in ambedne le chiese fu grande assai. La sera stessa dell' 11,

il prof. Lapponi, medico pontificio, fe' una dotta conferenza al Gir-

colo dell' Immacolata, dinanzi ai rappresentanti di molte societa, de' pel-

legrini dell 'Emilia e di altre persone. II suo tema fu : I mira-

coli di Lourdes e le obbiezioni de' medici . Con calda e persuasiva

parola passo in rassegna le varie ipotesi, messe in campo dalla parte

avversa, comme I'allucinazione, I'illusione, la suggestions, facendo ve-

dere come i fatti narrati sono sopra e contro tutte quelle ipotesi.

E vero, egli fini, noi non conosciamo tutte le risorse della natura;
ma delle sue leggi sappiamo abbustanza per dire che il loro con-

trario e fisicamente impossibile. Ora a Lourdes si avvera cio che a

tali leggi e contrario, cio che fisicamente impossibile. D'altronde

il movimento mondiale verso Lourdes e una conferma dei miracoli

che ivi si compiono ; giacche enorme e netta e la differenza che

passa tra lo slancio odierno del mondo verso quel grande santnario,

ed i commovimenti sociali prodotti gia da allucinazioni, da illusioni

e da suggestioni. E tempo ormai di smettere i pregiudizi ed i ri-

spetti umani, avendo il coraggio di chiamare i fatti col loro nome

e di tributare alia Beata Yergine di Lourdes la gloria e gli omag-gi

che le competono.

G. II giorno 9 febbraio, nella bella eta di 95 anni, moriva qui in

Roma nel palazzo Doria Pamphili il Nestore dei pittori moderni,
Francesco Podesti, 1'antore della sala della Concezione in Yaticano.

Mori assistito arnorosamente dal sacerdote, da qualcheduno della sua

famiglia e dagli amici. Francesco Podesti nacque in Ancona il 25

marzo nel 1800, e orfano di 15 anni era venuto a Roma alia scuola

del celebre Camuccini. II Podesti era decano degli Accademici di

S. Luca e de' pittori italiani, membro dell'Istituto di Francia e delle

primarie accademie artistiche e letterarie d'Europa. Dotato di fertilis-

sima ispirazione porto al sommo la perfezione dell'arte in ogni genere

di pittura : religiosa, profana, storica, di paesaggio, ad olio, ad affre-

sco e a pastello. Ebbe onorificenze da parecchi Sovrani d'Europa e

da Napoleone III una grande medaglia d'oro all'esposizione di Parigi.

I suoi lavori sono sparsi nelle reggie, nelle chiese e in molte fami-

glie principesche. La Voce di Roma dice essere un 400 le sue com-

posizioni piu note, oltre a circa 350 ritratti ad olio e 200 tra ritratti
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e figure a pastello ;
e quindi fa 1'elenco delle principal! che ci piace

registrare in nota i
.

7. APPUNTI STORICI. 1. Una lettera alia Verite in nome del

Papa. Non e molto, partiva dal Yaticano una lettera sM'Univers di

Parigi, in cui il Papa lodava lo zelo di quell'effemeride e di altre che

ne seguivano le tracce, in sostenere le idee del Papa circa i noti con-

sigli dati da lui ai Francesi intorno la questione de' partiti politici ;
e

all'istesso tempo si esprimeva il dispiacere che qualche altro giornale

non seguisse que' consigli. A Parigi si dispute molto se la dizione

italiana della lettera qualche altro giornale designasse un solo gior-

nale o piii. II sig. Augusto Russel, direttore della Verite, dubitando

non forse si facesse ivi allusione al suo foglio, si rivolse per ispie-

gazione al Card. Rampolla. Questi rispose che si, e francamente gli

diceva : Dalla letttira della Verite e dallo spirito che la informa, si

e potuto constatare che essa, non ostante la sua persuasione di secon-

dare le vedute della Santa Sede, si trova colla stessa in disaccordo.

I suoi articoli infatti sono diretti piuttosto ad eccitare gli animi contro

la Repubblica, tuttoche se ne accetti il fatto costituzionale
;
nello spi-

rito dei lettori alirnentano il convincimento che la pace religiosa in-

vano potrebbe attendersi da una tal forma di governo ;
e presentano

sovente le cose in modo da dare a divedere che la situazione, invece

1 Francesco, da Rimini Dante e Virgilio all'Inferno L'assunzione

della Vergine / briganti di Sonnino La morte di Eteocle e Polinice

(donata al Municipio d'Ancona, sua patria) II martirio di San Lorenzo

(esistente nella cattedrale d'Ancona ricca di altri affrescbi del Podesti, che

dipinse ancora nella chiesa del Sacramento di quella citta) La distru-

zione d'Ercolano una Pieta La morte di Santa Dorotea Giotto e

Dante Osostro, 1'eroe di Zante nel 1821 II Corsaro una Baccante

Bersabea San Giovanni L'interno dello studio Podesti Tasso alia

Corte di Ferrara La storia di Bacco Le Gesta Deorum Diana e le

Ninfe (queste ultime quattro opere eseguite nel palazzo Torlonia in Roma)
La storia di Psiche I mendicanti (distrutto in un incendio ad Am-

burg-o e di cui vi e una copia a Napoli) II Decamerone 11 Ratto di

Proserpina II ratio d'Europa L'angelo della Giustizia La toletta di

Venere 11 Giudizio di Paride II martirio di Santo Stefano II giu-
dizio di Salomone II Giuramento degli Anconitani La nascita di Ve-

nere La danza delle ore La fuga di Lot Davide suonatore Fran-
cesco I allo studio del Cellini Lodovico il Moro, (eseguito per commis-
sione del Re di Napoli Ferdinando II) Enrico II di Francia al letto di

morte II ratio di Psiche II martirio di S&n Sebastiano IL battesimo

di San Paolo. Ratfaele mostrando al Bembo il quadra della Trasfigura-
zione. I grandiosi affreschi della Sala della Concezione al Vaticano, ese-

guiti per ordine di Pio IX Anania che risana I'Apostolo La Ve/'gine ed

il fanciullo, eccetera.
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di migliorare, si aggrava. Per cotal guisa crea la Verite da una parte

un'atmosfera di sfiducia e di scoraggiamento, e dall'altra attraversa

ed arresta quel movimento concorde di volonta, desiderate dalla Santa

Sede principalmente in vista delle nuove elezioni, ed atto a spingere

innanzi le buone disposizioni di coloro che per umani riguardi sono

ancor deboli e timidi nel far ragione alle legittime esigenze de' cat-

tolici. II sig. Eussel ha accolto con sommessione le parole del Ya-

ticano e la sua lealta e rettitudine meritano ampia lode. 2. Fu-

nerali a Francesco II di Napoli. Oltre quelli gia celebratisi a S. Maria

d'ltria, chiesa de' Sieiliani, se ne sono celebrati altri, il giorno 8 feb-

braio, alia chiesa dello Spirito Santo de' Napoletani, a cura del su-

periore Mons. Di Bisogno. Yi assistevano parecchi Cardinal], varii

Ambasciatori e la nobilta romana. 3.* Ibeni della chiesa di S. Eligio

de' ferrari ed un parere del Consiglio di Stato. Questi beni divennero

preda del regio demanio, come gli altri, per la famosa legge che ha

il nome di Crispi. II Primicerio della confraternita de' fabbri ferrai,

Mons. Y. Sebastiani, ricorse alia Corte d'appello e provo che que' beni

appartenevano alia chiesa, non alia confraternita. La corte d' appello

ha dichiarata ingiusta la confisca del Demanio e irrita la presa di pos-

sesso, condannandolo insieme con la Congregazione di carita a render

conto della tenuta amministrazione, a restituire i beni ed a risarcire

i danni. Per tutto cio il Demanio dovra sborsare un milione circa di

lire. // Consiglio dei Comuni e delle opere pie}
n. 21, a. YI, p. 33,

reca un parere del Consiglio di Stato che e utile riportare a tale

propcsito : Non e da concentrarsi il patrimonio d' una Confra-

ternita quando per lo scopo, che si concreta in periodiche funzioni di

culto, per i doveri spirituali ch'essa adempie e per gli obblighi con-

tratti verso i confratelli, tutti inerenti a fini religiosi, e escluso ogni

scopo di beneficenza. 4.* L'ottavo centenario della prima crociata.

II 29 gennaio il S. Padre invio una lettera al Vescovo di Clermont, sulla

celebrazione dell'ottavo centenario della prima crociata, indetta da Ur-

bano II nel 1095 nel Concilio generale di Clermont. II Papa tra le

altre cose dice : Noi concediamo di buon grado, in virtu della no-

stra apostolica autorita, che i fedeli di Francia e degli altri paesi, i

quali visiteranno, entro 1'anno del prossimo giubileo del Concilio di

Clermont in Alvernia, la basilica di essa citta, in cui si venera da

tempo immemorabile la santa immagine della beata Yergine sotto il

titolo di Nostra Signora del Porto, possano lucrare una volta tutte le

indulgenze plenarie e parziali, di cui i romani Pontefici hanno arric-

chito il pellegrinaggio di Gerusalemme, purche confessati dei loro pec-

cati e comunicati preghino pei bisogni generali della santa Chiesa

per 1'estirpazione delle eresie e degli scismi e segnatamente per il

ritorno all'unita cattolica delle chiese orientali separate. 5. Cir-
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colo oratorio pe'Sacerdoti. Questo Circolo e stato fondato dal Can. Cin-

quemani a fine che i Sacerdoti novelli abbiano una palestra per ad-

destrarsi alia predicazione. Esso fu aperto il 10 febbraio nella chiesa

del S. Cuore al Circo Agonale con un discorso del Card. Paroochi. II

giorno seguente i socii cominciarono per turno la loro predicazione,

che si fa ogni sera nella stessa chiesa, poco prima dellMve Maria,

per lo spazio di un quarto d'ora, con bello e divoto concorso di po-

polo, al quale sembra che ]a nuova istituzione torni gradita. Ogni

quindici giorni nel Circolo si terra una conferenza ascetica pei soli

sacerdoti.

II.

COSE ITALIANS

1. Le elezioni amministrative di Milano: trionfo del principle religiose.

2. Scioglimento del Consiglio del Banco di Napoli. 3. I soliti tumulti

nelle Universita italiane. 4. Miserie e lusso. 5. Manifesto della gio-

ventu italiana contro il romanziere Zola. 6. Appunti storici.

1. II fatto principale d'indole politica e religiosa (e piu religiosa

che politica) di questa prima meta di febbraio e senza dubbio quello

delle elezioni amministrative della capitale morale d'ltalia, Milano.

Tutte le parti, a leggere i diversi fogli, si sono attribuite la vit-

toria; ma, come lealmente afferma VItalia del popolo, il Card. Arcive-

scovo di Milano fu il vero trionfatore della citta, il giorno 10 feb-

braio. E il trionfo della parte cattolica fu tanto piu insigne, quanto
meno in essa entro la politica ;

anzi questa, a dir vero, non v'entro

affatto; quella politica, intendiamo, strettamente presa, che riguarda
il Governo, e si distingue dall'ordine morale e religiose . Quindi si

spiega come, trionfando questo, tutti i partiti (in ispecie i monar-

chic! sabaudistici e crispini) si sono affrettati a farsi belli del sole

d'agosto ed hanno detto, come il dottore enciclopedico : Non faccio

per vantarmi, ma oggi e una bellissima giornata. In queste ele-

zioni milanesi, dunque, affinche nell'amministrazione cittadina fosse,

quanto era possibile, esclusa la setta anticristiana, piu o meno con-

cretata nelle liste democratiche, radicali, repubUicane e socialiste, la

parte liberale moderata fe' un contratto co'cattolici, di votare un'unica

lista, comune ad ambedue le parti. Fu questo, notisi bene, un contratto,

non una lega, e fatto solo per iscopo di tattica, per opporsi, cioe,

ai radicali e socialisti. Ne i cattolici 1'accettarono se non a patto che

i moderati fossero d'accordo sull' insegnamento religiose nelle scuole

e su altri punti d'ordine morale cristiano. La politica governativa
non v'entro affatto. In tal modo le varie parti si prepararono alle

elezioni, che furono un mirabile esempio di compattezza e di disci-

Serie XVI, vol. I, fasc. 1073. 39 23 febbraio 1895.
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plina a tutta 1'Italia. Ed eccone il frutto. Di 80 consiglieri, 58 riu-

scirono della lista concordata tra cattolici e moderati, e solo 22 della

parte avversaria, coinposta di radical!, socialist! e repubblicani (alias,

massoni). In tal modo i cattolici hanno liberate il Comune milanese

clal giogo de' massoni, che senza gli sforzi di quelli avrebbero occu-

pato i 64 seggi della maggioranza. II nuovo Consiglio milanese sara

dunque costituito cosi : Moderati 42
;

Cattolici 16
;
Radicali e Eepub-

blicani 22. I votanti per la lista vincitrice, secondo V Osservatore cat-

toli-co, furono 14,400, e per la lista vinta furono 13,200. E da notarsi

che SLI 46,332 iscritti, votarono solo 28 mila. Secondo un conto fatto

dair Osservatore cattolico, le forze delle varie parti, se non si faceva

il contratto, sarebbero state le seguenti :

Eadicali 9000

Socialisti 4200

Moderati 4400

Corriere della Sera 2000

Cattolici 8000

Circolo indipendente 400

Sarebbe una delizia, se lo spazio eel permettesse, far vedere ai lettori

come i socialist! e i radical! si sieno avventati contro i moderati che

si collegarono co' cattolici, come dicemmo, ricordanclo ai loro fratelli

in liberaleria che i cattolici son nemici della patria, che anelano

a ridare il regno temporale al Pontefice, scacciando da Roma la di-

nastia plebiscitaria di Savoia... e di affidare la gioventu ai seguaci

di Loiola. Cosi la Sera. Or bene, Milano ha risposto alia Sera e ai

suoi compari. Or se 1'abbia per detto.

2. Lt'Agenzia Stefani comunicava il 4 febbraio ai giornali questa

irnprovvisa notizia : Con decreto reale del 3 febbraio pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera e preceduto da una lunga rela-

zione, e stato sciolto il Consiglio generale del Banco diNapoli, e sono

stati sciolti il Consiglio centrale di amministrazione del Banco ed i

Consigli di amministrazione delle sedi e succursali. Tutti i cui com-

ponenti, insieme col Direttore generale dell'Istituto, il sig. Martu-

scelli, cessano dai loro uffizii. E inviato presso il Banco come regio

Commissario straordinario il Comm. Giovanni Simeone, direttore ge-

nerale nel ministero delle finanze. La consegna del Banco al regio

Commissario sara iniziata oggi con 1' intervento del capo dell'ufficio

centrale d' ispezione sugli istituti di emissione. II decreto fa obbligo

al Ministro del tesoro di presentare al Paiiamento, non piu tardi del

30 giugno 1895, un disegno di legge per la riforrna degli statuti del

Banco e delle amministrazioni dipendenti. Chi sappia che cos'era

il Banco di JNapoli per le province meridional!, quanti official! vi
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erano adcletti nelle molteplici sedi e ramificazioni e come esso Banco

ogni anno esercitava lo sconto di piu di 600 milioni all'anno, inten-

dera la portata del decreto di Francesco Crispi. II Banco dunque, i

gran quattrini di cui esso dispone e grinnumerevoli official! insieme

col regio Commissario, il sig. Simeone, sono per ora dipendenti uni-

camente dal rninistero o meglio dal suo capo che e Francesco Crispi.

E le elezioni general! sono imminent!. Immagini dunque il lettore i

comment! indefiniti che sono stati fatti. Or che cosa c'e di netto in

questo grosso affare ? Distinguiamo due cose : la parte obbiettiva o realta

delle cose e la subbiettiva. Quanto alia prima, par certo che il Banco

di Napoli avesse nell' anima non pochi peccati e forse peggiori di

quelli della Banca romana, e cio era gia noto da molto tempo. Di-

cono dunque alcuni, come il Corriere nazionale, esser bene che

venga Ercole e faccia passare il fiunie per queste stalle d'Augia. Ma

qui sta il busilli, e comincia la parte subbiettiva, come la chiamainmo,
cioe i divisamenti del sig. Crispi in quel decreto fulmineo. Qiustiamo
nelle cause probabili, ma non dispregevoli dello scioglimento. Una e,

dice la Corrispondenza verde, che il portafoglio del Banco napolitano
e pieno di sofferenze politiche, ed e piii facile seppellirle sotto un regio

Commissario. L' altra e (e questa ci sembra certa) la voglia di fare

una Banca unica, dipendente in tutto dal Governo, il quale avra

cosi il nionopolio anche de' quattrini, come ha quello dell' insegna-
mento. Aggiungono che il Direttore Martuscelli avesse perduta la

grazia del Crispi e che tutta 1'amministrazione non era ossequente
ai voleri di lui. II Banco di Napoli era una gloria tutta cattolica di

quella citta, perche fondato da S. Gaetano Thiene per sollievo de' po-

veri. I Napolitani sono dolentissimi dello scioglimento di quel Con-

siglio : molto piu che la loro terra par divenuta ormai la terra dei

Commissarii e degPIspettori straordinarii. II Roma di Napoli affernia:

E un continue sfregio, un continue insulto che queste province
stanno ricevendo dal giorno in cui con grande annegazione sacrifica-

rono tutto sull'ara dell'unita nazionale.

3. E rieccoci ai soliti tumulti nelle Universita italiane. Si die' prin-

cipio in quella di Napoli, ove gli studenti pretendevano una ses-

sione straordinaria di esami a marzo. Sopra oltre quattromila studenti,

gli schiamazzatori saranno stati un centinaio o giii di 11, rompendo qual-
che vetro cosi per chiasso. Non era gran cosa. II meglio, pare, sa-

rebbe stato ricercare i colpevoli e puniiii. 11 Baccelli pero con un
decreto ministeriale chiuse 1'Universita e 1'anno accademico per tutta

la scolaresca. Tomato poi a piu miti consigli, dissc che riaprirebbe
1' Universita a certi patti, tra cui la perdita degli esami di luglio e

1'attestato di coloro che dichiarassero sul proprio onore di non
aver fatto cagnara, i quali riceverebbero una tessera d'ammissione.
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Consider! ognuno quanta filosofia pedagogica si contiene in questi re-

golamenti del Ministro ! Alia Universita di Napoli fece eco questa di

Koma, e gli studenti di essa si dichiararono imiti con quelli di Na-

poli. E il tutto procedette con fischi, viva, abbasso, tumultuose riu-

iiioni, scioperi e corse per la citta. Di primo botto il Baccelli di-

chiar esclusi dalle scuole quattro studenti, indicatigli dalla polizia

come rei. Di qui nuove ire e scandescenze degli scolari romani, nuovi

tafferugli, comizii, rottura di vetri e grida di viva e di abbasso, con

intervento di soldati. E le cose andarono tanto oltre eke il Ministro

dichiaro chiusa anche 1 'Universita romana. Ma vedranno i lettori che

tutto finira in una bolla di sapone e il Ministro si rimangera i suoi

decreti. Anche a Palermo ed a Geneva avvennero simiglianti tumulti;
ma non e pregio delPopera narrarli minutamente.

4. Piu grave e il flagello della fame in alcune terre non lungi

da Eoma, e cio per due cause, delle quali una e la neve e il cattivo

tempo, 1'altra le tasse eccessive. Tra le altre terre, citiamo ad esem-

pio il pae.se di Sambuci, dove per un' inchiesta fatta si sono trovate

120 famiglie senza cibo, ove qualche persona si cibava da tre giorni

con qualche cardo raccolto tra la neve, ed ove dal dicembre in giu

una diecina di lattanti sono morti per inedia. Ad Acerra si sono rin-

novati i tumulti de' villaggi siciliani dell'anno passato. Yerso le 7

del giorno 11, narra la Voce, un ragazzetto di circa 15 anni passava

per entro la linea daziaria con un asino che portava pochi chilogrammi

di crusca
;
e poich5 anche questa e soggetta a un lieve dazio, gli

agenti della barriera presso la stazione hanno dichiarato la contrav-

venzione. II ragazzo ha protestato ;
molti operai disoccupati sono ac-

corsi pigliando le difese del contravventore contro le guardie. Alia

gran calca di popolo le guardie han ceduto
;

il contravventore e stato

liberate ed e stato portato in trionfo per le vie di Acerra. E bastato

questo fatto perche 1' incendio divampasse. La folia, che prima era

di poche ceiutinaia di persone, e ben presto aumentata, ed alle grida

di abbasso le tasse, afobasso il dazio sulle farine, si sono commessi dei

fatti deplorevolissimi. II casotto del dazio alia ferrovia e stato subito

bruciato, e lo stesso e accaduto di tutti quelli situati lungo la cinta

daziaria. Questo e il racconto della miseria. A Roma intanto s'in-

nalzano monumenti agli eroi p. es. quello del Garibaldi al Gianicolo,

del Minghetti dinanzi a palazzo Braschi, quello del Cavour ai Prati

di Castello, setiza parlare del solennissimo a Y. E. PL monumento

al Cavour e venuta ora fuori una spesetta imprevista di circa 250 mila

lire. E perche ? Ce lo narra il Diritto. Sul punto ove stanno da

dieci anni la prima pietra e le altre costruzioni del monumento,
come e noto, sorge il cantiere del palazzo di Giustizia. Ora si deve

sgombrare tutto cola, eppero trasportare i blocchi di marmo, le

segherie a vapore coi relativi capannoni e gli altri capannoni degli
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scalpellini, come pure devono rimuoversi tutti i muri di cinta del

cantiere e in pari tempo trasportare il tutto in altra area sul Lungo-

tevere e rifare quindi i relativi muri di cinta da ambe le parti.

5. Non possiamo non trasmettere alia storia un nobile manifesto

di alcuni studenti bresciani, dell' Unione Leone XIII, rivolto a tutti

i giovani d' Italia, quale solenne disapprovazione dell'opera dello Zola,

di questo straniero alia nostra patria e alia nostra Fede, che venne

teste tra noi. giovani d'Italia, pochi mesi fa, uno straniero, che

con sozza penna avvili la scienza, strappandole la corona del sopran-

naturale, scendeva in Italia a mendicare da noi quel plauso, che la

nobile rappresentanza dell' ingegno francese gli aveva negate. Noi

vedemmo quest' uoino passare trionfante per la terra di Dante, di

Raffaello, del Palestrina, salutato come un grande dell' arte, ei che

dell' arte rinnego il sublime ministero
;

incensato come un grande

dell' umanita, ei che temerariamente tento raphie quella Fede, che

la ravvicina a Dio e ne lenisce i dolori. Koma massonica schiuse

festante le sue porte a Zola, che traviso Colei che con materno

auiore stringe a se 1' intera umanita, sotto 1' irrisoria forma d'una

aerea concezione : fu la che tra i fumi dei banchetti e tra le piti

basse adulazioni suono una voce, che offendeva gravemente la nostra

coscienza di cattolici e d' Italiani : un insulto a Maria. Si : fummo
offesi noi come cattolici, perche Maria e la piu soave e la piu cara

delle nostre credenze; offesi noi come Italiani, perche la nostra glo-

riosa terra fu teatro splendido, nei secoli della potenza, della Yei>

gine; perche sono italiani i sontuosissimi templi, che un' arte ispi-

rata dal suo culto le eresse. Noi fummo offesi, crudelmente offesi
;

e vivamente protestiamo. II santo Yegliardo di Roma cattolica, sde-

gnando accogliere 1'oltraggiatore di Maria, ne incoraggio e ne pre^

cedette nella protesta. Non possa lo Zola annunciare ai suoi conna-

zionali amniiratori che 1' italiana gioventu con muto assenso s' in-

chino innanzi a lui. giovani, pugnanti sotto il gran vessillo di Dio

e del Papa, con voce concorde mostriamo come in noi palpiti il cuore

de' nostri padri, come a noi brilli la fiamma dei nostri artisti, come

in noi s'esplichi vigorosa la coscienza di cattolici e di Italiani. Per

I' Unione Leone XIII di Brescia, ALBERICO BETTI Presidente, MAZA Mi-

CHELE Vice Presidente.

6. APPILNTI STORICI. 1. Espulsione de' PP. Lazzaristi dall'Eritrea.

II decreto fu sottoscritto dal General Baratieri, il 22 gennaio di que-

st'anno, dall'Asmara. Quest'espulsione non e fondata in niun fatto e

delitto. Eccone il testo : Considerando come la permanenza dei Padri

Lazzaristi nel Yicariato apostolico di Abissinia nell' Eritrea tenda a

menomare 1'autorita e il prestigio del G-overno italiano nella colonia

e sia incompatibile colla pubblica tranquillita ;
decretiarno: Art. 1.

I Padri Lazzaristi di nazionalita europea sono espulsi dalla colonia
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eritrea. Art. 2. I Parlri Lazzaristi espulsi prenderanno imbarco al

piu tardi sul piroscatb che parte da Massaua il giorno 4 febbraio p. v.

Art. 3. I regi Commissar! di Asmara e Cheren e il capo degli affari

civili sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 2. //

gwr-nalismo in Italia. Da una statistica recente si ricava che in Italia

si pubblicano 1861 periodic], del quali 137 quotidian! e 1724 non

quotidian!. E pensare che la grande maggioranza di tali pubblica-

zioni e, piu o meno, perversa. Ecco donde escono i miasmi onde la

societa e ammorbata. 3. Nuovi Ambasciatori italiani. Quest! sono :

11 Conte Tornielli a Parigi, il quale, dicesi, procurera di metter la

Francia in migliori rapporti commerciali coll'Italia; il General Fer-

rero in Inghilterra, la cui missione dices! provvisoria, tendente forse

a stabilire qualche alleanza dell' Italia coll' Inghilterra per le cose

dell'Africa. 4. L'7md Cattolica e la Voce della Veritcl di-

nanzi ai tribunali. II rappresentante dell' Llnita cattolica fu condan-

nato a 83 lire di multa e a 25 giorni di detenzione per aver detto

male del bombardamento di Roma nel 20 settembre 1870
;
anzi il

poveretto non aveva fatto altro che riferire una lettera della Federa-

zione piana al Sindaco di Eapallo, lettera riportata impunemente clai

giornali romani. Indarno 1'avv. Paganuzzi provo evidentemente che

la breccia di Porta Pia fu solo un fatto militare e non una legge a

cui si debba rispetto. Sappia dunque oggimai ognuno che il dir male

di chi lancia cannonate contro una citta costa 83 lire, affinche a

niuno venga in mente di prendersi questo gusto. La Voce invece fu

assoluta. Era essa stata sequestrata per aver riferito la deliberazione

del congresso di Liegi intorno alia necessita d'un territorio politico pel

Papa. Fu assoluta, poiche 1'avv. Pilade Mazza provo che tal terri-

torio non era determinate dal Congresso di Liegi e poteva essere be-

nissimo che que' buoni Belgi, nel volere un territorio pel Papa, aves-

sero pensato di annettersene uno a Calicut od in Pensilvania. Allora

i Giurati dissero: Cosi va bene. E dichiararono innocente Luigi Stoppa,

rappresentante della Voce.

III.

COSE STRANIERE
FRANCIA (Nostra Corrispondenza). 1. La crisi presidenziale. 2. Rinunzia

del sig-. Casimir Perier. 3. La elezione del nuovo Presidente : i can-

didati a fronte. 4 11 si?. Felix Faure. 5. 11 nuovo Ministero;

Tamnistia. 6. II maresciallo Canrobert e la scissura del partito re-

pubblicano. 7. Rivelazioni e timori. 8. II traditore Dreyfus e le

relazioni estere.

1. La Francia e passata teste per una crisi inaspettata e senza

esempio. Peraltro si era potato notare, parecchie settimane prima. una
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tal quale sconnessione nella conipagine governativa. Quando fu d'uopo

sostituire il presidents della Camera sig. Burdean, a mezzo il decembre

scorso, il Governo e i moderati suoi parteggiatori mancavano affatto

di un candidate acconcio ad essere contrapposto al sig. Brisson, carn-

pione dell'estrema sinistra e dei socialisti
; perche il sig. Meline, fan-

tore del sisteina protezionista, clie non e riescito molt gioveyole alia

Francia, non potea fare assegnamento sopra una maggioranza. La ele-

zione del sig. Biisson, radicale, fu anche una sconfitta personale pel

sig. Casimir Perier, campione di tutti i moderati, del quale il Brisson

era gia stato competitors nella elezione alia Presidenza della Repub-
blica. Fu detto subito da tutti, che questi due uomini non potevano

rimanere di tal guisa 1'uno a fronte dell'altro, senza che ne avesse

a nascere qualche urto fra di loro. In sull'esordio della nuova ses-

sion e, 1'8 gennaio, la questione della presidenza teneva in gran pen-

siero le menti di tutti
;
ed era tanta 1'angustia di non trovare tin can-

didate moderate che avesse probability di riuscire eletto, che gia si

pensava di far rinunziare il sig. Felix Faure al suo posto di mini-

stro della marina, perche potesse entrare in gara col sig. Brisson. Ma
il Consiglio dei Ministri dovea badare a non pigliarsi una sconfitta,

che avrebbe impicciato viemaggiorments il Ministero. Bisognava inoltre

sicurarsi della cooperazione della destra
;
il che torna sempre rischioso

per un Ministero repubblicano. II sig. Brisson fu dunque rieletto pre-

sidente della Camera con una modesta maggioranza, ma senza compe-

titore; i moderati e i ministerial si astennero dal votare. La condi-

zione del Ministero e del Presidente della Eepubblica non ne fu pero

rinsaldata.

Gli avvenimenti andarono dappoi precipitando. II 10 gennaio il

sig. Millerand propugno la domanda dei socialisti, che si mettesse in

liberta il sig. Gerault-Richard, eletto deputato del XIII circondario di

Parigi; e sostenne la sua tesi con logica stringata, avvalorandosi del-

1'esempio di tutti i Governi precedenti. Anche il Governo imperiale

avea permesso che il sig. Rochefort, contuttoche condannato per lesa

maesta, sedesse liberamente al suo posto nel Corpo legislative. II

sig. Dupuy, primo ministro, riconobbe che la Camera era interamente

padrona di deliberare che il sig. Gerault-Richard fosse posto in liberta,

ma la pregava di non far uso di quel suo diritto nel caso presente.
La Camera si manifesto avversa alia liberazione con 309 voti contro 283.

I socialisti salutarono questa risoluzione gridando : Yiva il Figaro!

Infatti, la mattina stessa, il Figaro aveva pubblicato un articolo, pro-

prio da non credersi, che minacciava di mandare quei deputati, che

non votassero a talento del Ministero, in carcere per cura del giudice
istruttore. Un'assemblea rappresentante la sovranita nazionale non pati
mai simile oltraggio, avendo derogato a tutti i principii, a tutte le

tradizioni parlarnentari per paura di consimile minaccia.
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II 14 gennaio, a proposta del socialist!, la Camera deliberava 1'in-

chiesta sulle convenzioni pattuite nel 1883 colle due grand! Societa

ferroviarie, e la citazione in giudizio del ministro dei lavori pubblici

a quel tempo, il sig. Eaynal. Quelle convenzioni hanno avuto per
effetto di far salire la garanzia d' interessi dello Stato da 20 a 135

milioni, mentre poi 1'anno passato il sig. Burdeau, ministro allora

per le finanze, computava che tra breve salirebbe a 200 milioni. Due

Societa, la Midi e la Paris- Orleans, pretesero per se 1'anno scorso,

protraendosi le convenzioni, la garanzia d'interessi delle antiche ob-

bligazioni, che spirava nel 1914, fino al 1956 e al 1960, quando cioe

le ferrovie ritorneranno allo Stato. La quistione fu portata alia tri-

buna il 14 giugno, ma la Camera delibero di sottoporre il caso di

queste due Societa al Consiglio di Stato. Or questo ha sentenziato

in favore della Societa
;

il che vale per lo Stato una perdita di pa-

recchie centinaia di milioni. Questa volta, il 14 gennaio, la Camera

delibero mantenere intatti i diritti imprescrittibili a fronte della deci-

sione del Consiglio di Stato. II sig. Dupuy combatte questa risolu-

zione della Camera, ponendo in risalto che il principio essenziale

della distinzione dei poteri obbligava strettamente il Groverno ad

aecettare la sentenza dei suoi tribunal!. Non gli rimanea pertanto

che rassegnare la rinunzia del Ministero nelle man! del Presidente

della Eepublica. Ma il di seguente il sig. Casimir Perier prego i mi-|

nistri di continuare nella spedizione dei negozi in via provvisoria,

perche anch'egli rinunziava. Fu generale lo stupore a cosiffatta

novella.

2. II giorno appresso, 16 gennaio, alia Camera si die lettura della

rinunzia del Presidente, accolta dai socialist! e dai radical! colle grida

di abbasso la reazione, viva la Eepubblica sociale. II sig. Casi-

mir Perier scriveva cosi :

La Presidenza della Eepubblica, sprovvista di mezzi d'azione e

di sindacato, pud attingere soltanto nella fiducia della nazione lar

forza morale, senza di che essa e nulla. lo non dubito gia del buon

senso ne della giustizia della Francia
;
ma si e riescito a fuorviare

la pubblica opinione ; piu di vent'anni di battaglie per la stessa

causa, piu di venti anni di affezione alia Eepubblica e di devozione

alia democrazia, non sono bastati a convincere tutti i repubblicani

della sincerita e dell'ardore della mia fede politica, ne a disingannare

avversarii che credono o fingono di credere, che io mi faro strumento

delle loro passioni e delle loro speranze.

Da sei mesi si manda innanzi una guerra di diffamazione e d'in-

giurie contro 1'esercito, la magistratura, il parlamento, il capo irre-

sponsabile dello Stato
;
e questa liberta di attizzare gli oclii social!

cohtinua ad essere chiamata la liberta di pensare. II rispetto e 1'am-
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bizione che nutro pel mio paese non mi consentono di tollerare che

possa farsi ingiuria del continue a' migliori servidori della patria, ed

a chi la rappresenta al cospetto degli stranieri. Non mi rassegno ad

accoppiare il peso delle responsabilita niorali che gravano su di me,
e la impotenza a cui sono condannato. Forse sard inteso, se asserisco

che le finzioni costituzionali non possono far tacere le esigenze della

coscienza politica ;
forse col rinunciare alle mie funzioni avro indi-

cato il dover loro a queglino cui incombe la cura della dignita del

potere e della bnona riputazione della Francia nel mondo.

Immutabilmente fedele a me medesimo, sono persuaso che le

riforme si faranno solamente colla solerte cooperazione di un Governo

deliberato di assicurare il rispetto delle leggi, di farsi obbedire dai

suoi dipendenti e di rannodarli ad un'azione coniune per un'opera

boinune.

Non ostante la tristezza di quest 'ora, ho fede in un avvenire di

pro.oTesso e di giustizia sociale.

Quanta differenza dal suo messaggio allorche assunse la Presidenza,

nel quale il sig. Casimir Perier assicurava di conservare intatti i

diritti che la Costituzione mi conferisce. I giornali hanno giusta-

mente qualificato la lettera di rinunzia un postumo colpo di Stato .

II sig. Casimir Perier crede questa volta che tutto e perduto, se non

si riformi la Costituzione e se i poteri del Presidente non vengono
accresciuti. II presidente dimissionario non ha osato valersi delle armi

che aveva in sua balia, sciogliendo la Camera, come aspettavasi da

molti. Ma lo scioglimento sarebbe stato la guerra civile, secondoche mi-

nacciavano i radicali e i socialisti. Comunque sia, il sig. Casimir Perier

toi-ca con mano che la compagine governativa e un tantino sconnessa,

dappoiche il Presidente non pud farsi obbedire dagli officiali nomi-

nati da lui medesimo.

I socialisti della Camera gli hanno risposto con un manifesto che

park chiaro : II sig. Perier si ritira, vinto in pochi mesi dall'idea

repubblicana e socialista. Non ha sentito in se volonta e coraggio

sufficiente per condurre a terinine la battaglia che la reazione aspet-

tavasi da lui. Egli se ne va, abbandonando nel colmo della pugna
i suoi amici sgominati. Che vittoria pel popolo ! Che vittoria per la

Repubblica sociale ! Se fosse vero quel ch'egli afferma, che noi mi-

nacciavamo le pubbliche liberta, gli sarebbe corso debito di rimanera

per tutelarle. La verita e questa che, vinto dal nostro assalto, ridotto

ad arrendersi o menare un gran colpo, si e sentito venir meno il co-

raagio nell'istante decisive. Come il maresciallo, ha rinunziato in

quell' istante precise che separa le coperte reazioni dai colpi di Stato.

La verita, e questa che, volendo combattere contro di noi, non ha
trovato intorno a se altro che strumenti fracidi

;
ha veduto che i
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suoi grand! elettori, i Rouvier, i Reinach, i Roche lo trascinav.m seco

a poco a poco nei bassi fondi del pubblico disprezzo ;
ha veduto pur

ieri il suo ministro degl' intern! Raynal messo in istato d'accusa dalla

Camera; e, volendosi appoggiare su quest! uomini, gli ha sentiti ce-

dere sotto la sua mano, come materiale che si dissolve.

Egli se ne va, ucciso dalla cormzione stessa di qnel reggimento
ond'era il capo.

Quest'ultima frase pur troppo e vera. Non gia cogli chequards,

ne con una Camera, a cui si fa paura col giudice istruttore, torna

possibile resistore agli assalti dei socialisti. Quel giorno stesso, uno

dei giornali notorii della maggioranza, il Soir, esclamava : La Re-

pubblica giuochera dimani una grossa partita, da cui dipende ia sorte

della Francia. Quelli che non terranno d'occhio, nel dare il voto, la

possibilita del ritorno della Commune, questa volta come podesta le-

gale, commetteranno una grande impreveggenza, si nel rispetto sociale

come in quello patriottico. La liberazione di Girault e Richard e del

deputato Gamaliel, la chiamata in giudizio degli an tori delle conven-

zioni, la rimessa in iscena degli scandali del Panama, la prosecu-

zione del processo della Compagnia del Sud, la riapertura della Borsa

di lavoro, eccetera, ecco alcuni scampoli di cid che ne presagisce una

elezione, la quale non fosse quella di un uomo risoluto a fare, all'oc-

correnza, cio che non ha saputo fare il sig. Casimir Perier : lo sci>

glimento della Camera !

3. Per la elezione presidenziale, il 17 gennaio, due candidati si

fecero innanzi con eguali probability i signori Brisson e Waldeck-

Rousseau, mentre del sig. Felix Faure non si parlo che come di un

complemento. II sig. Brisson dal tempo dell' Impero e noto siccome

radicale e intimamente avverso alia Chiesa. Sotto la Republica diede

appoggio a tntte le leggi anticattoliche, ne propose anche parecchie,

e quella fra 1'altre della tassa di accrescimento destinata a mandare

in rovina le Congregazioni religiose, i loro istituti ospitalieri ed istrut-

tivi. Presiedette il consiglio d'inchiesta, che si aclopero di gran lena

a salvare gli chequards da qualsiasi colpo della giustizia e a soifocare

il processo del Panama.

Ancor piu caratteristica era la candidatura del sig. Walcleck-Rous-

saau. Questo avvocato fu prediietto discepolo di Gambetta, membro

del troppo celebre grande ministero e del ministero Ferry nel

1883, che faceva approvare dalla Camera le convention! colle Societa

ferroviarie. II sig. Waldeck-Rousseau ha messo sempre in pratica la

celebre massima del suo maestro : II Clericalismo e il nemico
;
ma

non die prova di nessuna capacita vera, tranne quella di far uso della

violenza e mettersi le leggi sotto i'piedi nella sua amministrazione.

Avendolo da ultimo i suoi elettori messo da banda, il "Waldeck-Rous-
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seau cadde ben presto nell'oblio che si era meritato. Ma nel processo

del Panama difese il sig. Eiffel siffattamente, die ottenne che fosse

prosciolto, non ostante le concussion! oommesse, che ascendevano a

diecine di milioni. La stampa degli c/ieyuards si profondeva in lodi e

ammirazioni, e il Figaro, che sempre piu fa la parte di giornale re-

gtiante, si affretto a supplicare il mondo politico, acciocehe non la-

sciasse sotto il inoggio un tanto ingegno. II sig. Waldeck-Konsseau

(diceva il Figaro) e 1'uomo dell 'awen ire, il ministro che un giorno
salvera la Francia

;
conviene dunque tenerselo di conto. Infatti il sig.

Waldeck -Rousseau otteneva il primo seggio vacante nel Senate. Come
avvocato del sig. Eiffel e di tutte le putride societa finanziarie, egli

era il candidate predestinate degli chcquards e della gente corrotta.

La sua elezione sarebbe stata sicura, se non fosse avvenuto un pic-

colo incidente.

II duca d' Orleans scriveva al sig. senatore Buffet, per prescrivere

a' suoi parteggiatori di eleggere quello dei candidati che rneglio sara

in grado di salvara all' interne 1'ordine e la pace sociale, e tener alti

di fuori la riputazione e 1'onore del paese. II segreto delle sue norme
fu serbato a dovere. I monarchici e gli aderenti alia Eepubblica (ral-

lies), 120 in totale, diedero il loro voto al sig. Felix Faure che di

tal guisa otteneva 246 suffragi, centre il Brisson che ne aveva 347,
e il Waldeck-Rousseau che ne aveva 184. Quest'ultimo fu costretto

a ritirarsi al secondo scrutinio, dal quale usciva eletto il sig. Felix

Faure con 430 voti, contro 361 dati al sig. Brisson. Merce i conser-

vator!, fu risparmiato alia Francia il vitupero di aversi a capo 1'av-

vocato dei panamisti e delle putride faccende. I socialist! salutarono

la elezione con le grida di evviva la Repubblica sociale, abbasso i

ladri, abbasso la reazione. II loro manifesto additava il sig. Felix

Faure qual candidate dei reazionarii e degli aderenti (rallies), eletto

col palese concorso di tutta la destra. Ma al popolo basta sapere, che

il sig. Felix Faure e stato scelto per ricoprire con un nome scono-

sciuto la politica clericale e capitalista.

4. Nel ricevere, insieme coll'investitura, le congratulazioni dei se-

natori e deputati, il sig. Felix Faure rispondeva : Da questo mo-
inento io cesso dall'appartenere ad un partito, per divenire 1'arbitro

fra tutti. Con questo intendimento, iofaccio invito, senza divario di opi-
nion! republicane, al concorso di tutti i rappresentanti della nazione.

Xoi c'incontreremo sempre in uno sforzo comune, che sara ispirato
dall'amor della patria, dalla devozione alia Repubblica, dalla solle-

citudine per la giustizia, e dal precipuo pensiero della sorte di tutti

i nostri concittadini, specialmente dei piccoli e degli uinili.

II novello Presidente della Repubblica nacque a Parigi, figlio di

un fabbricatore di seggiole. Dedicandosi al commercio, terminati i suoi
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studii a sedici anni, passo alcun tempo in Inghilterra e ad Amboise.

A vent' anni eredito 80,000 franchi da uno zio, ed impiego questa
somma nella compera di una casa in Parigi. Prese stanza, come sen-

sale di cuoi e pellami, all'Havre; poscia istitui nel 1863 una ditti

all' ingrosso, occupandosi specialmente della importazione di pelli

grezze. La sua industria venne prosperando in maniera straordinaria,

sicche il sig. Faure in breve tempo divento un cospicuo commerciante,
membro del Consiglio nmnicipale ed aggiunto al sindaco sul cader

dell'Impero. Durante la guerra capitano un battaglione di guardia

mobile, ed accorse in aiuto di Parigi incendiata con una compagnia
di vigili. Deputato fin dall'anno 1881, si segnalo per la sua valentia

nelle questioni commerciali, economiche e marittime, divento sotto-

segretario per la marina nel 1893, tenne questo ufficio in parecclii

ministeri, e da ultimo fu ministro della marina nel gabinetto Dupuy.
Nel risguardo politico il sig. Felice Faure non differisce guari dal

suo antecessore, piegando peraltro un po' piu a sinistra. Non gli si

potra far rimprovero di famigliarita coi monarchici, come al sig. Ca-

simir Perier.

Si e cercato di far comparire il sig. Faure quale un operaio arrie-

chitosi col proprio lavoro, per renderlo gradito agli operai; similmente

erasi fatto col sig. Burdeau : ma ne 1'uno ne 1'altro fu mai operaio.

II sig. Felix Faure e persona ricca, perche la sua ditta commerciale,

governata adesso da' suoi due soci, gli frutta intorno a 125,000 franchi

1'anno. E un uomo onesto, stirnato ed amato da tutti.

5. Secondo il parere dei presidenti del Senato e della Camera,
come anche dei capi di partito, il sig. Faure incarico dapprima il

sig. Leone Bourgeois, radicale, di comporre un ministero. II Bour-

geois vi spese intorno senz'alcun frutto sette giorni di fatiche
; allora,

sempre per consiglio delle suddette persone, 1'incarico fu dato al sig.

Eibot; e questi in due giorni mise insieme un ministero nel quale

entrano due soli radicali un po' sbiaditi, i signori Chautemps e Du-

puy-l)utemps, e sei moderati, i signori Hanotaux, Leygues, Gadaud

(senatore) Poincare, Lebon, Trarieux (senatore). II Eibot era stato

ministro col Bourgeois nel 1892-93 al tempo del processo del Panama.

Ad entrambi si rinfaccia d'aver soffocato que' processi, e il sig. Kibot

e fin d'ora accusato di voler soffocare il processo Kaynal, quello delle

convenzioni, come altresi quegli altri scandalosi, ora in via di proce-

dura. Fra questi si hanno a noverare i ricatti, onde sono accusati i

direttori di parecchie gazzette ministeriali, specialmente poi i signori

Canivet (del Paris), Camillo Dreyfus (della Nation), Trocart (della

Paix), Portalis (del XIX*me siecle). Ma il pezzo grosso e la societa delle

ferrovie del mezzodi della Francia, formata dal troppo celebre barone

Eeinach, insieme col Barbe, Giulio Eoche, Alberto Grevy, Eouvier,
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Ylasto, ed altri personaggi coinvolti nel processo del Panama. Sembra

che del 140 milioni della detta societa, la meta se la siano intascata

i faccendieri, e che una dozzina di deputati abbiano ricevuto buone

mance. Fu accollata allo Stato una garanzia di incassi di 12,500 franchi

chilometro, per certe linee che non potranno richiamare mai nessun

iffico. Ma in grazia di queste linee la suddetta societa e divenuta

Irona delle elezioni in otto circondarii, nei quali ha fatto eleggere

liuseppe Reinach (a Digne), Rouvier (a Grasse), ed altri individui

'ittati da banda dai loro antichi elettori. Soprattutto e stata censurata

la scelta del sig. Trarieux a ministro della giustizia, sapendosi ch'egli

amico del sig. Raynal, il quale, per deliberazione presa dalla Camera

14 gennaio, dev'essere sottoposto a processo.

II sig. Faure nel suo messaggio del 28 gennaio da queste assicu-

razioni : Potete fare assegnamento sull'intera mia devozione, su tutta

la mia vigilanza per guarentire la osservanza delle leggi costituzio-

nali, la pratica leale e regolare del reggimento parlanientare. II pre-

sidente si rallegra della calma perfetta e della inalterata fiducia, onde

fu contraddistinta la trasmissione della potesta ; palesa la sua fiducia

nell'esercito ricostituito, nell'acquisto di preziose simpatie, e promette
di occuparsi coi rappresentanti della nazione delle questioni operaie

ed economiche; parla infine della mostra solenne del 1900, e del grande
avvenire della Francia. E roba un po' rifritta, ma il pubblico c'e av-

rezzo, ne alcun presidente potrebbe sfuggire all'obbligo di pubblicare
sua discorsa.

II messaggio fu assai bene accolto dalla Camera e dal paese. Alia

imera de' deputati il sig. Goblet mosse incontanente una interpel-
iza sulla costituzione e sul programma del Ministero. Censuro il

sidente della Repubblica perche la sua elezione era dipenduta dalla

?tra, e propose un ordine del giorno proibente al Ministero qualsiasi

amigliarita colla destra. Dopo vivissima discussione, la Camera ap-
>v6 con grande maggioranza un ordine del giorno di fiducia nel Mi-

tistero. Poscia il sig. Trarieux propose un disegno d'amnistia plenaria,
fu approvato incontanente, senza discussione, e a voti unanimi.

sie al sig. abate Lemire, i sacerdoti privati dei loro assegni e pro-
iti per ragioni politiche, godranno anch'essi del beneficio di questa

mistia, che ha procacciato al sig. Felix Faure una certa popolarita.

sig. Rochefort ritorna in Francia, il sig. Gerault-Richard uscira dal

ircere, eccetera. II sig. Faure, tutto inteso alia conciliazione, ha colto

segno ;
1'amnistia era questione gia matura, e si dovea risolverla.

6. Ma 1'intima scissura del partito repubblicano, che si e palesata
altamente nella elezione presidenziale, in cui il Brisson otteneva 361
)ti repubblicani, ed il Faure soltanto 310 (piii 120 voti conserva-

ri), si e riprodotta pochi giorni dopo, il 31 gennaio. II Governo do-
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inando 20,000 franchi per celebrare funeral! nazionali al maresciallo

Canrobert morto il 28 dello stesso mese. Gli oratori socialist!, quali

i signer! Hubbard e Pascal Gousset, pur riconoscendo le dot! mili-

tari ed il carattere del vecchio soldato, accusarono colla massima vio-

lenza il Canrobert di essere stato tra i fautori del colpo cli Stato e del

tradimento di Bazaine a Metz. La tornata fu delle piu tumultuose;

apostrofi, ingiurie s'incrociavano per ogni lato. II presidente Brisson

facea rimprovero al sig. Leherisse, che difendea il dovere dell'obbe-

dienza militare, di tessere 1'apologia del colpo di Stato. II sig. Ribot

'u costretto a mettere innanzi la questione di fiducia per ottenere i

funeral! nazionali colla debole maggioranza di 284 voti (90 dei quali

della destra) contro 1GO dei socialist! e radical! e 120 astensioni re-

pubblicane. Fu una tornata veramente rivoluzionaria, in cui le pas-

sion! si scatenarono furiose d'ambe le parti. Sarebbesi creduto che la

Camera si sentisse minacciata ella stessa, e prossima a un colpo

di Stato. Del rimanente, e una contraddizione strepitosa onorare il

fucilatore Canrobert, dopo aver levato a cielo il Baudin, il rappresen-

tante del popolo caduto sulle barricate contro il colpo di Stato, quale

un eroe, un eccelso martire della Repubblica.

7. I giornali hanno parlato molto delle rivelazioni che sulla sua

presidenza il sig. Casimir Perier si accingeva a pubblicare in un

opuscolo ;
e ne hanno dato eziandio qualche ragguaglio. Ma tutte le

rivelazioni che potra fare il sig. Perier non potranno vincere d' im-

portanza ci6 che egli ha detto ad una deputazione di Nogent-sur-Seine,

suo antico feudo elettorale : Se non ho fatto conoscere pubblicamente

le cause impellent! della mia risoluzione, gli e perche preferisco di

affrontare le calunnie, che fornire appigli agli avversarii della Re-

pubblica. Basta questo. 11 sig. Casimir Perier, probabilmente senza

volerlo, dice peggio cosi sul conto della Repubblica, di quel che non

potrebbero i suoi nemici piii pericolosi. Se un reggimento non pud

sussistere che a patto di nascondere e soffocare le cose piu rilevanti,

esso e gia spacciato. Convien sperare che la Repubblica non sia cosi

sensibile e soggetta a fallare, come crede il gia suo presidente.

D'altra parte non mancano persone che a breve andare preveg-

gono una crisi tremenda. II sig. Giuseppe Reinach, uno dei condot-

tieri degli opportunist!, che sono adesso nella Camera il partito piu

numeroso, (222 membri) ha levato un grido di spavento, scrivendo

nel Mattino del 25 gennaio : Gli avvenimenti s' incalzano velocis-

simi come i marosi della burrasca. Questa celerita nel succedersi

degli avvenimenti e uno dei piu not! indizii dei tempi rivoluzionarii.

Perche non si sparano schioppettate per le vie e non vi si rizzano

sbarrate, i baccalari della politica dubitano ancora che la crisi rivo-

luzionaria sia cominciata. Ma essa e corninciata da oltre un anno,
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el cli che il partito collettivista pote dalla tribuna lanciare alia

suoieta la sua dichiarazione di guerra. II sig. Reinach e spaventato

della indifferenza e del silenzio del paese, che non si commuove degli

avvenimenti, ne delle gravissime loro conseguenze, ne dell'assassinio

di un presidente, ne della rinunzia di un altro. L' indifferenza in

fatti di politica e grave pericolo ;
e una tavola rasa, su cui altri edi-

fichera. Sia pure! ma dov' e il generale? ove e il principe ? Vo' cre-

dere che il generale non esiste, e non conosco il principe, sebbene

I'liltima lettera del duca d' Orleans non sia per niente un documento

da trascurare. Se lo ha scritto egli stesso, come mi tengo in grado

di sapere, d' ispirazione sua, io dico che conviene por mente a lui,

e che li c' e un uomo. Piu innanzi il sig. Reinach procnra cli ras-

sicurarsi: No, non e perduto nulla in quest 'ora, in cui, non ostante

i gravi error! accumulati, la Repubblica vede tuttavia rivolgersi a

lei le giovani generazioni. Oh! sorga fra noi una volonta salda e di

proposito, una mente serena, un cuor calde, e non sara stato inai

piu propizio il momento. Allora dunque il sig. Reinach invoca un

salvatore, un uomo di gran vaglia per la Repubblica ! Questo dunque
sarebbe gia maturo per la dittatura ! Ma i conservatori non dissero

inai peggio cli cosi !

8. La crisi presidenziale fu preceduta da un processo grave e de-

plorevole per ogni riguardo. Ai 5 di gennaio il capitano d'artiglieria

Alfredo Dreyfus, essendo stato condannato dal Consiglio di guerra alia

relegazione in luogo fortificato, fu degradato alia presenza del pre-

sidio di Parigi. Anche durante questa terribile cerimonia e la sfilata

dinanzi alle milizie, lo sciagurato non ristette dal protestarsi inno-

cente. Avendo giudicato a porte chiuse il Consiglio di guerra, non

possiamo far altro che congetturare. Non e credibile che sette ufficiali

abbiano condannato un loro compagno senza sicure prove. Prima che

si deliberasse di tenere il giudizio a porte chiuse, il difensore sig.

Demange asseriva, senza essere contraddetto, che 1'accusa era fondata

tutta quanta sopra un solo documento, che soltanto da alcuni dei pe-

riti calligrafi attribuivasi all'accusato. Questo documento sarebbe una

lettera trovata nel cestino delle carte dell'Ambasciata di Germania, e

portata via da un domestico pagato all'uopo. I giornali (quali il Fi-

garo, il Matin, V$cho de Paris, eccetera) hanno di continue designate

quell'Ambasciata siccome il centro d'un' ampia rete di spie, che rin-

serra nelle sue maglie la Francia intera. L' Ambasciata ha protestato

al Ministero degli affari esteri contro questi assalti, che mal si acl-

dicono al rispetto dovuto ai rappresentanti delle Potenze. A varie

riprese 1' Agenzia Havas ha dovuto dichiarare che nessuno de' suoi

rappresentanti si trovo involto nel processo Dreyfus. L'Arnbasciata

dal canto suo ha fatto dichiarare, soprattutto nei giornali tedeschi,
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ciie essa non aveva mai saputo che un capitano Dreyfus esistesse

nell'esercito francese, prima delle rivelazioni fatte dai giomali. Pud
essere benissimo che 1'Ambasciata tedesca non abbia avuto mai re-

luzione col Dreyfus; la piu elementare prudenza non le permetteva
di arrischiarsi cosi. Generalmente parlando, le spie e i traditori si

valgono d'altri mezzani, che non sono i rappresentanti official! delle

Potenze estere. E spiacevole che il processo non sia stato pubblico,

per finiiia una volta con tutti i commenti. Da questa brutta faccenda

non e derivato alcun danno alle nostre relazioni colla Germania e

colle altre potenze, avendo i giornali accusato ancora altri diploma-
tici. La crisi presidenziale avrebbe potuto recare nocumento anche

maggiore alle nostre relazioni all'estero, se non fosse stata risolta si

prestamente, e'non si fosse scelta una persona del valore del sig. Felix

Faure.

AUSTRIA-UNGHERIA (Nostra Corrispondenza). 1. Parlamento au-

striaco; la riforma del codice penale, e le leggi sul riposo festive e con-

tro 1'ubbriachezza. 2. Discussione sulla liberta della Chiesa in Austria:

interpellanza contro la massoneria. 3. La lotta nazionale nell'Istria; la

questione del suffragio universale. 4. L' affare Brentano.

1. II Parlamento austriaco, del quale vennero gia riferite le di-

scussioni tenute nel mese di ottobre, fu prorogate per le feste

natalizie, e per dar luogo alia sessione delle Diete provinciali nel

corso del gennaio e d'una parte del febbraio. Dovendo qui ridurre ai

minimi termini la relazione di quanto avvenne nella Camera da' primi

di novembre al 21 decembre, bastera accennare le principali leggi di-

scusse, sulla riforma del codice penale, contro 1'ubbriachezza, e sul

riposo domenicale e festivo. E quanto alia prima, 83 paragrafi ne

vennero gia approvati dalla Camera, non ostante che contro il dise-

gno governativo del nuovo codice penale fossero state avanzate nul-

lameno che 357 proposte di emendamento; il ministro della giustizia,

conte Schonborn, promise di ripristinare il paragrafo cancellato dalla

commissione, il quale stabilisce una pena contro di chi tenta pub-

blicamente di distruggere la fede in Dio; la Camera approvo con no-

tevole maggioranza di voti, che sia mantenuta la pena di morte,

dopo un assennatissimo discorso del ministro della giustizia, che di-

mostro impossibile 1'abolizione di tal pena, finche il progresso dell'in-

civilimento, da conseguirsi sulla base e col mezzo della Religione,

non avra scemato il numero dei delitti capital! .

Le altre due leggi, sul riposo festivo e contro 1'ubbriachezza, en-

trano nel novero di quelle riforme sociali, cui da qualche anno il

Governo austriaco ha posto mano, precedendo su questa via i Governi
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<ii altri Stati europei. Sarebbe ingiusto non riconoscere la bonta di

alcuna di siffatte riforme, e la buona volonta di chi le proinuove;

ma quanti e forti motivi non abbiamo in esse da ricordare la terri-

bile sentenza del Salinista : Nisi Dominus aedificaverit domum, in

vanum laboraverunt qui aedificant earn! A cagion d'esempio, clii

lusingato dalla speciosita del titolo attribuisse alia nuova legge sul

riposo domenicale e festivo, gia approvata da ambe le Camere, un

carattere religiose ed uno spirito cristiano cattolico, andrebbe niolto

lontano dal vero. Essa infatti non riguarda e regola, che il solo riposo

materials e segnataniente industriale, per inotivi esclusivamente igie-

nici e sociali. II relatore della legge Dr. Ebenhoch e gli altri deputati

cattolici indarno si adoperarono con tutto lo zelo per introdurre nella

legge almeno il fondamento del precetto divino, e di agevolare in-

sieme colla cessazione del lavoro anche la santificazione delle dome-

niche e delle feste; indarno si tento di determinare la durata del

riposo domenicale e festivo, secondo la regola stabilita dalla Chiesa,

di estenderne 1'obbligo anche agli impiegati dello Stato, presentemente

condannati a lavorare anche di festa, e di limitare un po' la sover-

chia larghezza lasciata al potere esecutivo nell'applicazione della

legge, che in gran parte dipende dal capriccio dei luogotenenti pro-

vinciali. Per il sabbato de' Giudei in Gralizia fu bensi fatta una

eccezione, a rischio pure di obbligare i loro dipendenti cristiani a

prestare nella domenica il lavoro, sospeso il sabbato. Ma per i catto-

lici la nuova legge e riuscita quale poteva aspettarsi da uno Stato

che si professa indifferente in fatto di religione o confessionslos, da

vergognarsene quando vogliasi confrontare colle leggi analoghe del-

1'Inghilterra protestante e della Russia scismatica. Eppure la stampa

giudaica ed i suoi corifei nella Camera non cessarono di osteggiare

questa legge, come troppo bigotta, pigliandusela eziandio contro il

liberale ministro del commercio, conte Wurmbrand, perche ne ebbe

raccomandata con qualche calore 1'approvazione alia Camera, affer-

mando che questa legge poteva considerarsi come un primo passo,

diretto a far entrare nelle consuetudini del popolo almeno una parte

della santificazione de' giorni festivi, che e la cessazione del lavoro.

E veramente se qualche cosa e meglio che niente, non pare che il

ministro in questo riguardo abbia avuto torto.

La legge contro 1'ubbriachezza venne rimandata alia commissione

per nuovi studii, perche non si voile dalla Camera accettare il para-

fo 8, il quale stabiliva una pena contro chi si ubbriaca; fu ac-

ttato, per contrario, un altro paragrafo, nel quale si riconosce col-

pevole e degno di castigo chi istiga altri ad ubbriacarsi.

2. Merita un cenno particolare la parte, presa nelle discussioni di

questa sessione da rnons. Scheicher, deputato del gruppo antisemi-

S*rie XVr, vol. I, fasc. 1073. 40 S3 febbraio -895.
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tico o cristiano-sociale. E primieramente nella discnssione della legge

per il contingente militare, egli trovo I'opportunita di propugnare il

disarmo generale, e di toccare dell'istituzione d'un arbitrate inter-

nazionale sotto la presidenza del Papa. Ma una simile proposta da

esso presentata ai voti, fu rigettata, forse per motivi di opportunity,

anche dai cattolici del circolo Hohenwarth. Altro che disarmo !

Al principle del 1895 1'esercito austro-ungherese trovasi avere sotto le

armi come effettivo di pace piii che 23,445 ufficiali, 331,007 soldati,

e 59
;
916 cavalli; il ruolo di guerra e stabilito nella somma di un

milione e 648 uomini, che in caso di guerra, colle leve in massa di

tutti gli abili alle armi dai 37 ai 42 anni, oltrepassera i due milioni

di armati ! Piu oltre nella discussione sul bilancio provvisorio nions.

Scheicher, parlando delle condizioni della Chiesa cattolica in Austria,

fece una carica a fondo contro 1'abuso veramente scandaloso che le auto-

rita politiche fanno della gendarmeria, servendosene ordinariamente per
ritirare information! sul contegno di persone ecclesiastiche, nei casi

di nomine, di promozioni, di trasferimenti, eccetera, nei quali la deci-

sione finale del Governo dipende in gran parte dai giudizio talvolta ap-

passionato d'un gendarme tutt'altro che competente a giudicare, con

grave danno del sacerdozio nella pubblica estimazione. Si direbbe ve-

ramente che 1'Austria abbia voluto in cid prendersi a niodello la Rus-

sia, sebbene in proporzione assai minore, e con migliori intenzioni.

Trattando poscia piu in generale della liberta della Chiesa in Austria,

mons. Scheicher sostenne la tesi, che se il Governo vuole seriamente

1'aiuto della Chiesa nella lotta contro il socialismo e 1'anarchia, deve

lasciare la Chiesa nella sua piena liberta, e sciogliere il clero dalla

dipendenza dello Stato, che tuttora di fatto lo inceppa nella sua be-

nefica azione colle catene e colle dande ormai tradizionali del gio-

seffinismo. Noi, disse 1'oratore, dobbiamo volere ed esigere che la

Chiesa non comparisca in faccia al mondo come una Chiesa dello

Stato. 11 clero non deve essere sempre diretto dalle cancellerie e dai

gabinetti ministerial . Dobbiamo pur dirlo francamente : sino a tanto

che il clero, dai Yescovo fino all' ultimo cappellano, comparisce al

cospetto del mondo come uno strumento in mano alia polizia, come

una specie di polizia nera, sara sempre impossibile che egli riesca ad

esplicare la sua attivlta religiosa.... Se il Governo desidera, come

credo, che si compia nei cuore del popolo un rinnovamento morale,

e condizione indispensabile che il prete, dai Vescovo fino all'ultimo

cappellano, comparisca in faccia al mondo come un mandate da Dio.

Non deve restargli attaccata la polvere degli atti d'ufficio, onde venne

cosperso al momento della nomina... E perche parlo cosi, miei si-

gnori? Prima di tutto, affinche non s'abbia a dire, che noi preti ce

ne lasciamo fare d'ogni sorta, pur di ottenere clallo Stato la nostra
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dotazione, che meglio si potrebbe chiamare eleinosina. Ma parlo cosi

principalmente per questo motive, affinche in avvenire, dopo la ca-

tastrofe che distruggera molto cli cid che oggi sembra a noi molto

iinportante, ma alia quale sopravvivranno ancora la nostra Chiesa e

la nostra fecle, qualche prete sia in grado di poter dire, che anche

in passato vi furono uomini cli Chiesa, che ebbero cuore per il popolo,

e coraggio di propugnarne gl'interessi.

II ministro del cuito Madeyski rispose con termini si sprezzanti ed

offensivi, che provocarono nuove proteste da parte di Mons. Scheicher,

ed im nembo di critiche acerbe nella Camera e nella stampa. Fra gli

altri il D. r
Lueger rinfaccio al ministro polacco lo scandaloso ne-

potismo, col quale egli, appena giunto al seggio ministerial, innalzo

due snoi stretti parenti ad alte cariche negli uffici ministeriali cli

"Vienna. E lasciando da parte altri particolari, chi conosce un po ad-

dentro i rapporti che passano in Austria fra Chiesa e Stato dopo 1'abo-

lizione del Concordato, deve pur convenire, che, prescindendo da qualche

durezza di stile nella forma del suo discorso, Mons. Scheicher in so-

stanza aveva buona ragione di spezzare una lancia in favore della li-

berta della Chiesa e della dignita del clero cattolico. Con siffatti rap-

porti fra Chiesa e Stato in Austria forma un singolare contrasto la

piena liberta lasciata alia Massoneria, ad onta delle leggi tuttora vi-

genti che vietano di appartenervi. In questo argomento venne mossa

nella Camera dal deputato antisemita D. r Gessmann al Governo una

interpellanza, dalla quale furono estratti alcuni dei particolari ri-

guardanti le logge massoniche dell'Austria, pubblicati fra le Cose

Varie nell' ultimo quaderno di gennaio della Civilta Cattolica. La detta

interpellanza rimase finora senza risposta; In conipenso, il Dr. Haberl,

nominato da S. M. sostituto del niaresciallo provinciale nella Dieta

dell'Austria inferiore, difendendosi nella tornata dell'otto gennaio dal-

1'accusa datagli di appartenere alia Massoneria, pote fare il panegi-

rico della massoneria stessa, come d'una nobile societa di uomini ge-

nerosi, dedicati esclusivamente ad opere unianitarie, cui appartenere
non e disonore. Cosi pote parlare a Vienna, 1'anno di grazia 1895,
al cospetto d'una rappresentanza provinciale, un pubblico alto uffi-

ziale del Governo austriaco, onorato della fiducia imperiale !

3. La questione delle tabelle bilingui nell'Istria, di cui fu narrato

nella passata corrispondenza, dopo aver avuto un lungo strascico di

interpellanze e di proteste nella Camera, ne genero un'altra, quella

delle prediche Slovene a Trieste, causa di nuove agitazioni. II Yescovo di

Trieste, Mons. Glavina, voleva apprestare agli Sloveni nella loro lingua
una missione nella chiesa di S. Antonio nuovo, che e una delle piu

prossime al centro della citta; ma vi ebbe a rinunziare per 1'opposizione
di quel Municipio, che si ammanto dei motivi di ordine pubblico, fatti
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valere dal luogotenente di Trieste. Per questo fatto i deputati sloveni

tempestarono d'interpellanze il Governo; a Trieste avvennero dimo-
strazioni nazionali e tumultuose fra Italiani e Sloveni, e il Municipio
triestino delibero di inviare direttamente al Sommo Pontefice un me-

moriale, nel quale sono invocati provvedimenti contro il Vescovo,
che cerca in tutti i modi di favorire la slovizzazione delle diocesi, con

grave danno spirituale de' fedeli di nazione italiana. Lasciando giu-
dicare a chi ne ha 1'autorita, sara l^cito osservare, che per quanto
strano possa apparire il fatto, che abbia potato pensare di rivolgersi

al Papa il Municipio di Trieste, nel quale predomina notoriamente

Felemerto e lo spirito giudaico-liberale, pure sono altrettanto strani

certi altri fatti, giustamente deplorati dai cattolici che amano il bene

spirituale di quelle diocesi, de' quali venne fatto qualche cenno nella

corrispondenza austriaca dell'anno passato.

In mezzo a queste agitazioni il Parlamento venne prorogate, e 1'anno

termind, senzache il ministero di coalizione abbia potuto adempiere
alia promessa del suo presidente, che entro 1'anno avrebbe trovato

uno scioglimento la quistione della riforma elettorale, ereditata dal

gabinetto Taaife. Cid non vuol dire, che il Governo non se ne sia

occupato assiduamente per mesi e mesi, trattando dapprima soltanto

coi capi de' partiti coalizzati; quando poi ebbe a convincersi, che co-

storo facevano il servizio delle tre ruote in un carro, rimise la ma-

tassa piu arruffata che mai alle mani della commissione parlamentare
istituita a tale, scopo, dichiarando pero che il Governo non accettera

mai una riforma che si volesse foggiare sullo stampo di quella pro-

posta dal Taaffe, e molto meno poi una riforma che arieggiasse

al suffragio universale voluto dai partiti dell'opposizione e dagli operai

socialisti. II frutto delle nuove discussioni fu, che nessuno sapeva piu

che pesci pigliare, sicche il Governo, lavandosene le mani una seconda

volta, rimise la questione ad una sotto commissione piu ristretta, com-

posta di soli dieci membri, tutti appartenenti alia coalizione. Ora quest!

signori stanno studiando
;
con qual riuscimento pratico, lo vedremo al

riaprirsi della Camera, probabilmente in mezzo al putiferio degli operai

socialisti, che avranno perduto 1 'ultimo resticciuolo di pazienza, esacer-

bati dalla lunga aspettazione, e dal rifiuto definitive dell' invocato suf-

fragio universale.

4. Sul cadere del novembre, nella stampa liberale di Yienna sol-

levo un grande romore il cosiddetto affare Brentano. Ecco in poche

parole di che si trattava. II Dr. Francesco Brentano, da piu anni

docente privato di filosofia nell'universita Viennese, avendo chiesto e

non ottenuto dal Governo di essere nominate professore ordinario,

rinunzio alia cattedra, e parti da Yienna per altri lidi meno inospiti,

scotendo la polvere de' suoi calzari. Chi e il Brentano? Nipote di Cle-
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mente Brentanus, famoso per le sue variazioni religiose, dopo avere

studiato filosofia aristotelica a Berlino, entro nell'ordine domenicano

in Graz, per istudiarvi S. Tommaso d'Aquino ;
ma ben presto abban-

dono 1'ordine, ritornando colla tonsura in seno alia sua famiglia in

Aschaffenburg. Divenuto prete a Wiirzburg, senipre piii gonfio di su-

perbia scientifica, gettossi a corpo morto nella corrente del Dollinger,

contro il domma dell'infallibilita pontificia, e contro altri canoni del

concilio vaticano.

Nel 1874 egli trasmigro all'universita di Vienna, accoltovi a brac-

cia aperte dal Governo liberale d'allora
;
ma dieci anni dopo, gettato

il collarino e dichiaratosi confessionslos, per ottenere dall' autorita

politica il permesso di passare a matrimonio, tutti i suoi ricorsi nau-

fragarono allo scoglio del 63 del codice civile, che risguarda i preti

ed i religiosi. Allora quello sciagurato rifngiossi in Sassonia, ove pote

secondo quelle leggi stringere il suo pateracchio con una ebrea ! Ri-

chiamato all'universita di Vienna come docente privato di filosofia

(povera filosofia e povera gioventu !)
fece per parecchi anni sforzi ercu-

lei, per essere nominato professore ordinario
;
ma neilCfautsch sotto

il ministero Taaffe, ne il presente ministro dell'istruzione si sentirono

il fegato di porre il suggello dell'autorita sopra uno scandalo si enorme.

II Brentano, disperato ormai di venire a capo del suo disegno, se la

svigno, non senza lanciare nella Neue Freie Presse, sua patrona ed

ammiratrice, la freccia del Parto contro la tirannia dell'oscurantismo

retrograde ;
e 1'ufficioso Fremdenblatt dovette prendere le difese del

ministro Madeyski, purgandolo dalle gravissime accuse di aver ope-

rato in questo affare sotto 1' influenza della Nunziatura apostolica,

e dei circoli ecclesiastici !

STATI UNITI (Nostra Corrispondenza). 1. II Delegate Apostolico sul-

1' educazione dell' adolescenza, in una visita al Collegio dei Fratelli

della dottrina cristiana. Un articolo di S. E. Revma nella North Ame-

rican Review sulle scuole di Roma. 2. I Fratelli della dottrina

cristiana e 1' insegnamento. 3. La condanna confermata di tre so-

cieta secrete. Aspetti teoretici e pratici della questione delle societa

secrete neg-li Stati Uniti. 4. II Decreto e 1'accoglienza fattagli dalle

societa colpite. 5. Pubblicazione dell' Enciclica di S. S. Leone XIII.

1. Dacche ultimamente vi scrissi, ci e occorso piu di un incontro

non irrilevante, per arricchire i fasti della storia ecclesiastica degli

Stati Uniti, e rinvigorire in pari tempo nello spirito dei fedeli le

virtu della vita cristiana e 1'amore alia Chiesa. Acconsentite ch' io

dia il primo posto ad una serie di dichiarazioni fatte dal nostro amato

e venerato Delegate Apostolico, Monsignor Satolli, sull' importante

argomento della pubblica istruzione, pur notando non essere queste
le prime, giacche S. E. Revma, dal giorno del suo arrive nelle nostre

".
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contrade, si e valsa gia di parecchie opportunity per inculcare i prin-

cipii che tanto le stavano e le stanno a cuore.

Corrispondendo gentilmente ai rispettosi inviti dei Fratelli delle

Scuole Cristiane, onorava egli di sua presenza il College of La Salle,

a Nuova York, e vi riceveva gli ossequii dei giovani student!. Ri-

spondendo quindi ai loro discorsi, esponeva ampiamente la dottrina

della Chiesa sull' insegnainento in genere, con particolare accenno

al suo sviluppo tanto cospicuo negli Stati Uniti. Per citare una al-

meno delle sentenze nelle quali egli scolpi il suo giudizio sulla condi-

zione dell' insegnamento cattolico fra noi, ricordero le seguenti pa-

role : Se le Scuole cattoliche in questo paese non dilTeriscono dalle

pubbliche scuole se non per 1'unico e semplice fatto, che all' istru-

zione da queste impartito aggiungono inoltre la corona cosi fulgente

nella gioventu di una sana educazione morale, instillandole le dottrine

della Religione cattolica, cni osera lagnarsene come di un difetto ?

Tale, infatti, e lo stato vero delle nostre scuole cattoliche : istruxione

certo non inferiore, forse anche superiore a quella delle altre scuole

in tutte le materie, e per giunta una solida educazione, morale e re-

ligiosa.

Nel medesimo giorno (10 gennaio), in cui Monsignor Satolli s' in-

tratteneva coi maestri ed allievi del collegio dei Fratelli della dottrina

cristiana, era nelle mani di tutti i cittadini di questa vasta Repubblica
un articolo magistrate da lui compilato e comparso nel quaderno di

decembre della North American Review pubblicazione da noverarsi

fra le piu lette ed elette sul sistema delle Scuole cattoliche di Roma.

Attesa la provenienza da un cosi alto dignitario, del quale ogni motto,

ogni atto viene studiosamente raccolto dalla nostra stampa, il summen-

tovato articolo fu riprodotto per esteso od in compendio da tutti i fogli

americani. Con serena dignita pari alia grande lucidezza dell'esposi-

zione, 1'esimio autore ci metteva sott'occhio 1' opera educativa del Santo

Padre, i cui ragguagli possono riepilogarsi nelle seguenti conclusion! :

1 Non ostante le strettczze pecuniarie in cui si trova il Sommo

Pontefice, Egli eroga ogni anno centinaia di migiiaia di lire per

1' istruzione cattolica nella sua citta di Roma. 2 Egli e assistito, in

que&ta buona opera dell' educazione della gioventu, daU'Emo Cardinal

Yicario, dalla Coinmissione Pontificia, dalle Corporazioni ed Associa-

zioni religiose, nonche dal clero e dal laicato cattolico. 3 I frutti

furono e sono la promozione e diffusione, non solo de' principii reli-

giosi, ma altresi degli studii classici, tecnici e normal!, onde si e

largamente sopperito ai bisogni educativi di ogni classe di persone.

4 II merito di tale opera e tanto rnaggiore, quanto piu avverse e

scabrose sono le circostanze create dall' occupazione di Roma, cosi

posta fra le man! di un Governo ostile e sospettoso.
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2. Ho piu volte sentito il bisogno di presentare, nelle pagine

della Civiltd Cattolica, alcuni fatti giovevoli a segnalare il proficuo

lavoro compiuto nel campo dell' istruzione clai Fratelli clelle Scuole

Cristiane. Tengono essi due collegi a Nuova York, oltre i non pochi

altri che hanno in cura nelle diverse parti dell'Unione, mentre ad

essi altresi sono affidate molte scuole parrocchiali. Nell'esercizio del

ministero magistrale, si dimostrano essi qui non meno valenti ed utili

che altrove. La loro esposizione di lavori inanuali, nella niostra Co-

lombiana di Chicago, formo, piu che una gara, una antitesi a grande

loro vantaggio con quella delle pubbliche scuole dello Stato. Di cio

si e fatto cenno, a suo tempo, ne sara qui mestieri ripetere i fatti.

D'altronde, i solerti e benemeriti Fratelli avevano gia profusamente

messo in vivida luce, alia Mostra di Nuova Orleans, quanto sapessero

fare e in effetto facessero. Ne puossi cancellare dalla memoria quel

grado di eccellenza in essi cosi distintamente riconosciuto in Europa,

come per esempio all'Esposizione di Parigi. Infine, abbianio ora ap-

punto un fatto paralello in Irlanda, ove 1'Arcivescovo di Dnblino li

ha onorati, nel decembre scorso, di un formale attestato di fedeli ed

utili servigi, per avere essi acquistato il prinio posto nelle Interme-

diate Examinations, riportando ben 29 premii e facendo passare vit-

toriosamente non ineno di 182 dei loro allievi per la prova dei detti

esami governativi.

3. Altro avvenimento cli non lieve irnportanza e stata la condanna di

certe societa secrete, le quali, per una o per altra ragione, n'erano

addivenute a chiedere la propria riabilitazione dinanzi alia Chiesa

cattolica. Non dico gia che la chiedessero di per se, essendosi pale-

sato il contrario, quando, nello scorso decembre, apparve il decreto

cli riprovazione. Sta, nondimeno, il fatto che, per ragioni riposte o

nel loro seno o nel nostro, la moralita degli Odd fellows, (Socii sin-

golari) dei Knights of Pythias (Cavalieri di Pythias) e dei Sons of

Temperance (Figli della temperanza) veniva presentata da taluni cat-

tolici liberaleggianti come disputabile ed effettivamente disputata,

quasiche a lor riguardo la lite fosse ancora sotto giudizio, cioe non

sufficienternente considerata e risolta nei decreti del Concilio di Bal-

timora. La questione divenne cosi stringente, che fu duopo vagliarla

minuziosamente sotto 1'aspetto non meno pratico che dottrinario.

Prima d'indicare questo argomento, giovera far conoscere a' no-

stri lettori lo stato presente delle tre predette secieta negli Stati Uniti.

Esso apparisce chiaro dalle seguenti cifre pnbblicate al principio del

corrente anno dal World's Encyclopedia. I Socii singolari nurnerano

tra gli American! 778,445 membri, i Cavalieri di Pythias ne contano

443,615 e i cosi detti Figli della temperanza hanno nell'America del

Nord 62,528 seguaci, de' quali 31,030 sono domiciliati negli Stati

Uniti.
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L'argomento pratico , adunque, tratto in campo per generare le

incertezze, pud compendiarsi come segue : Le circostanze non sono

eguali in America ed in Europa, ne conviene seminare dissidii col trat-

tare le condizioni nostre quasi fossero identiche a quelle dell' Europa.
Tale asserzione e vera, purche non venga esagerata, essendovi troppo di

frequente il malvezzo di addurla, insieme con altri simili tritumi, anche

laddove si trattano le piu gravi ed important! question!, come la spada
atta a recidere il nodo gordiano, mentre in realta essa lascia le cose

nello stato preciso in cui le trova. Le circostanze non sono eguali in

America ed in Europa, nel dominio delle material! imprese : e vero.

Non sono eguali, rispetto alle forme che, nelle applicazioni e negli

effetti, rivestono i principii politici e sociali, non essendo qui ne

le tradizioni dei popoli piu antichi, ne i pregiudizii troppo a fondo

abbarbicati, ne le muraglie di separazione fra classe e classe, o fra

le persone appartenenti ai diversi culti : sia pure. Ma, quando pas-

siamo nel regno dei principii etici, e consideriamo il modo col quale

essi si esplicano nella vita e nella coscienza degli uomini, allora non

e cosa di gran momento che le circostanze accidentali dell'esistenza

siano identiche o no a quelle di altre regioni. In realta, il surrife-

rito argomento vale soltanto a meglio lumeggiare il fatto, che gli eterni

ed immutabili principii della moral!ta non vengono oppugnati sempre
e dappertutto colle medesime arti; e tanto piu ci e duopo temere che

quello stesso genio del male, il quale insidia le anime sino dal prin-

cipio dei secoli, non riesca a peneirare piu facilinente nell'Ovile di

Cristo, solo perche camuffato sotto una spoglia prima sconosciuta. E

qui cade in acconcio di mettere in rilievo come la facile domestichezza

delle persone di un culto con quelle di un altro, nessuna delle quali

nutre per la religione altro sentimento che 1'indifferenza, ed il facile

contatto di esse tutte coi cattolici, costituiscano altrettante nuove e

stringenti ragioni per consigliare piu rigorosa vigilanza ai pastori e

maggior vigore nelT inculcare i principii antichi quanto il cristia-

nesimo.

Nel campo dottrinario, tutti gli argomenti militavano contro le

societa secrete, e tendevano a ravvalorare le prescrizioni esistenti. Ki-

levavano essi: 1 che le societa in parola sono di qaelle vie, che ordi-

dinariamente conducono i cattolici alia inassoneria
;

2 che nei loro

aflSgliati scemano il rispetto alia Chiesa, 1'amore ai suoi Sacrament!

ed al religioso ministero, poiche vi s'infiltra 1'idea della possibility

di praticare la regola morale senza 1'aiuto della Chiesa; 3 ch'esse

insegnano una religione puramente naturale
;
4 che i loro riti non

irreverent!, secondo i vanti dei loro difensori sono un amalgama
di paganesimo e di cristianesimo, in cui (prendendo ad esempio i

Cavalieri di Pythias) un eroe pagano viene esaltato a santo patrono ;

5 che le pratiche e le esigenze di alcune tra le suddette societa sono
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contrarie al diritto naturale
;
6 che specialmente 1'obbligo della cieca

obbedienza imposto ai loro affigliati, ripugna assolutamente all'umana

coscienza.

4. Mentre Monsignor Satolli celebrava la festa di S. Francesco

Saverio nel Collegio del Gesuiti di Nuova York, gli giunsero da Eoma
le ultime e definitive istruzioni in materia, affinche le comunicasse

ai Yescovi, ai quali incombera di eseguirle. II Decreto dice che la

Sacra Congregazione ha confermato, il 20 giugno 1894, una deci-

sione antecedentemente presa riguardo alle suddette societa, dispo-

nendo che tutti gli Ordinarii degli Stati Uniti debbano in ogni guisa

adoperarsi a distogliere i fedeli dall'ascriversi alle (tre) suddette so-

cieta, ammonire all' uopo le loro gregge, e privare dei Sacramenti

coloro, i quali, cosi ammoniti, ricusassero tuttavia di tenersi lontani

da esse societa. Questo decreto viene confermato e messo in pieno

vigore da Sua Santita.

Chi ha seguito con tutto lo sforzo delle sue facolta e delle sue

fibre 1' intreccio di un dramma serio, prova un sentimento di sollievo

nell'assistere poscia a qualche scena di carattere piu leggiero. Tale

fu I'impressione che a noi serbavasi, non appena conosciuta la sen-

tenza di Eoma. Invece di sdegnose grida, di minacciate vendette e

di altri simili sfoghi da parte delle societa condannate, abbiamo letto

nei giornali giudizii del seguente tenore. Uno dei piu autorevoli e

potenti capi d'una societa condannata disse : Nulla di nuovo in

questa decisione: noi sapevamo sempre che sarebbe stata quale oggi

e. Ed un altro : Non poteva accadere diversamente pei cattolici
;

imperocche coloro che piacciono alia Chiesa Eomana e ne seguono le

prescrizioni, non fanno per noi, ed i cattolici che a noi si attagliano,

non si attagliano alia Chiesa. Ecco tutto : eel sapevamo anche senza

il decreto. Cosi gli altri.

5. L'Enciclica papale Longinqua, diretta a' nostri Yescovi, venne

in luce il 29 gennaio scorso. La versione di essa nella nostra lin-

gua fu affidata all'Arcidiocesi di Filadelfia, la quale, convien dirlo,

ha fatto il dovuto onore al pontificio documento
; imperocche la sua

traduzione viene universalmente lodata come la piu bella che siasi

finora veduta, cioe perfettamente fedele e scritta in ottimo inglese.

Quanto al tenore dell'Enciclica stessa, mi e impossibile cosi per

tempo trasmettere un riflesso alquanto vivo e adeguato delle impres-

8ioni risentite dai fedeli e dalla pubblica opinione in generale, senza

contare che la stampa non ha peranco avuto agio di parlare. Ma, per

riferire cid che si presenta spontaneamente nel mio campo d'osser-

vazione, diro che 1'Enciclica suscita, non pure il vivace interessa-

mento che segue tutte le sacre manifestazioni del Pontefice, ma un

vero e genuino entusiasmo. Agli occhi dei fedeli presentasi uno spec-

chio cosi smagliante ed eloquente di tutta la condizione delle cose, e
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di tutte le particolari question!, onde per bene un triennio ftirono

agitate le menti degli uomini, che anche le persone piii versate ed

esperte sentono di abbracciare e contemplare per la prima volta i

veduti avvenimenti in tutta la loro vastita, in tutto il loro valore

ed in tutte le loro conseguenze, e di potersi finalmente riposare, dopo

ricomposta ogni cosa, di quel riposo che soltanto la risolutiva sa-

pienza di Koma sa procurare agli instabili ed irrequieti pensieri

umani. La gente sembra ora aprire gli occhi, in mezzo a questo

mondo instancabile di ondeggiamenti e di colluttanti disegni, e ve-

dere le cose con quell' occhio che soltanto la Omnium Ecclesiarmn

Mater et Caput, dotata in pari tempo dell'affettuoso cuore di madre

e della vista penetrante del suo Divino Fondatore, possiede per ve-

dere e giudicare ogni cosa.

Alia prima opportunita vi ragguagliero delle accoglienze fatte dai

fedeli di America e dal popolo in generale, alPEncielica pontificia,

della quale ogni frase corrisponde al suo splendido esordio : Longin-

qua Oceani spatia animo et cogitatione trajicimus.

IV.

COSE VARIE

1. frutti delle calunnie di Zola. 2. Spirito conservatore dei Protestant!

olandesi. 3. Movimento de
7

vecchi cattolici. 4. La condizione dei

Polacchi in Russia. 5. Cio che i Polacchi soffrono e cio che essi desi-

derano. 6. La sentenza del tribunale di Vilna nella causa di Kroze.

7. L'operosita dei Salesiani nel Brasile. 8. Cenni Necrologici:

Nicola de Giers

1. I frutti delle calunnie di Zola. Fu detto che 1'assalto romanzesco

di Emilio Zola al Santuario di Lourdes sarebbe slato funesto al suo

culto. Una volta sfatato scientificamente il miracolo, la fede nella sua

grotta, nella sua sorgente, nella sua basilica, si sarebbe perduta. Cosi

predisse anni addietro un deputato frammassone all'illustre Monsignor

Freppel, Yescovo d'Angers, svelandogli la congiura, che la setta mas-

sonica tramava ai danni di questo maraviglioso prodigio continuo

della Madre di Dio nel secolo nostro.

Ma e accaduto nel fatto il contrario. L'assalto del pornografico ro-

manziere, ridotto al visibile argomento delle ignorance della scienza,

ha lasciato intatto il miracolo e lo ha anzi confermato, mostrandolo

inespugnabile da qualsiasi sofisma; e poi ha raddoppiato il fervore

della pieta e della fede verso 1'insigne Santuario.

Ecco in prova alcuni cenni statistic!, che parlano da se. In que-

st'anno 1894, ora decorso, mentre ardeva piii che mai la battaglia

delle bestemmie, delle ciurmerie e delle calunnie zoliane contro la

Yergine Immacolata di Lourdes, sono giunti, a venerarla nella sua
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grotta di Massabiclle; 75 pellegrinaggi, ordinati in corpo; eel essi soli

vi hanno condotti 155,907. persone. Cio, senza tener couto delle nii-

gliaia di altri pellegrini, che vi sono andati sparsamente ogni giorno.

Tra quest! si sono veduti 5 Cardinali e 50 Arcivescovi e Yescovi

delle varie parti del mondo, oltre molti Superiori generali d'Istituti

religiosi, Abati di monasteri e Prelati minori. I detti pellegrinaggi

vi sono arrivati dal Belgio, dall'Olanda, dalla Grermania, dall'Alsazia,

dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dal Canada e da non poche re-

gioni della Francia. Li hanno recati cola 229 treni speciali delle fer-

rovie; cioe 50 piu che il precedeute anno 1893. Fuori di quelli del

pellegrinaggio nazionale, gl'infermi ricevuti negli ospedali non sono

stati meno di 2218: quelli che hanno preso stanza in alloggi parti-

colari non si possono computare. L'anno 1893 negli ospedali ne erano

stati ricevuti soltanto 1554. Le immersioni nelle piscine, che nel 1893

erano state 51,876, nell'anno 1894 sono state 54,093. I medici con-

venuti nell'ufficio di verificazione, che non erano rnai stati piu di 50

o 60, 1'anno 1894 hanno passata la cifra di 200. I process! verbali

di guarigioni avvenute sono stati 120. Nella grotta, nella chiesa del

Rosario e nella basilica si sono celebrate 36,000 messe e distribute

391,000 comunione. Vi si e fatto pregare per 724,519 intenzioni:

3,554 pellegrini vi si sono ascritti all'Arciconfraternita dell'Immaco-

lata e 3,744 a quella del Eosario. Yi si sono offerti, in doni e voti,

1218 oggetti, tra cui 239 cuori, e gioielli preziosi d'oro e di gemme.
Yi sono poi accorsi visitatori nuovi ed insoliti, curiosi, corrispondenti

di giornali, uomini che non vi si erano mai incontrati. Parecchi, ar-

rivati increduli e beffardi, vinti dall'evidenza dei prodigii avveratisi

loro cospetto, ne sono partiti penitenti e ravveduti.

Le dimostrazioni di fede, di fiducia e di sacro entusiasmo di tanta

moltitudine non si possono descrivere. Mai le procession!, in ispecie

[uelle del SS. Sacramento, non erano state cosi splendide, come que-
it'anno 1894. Alia vista delle subite guarigioni, ottenute al passaggio

della divina Eucaristia, si sono avute manifestazioni di gioia inenar-

rabili. La lunga serie di queste ammirabili e svariate guarigioni,

ipetrate ai piedi della miracolosissima Yergine dei Pirenei, si pud

Jggere nei process! verbali, che si vengono pubblicando negli Annali

li Nostra Signora di Lourdes. E basti cio a mostrare che, come Sa-

ma serve, a suo gran dispetto, a glorificare Iddio nel mondo, cosi

setta massonica, co' suoi Zola, serve a crescera onore e lode a

)lei, che si tiene Satana conquiso sotto il piede; virgineo pede con-

ivit.

2. Spirito conservatore dei Protestant i Olandesi. II consiglio del mu-

licipio d'Ainsterdam, suole, benche protestante, da oltre due secoli, in-

>minciare le sue tornate colla recita del Pater noster. Due ebrei, rap-

)resentanti di coloro che piu invigilano, affinche la liberta di coscienza
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del popolo non iscapiti nulla, fecero in gennaio la proposta che fosse

tolto un siffatto vecchiume. Per fortuna, i consiglieri d'Amsterdam

non sono si timidi da farsi dettare la legge dai miscredenti, e percid

venutosi alia votazione, ritennero 1'uso della preghiera alia plurality

di 18 voci. E una delle tante lezioni, date dai Protestanti onesti a

inolti ufficiali pubblici di stirpe latina, i quali, appestati da idee li-

beralesche, della religione cattolica hanno il solo carattere battesi-

male, cetera, pecora prona et ventri obedientia, in tutto simili agli

antichi pagani, dei quali persino Sallnstio lamentava il vivere da

bestia.

3. Movimento dei vecchi cattolici. I cosidetti vecchi cattolici, di cui

nessuno parlava piu da un pezzo, vollero farsi vivi quest'anno, col

pretesto di consacrare una nuova chiesa
;
tanto e vero che il diavolo

si piace talvolta di scimmiottare le cose del Signore. Ancorche sieno

ridotti oramai ad un pugno di frammenti archeologici, essi si rac-

colsero il 10 settembre p. p. a Bied nell'Austria superiore, ad un

conciliabolo composto dei delegati di nove comunita (assai microsco-

piche) sotta la presidenza d'un cotal Czech, che potrebbe fare il paio

col Carneade di Don Abbondio. La santa sinodo venne coronata

dalla consecrazione (Dio sa con quali riti
!)

della nuova chiesa vec-

chio-cattolica della comunita di Ried. Uno degli apostoli piu ringhiosi

della chiesa vecchio-cattolica in Austria (vecchia di 23 anni, che tanti

e non piu ne conta dalla sua fondazione) e ora il sig. Bendel, depu-

tato al parlamento, e non si sa come tollerato fino ad oggi come pro-

fessore nel ginnasio di Schmikow in Boemia. La comunita Viennese

di questa miserabile parodia di setta religiosa pochi anni fa aveva

per capo e pontefice sommo nientemeno che un calzolaio ! Insomma

fa meraviglia veramente, che costoro non abbiano ancor seguito 1'esem-

pio della rnaggior parte de' loro correligionari in dermania e nella

Svizzera, e vogliano ostinarsi a rappresentare la parte del povero un-

torello de' Promessi sposi in una farsa tutta da ridere.

4. La condizione dei Polacchi in Russia. I Polacchi soggetti al do-

minio russo abitano vasti territorii nella Lituania, nella Russia bianca,

nella Podolia, nella Yolinnia, nella Ucrania e nel regno di Polonia, e

sommano a 12 milioni. II sistema politico del dispotico impero ortodoss

esige I'oppressione della libertd e immunitd della Chiesa cattolica, e che

essa sia agguagliata alia chiesa russa ortodossa, la quale e schiava dell

Stato e gli e suddita in tutto e per tutto. L'oppressione adunque dei Po-

lacchi cattolici, cominciata sotto il regno di Caterina II
a

,
scemata alcun

poco sotto Paolo I ed Alessandro II, fu aggravata sotto Niccolo I, il qualc,

rinnovate le leggi fondamentali dell'impero de' matrimonii misti, del

proibito trapasso al Cattolicismo, della supremazia dello Stato sopra la

Chiesa ed altre, distrusse ed estinse in massima parte la Chiesa greco-

unita, e gravissime ferite reco alia Chiesa cattolica romana. Alleviate
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alcun poco dal 1855 al 1863 sotto Alessandro II, infieri dappoi pifi aspra-

mente di giorno in giorno. I Polacchi, che per tanti anni sperimentarono

si triste condizione di cose, hanno poca speranza che si muti sistema,

anzi sono inclinati a credere che questo continuera, tranne che nel modo

di applicaiio forse si usera un po' piu di mitezza, e s'infrenera la ferocia

dei governatori. Con vera letizia accolsero i Polacchi la rinunzia del

governatore del regno di Polonia conte Gurko, il quale, quanto era

valoroso soldato, tant'era feroce Governatore; e tennero qual felice

augurio, la nomina a questo ufficio del conte Schouvalow; ma nulla

sperano ne si aspettano, perche il mutamento delle persone non e an-

cora cangiamento del sistema oppressivo ;
soltanto 1'oppressione sara

forse meno aspra e disumana.

Nel risguardo politico i Polacchi in Russia vanno privi di ogni
liberta personale ;

in qualsiasi momento, al cenno del Ministro, del

Governatore od anche del prefetto del circondario, per la denunzia di

un gendarme o di un occulto poliziotto possono essere arrestati, tenuti

prigione per lunghi mesi, e smza alcun giudiziof in via amministra-

, tiva, puniti colla multa, colla confisca dei beni, e persino colla de-

portazione in Siberia
; questo e accaduto gia centomila volte, ed accade

tuttora. Inoltre non hanno alcuna liberta di associazione, di stampa,
di parola ;

tutte cose riputate delitti di Stato dal Governo, e punite
colla massima severita. I Polacchi e i cattolici sono rimossi dagli im-

pieghi pubblici, se si avevano, e non si ammettono a nessun ufficio

o magistratura dell'Impero ;
i principal! uffici, come quelli di minor

rilevanza, sono riserbati unicamente ai Russi ortodossi. Non e loro

permesso di far uso della patria lingua nelle scuole, nei tribunali, e

neppure nei luoghi pubblici, pena la multa e la prigionia. Era noto

e palese, sotto il governo di Alessandro III, 1'intento di russificare il

piu presto che si potesse e ad ogni modo il Regno di Polonia, la Li-

tuania, la Podolia, la Yolinia e 1'Ucrania : codesta russificazione dei

Polacchi e un altro postulate del sdstema politico deH'impero mosco-
vita. Ultimamente i giornali russi, come il Grazdanin, hanno pub-
blicato una serie di articoli intorno alia questione polacca , per
mostrare necessaria la russificazione dei Polacchi, biasimando solo la

maniera crudele ed ingiusta della russificazione sotto Alessandro III,

siccome quella che, mentre non conduce al fine voluto, aliena dal-

1'imperatore gli animi dei Polacchi.

5. Oib che i Polacchi soffrono e do die essi desiderano. Quanto
aspro fosse il servaggio, ond' erano grarati i Polacchi, basti questo
solo a comprovarlo. Morto Alessandro III, si reed dal governa-
tore generale Gurko una deputazione di trentadue Polacchi, tra i

piu cospicui gentiluomini di Yarsavia e del Regno, a pregarlo di

trasmettere un telegramma di condoglianza al novello imperatore
Niccolo II, e di permettere che la deputazione polacca prendesse
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parte ai funeral! di Alessandro III. II GKirko ricevette i Polacchi

con tutta asprezza, e disse loro: Che cosa volete, chi rappresentate,

chi vi elesse o vi mando? Dubito della sincerita delle vostre condo-

glianze ;
a Pietroburgo non ci anderete

,
e non invio all'imperatore

il telegramma di condoglianza. I giornali russi pubblicarono questa

inaudita barbaric. I Polacchi poi, ottenutane licenza dal Ministro di

Stato, avevano lor deputati presenti ai funerali di Alessandro III,

Gurko era dimissionario. Ma, da quanto si e detto, chiunque pud fai

ragione della durezza dispotica, onde il Gurko governo per undi(

anni la povera Polonia. Per somigliante durezza e dispotismo pri

meggiavano anche il conte Orzewski, governatore generale della Li-

tuania, e il conte Ignatiev governatore generale della Yolinia, Podoli;

ed Ucrania. I tre suddetti governatori general! ed i loro official! subal-

tern! accusarono di continue i Polacchi presso il defunto Alessandro I]

ed i suoi ministri, di tradimento, di ribellione e cospirazione ;
e persua-

sero quell' imperatore che solamente con questo aspro e durissim(

sistema era possibile reprimere e ridurre ad obbedicnza i Polacchi.

II cliario moscovita Mosltiewskaja vicdomosti pubblicava gia lunghi arti-

coli, scritti col medesimo sentimento, stimolando il Governo a vi(

maggiore asprezza verso i Polacchi. Ma false e menzognere eran(

quelle accuse. Dal 1863 in poi, tutti i Polacchi soggetti al Governo

russo, tranne forse alquanti giovani student! ed opera!, come ve n'J

per ogni dove, cosi ancora a Pietroburgo e a Mosca; tutti i Polacchi,

giova ripeterlo, vogliono esserc fedeli sudditi dell' imperatore, e bra-

mano soltanto che sia loro concessa intera liberta di professare la fed*

cattolica, e che quali iloti e come messi fuori da ogni legge. noi

abbiano piu ad essere zimbello del capriccio e della condotta dei Go-

vernatori e dei loro subalterni. E che essi, ubbidienti a' voleri d(

Santo Padre Leone XIII, vogliano e possano porgersi fedeli al

verno ed all'imperatore di Russia, ne sia prova la Galizia o Boemij

austriaca. che, fedelissima a quell'imperatore, torna veramente giov(

vole al Governo di Vienna. Queste cose dovrebbero ranimentare i]

nuovo imperatore Niccolo II, uomo giusto, qual seuibra, e d'alto inten-

dimento, ed i suoi consiglieri.

6. La sentenza del tribunale di Vilna nella causa di Kroxc. Sail

celebre causa di Kroze ebbe luogo nel passato ottobre a Vilna u:

giudizio straordinario a porte chiuse. Erano accusati del delitto

resistenza all'autorita imperiale e governativa oltre cento fra uomini

e donne, che si erano opposti alia chiusura della chiesa cattoli(

di Kroze. Quattro furono condannati alia deportazione ed ai la-

vori forzati in Siberia per dieci anni
;
dieci alia prigionia per p

recchi mesi e fino a due anni
;

tutti poi furono raccomandati alls

clemenza dell' imperatore. Ma finora non si sa di certo se quest! abbk

condonata, o no, la pena.
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7. L'operosita de' Salesiani nel Brasile. Da una corrispondenza sullo

sviluppo che prencle la raligione cattolica nel Brasile, ed in partico-

lare nello stato di S. Paolo, togliamo il passo seguente che si rife-

risce all'operosita della Congregazione dei Salesiani coronata di con-

solantissimi risultati. Ivi il corrispondente, dopo aver detto delle isti-

tuzioni cattoliche, che*tanto promettono di bene sotto la zelante ed

intelligente direzione del nuovo Yescovo Mons. Arcoverde Cavalcanti,
da cui quasi tutte ebbero vita, passa a parlare di un' opera che in

S. Paolo pud dirsi la piu feconda. E 1'opera del liceo salesiano di arti

edufficii sorta da dieci anni per opera di alcuni zelanti cattolici, fra

i quali meritano speciale menzione il Reverendissimo Arcid. Francesco

de Paula Rodriguez ed il D. r Saladino. E conie una pianta rigogliosa

che abbonda di bei frutti. Sono circa 400 i giovanetti di tutte le classi

sociali che in quel collegio ricevono una religiosa educazione e sono

addestrati nelle arti o preparati agii studii superior!. Oltre ad essi

circa GOO altri giovanetti frequentano 1' Oratorio del Collegio nei giorni

di festa, con quel vantaggio morale che e facile immaginare.
Chi vuole avere un' idea di quanto e capace la carita cristiana,

entri in quell'Istituto Salesiano, e restera maravigliato al vedere quello
sciame di fanciulli cosi bene disciplinati, e tutti intesi ai loro studii

e lavori. L'attivita di quei buoni padri, che per la scarsezza del nu-

inero debbono moltiplicarsi ed attendere a un medesimo tempo ai bi-

sogni del Collegio e ai ministeri della Chiesa, e tale, che sembra in-

credibile come possano accudire a ttitto ed ottenere quell'ordine, quella

disciplina, e quei progress! che in quella casa fioriscono. Le varie

officine e la tipogratia portata all'ultima perfezione, offrono uno spet-

tacolo nuovo, e che parrebbe impossible ad effettuarsi con soli fan-

ciulli dai 10 ai 18 anni di eta. La musica vocale e istrumentale

vi e pur coltivata, e con esito cosi felice, che quella dei giovani,
del liceo salesiano e tenuta la miglior banda musicale di S. Paolo.

La Chiesa poi e veramente degna della Congregazione Salesiana e

della Capitale dello stato di S. Paolo. E dedicata al S. Cuore di

Gesii
;
di architettura molto corretta e di un aspetto maestoso. II

buon D. Lorenzo Giordano pud star ben contento di avere corona.to

con quell' opera grandiosa otto anni di Industrie e di zelo per cora-

pierla. A lui pure si deve, alia sua costanza, alia sua fede, la costru-

zione di quel grande Collegio che puo bastare a 600 giovanetti in-

terni, ed e fornito di ampii cortili e di vasto giardino. Quando a lui

venne consegnata quella casa, non ne era costruita che la quarta parte
della presente, e per di piu sopraccarica di debit!.

Non si puo dire a parole quanto benefica per la citta e per lo Stato

di S. Paolo sia quella Istituzione, che coltiva nella religione e nelle arti

ed Industrie i figli del popolo, i quali sono destinati a rifondere nella

grande arteria della societa paoliniana il puro sangue della fede e
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della morale cattolica. II nostro corrispondente, clie fu fin dal prin-

ciple testimone di quella santa opera, e che vide le gravi dim
1

colta

colle quali ell'ebbe a lottare, e come sorse tuttavia vigorosa e raggiunse
il piu felice sviluppo, riconosce in quella una grande opera di Dio, di-

retta alia rigenerazione di questo popolo, e una delle piu benefiche

istituzioni di questa citta di San Paolo, non solo per la buona edu-

cazione della gioventu, onde la morale e civile prosperita di tin popola

dipende, ma si ancora per la missioiie cattolica, che compiono i sale-

siani in questa Chiesa del Sacro Cuore a vantaggio di tanti nazionali

che vi accorrono, e di tanti coloni italiani, i quali, in quella Chiesa e

per opera di quei buoni padri, ricevono i conforti di Dio, il pane
della divina parola e la vita dei santi sacramenti. Sia lode all'opera
di D. Bosco in quella importante citta cosi bene rappresentata ! Oltre

poi il suddetto Collegio, hanno i Salesiani altra casa di studi a Lorena

nello stesso stato e diocesi di S. Paolo, dove si stanno preparando i sog-

getti per la erezione di altre case ed istituti, per alcuni de' quali

sono gia iniziate le trattative.

8. Cenni necrologici. II giorno 27 dello scorso mese di gennaio

mori a Pietroburgo Nicola de Giers, Ministro degli affari esteri

dell' Impero della Eussia. Egli era nato nel 1820, e compiuti gli

studii al liceo imperiale di Tsarkoie Selo, entro all' eta di diciotto

anni nel dipartimento degli affari asiatici al ministero degli esteri.

Dal consolato di Moldavia parti nel 1849 per seguire, quale agente

diplomatico 1'esercito russo entrato in Ungheria, a domarvi la rivolu-

zione contro 1'Austria. Fu poscia segretario d'ambasciata di Costan-

tinopoli, e quindi cancelliere del commissario russo nei principati

danubiani, console generale in Persia, ed anche ministro a Berna. Ma
la piu importante camera politica comincio nel 1875, allorche, richia-

mato a Pietroburgo da Stoccolma, fu dato per coadiutore al ministro

degli affari esteri, e tratto diverse question! coll'Inghilterra relativa-

mente all'Asia centrale, sempre con esito soddisfacente per la Eussia.

Dal 1877 suppliva quasi costantemente al principe di Gortchakoff,

venendo di tal guisa ritenuto sino da allora probabile successore di

lui, specie durante e dopo il congresso di Berlino. Egli prese, infatti,

il posto del Gortchakoff, nel 1882, dal quale anno 1'opera sua si

esplico principalmente nel secondare la politica di Alessandro III, che

rinveniva in lui uno speciale strumento pel miglioramento interno

della Eussia e per lo sviluppo della sua potenza. II Journal de Saint-

Petersbourg, annunziando la morte del de Giers, che dice essere stata

effetto di un'angina peetoris complicata con infiammazione polmonare,

dichiara che la Eussia ha perduto in lui un grande uomo di Stato, e

conchiude che egli fu, sotto tre regni, fedele, illuminato e convinto

esecutore delle intenzioni pacifiche de' suoi augusti sovrani.
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NELL'AZIONE SOCIALE

i.

Poco fa un giornale di Yenezia, il piu clamoroso ed in-

sieme il piu giudaicamente feroce contro il clero cattolico,

ragionando delPoperosita fecondissima di questo nella provin-

cia di Treviso, e del meraviglioso bene, anche temporale, che

esso procaccia a quella popolazione, colla Banca, coll'Unione

agricola, colle Casse rurali e simili istituti, non senza melan-

conia soggiungeva : La verit e che i socialist!, che vanno

predicando le loro insensate teorie; e i nostri grandi econo-

mist!, bravissimi solo per fare discorsoni e scrivere articoli

per le riviste, avrebbero molto da imparare da questi modest!

preti, che, senza tanti studii di finanza e di economia, sono

Fespressione piu splendida della massima: Volere e potere.

E mentre questo lavoro si va compiendo dal partito cleri-

cale, si spegne per consunzione il (liberale) Gomizio agrario
i

.

Si domanda spesso dai liberali, d
1

onde questi temuti ed

aborriti clericali, ossia veri e schietti cattolici, traggano quella

potenza di vita e di unione che pur mostrano, anche oppressi,

e li fa resistere agli assalti piu fieri del dominante liberali-

smo; doveche questo apparisce un aggregamento di partiti,

sempre in cozzo fra loro e soggetti a perpetue contraddizioni

che ne isteriliscono le forze. Uno scrittore del Veneto, fra gli

altri, prima che Faltro ne pubblicasse il riferito elogio, penso
di averne scoperta la ragione in cio, che i clericali sono

gente pratica assai, e mentre, dic'egli, noi (liberali) vogliamo
sollevare il popolo dalle odierne miserie con delle chiacchiere,

essi badano ai fatti. I clericali predicano ai rassegnati che

lassu in cielo li aspetta il paradiso, ma nel tempo stesso, se

1 La G-azzetta di Venezia n. del 22 gennaio 1895.

Serie XVI, vol. I, fasc. 1074. 41 4 marzo 1895.
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quei rassegnati piangono, essi cercano un rimedio sollecito al

loro dolore *.

La ragione & buona, ma non & adeguata. Essa accenna piu

gli effetti estrinseci, che la causa intrinseca della vita pos-

sente e della unione vigorosa. Le opere esterne della carita,

che palesano i cattolici per gente pratica assai, la quale

bada ai fatti
, sono una parte della loro professione, ma non

ne sono il tutto e la sostanza. Si richiede inoltre la fede, so-

pra la quale la carita si sostenta
; giacch6 se e verissimo che,

senza le opere della carita, la fede e morta; 6 verissimo pure

che queste opere sono irapossibili senza la fede. Percio, a for-

marne il pieno concetto, le due cose insieme si congiungono
in modo che ne fanno una sola, la quale si esprime appunto

col vocabolo di cattolicismo, e di fede cristiana cattolica
;
cio&

di fede operosa, che crede e, perch6 crede,- opera secondoche

crede : nel che sta il cosi detto clericalismo, tanto dai liberali

avuto in uggia.

Se questi signori avessero studiato il catechismo, o la dot-

trinella del Bellarmino, da una risposta delle piu semplici avreb-

bero davanti, bello e limpido, il secreto della possente vita e

della indistruttibile unione dei clericali. Che vuol dire cri-

stiano ? si domanda nel principio di quella dottrinella : e si

risponde :
- - Cristiano e colui che fa professione della fede

e della legge di Cristo, in comunione col Romano Ponteflce.

Qui e tutto : vi e il credere ed il ben credere quel che Iddio

ha rivelato, sotto il magistero del suo Vicario in terra; e vi

e Toperare ed il bene operare, sotto il reggimento di esso

Yicario di Cristo. Dal che poi viene il corollario, che, per es-

sere cristiano vero, e nella fede e nelle opere, bisogna vivere

in unione e sotto la ubbidienza del Papa ;
e chi cosi sta col

Papa, e sano membro della Chiesa, la quale unicamente si

trova dov'e il Papa : ubl Petrus ibi Ecclesia.

II.

Chiarita cosi Tidea del perfetto cattolico, si scorge subito

ove sia la ragione adeguata della vita gagliarda e della salda

1 II Corriere vtcentino del 29 novembre 1894.
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unione, che regna fra coloro che i liberal!, per ispregio, deno-

minano clericali, e sono il fiore del cattolici operosi. La ga-

gliardia proviene in essi da quell'iritegra fede, che e sempre

vittoriosa, victoria quae vincit mundum, e da quel vincolo che

indissolubilmente li lega al Capo, il quale e pur centre vitale

di tutto il corpo del cattolicismo.

In cio i liberali debbon cercare la cagione, non sola-

mente della vivacita del cattolicismo, ma altresi del contrap-

posto di sterilita e di discordia, che essi lamentano tra loro.

Al loro corpo, se pur e lecito dire che n'abbian uno, manca
il principio interne di una fede viviflcatrice, e manca Pesterna

forza che da P atto e la forma all' unita. I loro dommi del

libero pensiero, che e il diritto alPerrore, e del libero ope-

rare, che e il diritto al peccato, necessariamente li disgre-

gano, li dividono, ne altra meta offron loro da agognare,

fuorche il privato interesse
;
nelPunico libito essendo riposta

la legge disciplinatrice della mente e delPazione di ciasche-

duno di loro.

Da questa differenza nasce Pavversione del liberalismo al

cattolicismo, e la guerra, ora subdola, ora aperta, ma sempre

spietata, con cui Poppugna. I liberali non inimicano i catto-

lici per le buone opere di carita che fanno, ma per la loro

fede : la quale, oltreche alle buone opere, li muove ancora alia

soggezione intera a Dio e, per Dio, a chi tiene Pautorita sua

nella Chiesa.

Di fatto si osservi come facilmente si accostano ai catto-

lici tepidi o freddi, che, in un modo o in un altro, vacillano

nella fede e menomano i gradi dell'obbedienza dovuta al Papa ;

cd invece come si accaniscono contro gli altri, i quali si pa-

lesano, non meno incrollabili nella fede, che ossequiosi al Pon-

tefice sommo. Ai primi concedono benignamente il nome di

cattolici e non negano un certo urbano riguardo; ma agli al-

tri, quali a veri e proprii clericali, non e vitupero e calunnia

che risparmino. Coi primi, par loro di potersi conciliare ed

attirarli di piu a se : ma cogli altri ogni accordo e disperato:
sono quali e il diavolo colla croce. Essi restano sempre Pe-
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sercito nero , come li ingiuria il precitato scrittore, che per

di piu li accusa di tradire la patria.

Ma, caso strano! Questo esercito di neri traditori e rico-

nosciuto da lui senza paragone piu nobile e generoso del

Lianco esercito di liberali, che pure serba il monopolio del-

Yamor patrio. Anzi il popolo dietro esso lasciasi trascinare

e si fa clericale, aggiung'egli, pel solo fatto che, a capo del-

Tesercito nero, vede una bandiera che ha un nome, vede un

simbolo che suona carattere, ammira una fede che vuol dire

entusiasmo; e dietro quella bandiera ritrova i vantaggi delle

Casse rurali, delle Banche cattoliche, dei sodalizii di mutuo

soccorso. Non basta: alPombra di quella bandiera, il popolo

scorge della gente che al momento opportune sa compiere

un sacrifizio, della gente che possiede una abnegazione, che

noi (liberali) finora non abbiamo mai avuta. i

Di fatto quando mai 1' abnegazione liberalesca e giunta

a sacrificare undid milioni e dugentotrentaduemila franchi in

un solo anno, a bene dei poveri, quanti ne ha, nelFanno 1893,

sacrificati e dati Tunica societa clericalissima di S. Yincenzo

de' Paoli ? E quando mai, in tre soli anni, ha potuto costituire

ben centosessantasei Gasse rurali, quante in tal tempo ne hanno

costituite i clericali dell' Italia? Per quel che e noto fino al

presente, il liberalismo ha fatto sfoggio di abiiegazione ,
in

succhiare i milioni dalle vene dei poveri, in saccheggiare le

casse delle Opere pie e nell'esercitare i ricatti ed i peculati

delle Banche, o le usure messe di moda dal giudaismo.

Or se la bandiera dei clericali e cosi benefica e pura, se

la fede che simboleggia e tanto bella, se Tesercito che sott

vi milita e cosi virtuoso, magnanimo e giustamente caro al

popolo, perche dunque si hanno da infamare di bandiera tra-

ditrice e di esercito nero? II perche sta in cio, che la bam-

diera e della fede in Cristo, che s
1

incentra nel Papa, e Feser-

cito e di fedeli, che nel Papa obbediscono a Cristo. II male

non viene da altro. Tolto di mezzo il Papato e ripudiatone il

magistero ed il reggimento, il liberalismo si affratellerebbe

col cattolicismo, e la virtu, anche per esso, com'e pel popolo,

tprnerebbe ad essere degna di ammirazione.
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A questo punto son venuti in Italia i nostri liberali. Per

tutto quell'accozzamento di ambizioni, di cupidige, di raggiri,

di violenze e di ladrerie, cui danno il nome di patria, Tunica

pietra d'inciampo e il Papato. Esso ne e il nemico, esso il

cancro, secondoche Ruggero Bonghi non esito ne meno egli

a definirlo, copiando Lutero, che lo deflniva anticristo del

mondo. Sperarono lungamente che, col tener essi in mano la

somma delle cose, il tempo del Papato, imprigionato nella sua

stessa Roma, sarebbe bell'e finito, giacche al dominio delFau-

torita e della fede sarebbe succeduto il regno della liberta e

della ragione. Se non che la vita florida e 1'unione stretta dei

cattolici, seguiti dalle turbe popolari, li ha disingannati. Que-

sto fatto, posto di fronte alia confusione in cui si agita la loro

societa civile, senza e contro la fede, li ha turbati. Perocche

dimostra una forza vitale che non ha la pari, ne meno per

ombra, in nessuna delle politiche istituzioni, o monarchiche o

democratiche, che ora si portano a cielo, ed un ordine di di-

sciplina che il liberalismo massonico puo ben invidiare ed

insidiare al cattolicismo, ma non giungera mai a sconvolgere

o scrollare.

III.

E osservazione di profondi pensatori, eterodossi altresi, che

il Papato, nelFeta nostra, tanto e cresciuto di attuale vigoria

nelP interno della cattolicita, quanto la rivoluzione si e ad-

perata a stremarnelo di fuori. La persecuzione che, quando

piu quando meno scopertamente, da un secolo, quasi da per

tutto, infierisce contro questo centro dell' unita cattolica, non

puo negarsi che gli abbia sottratti innumerevoli presidii tern-

porali ed esterni, che molto gli agerolano Tadempimento del-

Funiversale suo ministero. Le ruine intorno ad esso ammuc-

chiate e le spogliazioni consumate in suo danno, son venute

via via crescendo a tale, che al presente, da venticinque anni,

si trova persino spossessato di Roma, dentro cui sta in balia

de' suoi medesimi spogliatori, e libero soltanto in quel grado

gli e concesso da una singolare provvidenza di Dio: il
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quale incatena alia sua volta la costoro malvagita, rendendola

irnpotente nell'eccesso pure della sua prepoteaza.

Ma insieme, a raano a mano che le sette occupatrici o isp.i-

ratrici dei Govern!, colla frode o colla violenza, privavano 11

Papato di tanti esteriori vantaggi, e spezzavano o rallentavano,

sotto 1'assurda scusa di separare la Ghiesa dallo State, i vin-

coli che colle societa civili lo congiungevano, e ne discono-'

scevano le prerogative e ne offendevano i diritti e in mille-

guise ne vilipendevano 1'autorita; dentro la Chiesa gerarchica

i legami di soggezione e di affetto verso di esso palesemente

si restringevano : e tale e si tenace unita delFEpiscopato, del

clero e dei fedeli andavasi formando, che mai, nell'era cri-

stiana, non si e vista 1' uguale, in si grande generalita e per-j

fezione. Onde puo asserirsi con verita che oggi, nel colmo-

dell'abbandonameato politico in cui trovasi il Papa, rinchiuso

dentro il Vaticano, egli, non solo di diritto, ma di fatto an-

cora, raccoglie in s6 tutte quante le forze della cattolicita. La

quale in lui col cuore vive, e colla mente pensa, com'egli

pensa, parla com'egli parla, vuole quel ch'egli vuole: ed e

ai suoi piedi, ansiosa di aiutarlo e di consolarlo, pronta a so-

disfare ogni suo desiderio. E cio, senza nessuno di quei co-

stringimenti e di quelle arti, con cui si fabbricano ai di no-

stri gli entusiasmi partigiani e si raffazzonano simulacri di

unita settarie.

IV.

Quest' enea compattezza dell' esercito nero da il rovella

al liberalismo, inconsolabile di non essere per anco riuscito a

romperla, se non cogP impeti degli assalti. almeno colla scal-

trezza delle astuzie; fomentando cioe ribellioni delle membra

al Capo, o division! delle membra fra loro. Piii e piii volte

lo ha tentato, nel nome della sua pretesa liberta, della sua

vantata dignita ed indipendenza della ragione, della sua civilta,

di quell' ammasso insomma d' imposture cui ha posto nome di

patria.

Ma sempre indarno. La fede, quella fede schietta dei cle^
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ricali, che vince il mondo, li ha tenuti saldi al posto ed al

dovere. Questa fede ha insegnato loro, che 1' autorita di go-
vernare la Chiesa e di condurla a traverse le tempeste del

mondo odierno, risiede nel Vicario di Gesu Cristo in terra : e

questa fede li ha ammaestrati, che tutti i membri a lui ge-

rarchicamente subordinati debbon lasciare anche a lui la cura

di studiare, di scegliere e d' indicare i mezzi piu opportuni ed

acconci, all'intento di campare la cattolicita dai pericoli che

la minacciano. Questa fede li ha convinti che, sempre in ogni

guerra, ma singolarmente nella guerra contro 1'errore e la

tirannide anticristiana, si ha da stare al detto che miles pro

duce, dux pro causa militat: che il soldato non discute gli

ordini del capitano, li eseguisce. Questa fede medesima infine

ha fatto lor toccare con mano, che il miglior modo di servire

ed amare la patria e servire ed amare Iddio, autore e Signore
di tutte le patrie.

Oh, perche dunque avrebbero da nascer, nel campo loro, ri-

volte e dissensioni ? Tutti ben sanno che 1' organismo sociale

della Chiesa non e fondato nel mutabile capriccio degli uo-

mini, come la liberta dei nuovi tempi, bensi nell' immutabile

determinazione di Cristo, il quale d
1

ogni pienezza di giuri-

sdizione e di podesta ha divinamente investito Pietro, e Pietro

solo, e Pietro vivente sempre nella persona de' suoi succes-

sori, sino allo spirare dei secoli.

Sanno che la Chiesa non e stabilita sopra le vantate fin-

zioni della sovranita del popolo delegata al Principe, e di

autorit^ nazionale rappresentata da deputati, i quali fanno si

che le leggi da loro manipolate ed imposte al paese sieno

leggi che il popolo, per mezzo loro, impone a se stesso; e

cosi Principi, legislatori e plebe vengano a riuscire Fircocervo

inaudito di sudditi sovrani e di sovrani sudditi a se medesimi;
con quello scompiglio pratico della vita pubblica, che e pa-

reggiato solo dall'assurdita teorica dei concetti. Nella Chiesa

la cosa'piu necessaria all' ordine suo sociale e anche la piii

chiara: intendiamo V autorita, che si sa e si crede derivarvi

da Dio, non solo naturalmente, come in qualsiasi umaria so-
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cieta, ma sovranaturalmente, per essere societ& superiore alia

natura.

Sanno per giunta i cattolici, che la societa della Chiesa

nulla ha di comune colle fittizie liberta, afflbbiate ai cittadini

dai moderni statuti parlamentari. L'obbedienza alia PodestA

suprema del Pontefice e Tosservanza verso la sua persona
sono debite, corne a quella di Gristo, del quale egli tiene le-

veci. Per vincolo di coscienza vi e dunque sbandito, siccome-

illecito, quell' arbitrario sindacato degli atti suoi e del suo reg-

gimento, che e la piu ambita e insieme la piu perniciosa delle-

liberta costituzionali di rincontro ai pubblici Poteri.

Sanno finalmente i cattolici e credono, che la cosi detta grazia

di stato, per regolare tutto quello che concerne il bene uni-

verso della Chiesa, non e concessa ad altri, che al suo Capo
visibile e gradatamente a coloro che, sotto di lui, regolano il

bene particolare delle diocesi e delle parrocchie. Posto cio,.

sarebbe temerita grande presumere di veder meglio e sapere

piu del Papa, nelP indirizzamento che s' ha da dare ai fedelL

Tutte queste e simili cose i clericali ottimamente cono*:

scono e professano di credere; e pero non sarebbero piu

gente che sa compiere sacrificii e possiede abnegazione ,.

ma uomini i piu stolti del mondo, se, mantenendosi nella fed^

che ioro le insegna, cedessero ad istigamenti di ribellioni e

di discordie intestine senza frutto; attesoche nella Chiesa cat-

tolica non vi ha ribellione o discordia, che possa mutare Tim-

mutabile, o piegare Tinflessibile.

Y.

Del resto noi invitiamo i fautori di rivoluzione e di libe*

ralismo a spiegare questo, che pur molti di essi chiamano

strano fenomeno, cioe che mentre, ovunque regna la Ioro mil-

lantata liberta, e un pauroso caos di fazioni, di parti ti
?
di idee,,

di delitti e di cupidige, nella Chiesa invece, e soltanto nella

Chiesa, che e il campo dei clericali, fiorisce un ordine per-

manente di disciplina ed un accordo di sensi, di principii e

di operazioni, che ha del miracolo.
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Noi vorremmo che il problema fosse posatamente meditato

<lai filosofi del liberalismo, se pur e possibile che un vero

filosofo possa anch'essere vero- liberale. Diciamo dai filosofi,

ossia dai ragionanti a legge di buona logica, col capo loro
;

poiche la turba del volgo, il servum pecus (e il volgo non e

solo fra quelli che hanno le mani incallite e nere, ma fra

una grande moltitudine di altri ancora che le hanno in guanti)

tjuando pensa e ragiona, non pensa e ragiona da se, ma colla

-testa degli altri. E se codesto problema con mente sgombra

da fumi di passione fosse meditato, farebbe scorgere che la

cagione del contrapposto, fra la Ghiesa e la cosi detta civilta

rnoderna, e questa potissima : cbe la Ghiesa forma una societa

<li uomini con Dio; e la societa moderna tenta formarne una

senza e contro Dio: che la Chiesa vive con Dio e secondo Dio,

#utore della natura e della grazia ; la civilta moderna rigetta

JDio creatore e redentore: la Chiesa e irradiata dalla doppia

luce della ragione e della fede; la civilta moderna ripudia il

lume della fede e, con essa, la parte migliore del lume della

ragione: la Chiesa guida gli uomini al termine soprannatu-

rale della loro creazione; la societa moderna li sospinge a

un termine sotto il naturale, perche di poco dispari dai ter-

tirine proprio degli animali bruti.

Si, pur troppo, il liberalismo, sovvertitore delFordine cri-

stiano, in tanta parte delPEuropa cristiana, si e affaticato e si

affatica a mettere Dio e il suo Cristo fuori di ogni attinenza

spciale: La dechristianisalion marche! C'est le but! gridava

poco fa il deputato e giornalista Ranc in Parigi. Esauto-

rare Dio e il suo Cristo nel pubblico Governo e cacciarlo

dalle leggi, dalla famiglia, dalla scuola, dai costumi, dai cuore

stesso dei battezzati, e lo scopo finale, la mira ultima del libe-

ralismo: c'est le but. A questo fine, sciente o insciente, con-

corre il liberalismo d'ogni colore, dai piii pallido allo scar-

latto. Sopra Farena di un pratico ateismo pretende di costruire

un edifizio di civilta, che non sia ne pagano, ne cristiano: ma
nelFeffetto si vede riuscire vituperosamente bestiale. Non ri-

conosce piu diritto di Dio, e vero: ma fa tuttq. traboccare
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nell'anarchia. Ricusa ogni credito alia fede, verissimo: ma si

aggira in un labirinto, in una babele d'idee fra se pugnanti.

Rinnega la carita vivifica di Cristo, 6 certo: ma ha perduto

ogni concetto di abnegaziono e di sacrificio
,
ed 6 per ogni

verso minacciata dal vorace mostro del socialismo.

VI.

La inesorabile maledizione fulminala nella Bibbia contn

gli apcstati da Dio, che perira chiunque, o popolo, o individuo,

da lui si separi, si viene in questa liberalesca civilta, pei

guisa terribile, avverando. Essa respinge la potenza dell'au-

torita divina, e si 6 ridotta a mal reggersi sulle punte dell<

sciabole e delle baionette. Parla tuttora di ordine, ma e Tor-

dine nel disordine: parla di diritto, ma 6 il diritto del pii

forte: parla di giustizia, ma e la giustizia dell'arbitrio : parli

di unione, ma e 1'unione dell'interesse : parla di moralita, mj

e la moralita del tornaconto: parla di amore, ma 6 1'amon

di se medesimo. Che son diventati, ovunque il liberalism<

prevale, la dolce carita di patria, il sacro affetto nuziale, ii

sentimento della famiglia? Lo dicono i receriti scandal! del

Panama, dei ricatti giornalistici e dei tradimenti dei Dreyfus

in Francia, e le immani ladrerie delle Banche in Italia; e 1<

dicono le leggi che dissacrano le nozze, che moltiplicano i di-

vorzii, che pervertono 1'educazione.

Saviarnente sclamava, a questo proposito, un celebre pub-

blicista francese: Noi moriamo di rivoluzione, perch6 noi

abbiamo piu autorita! I cattolici, di rincontro, non men giu-

stamente possono soggiungere : Noi viviamo di ordine, per-

ch& ci sorreggiamo nell'autorita.

Ecco due formole, esprimenti una compitissima antitesi, al

tempo stesso storica e dialettica; 1'una da ragione della fora

vitale dei cattolici: Paltra della dissoluzione putrefacente del

liberalismo.

La vera vita sociale, coll'adempimento dei doveri che ar-

monizzano iL consorzio dei superiori coi sudditi, degli eguali
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ira se e del sudditi coi superior!, non vigoreggia altrove che

nella Chiesa cattolica, regno di giustizia e di carita, di con-

cordia e di osservanza, promananti dalla fede, la quale mostra

Dio nell'autorita, Dio nella fraternita, Dio nella saggezza. Fuori

di essa e nella baraonda della civilta massonica dei liberali,

e morte
; perocche vi dominano le tenebre dell' intelletto, e

1'orrore di passioni non frenabili se non dal ferro.

E questo e il contrasto spiccatissimo che sta ora davanti

gli occhi della generazione nostra contemporanea; che risol-

leva la parte la quale fu gridata vinta, ed abbatte 1'altra, la

quale si e gloriata vincitrice. Da una banda Fesercito nero

dei clerical!
,
o meglio la Ghiesa cattolica, sparsa per tutto

il globo, adunata e stretta con vivificante coesione sotto il suo

Capo, il quale dirige i moti delle membra e ne regola gli

andamenti, secondato da queste ed ubbidito con docilita. Dal-

Taltra il mondo ammodernato, o scristianizzato, tutto diviso

in se stesso, scompigiiato sempre, in preda a congiure, a mi-

sfatti, a rivolture di ogni sorta, senza pace pel presente e

senza speranza pel futuro
;
avviato anzi cecamente ad una ca-

tastrofe, che si prevede dover compiersi nei saccheggi e negli

scoppii della dinamite. Nell'uno spettacolo e nelFaltro si ma-

nifestano i due opposti regni visibili : 1'uno avente per insegna
i\ Soli Deo servies del Redentore, e Paltro il Non serviam di

Lucifero; 1'uno rivelante i caratteri e producendo gli effetti

della divinita, e 1'altro tutte le confusioni e le ribalderie del-

T infernalita.

VII.

Lo neghino, se possono, gli adepti e i seguaci del secondo

regno, i liberali moderati, i liberali progressisti, i liberali ra-

dicali, i liberali democratic!, i liberali socialisti, i liberali anar-

chici e gli altri se ve ne sono. Dicano, per amor del vero, in

quale dei due regni o campi, non gia la fede che essi hanno
morente o morta, ma il natural senso della ragione, mostri

loro i principii del bene, dell' onesto, del giusto, dell' ordine,
della quiete pubblica e privata. In quale fiorisca la carita di-
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sinteressata, lo zelo pel ben essere del popolo, la soccorre-

vole commiserazione degl' infelici e del bisognosi, 1' eroismo

del sacrificio e dell' abnegazione.

Quando mai essi, svelenendosi contro il Papato, contro ii

clero e contro i clericali, appongono . loro un millesimo del

mail che deplorano nelle loro societa anticristianamente inci-

vilite ? Chi piu e peggio del liberal! d'ogni tinta e pelo, nei

loro giornali, nei loro Parlarnenti, nei loro opuscoli, nei lora

familiari discorsi, piange sopra 1'abisso verso cui sono incam-

minate, ne dipinge, ne enumera, ne propala le ineffabili de-

pravazioni e scelleratezze ?

La cosa e divenuta oggimai cosi lampante, che molti di

loro non si peritano d' indicare la vita e Tunione delle forze

cattoliche, col Papa e nei Papa, e la insuperabile disciplina

della gerarchia e del laicato fedele, sotto la forte e soave

mano di Leone XIII, quale un acerbo rimprovero al perpetu<

accapigliarsi che fanno tra se, per voler tutti soprastare gl

uni agli altri, e antiporre le ambizioni e gli utili e godimenti

personal! agP interessi dei partiti che li disgregano, e : Guai

diamo, dicono, i clericali ed impariamo da loro !

Li guardino dunque a lor agio, e li contemplino e ne stu-

diino accuratamente, coH'organismo, i principii vivificatori. Ma,

quanto ad imparar da loro, ne smettano ogni pensiero. I du<

nerbi piu possenti del clericalismo, sono Tautorita ubbidita

la carita esercitata per fede. Ma, come ha bene awertito 1

scrittore da noi citato, di questo umor vitale il liberalism*

non ne ha mai avuto. Esso e anzi ribellione ad ogni aul

rita, estinzione di ogni carita, rinnegamento di ogni fede.

Percio, finche eglino rimarranno liberali, potranno si maledire,

potranno calunniare, potranno invidiare, ma giammai non p<

tranno imitare i clericali.



GLI HETHEI-PELASGI
3ST IEL IL IE ISOLE

RODI

SOMMARIO: De' varii nomi dell'isola di Rodi e de'varii popoli che 1' abi-

tarono. Coribanti e loro origine. Dattili Idei. I Telchini primi coloni di

Rodi, secondo Diodoro Siculo e Strabone. I Telchini in relazione con

Cadmo nella metallurgia e nella religione. Erodoto e gli dei de' Pe-

lasgi. Cadmo ed Athena. Saturno divinita pelasgica. Esame di questo

nome non ario. Saturno e il dio Set degli Hethei-Pelasgi. Saturno Oro

e 1'eta dell'oro.

Molti nomi ebbe Rodi nell' antichita e si possono leggere

in Plinio 1

;
ma di essi alcuni sono accidental! e poetici, come

ia 2
, 'Ocptouaaa, Ilo^eaaa, Maxapia; altri come 'ATajtopta e

y^vfe sono tolti quello dal monte Atabirio 3
, questo da' Tel-

chini che primi abitarono Fisola. II nome poi di Rodi,
e

P6oos,

fa comune all' isola e alia sua citta capitale, nelle cui monete

e la rosa, perciocche dalle rose si dice nominata 1' isola e la

citta di Rodi. Ma se cio puo concedersi per il nome della citta,

la quale fu edificata nel 408 a. G. C., non si vuol derivare

dalla stessa radice il nome dell' isola se questo nome e antico

e primitive, dato ad essa da popoli che non erano greci. Quello

1 PUN. H. N. V, XXXVI.
a Asteria fu il nome d'una figlia di Danao, il quale colle sue fig-lie

prese stanza per qualche tempo in Rodi (APOLLOD. II, 1, 5, 3.), ed anche

d'una figlia di Idea ('rSeag), madre d'Idis, (T8is) da cui Idissa, citta della

Caria. (STEPH. B. che cita APOLLONIO lib. 3. Kapwwv).
3

II nome del monte famoso per il tempio di Giove Atabirio, e 'Axapupov
o 'ATdpupLg (STRAB. XIV, II, 12); Tdbyrion presso APPIANO de Sell. Mithrid. ;

Italyrio in GIUSEPPE. Antiquit. lib. V. c. I.
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della citta puo dunque considerarsi qual nome inteso per po-

polare e falsa etimologia in significato di rosa, laddove quello

dell'isola, se preellenico, non si potrebbe ritenere d' identica

signiflcazione. Noi crediamo doversi escludere 1'origine aria

del nome dell'isola, ed ammettere P asiatica, conciossiache

dalla vicina Asia vennero i suoi primi abitanti, cioe dire i

Telchini, popoli o tribu di schiatta hetheo-pelasgica come ora

diremo, e da'quali 1'isola ebbe il nome di Telchinia, come

Cipro, Greta ed altre isole, dove troviamo in eta remotissima

i Telchini sotto questo nome, ovvero sotto quello di Cureti, di

Goribanti o Cirbanti, di Giganti o d'Igneti o Gneti e di Gabiri.

Prima di metterci dentro alle tradizioni riferiteci dagli

storici e mitografi dell' eta classica intorno a' Telchini e a'loro

fratelli od afflni, fa mestieri notare che le tradizioni d' un' isola

come Rodi, al pari di parecchie altre, furono raccolte da' greci

scrittori in eta relativamente tardissima, se si riguarda il pe-

riodo mitico e leggendario, al quale risalgono le memorie

de'piu antichi popoli che abitarono 1'isola, delle loro stirpi,

della religione, della lingua e delle arti. Un' altra causa di

oscurita e di errori si deve scorgere nella confusione di queste

stesse tradizioni di popoli diversi intervenuta nel lento corso

de' secoli, e che noi vedremo in Rodi dove successivamente

vennero ad abitare Telchini, Hethei-Siri con Cadmo, Egizii con

Danao, Fenicii seraiti, Greci e Romani. Cosi, mentre si dice che

i Telchini e i Giganti primi abitarono in Rodi, e dopo loro i

Gneti o Igneti, si pongono in terzo luogo i figli del Sole, gli

Eliadi. Appresso si fa regnare, morto il fratello Ochimo, Cer-

cafo che ne sposa la figlia di nome Gidippa. Da questa unione

vennero alia luce tre figli, Lindo, Jaliso e Camiro, i quali fon-

darono tre citta. dando a ciascuna il proprio nome. Quindi so-

pravviene Danao con le figlie: poscia sotto la condotta di

Cadmo giungono i Fenicii, che scacciati dall' isola gli Eliadi,

si stabiliscono a Jaliso, dove Cadmo istituisce il sacerdozio di

Nettuno. Finalmente arrivano i Carii e, messi al bando i Fe-

nicii, tengono la signoria di Rodi. La cronologia e la storia

in questa successione di popoli e di regni non sono rispettate*
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Imperocche gli Eliadi, cosi chiamati, secondo la favola, da Elio,

"E\io^ il Sole, che Rodi sconvolta da un diluvio e fatta ina-

bitabile, sanifico e ridusse nella prima floridezza, non furono

un popolo particolare, si bene con questo nome si debbono

intendere tutti i popoli che dair Oriente cioe dalla Siria o

d'altro paese a levante di Rodi, vennero primi a farvi dimora.

Tali percio furono i Telchini, Cadmo co' suoi Pre-fenicii, ed i

Carii. Quel che si dice di Gercafo e della madre di Lindo, di

Jaliso e di Camiro, fabbricatori di tre citta, si collega co' Tel-

chini, con Cadmo e co
1

Carii. In fatto, il nome di Cercafo e di

Cidippa, sua moglie, sono nomi di origine hethea. Cercafo,

Kepxa^o?, e composto da Ksp e xa?o; = xa^-o;. Di Kep- par-

lammo altrove *, e in xa? abbiamo il nome de' Kafl o Kefl o

Kefti, de' quali fu pure discorso 2
. Cidippa, K'J&TUTCTJ, e = Ki>8-t-7t-

e significa Hethea. Questo nome di Cidippa e preellenico e pero

antichissimo, perciocche sappiamo da Diodoro Siculo che piu

tardi Cidippa si chiamo Kup^'a che e il nome d'una citta di

Rodi 3
. Ma anche Kup^'a e nome pelasgico, come si vede ne'se-

guenti nomi col radicale Kupjk Kupjfo, antico nome di 'lepfejiva

citta di Greta, la cui forma vera e 'Ispax-j-cva
4

; Kup^Tj, citta

della Panfilia e KupjBaaa cittk della Caria. Identica formazione

ci presenta il nome di Coribante, Kcpufbcc, donde deriva quello

di Coribanti, Kopupavie?.

Esaminiamo attentamente la natura del nome Kopupas e le

tradizioni che si hanno intorno a lui e a' suoi figli, o afflni o

fratelli, i Coribanti. E primamente si noti che Kopupag e lo

stesso che Kuppa?
5 ed anche Kpu[3as (Etimol. M.) e cosi ab-

biamo le due forme Kop-jj^avxe; e K6p{3avceg. D' altra parte, i

Coribanti sono confusi co' Cured, co' Telchini, co' Ciclopi e

co' Dattili Idei, perciocche le medesime qualita etniche, arti-

stiche, morali e religiose sono attribuite a tutti cotesti popoli,

1 DE CARA, o. c. p. 525.

2 DE CARA, o. c. p. 82, 106, 466.
3 DIOD. Sic. V, LVII.
'* DE CARA, o. c. p. 657.
5 ORPH. Hymn., 39.
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come sono identiche le loro sedi primitive 1' Ida, cioe, della

Troade e 1' Ida di Greta. Ma non vi puo esser dubbio che il

nome deir Ida cretese sia posteriore all' Ida troiano, mercecche

coloro che in Greta lo rinnovarono veniva.no dal continente

asiatico nelF isola, non da questa in quello. Infatti, stando alia

leggenda, Rea, cioe Gibele, chiama dall'Asia a Greta queste

genti addette al suo culto. Ora T origine del culto della Grande

Madre e certamente asiatica non cretese, quantunque in Greta

vi sia stato introdotto con la prima migrazione degli Hethei-

Pelasgi o Protopelasgi, dalP Asia nelle isole dell' Egeo.

La genealogia di Coribante e data dagli antichi in mods

diverso. Lo dicono primieramente figlio di lasione o laso e

di Cibele
; padre de' Coribanti, d'Ida e di Scamandro ed anche

di Apollo ;
laddove i Coribanti suoi figli, son detti figli di Saturno

e di Rea, di Apollo e di Talia; ovvero di Mirina, o di Grono

e di Calliope, di Atena e del Sole, di Soco e di Comba, e se-

condo la leggenda fenicia, di Sydyc (SuSux o SuSlxx o SeSIx),

il quale fu padre de' Dioscuri o Gabiri e de' Samotraci
;
sacer-

doti di Gibele, indovini, incantatori e lavoratori in ferro o, in

generale, metallurgist!. Ora da questi element! noi possiamo

dedurre che Coribante e i Coribanti sono d'origine hethea. E

di vero, lasione o laso, che dicesi padre di Coribante, e un

hetheo e si chiamo infatti 'He-wov 1

;
e figlio di Foroneo e fra-

tello di Pelasgo e di Agenore, il che vuol dire che i Coribanti

sono tanto antichi quanto lo stesso stipite hetheo-pelasgico. Ne-

vi puo esser dubbio che il nome di laoos o laaios sia "Aaoc;,

"Aacog (Cf. 'laaeus = 'Aae^, 'laaaia =. 'Aaafa) una delle forme

del nome hetheo gia studiata da noi 2
. Anche il nome di Gia-

sone, condottiere degli Argonauti, 'laawv o 'Ir^awv, come i mo-

numenti o v^pwa innalzati in suo onore e da lui denominati

'laaovia o laaovsta (STRAB. I, 45, II, 526, 531), sono equivalent!

alle forme senza iota teste indicate. Aggiungeremo un'altra

osservazione intorno 1'antichita preellenica del nome "laao; e

del suo significato etnico, ed e che questo nome si trova con-

1 Schol. APOLL. RHOD., I, 916, 917.
* DE CARA, o. c. pp. 424, 441, 448, 603, 389, 391, 392.
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nesso con tutto cio che ha relazione con persone, avvenimenti,

contrade e citta del tempo che precede Finvasione aria nel-

FAsia Minore ed in Grecia, o, che e lo stesso, del tempo della

signoria e potenza de' Pelasgi. In effetto, portarono questo

nome Giasone e il suo padre, un Eroe figlio di Minosse o di

Giove amante di Demeter, un Dattilo Ideo, un Re d'Orcomeno,

padre d'Amfione; un figlio d'Argo e d' Ismene e padre d'lo, e

Re d'Argo, detta "Apyos "laaov, cioe Argo hethea o degli Hethei;

una cittk de' Garii, oggi Asyn Kalessi, dell'Armenia, dell'Acaia.

In quanto a Cibele o la Grande Madre di cui Coribante cioe

i Coribanti sono detti figli, ognuno intende il senso di questa

figliolanza, la quale non altro significa se non la stretta re-

lazione fra la dea ed i suoi servi e sacerdoti propagator! del

suo culto, i Coribanti. Ma cotesta fu appunto la dea degli

Hethei come dimostrano i monument! di Jasili-Kaia, del Sipilo

ed altri, dunque i Coribanti eranp Hethei. Se poi si consider!

che il culto d'Apollo e 1'arte da' Coribanti esercitata, cioe dire

la metallurgia, furono proprii altresi degli Hethei, Fidentita

degli uni con gli altri e affatto certa.

La sede primitiva de' Coribanti fu la Frigia e pero Cori-

bante fu creduto padre d'Ida e di Scamandro, il che vuol dire

i Coribanti aver dimorato nella Frigia ed ivi cavato e lavo-

rato i metalli, come i loro fratelli e vicini i Dattili, dal monte

Ida soprannominati Idei e non gia dal monte omonimo di Greta.

Eglino furono metallurgist! insieme e medici. Si vuole che un

incendio delle foreste delFIda facesse loro conoscere le mi-

niere di ferro, perciocche lo videro scorrere giii liquefatto dal

fuoco; ma loro similmente si attribuisce Finvenzione del bronzo.

L'arte medica de' Dattili fu si nota e celebrata nell'antichita

che per lungo tempo col nome di Dattili (Cf. HESYCH. s. v.

AaxiuXw;) si chiamavano coloro che esercitavano 1'arte della

medicina. Anch'essi, al pari de' Coribanti, furono addetti al culto

di Rea o della Grande Madre. Le tradizioni intorno a' loro

fratelli i Cureti, i Telchini e i Cabiri comeche sieno presso
a poco le stesse, le studieremo tuttavia a' proprii luoghi ;

quelle de' Cureti a Greta, de' Cabiri a Lemnos e qui in Rodi

XVI, vol. 1, fasc. 1074. 42 4 marzo 1895.
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tratteremo de' Telchini che sono considerati quali suoi primi

abitanti.

Per quel che riguarda i Telchini due sono le fonti piu auto-

revoli e copiose che abbiamo, Strabone e Diodoro Siculo, i

quali ci hanno lasciato quanto de' Telchini si sapeva al tempo
loro ed era stato scritto da storici e mitografi antichi, in opere

che si sono perdute. II testo principale di Diodoro Siculo e

nel libro V, cap. 55, dove leggiamo: Rodi fa anticamente stanza

de' Telchini. Narra la favola che Rea affido loro, nati da Ta-

lassa, con Cafira, figlia delFOceano, Peducazione di Nettuno.

Si dice che furono autori di parecchie arti e d'altre cose utili

alia vita umana: che essi primi lavorarono le imagini degli

dei, onde alcuni simulacri antichi sono insigniti del nome loro.

Cosi PApollo de' Lindii si chiama Telchinio, Telchinie la Giu-

none e le Ninfe degli lalisii e Telchinia similmente la Giunone

de' Camiresi. E fama nondimeno che fossero prestigiatori,

potendo a lor talento crear le nubi e far grandinare e nevi-

care e le forme delle cose mutare, cio che sogliono fare i

maghi, e del magistero dell'arti furono gelosi. Narrano poi

che Nettuno giunto all' eta virile si accese d'Alia sorella dei

Telchini, ed ebbe da lei sei maschi ed una figlia di nome Rodo,

d'onde fu dato il nome alPisola. In quel tempo nella parte

delPisola volta ad Oriente v'erano i Giganti, e Giove allora,

scojifitti i Titani, dalla ninfa Imalia genero tre figliuoli, Spar-

teo, Cronio e Cito Nel cap. 56 cosi scrive Diodoro: Dipoi

presagendo i Telchini che vi sarebbe stato un diluvio, uscirono

delPisola e qua e cola, si dispersero. Del costoro numero Lico,

andato in Licia, edifico il tempio di Apollo Licio presso il

flume Xanto.

Strabone discorre de' Telchini al libro X e XIV de' Geo-

grafici; in quello asserisce Cureti, Coribanti, Cabiri, Idei Dat-

tili e Telchini essere identici, ovvero affini e distinti fra loro

per piccole differenze. Di tutti costoro dicesi, in generale, che

fossero invasi da un cotal sacro furore, che sotto specie di

ministri ne' sacri riti atterriscono la gente con danze armate,

con istrepido e tumulto, con suoni di campanelli e di timpani,
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con armi, con zufoli.e clamori; di guisa che queste loro ceri-

jnonie si ritengono pressochk le stesse che quelle de' Samo-

traci e de
1

Lemnii e d'altri molti, conciossiache i ministri di

que' riti si credano essere i medesimi 1
. Nel libro XIV torna

il Geografo sullo stesso argomento a proposito di Rodi che in

eta remotissima fa detta Telchine, da' Telchini che vi abita-

rono. De' quali Telchini, egli scrive, altri dicono che furono

inaliardi e prestigiatori, che mescolando insieme zolfo ed acqua

di Stige 1'andavano poi spargendo sulle cose sol per distrug-

gere animali e piante
2

. Senonch& altri contrariamente affer-

rnano essere stati i Telchini valenti artefici e percio dagli igno-

ranti ed invidiosi provenire cotesta mala fama. Yennero essi

primieramente da Greta in Cipro e poscia a Rodi; primi lavo-

rarono il ferro e il bronzo e fecero a Saturno la falce 3
.

Dalle tradizioni raccolte da Diodoro e da Strabone e qui

riportate, non e malagevole formarsi un vero concetto de' Tel-

chini come de' loro fratelli i Cureti, i Coribanti, gl' Idei Dattili

e i Cabiri. Furono dunque tutti costoro tribu, compagnie o

societa appartenenti a una medesima stirpe, la quale manife-

stamente fu 1'hetheo-pelasgica. Possessor! ab antico sia dei

secreti dell'arte di cavare e lavorare il ferro, il bronzo e gli

altri metalli piu preziosi, e sia di certi riti o cerimonie onde

onorare le particolari divinita loro, lasciarono per tempo le

patrie contrade e primi navigarono alle isole dell' Egeo e a

quelle piu specialmente dove la terra nascondeva in seno me-

talli. Altri voile segnar le vie tenute da questi artefici prove-

nienti dall'Asia e i paesi dove si fermarono, che sarebbero

stati la Licia, Rodi, Gipro, Greta, Cos e Sicione. GFIdei Dattili

avrebbero posto la loro stanza sul continente, nell'Elide e nella

Beozia 4
. Noi crediamo non potersi risapere se le migrazioni di

queste tribii sieno state successive ovvero contemporanee, al-

1

STRAB., X, III, 7.

*
Questo mito potrebbe significare il disboscamento necessario per

rendere abitabile un luogo ed edificarvi citta.

3
STRAB., XIV, II, 7.

4
ORSI, Mus. Ital. del COMPARETTI.
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meno quelle dirette a Cipro ed a Rodi, alle quali isole, come le

piu vicine al continente asiatico, saranno state le piu antiche.

Che poi fossero stati navigator! si argomenta dal loro culto

per Nettuno (Poseidon) che E. D. Miiller ritiene qual dio pe-

lasgico, e dalFessere parimente d'aspetto anflbio pesciforme

Essi, flgli o seguaci di questo dio e fratelli della ninfa Rodo,

avevano, secondo la tradizione locale, costituito la prima po-

polazione dell' isola. Ma eglino furono eziandio creduti demoni

vulcanici, perciocche la loro natura & in relazione co' feno-

meni vulcanici, il che significa che trattarono Farte di fabbri

ferrai, dove e mezzo necessario il fuoco. Un'altra causa della

trista fama che correva di loro, quella cioe di maghi, d' indo-

vini, di fascinatori, d'uccisori del bue Api e del serpente Za-

greus Dionysos, fu la relativa loro eccellenza in quei tempi

d' ignoranza, nell' arte della medicina veterinaria, negli arcani

o ne' riti della religione con culto antropomorfo e nella guerra

che percio facevano al culto degli animali. Si aggiunga la

meraviglia che dava il vederli venire per le vie del mare,

quando la navigazione "era ne' suoi principii, di che furono

detti figli del mare. Ora tutte queste qualita varie e diverse

in un ceto di persone sotto ogni rispetto straordinarie, le quali

erano al tempo stesso maestri di religioni arcane e primitive

e dell'arti piu utili alia vita, dovevano certamente sopraffare

la mente de' popoli incolti, e crearvi le piu strane idee della

costoro potenza di operar tutto cio ch'essi volevano di bene

o di male. E tanto basti de' Telchini considerati sotto il ri-

spetto di metallurgist! e di ministri d'una religione che fu.

come dicemmo, hetheo-pelasgica. Ora stimiamo profittevole al

nostro istituto il considerar queste tribu o societk che potreb-

bero anche dirsi maestranze, quali, a cagione d'esempio, fu-

rono nell' Evo di mezzo quelle dei cosiddetti Liberi Muratori,

ne' rapporti loro con 1' eroe eponimo degli Hethei-Pelasgi,

Gadmo, sotto il qual nome si vogliono intendere gli Hethei

che abbandonate le patrie terre della Siria e delFAsia Minore,

vanno in cerca d' isole e di continent! nuovi.

1

EUSTATH, II. p. 771, 63.
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Due sono i capi principal! della stretta relazione in che sono

Cadmo e i Telchini, comprendendo ne' Telchini anche i loro

fratelli i Coribanti, i Cureti, i Cabiri e gP Idei Dattili, la mede-

siraezza dell'arte e della religione. Di Cadmo infatti sappiamo

che raccolse grandi ricchezze con la metallurgia, e sono note le

miniere da lui lavorate nella Tracia e al monte Pangeo. Dun-

que egli professo la stessa arte de' Telchini e degli altri fra-

telli test6 ricordati
;
anzi a Rodi gli ebbe compagni e seguaci,

come di pari in Samotracia, in Cipro e nelle terre occupate da

lui e da Taso nella Macedonia. Resta dunque provata la qualita

tutto propria degli Hethei-Pelasgi d'essere stati i primi me-

tallurgist! postdiluviam, e primi propagatori dell'arte di lavo-

rar i metalli, a cominciar dalPArmenia e avanzando verso PAsia

Minore, le isole delPEgeo e il continente greco. Imperocche

in Cadmo si devono riconoscere gli Hethei di tutti i paesi den-

tro e fuori delPAsia, dove li troviamo sotto diversi nomi equi-

valent! ma sempre esercitanti Parte medesima.

Quando i Telchini sono chiamati Frigii e nella Frigia si pone

la loro sede primitiva, si designano gli Hethei nel nome di Fri-

gii; mercecche, come provammo altrove S tutti i popoli preisto-

rici delPAsia Minore chiamati barbari da' Greci, furono popoli

della confederazione hethea e pero Hethei anch'essi ovvero

afflni degli Hethei. Di che conseguita la conferma dell' iden-

tita hetheo-pelasgica da noi asserita, dall'identita dell'arte me-

tallurgica esercitata ab antico dagli Hethei e dai Pelasgi.

L'altro capo molto degno di essere studiato e quelio della

religione di Cadmo e de' Telchini e de' costoro fratelli, donde

la loro stretta relazione etnica e religiosa si fara sempre piu

manifesta. Ma della primitiva religione di Cadmo e de' Pelasgi

non si sa che poco, e quel poco dobbiamo ricercarlo per con-

getture ne' pochi testi epigraflci egizii dove si parla de' Kheta,

come nel Trattato di pace e di alleanza fra il Re di questi e Ra-

messe II, e nelle rappresentazioni degli scarsi monumenti figu-

rati, come i bassirilievi della Pteria, a Jasili-Kaia e ad Ojuk.

Fuori delPAsia la difflcolta e maggiore, perciocche le idee re-

1 DE CARA, o. c. 178, 628, 594, 607.
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ligiose degli Hethei-Pelasgi e Testerna loro manifestazione sui

monumenti riesce incerta, non potendo noi sempre distinguere

fra cio che fu primitivo e originario da cio che fa derivato, o

modificato per mescolamento di credenze nuove di popoli di-

versi dagli Hethei-Pelasgi e co' quali questi convissero. Non

pero di meno si puo ritenere per certo dentro e fuori delFA-

sia il culto della grande Madre e quello di Apollo, come culto

proprio degli Hethei-Pelasgi. II dubbio e soltanto per quel che

spetta ad altre divinita, massimaraente faori dell'Asia, perche

non ne abbiamo rappresentazioni in simulacri particolari e

proprii che non si possano scambiare con altri, come per esem-

pio nel caso di Giove dodoneo, divinita pelasgica, e il Giove

ariano. Quindi sorge la questione fra Tautorita di Erodoto e

quella d'una tradizione antica da noi dianzi accennata, che i

Telchini primi scolpirono le statue degli dei, mentre il padre

della storia dice che i Pelasgi ebbero i loro dei innominati e

non figurati, salvo Mercurio, che scolpivano itifallico *. Aggiun-

ge poi che nomi e figure degli dei furono trasmessi a' Greci da

Omero ed Esiodo vissuti 400 anni prima di lui.

In questi giudizii d' Erodoto c' e del vero e c' e del falso
;

il

perche fa mestieri procedere nella presente questione distin-

guendo cose e tempi, altrimenti si andera fuori di strada c

della verita. I Protopelasgi d'Asia, innanzi la migrazione alle

isole ed al continente europeo, conobbero Tarte di figurare i

loro dei, e di alcuni de' principali ci lasciarono anche il nome.

Abbiamo indicati i bassirilievi della Pteria e del Sipilo, e i

nomi si leggono nel Trattato di pace e di alleanza gia citato.

II nome di Set o Sutekh e di Astarte sono i due soli espressi

foneticamente, per tutti gli altri si dice in genere, dio della

citta tale o tal altra, ma il nome del dio non e dato. Cio posto,

ecco le conseguenze che, a parer nostro, si debbano trarre e

che si fondano sopra fatti incontrastabili. Primieramente, che

il dio Set e la divinita sovrana degli Hethei-Pelasgi d'Asia e

d'Occidente
; egli e dio del cielo, dio grande e dio del valore,

come si legge nelle iscrizioni egizie : che PApollo Scitico cioe

1 HERODOT. 11, LI.
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hetheo e il Giove ariano sono identic! a Set, quando si parla

di Giove in relazione co' Pelasgi delle isole e del continente

greco; nel qual caso si usa il nome di Giove impropriamente,

perciocche s'ignorava da' Greci il vero nome del dio de' Pe-

lasgi. II medesimo si vuole intendere del nome di Apollo, d'ori-

gine per noi non greca, stanteche la sua etimologia resta tut-

tora inesplicabile per radici arie. E parimente certo che alcune

tribu hethee di Siria migrate in eta remotissima nelle isole

delPEgeo, non davano alle divinita forma umana, come p. e.

in Gipro dove la Grande Madre, confusa poscia con la greca

Afrodite, era simboleggiata in una pietra conica, ovvero in

grandi monoliti; a Micene dalla colonna di cui stanno a guardia

due leoni. Ondeche Erodoto, il quale non conobbe le scolture

della Pteria e molto meno gli Hethei e Pidentita loro co' Pe-

lasgi, asseri di tutti i Pelasgi cio che fu vero soltanto di al-

cuni popoli della stessa famiglia.

Ritornando ora a Cadmo cioe agli Hethei passati nelle isole

e sul continente greco, la dea da lui onorata e Athena, la Mi-

nerva de'Latini, dalla quale fu denominata la citta degli Ate-

niesi primitivi che, per testimonianza di Erodoto, furono Pe-

lasgi e percio Hethei, secondo la nostra teorica. Cadmo infatti

giunto alia terra di Beozia prima di ediflcar la citta, voile offrir

un sacrifizio ad Athena, e per consiglio di questa dea, ucciso

il dragone, ne semina i denti. Alia stessa dea in Lindo citta

di Rodi, fa splendidi doni, fra' quali era un lebete di bronzo

di maravigliosa bellezza. Ma nulla sappiamo della dea Athena

del tempo di Cadmo, e se fosse figurata come la dea madre

o altrimenti. L'Athena degli Elleni non ha nulla che vedere

con PAthena hetheo-pelasgica nell'esterna rappresentazione e

nel simbolismo. Con Pimmigrazione dorica la vecchia religione

pelasgica fu sostituita dall'ariana, e quel che rimase di quella

venne trasformato tanto ne' nomi quanto nell'arte, per Pin-

fluenza de' nuovi dominatori che quindi innanzi soli prevar-

ranno in Grecia e nelle colonie. L'elemento orientale originario

a poco a poco dispare o mal si puo piii riconoscere.

Una divinita che dovremmo trovar in Grecia e nelle isole
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abitate dagli Hethei-Pelasgi sarebbe Set o Sutekh, qual dio

sommo di quest! popoli, onorato in Egitto dagli Hyksos, nel-

Falta Siria da' Kheta e nelPAsia Minore da' Khatti, nomi di-

versi di genti sorelle. Ma il nome del dio Set in Grecia non

si vede, forse perche con la venuta degli Arii Elleni fu con-

fuso con qualche loro propria divinita che aveva attributi

simili a quelli di Set. V e buona ragione di credere che sotto

il nome di Kpovos, il Saturno degl'Italici, sia stato adombrato

il Set hetheo-pelasgico, ma senza dargli grande importanza

perciocche riputato un dio non ellenico. Giove, Zeus, prese

il posto d' onore e di sovranita su tutti gli dei, e Kpovo?, benche

suo padre e che regno prima di lui, fa pressocbe dimenticato.

II medesimo interveniva in Italia, ma senza pregiudizio di Sa-

turno; conciossiache dove in Grecia Kronos non ebbe onori

divini al pari di suo figlio, ne lascio memoria di se chiara

e indelebile, nelP antica Italia, al contrario, Saturno fu sempre
onorato e ricordato qual dio e Re sommamente benefico, ebbe

tempio, e dal suo prese 1' Italia il nome di Saturnia. Lui re-

gnante in mezzo a noi, fiori 1' eta detta dell' oro, eta. felice per

Pabbondanza delle cose necessarie alia vita, per la liberta. dei

cittadini, per la mitezza de' costumi e la santita delle leggi.

La novita del nostro assunto, come e chiaro, consiste nella

identificazione di Saturno con Set, identificazione non fatta, che

noi sappiamo, da veruno prim_a di noi, ma che noi procure-

remo di dimostrare esser al tutto legittima e fondata nella

nostra teorica delPidentita fra Pelasgi ed Hethei, di cui sara

una nuova conferma. Imperocche se in Saturno noi riscon-

treremo Set, ne conseguitera logicamente, che gli Hethei ven-

nero in Italia, che v' introdussero la religione loro e che a

questo tempo si ebbe in Italia P eta delP oro, il che vuol dire

dagli Hethei-Pelasgi prender origine la prima civilta de' popoli

italici.

II nome di Saturno e stato fin qui da scrittori antichi e

moderni riputato un nome appartenente alia famiglia delle

lingue arie, e per conseguenza, il suo significato doveva cer-

carsi ricorrendo a radici arie. Saturnus a saturando dictus
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(FULG. Myth. I, 2, Cf. DION. HALIC. I, 38) quia se saturat annis

(Cic. De nat. deor., Ill, 24; VARR. De 1. I. V, 57); ovvero

a satu (VARR. De I I. V, 64). Laonde Saturno, secondo Festo,

presiede alP agricoltura, e la falce percio e la sua insegna

(FEST. Quaest. XIV, 29). Is culturae agrorum praesidere vide-

tur, quo etiam falx est ei insigne qui deus in Saliaribus

Sat[e]urnas nominatur, videlicet a sationibus.

Or questa etimologia manca di fondamento e deve conside-

rarsi come una delle tante etimologie false, etimologie cosid-

dette popolari, le quali procedono da semplice somiglianza di

suoni. Ed in vero la stessa forma del nome di Saturno, non e

altrimenti certa. Abbiamo infatti Saturnus, Saeturnus, Sateur-

nus, sopra un vaso antico (Cf. RITSGHL, De fictil. litter, p. 8 :

MOMMSEN, Inscript. laL antiq. n. 48) SiITVRNI TOCOLOM,
h. e. Saturni poculum. D'altra parte, Saturno non e d'origine

italica, cioe nato in Italia, ma viene altronde, cioe da Greta,

donde fu cacciato da Giove, (Vma. Aen. VIII, 319 e segg.)e

pero e detto profugus (ORELL. n. 1509) e figlio dell'Oceano :

Oceani et Salaciae filius (Cic. De univ. cap. II). Si aggiunga
che Para, che dicesi dedicata a questo dio a pie del clivo ca-

pitolino, rimonterebbe a' tempi anteriori alia guerra troiana
;

e che il rito vi si compiva a capo scoperto, cio che non fu il

costume degP Italici, i quali supplicando velavauo il capo (Cf.

FEST. Qu. XIV, 28; SOLIN. I, 12). II nome di Saturnia deri-

vato da quel di Saturno, e nome d'una citta pelasgica dell'E-

truria, come ne fan fede gli avanzi delle sue mura ritenute

Pelasgiche dal Dennis (DENNIS, The Cities and Cimeteries of

Etruria, vol. II, pp. 277, 285, 286 della 3e sec. ediz.) ;
d' un' an-

tica citta non lungi dal Gianicolo, fondata da Saturno (Aim.

VIGT. Grig. gent. rom. cap, 3). Saturnia ubi nunc Roma est

(Plin. Ill, IX, 13) e flnalmente Saturnia fu detta PItalia intera :

Salve magna parens frugum Saturnia tellus

Magna virum.

(ViRG. Georg, II, 173; DION. CASS. fragm. n. 3; DION. HA-

LIC. I, 34; IUSTIN. XLIII, I).

Dalle cose esposte s'intende agevolmente che la venuta di
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Saturno in Italia da Greta; la sua stanza dentro i colli die

poi saranno abitati da' Romani e da' Sabini e Tappellazione
di Saturnia data all'Italia, appartengono ad una eta tanto Ion-

tana e leggendaria da farci escludere, senza difficolta, la pre-

senza in quel tempo di genti arie in Roma, nel Lazio e nella

Sabina. I popoli dell'eta di Saturno sono i Sabini Pelasgi, dei

quali egli era il dio, e de' popoli che abitavano su' monti er-

nici e lepini dove sorgono le citta pelasgiche di Ferentino,

d'Alatri, di Veroli, di Cori, di Norba, d'Artena, di Segni, di

Sezze e di Terracina, le quali sono chiamate promiscuamente

pelasgiche e saturnie
; perciocche come or ora vedremo, Sa-

turno fu hetheo-pelasgo e dio degli Hethei-Pelasgi d'Asia e

d'ltalia.

Rigettata Fetimologia aria del nome di Saturno perch 6

condannata dalla cronologia delle migrazioni hetheo-pelasgiche

in Italia e parlicolarmente nelFantico e nel nuovo Lazio, ci

sia permesso di presentarne una, la quale risponde al tempo,

al fatto e alle qualita etniche dei cultori di questo Re e dio

Saturno.

Gli elementi originarii del nome Saturnus latinizzato pos-

sono ridursi a due, a Satur o a Sat Saet = Set. Imperoc-

che i primi Latini arii poterono da un preesistente Satur con

terminazione aggettivale formar Satur-nus, ovvero da Sat

con terminazione piena, Sal-urnus (cf. noct-urnus, tacit-urnus,

Yult-urnus). In tutte e due le ipotesi il nome Saturnus signi-

fichera Set, dio sovrano degli Hethei-Pelasgi. Nell'ipotesi che

il nome fu semplicemente Sat, da cui i Latini fecero Satur-

nus, la cosa non ha bisogno di prove, essendo Sat = Set, come

indica la forma Saet di Saeturnus; e come dimostrano gli

esempii di Sat o Sut per Set (cf. Ghabas j

) e Sutri = Sut r-,

citta pelasgica.

Ma v'& Taltra ipotesi d'un primitive Satur da cui i Latini

avrebbero derivato Satur-nus, ed anche questa ipotesi non

osta punto alForigine hetheo-pelasgica del nome di Saturno.

Qui pero ci e d'uopo premettere per maggior chiarezza della

1

CHABAS, Les Khetas. Traite avec PEgypte, p. 344.
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quistione, che il dio Set degli Hethei e chiamato, ne' test! egizii,

dio grande, Re del cielo, dio del valore, dio oro *
da,

Haq n ta pet, pehti, nuUi. Di

queste appellazioni due sole fanno al caso nostro, quella di

dio grande e di dio oro. L'aggettivo grande in egiziano ha

im equivalente in ur che significa pure grande, e per-

cio tanto e dire Set da quanto Set ur. Donde segue che

Satur = Sat-ur esprime il dio Set con Pattributo di grande.

Ora noi sappiamo che i Pelasgi adoravano appunto gPiddii

grandi, Bsol {isyaXo:, uno de' quali e di tutti sovrano essendo

certamente Set, a lui prima che agli altri si doveva dare

questo titolo di grande.

L'altro nome dato a Set e tolto dal piu prezioso de' metalli,

dalPoro. Ma nessuno, che io sappia, ci ha finora svelato

il perchk di questa denominazione di Set. Non ci sara dunque

imputato a baldanza se noi primi osiamo tentarne una spie-

gazione qual ch' essa sia. Nel 1 Volume del nostro lavoro,

esaminando il nome o^po^, provammo che esso era = Strap =

Syjiap, dove sottintendendo ferro, aiB-yjpos significava il metallo

di Set, o appartenente a Set, o per metafora, figlio di Set. Ed

in vero gli Hethei metallurgist! e adoratori di Set dovevano

naturalmente consecrar a lui un metallo tanto utile a' bisogni

della vita e all' incremento dell'arti della pace e della guerra.

Se dunque il ferro ebbe il nome da Set, qual maraviglia

che Set sia stato chiamato similmente oro, essendo questo

il piu bello e prezioso dei metalli ? A lui padre de' Cori-

banti, metallurgist! famosi, doveva esser sacra Parte ch' essi

esercitavano, e quando si dice di costoro che fabbricarono a

Saturno la falce, non altro si vuole intendere se non Pattri-

buzione a Set della scoperta del ferro e dell'applicazione che

se ne fece agP istrumenti delP agricoltura. Per la qual cosa,

1
I seg-ni geroglifici ci sono mancati nel momento che si doveva tirare

il foglio, avendo fatto sciopero gli operai della Tipografia de'Lincei, che

gentilmente ce li suole prestare.
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allorche la leggenda ci rappresenta Saturno nel Lazio e ci

magnifica lo stato prospero e felice de' mortal! al suo tempo,
che fu detto 1' et dell' oro, noi crediamo contenersi sotto il

velame del mito una verita storica importantissima, cioe dire

che gli Hethei-Pelasgi, adoratori del loro dio sovrano Set, in-

trodussero nel Lazio e in altre contrade d' Italia 1' uso degli

istrumenti di ferro, vi fecero conoscere Poro che seco por-

tavano e la divinita, cioe Set che chiamavasi anche dalPoro.

Di che quell'epoca fu denominata da Saturno (Set) e dall'oro

ch' era parimente lo stesso Satarno (Set). La mitologia e la

poesia concorsero a confondere il fatto delFintroduzione dei

metalli dovuta agli Hethei-Pelasgi cultori del dio Set Oro, e

magnificarono gli effetti naturali di quell'introduzione benefica

senza indagarne le vere cause efficaci, le quali si hanno a ri-

conoscere nella storica venuta degli Hethei-Pelasgi metallur-

gisti insieme e grandi architetti. Donde segui che i rozzi po-

poli, abitatori di capanne, si ridussero a vivere in luoghi di-

fesi da mura o in piu chiari termini, furono inciviliti dagli

Hethei-Pelasgi.

Da quanto si e finora discorso non puo mettersi in dubbio

Torigine hetheo-pelasgica di Saturno : conciossiache egli tanto

come padre de' Goribanti che erano Hethei-Pelasgi, quanto

come marito di Rea o della Grande Madre, ch'era la dea so-

vrana de' medesimi Hethei-Pelasgi, deve di necessita essere

riconosciuto qual dio hetheo-pelasgico. Saturno dunque e lo

stesso che Set, il massimo degli dei per tutti i rami della

gente hethea, 1'egizia degli Hyksos o Re Pastori, de' Kheta

della Siria e de' Khatti o Khati dell'Asia Minore e del Ponto

Eussino, e degP Itali che furono anch' essi Hethei, come It

stesso nome d' Itali li fa manifesti J
. Della ceramica di Rodi

non occorre qui discorrere, avendone trattato nel nostro 1 Vo-

lume 2
;
e di monumenti preistorici che facciano al nostro pro-

posito non abbiamo nulla da dire, perciocche Rodi non ne for-

Msce.

1 DE CARA, o. c. pp. 439, 446.

2 DE CARA, o. c. p. 285, 286.



RISPOSTA AI LODATORI

DEL MERITO LETTERARIO DEGLI SCRITTORI MALVAGI

Esaminando noi nel precedents quaderno 1073 la questione,

non propriamente del merito letterario degli scrittori malvagi,

ma delle lodi, che a quel merito sogliono darsi frequentemente,

anche da lingue cattoliche, siamo venuti nella conclusione, che

tali lodi, massimamente se viye e calde, sono cosa contraria

alia tradizione divina e all'ecclesiastica
;
cosa disdicevole per

se medesima, attesa la rea natura di quegli scritti; cosa im-

prudente, veduto il pericolo di mettere in amore persone e

libri, da cui convien anzi diligentemente guardarsi ;
cosa scan-

dalosa, perche dall'un canto accresce il credito degli scrittori

malvagi e favorisce cosi la loro opera di distruzione, e dal-

Faltro canto scema vigore e coraggio agii scrittori onesti e

religiosi, affievolendone per conseguenza Topera riparatrice,

con danno gravissimo della buona causa.

Niuno creda pero che quei lodatori non si pensino d'aver

in mano buone ragioni di cosi fare
;
e noi quindi ci ricono-

sciamo in dovere d'ascoltarle pacatamente, e poi di metterle

nell'altro piatto della bilancia, per far giusto gkidizio del loro

peso. Confidiamo pero che in questa bisogna la penna ci dovrst

correre piu spedita e piu. snella, perchS dai principii posti nel-

Farticolo precedente scaturiramno come da se le risposte ai

nostri contradditori.

Ascoltiamoli.

I.

E prima ci dicono: Se le ragiom da roi addotte regges-

sero a martello, converrebbe dedurne esser perniciosa e bia-

simevole anche rammirazione e lo studi dei classici latini

e greci.
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No: Fabbiamo dimostrato altre volte, la parita. non sussiste.

Primieramente perche nessun classico pagano ha mai detto

male di N. S. Gesu Cristo e della.sua Chiesa; ecco dunque in

salvo i due phi grandi oggetti, in cui tutta sMncardina la nostra

fede; i dae piu grandi oggetti, che invece dai malvagi scrit-

tori moderni sono continuamente, in prosa e in verso e sotto

mille forme assaliti. E forse questa una piccola differenza?

Ne e da ternersi che la fede venga scossa dalle favole della

pagana mitologia, di cui quegli autori riboccano, come viene

purtroppo affievolita o annebbiata dai sofismi e dai frizzi dei

nostri razionalisti
; perche quelle favole oggidi non destano

altro che il riso, mentre quei dardi lasciano in cuore la punta

avvelenata, e non di rado impiagano a morte.

Rispetto poi alia morale, chi non sa che, nelle scuole cat-

toliche, non si mettono in mano ai giovani i classici latini e

greci, se non purgati da ogni mala scoria? Or posto ancora

che lo studente (cosa un po' rara) s' innamori di essi nelle edi-

zioni che usa, non c' e grande pericolo che trascorra a leggerli

anche nelle edizioni intere e non castigate; perche queste

non sono tanto alia mano, non trovandosi ordinariamente che

in certe librerie determinate, ovvero nelle pubbliche bibliote-

che, non troppo commodamente accessibili a chi che sia. Son

forse molti i giovani, che corrano per cio a quelle tali librerie,

o che si veggano in queste pubbliche biblioteche tutti intesi a

svolger le opere di Catullo, di Tibullo, di Plauto, o d'Orazio?

Invece i poeti e i romanzieri moderni si trovan vendibili in

ogni canto, e vi si trovano non purgati ma interi; di che i gio-

vani, avutili per pochi soldi, se gl' intascano, per poi, nel se-

greto della lor cameretta, tracannarsi a larghe tazze quel rio

veleno, senz'occhio che li sorvegli ;
ed indi a poco si senton

costretti ad esclamare col pastorello Virgiliano :

Ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error!

Finalmente e da riflettersi che la maligna influenza,

aver potrebbero i classici, viene dissipata in gran parte dall;

distanza dei secoli, dalla cerchia differentissima delle idee e dei
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costumi, ed anche dalla diversita del linguaggio. Le cose recent!

e nostrane soao sempre piu appetitose e pero, se malvage, piu

perniciose di quelle che sono antiche e rimote dalla nostra

consuetudine; quindi e che quanti hanno perizia del cuore amano

e pratica della gioventu, assai di leggeri sottoscriveranno a

questa sentenza del Lacordaire : Le nostre generazioni sono

corrotte dalla lettura del modern! assai piu che da quella degli

antichi (Lett. all'Ab. Landriot, 31 Maggio 1852).

II.

Ripigliano: L' imparzialita e la giustizia sopra ogni cosa.

Perche certi scrittori sono bacati nella fede o nel costume,

dovremo negare il loro ingegno e i ioro meriti letterarii?

Dovremo dir brutto quello che e bello ?

No, questo non mai. II fine buono non giustifica i mezzi

rei, e la bugia non deve dirsi, quand'anche si trattasse d' im-

pedire la rovina del mondo. Ma sono poi veri tutti quei me-

riti ? Son veri proprio in quel grado, che da certuni si spac-

cia? II grido in cui sono coloro, non potrebbe venire dall'avere

a propria disposizione, quasi essi soli, tutte le trombe della

fama, dall'aver in mano tutti i turriboli, di cui si servono ad

incensarsi Pun Taltro? non potrebbe anche esser quella una

gloria effimera, simile a fuoco fatuo? Questo si e veduto par-

ticolarmente nel Gioberti. Non sappiamo qual altro uomo di

lettere abbia mai,, in Italia riscosso in vita sua altrettanti onori

ed ovazioni. Quelli tra i nostri lettori, che hanno gia mezzo

secolo in sulle spalle, non possono avere dimenticato il viaggio

veramente trionfale ch'ei fece per 1'Italia. Se fosse stato Pla-

tone in petto e in persona, che redivivo avesse percorso la

nostra penisola, non avrebbe potuto vantare accoglienze piu

onorifiche di quelle che s'ebbe il filosofo torinese. Ed oggi?

Oggi le sue opere son quasi dimenticate: se ne togli il Pri-

mato, che vive ancora perchk molto lusinga Tamor proprio

nazionale, le opere sue chi le legge? Chi pensa a ristamparle?
Gosi sara di mold altri, che ora hanno gran voga. Sono idoli
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del momento, ai quali un complesso di favorevoli circostanze

fa si che tutte le mani si accordino a bruciare incensi; ma
idoli che, non avendo in se stessi la vita e la forza, van sog-

getti ai capricci della moda, come le figurine che servono d'or-

namento negli elegant! salotti. Sono colossi, ma coi pie di creta:

dopo avere grandeggiato alcun poco, il primo sassolino che

batta lor su que' piedi, li fara precipitare dal piedestallo, forse

per dar luogo ad an altro, cui poco dopo e serbata la stessa

sorte.

Ma lasciamo tutto questo da parte. Sia reale il lor merito
;

no! dunque non diremo che ne son privi. Ma che bisogno
v'e egli di fare il panegirico di questi signori, di batter loro

le mani, di metterli in amore e in istima, e cosi procac-

ciar loro incauti lettori, che tanto piu facilmente si lascie-

ranno avvelenare dalla maligna sostanza, quanto piu sono allet-

tatrici le grazie della forma ? Una donna venale non va lodata

di bella, fosse pur anche un occhio di sole, perche e appunto
la sua bellezza che attira al suo commercio, e quanto piii voi

loderete quella, tanto piu propagherete quosto.

Imparzialita e giustizia: si, in un giudice che sia obbli-

gato a dar la sentenza; ma qui chi obbliga noi a parlare e

parlar alto in maniera da fare il servigio della miscredenza

e de' suoi propugnatori ? Imparzialita e giustizia : ma non a

scapito della verita rivelata e della fede in Dio, giustizia eterna

ed essenziale, da cui ogni creata giustizia deriva. Imparzialita

e giustizia; e un poeta contemporaneo ha scritto in proposito:

No, quel timeo Danaos et dona

Ferentes non mi place; il vero e vero,

Qual che siasi quel labbro in cui risuona.

Sapevamcelo. Ma quando il vero e concatenato col falso e

col nocivo
; quando il bel colorito della mela offertaci in dono

non serve che a nascondere la magagna che vi cova dentro,

non saremo noi in diritto e in dovere di getta/via quella mela,

con tutto il suo bel colorito e il suo grato odore?

E poi, ci sia lecita una domanda: e egli ragionevole che

si esiga da noi verso costoro una imparzialita ed una giustizia
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maggiore di quella, che usano essi con noi? La Scrittura ci

dice: Noli esse iustus multum (EcclL 7. 17). Ora che conto

fanno essi di noi, de' nostri autori, de' nostri libri anche piii

belli? Tacciono: ordiscono contro di essi la congiura del si-

lenzio, e col silenzio s'argomentano di soffocarli appena nati e

seppellirli. Siam giunti a tale che, se un prete o un religioso

scrive un libro, e desidera che sia letto anche dai laici ed entri

nelle scuole laiche, si crede obbligato a sopprimere nel proprio

nome il titolo di Don o di Padre, perche questo solo baste-

rebbe a far rigettare, con un ghigno di sprezzo, il suo libro,

foss'anche d'oro. Ecco il bel conto che essi fanno di noi
;

ci

costringono a nascondere il nostro stemma, quasi fosse un

delitto o un obbrobrio, se vogliamo che essi dall'altezza delle

lor cattedre si degnino di chinar Pocchio sui nostri scritti
;
e

noi, tre volte buoni, li profumiamo d'incenso e strombazziamo

le glorie loro ! Dov'e qui la dignita nostra, dove il nostro de-

coro? Non e giustizia questa, ne umilta
;
e servilita, e bas-

sezza, da doverne arrossire ogni fronte nobile e liberate.

Che se quello sprezzante silenzio costoro qualche volta lo

rompono, lo fanno solo per vituperarci. Mirate. Tra i poeti

italiani dell' eta nostra uno dei piu grandi e il nostro Manzoni
;

ma il Carducci, il magno Garducci, ne parlo con in bocca or

fiele or aceto. Molto grande e altresi 1'Ab. Zanella; ma lo stesso

Carducci ne disse male fin ch'egli visse, e solo dopo la morte

lui (forse perche allora non gli poteva piii far ombra) gli

rucio dinanzi alia bara un grano d' incenso. E che altro po-

va aspettarsi da colui, che avea lanciato alle stelle quella

temmia, degna veramente d'un inneggiatore di Satana 1
:

1 Piacera il sentire da lui medesimo come nascesse quell'inno. Mi

ippe dal cuore, proprio dal cuore, in una notte di settembre del 1863.

/aniina mia, dopo anni parecchi di ricerche e di dubbii e di esperimenti

inosi, avea alia fine trovato il suo verbo.... ella gitto allegra e superba
all'aria il suo epinicio, il suo eureka. Avro abbracciato dell'ombre, puo darsi

che ombre); avro, invece del grido dell'aquila di Pindaro, fatto il

?erso del barbagianni (peggio che barbagianm) ; ma certamente io non in-

far cosa di parte, non un evangelic, ne un catechismo, ne un salmo per
li che sia. V. DE GUBERNATIS, Dizion. biogr. degli scrittori contemporanei

somma, cerca e cerca e cerca, trovo il diavolo; e i maligni dicono che

Serie XVI, vol. I, fasc. 1074. 43 6 marzo 1895.
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Tra I'aspirazione cattolica e I'arte esservi odio? Altrettanto

si dica delPamico suo, il decantato Stecchetti, che voile farsi

vedere, nuovo Diogene, colla lanterna alia mano, in cerca

d'un caltolico, die sapesse scrivere un sonetto leggibile
l

. Yero

e che, fra gli altri, ben seppe rimbeccarlo a dovere nella

Scuola Cattolica il sac. prof. Giacomo Pastori, con una lunga

serie d'articoli, intitolata: I nostri Poeti per la quale, se

fosse piu conosciuta di quel non poco che e, il mondo letterario

Assai lo loda e piu lo loderebbe.

III.

Ma dunque dovremo frodare interamente i giovani studiosi

della conoscenza di quest! autori, che son tanto in grido?

Non pretendiamo questo sempre e in ogni caso; sebbene

noi siamo persuasi che non ne verrebbe poi un gran danno.

siamo noi dunque in Italia caduti si basso, da non avere

altre fonti di sapere, che avvelenate ? A tale proposito ci soc-

corre al pensiero un gravissimo ammonimento del regnante

sommo Pontefice, che si legge nell' enciclica sugli studii biblici.

lo trovasse dentro una bottiglia di Chianti. Calunnia: in tal caso, non avrebbe

gridato eureka, ma evoe.

1

Leggibile o no che sia, utile certamente sarebbe a leggersi dallo

Stecchetti almeno il seguente sonetto di un cattolico, anzi clericale della

piu bell'acqua, in cui la Poesia cosi parla ai Veristi.

Perche, trista genia, che nel moderno

Parnaso scorri d'ogni legge sciolta,

Contro virtute e contro il ciel m' hai volta,

Si che me stessa in me piu non discerno?

Perch6 '1 mio verginal raggio superno
Mi spegni in fronte, ed or nel brago avvolta

Mi trascini qual putta oscena e stolta,

Or lanciarmi blasfema osi all'Eterno?

Ebete ammutolir ben vorrei prima
Che al vostro gregge, o vati no, ma verri,

Per 1'abbietto grugnir prestar la rima.

Tornate al truogo e non di Pindo in vetta,

Pria che ardente dal ciel folgor si sferri

A far su voi dell'onta mia vendetta.

P. AGRODOLCE, Fiori di campo.
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E sovramodo sconveniente che alcuno, o non conoscendo o

disprezzando gli egregi lavori, che in tanta abbondanza ci lascia-

rono i nostri, preferisca i libri degli eterodossi, e cerchi in

essi, con grave pericolo della sana dottrina e non di rado con

detrimento della fede, la spiegazione di passi, intorno ai quali

i cattolici avevano gia speso con felice successo Fingegno e le

fatiche. Imperocche, sebbene 1'interprete cattolico possa tal-

volta, usando la debita prudenza, giovarsi degli studii fatti dagli

eterodossi; si ricordi pero che il sense incorrotto delle sacre

Lettere non si trova faori della Chiesa, ne puo insegnarsi da

coloro che, privi della vera fede, non giungono al midollo della

Scrittura, ma ne rodono la corteccia. Parole d'oro, le quali,

come ognun vede, per cio che spetta al pericolo della sana

dottrina ed anche al detrimento della fede possono age-

volmente applicarsi al caso nostro.

Quand'anche dall'ignorar certi libri venir dovesse un qualche

manco d'erudizione, quale dei due mali sarebbe il minore, un

po' di deficienza letteraria, ovvero il detrimento morale ? Ma

poi qual manco, qual deficienza sarebbe questa? E nota quella

sentenza del Giusti:

II fare un libro e meno che n'iente,

Se il libro fatto non rifa la gente.

Che avrebbe detto egli dunque d' un libro che disfa la

gente ? Se il libro che non rifa la gente vale meno che

niente
, per trovare il giusto valore del libro che la disfa

,

quanti gradi sotto zero dovremo scendere?

E prima del Giusti, quel buon umore di Salvator Rosa, par-

lando delle nuditk un po' troppo libere, che si veggono nel fa-

toso quadro del Giudizio universale, scrisse lepidamente:

Michelangelo mio, nol dico in giuoco :

Questo, che avete fatto, e un bel Giudizio,

Ma del giudizio voi ne avete poco.

J modo stesso pare a noi che possa dirsi agli autori di certi

>ri, non privi di pregi accessor ii, ma molto bacati nella so-
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stanza, come sono le storie della letteratura italiana scritte da

Adolfo Bartoli, da Luigi Settembrini e da altri, in senso siste-

maticamente ostile alia religione e alia Chiesa: voi di molti

scrittori e di molte opere, con ingegno ed erudizione, avete

dato giudizio,

Ma del giudizio voi ne arete poco;

e quel che e peggio per noi, fate perdere il giudizio anche ai

giovani studenti, avvezzi a iurare in verba magistri. Ne niuno

dica che il giudizio dei giovani potrebbe poi riformarsi su altri

libri piu sani. Da Adamo in qua, il maestro piu scorretto e

sempre il piu ascoltato, e il frutto proibito e il piu gustato.

Ma non insistiamo su questo punto, perche vogliamo spin-

gere la condiscendenza fino agli ultimi limiti delPonesto, e pero

diciamo: se realmente non si puo, rispetto a certi autori,

eseguire alia lettera il Nee nominentur in nobis delPApostolo,

almeno si adoperi in guisa da non perdere mai di vista il Quid

prodest homini del Yangelo ;
e pero, se il cibo mal sano deve

apprestarsi, almeno non si metta in amore colle lodi
;
almeio

si faccia apertamente conoscere che e mal sano
;
almeno si

appresti in cosi scarsa misura, che si possa applicargli 1'ada-

gio: Modicum veneni non nocet.

IV.

Ma e inutile che noi andiamo cost a rilento coi giovani

rispetto a tali libri : gia prima o poi vorranno gustarli da capo

a fondo da se.

Non tutti cosi faranno; di parecchi e probabile: ma per

questo dovremo noi loro anticipare tali letture e magnificarle

per giunta? Perche altri vorra forse un giorno malamente

ferirsi, noi dovremo fin d'ora preparargli il coltello, e mo-

strarglielo cosi brunito e lucente che ne invaghisca? Perche

un giorno vorra prendere forse una velenosa bevanda, noi

cominceremo intanto dal lodarne il colore si grato all'occhio

ed il sapore si soave al palato? Se non possiamo interamente

impedire il male, facciamo almeno di ritardarlo quanto e pos-



DEGLI SGRITTORI MALVAGI 677

sibile, facciamo anche di sminuirlo, facciamo soprattutto che

sia riconosciuto sempre sotto 1'aspetto di male, e pero come

degno d'abbominio, quantunque inghirlandato di fiori. Questo

sentimento d'abbominazione e d'orrore, dove sia radicato per

tempo nelPanimo della gioventu, potra servirle anche in ap-

presso di preservativo dal bere il tossico, o di contravveleno

dopo d'averlo preso, o di diluente a svigorirne la forza.

Al contrario, se noi cominciamo fin dall'eta piu verde ad

avvelenarne il sangue con cattive letture, o con' letture anche

innocenti, ma acconce ad innamorarli dei loro cattivi autori,

quale ne sara la conseguenza? Quella che deplorava il Sena-

tore Linati, scrivendo il 1 febbraio 1890 nel Carriere queste

parole. Sono trent'anni che si lavora in Italia alia diffusione

della istruzione popolare : ebbene, che cosa abbiamo guada-

gnato ? Non mai come oggi i fanciulli del popolo furono tanto

indisciplinati, insolenti e rissosi : non mai come oggi gli ado-

lescenti si poco rispettosi ai genitori e ai maestri, ne rotti al

.vizio tanto precocemente: non mai come oggi tra gli adulti

tanta corruttela e adulterii e suicidii d'ogni maniera. Perche

mai tanto lavoro riusci a dare si scarso frutto? Perche e un

^rrore il credere che 1'istruzione letteraria o scientifica possa

migliorare gli uomini. Una certa suppellettile di cognizioni non

tolse che Dionigi e Nerone fossero efferati tiranni: non tolse

-che Rousseau e 1'Aretino fossero uomini corrottissirni. Al mo-

'ale miglioramento degli uomini ella si mostra insufflciente.

egli.

E non solo insufflciente, aggiungiamo noi, ma positivamente

lociva sara 1'istruzione, se come che sia fomenti la stima e

'amore a libri o ad autori immorali o irreligiosi. E chi ci dice

ihe i mali effetti deplorati dal Senatore, non siano provenuti
in gran parte proprio da questa cagione?

V.

Ma come fare diversamente ? I programmi governativi ri-

ihiedono la conoscenza e lo studio di certi autori, e intorno

id essi sono i giovani interrogati negli esami a fin d'anno.
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Non sappiamo precisamente flno a qual punto cio sia vero.

Sappiamo pero in generate che quei Govern!, che promuovono
lo studio di libri irreligiosi, malamente provveggono ai loro

proprii interessi. Ci ricorda aver letto nel Ventura che Napo-

leone, il quale non mancava certamente di perspicacia, nel

tempo che fu padrone della Francia, fra tante prepotenze e

iniquita d' ogni genere, questo fece almeno di buono, non

voile mai consentire che si facesse una nuova edizione delle

opere di Voltaire e di Rousseau, perche, diceva, io non mi

sento forte abbastanza per governare un popolo, che legge
assiduamente siffatti autori. Cos! non 1' intesero, e vero, altri

regnanti, benche di lui ben migliori per altri rispetti, e lascia-

rono invece che, sotto i lor occhi, si moltiplicassero impune-
mente le edizioni di que'due corifei della empieta, dal grande
volume in foglio illustrate, fino al libriccino galante destinato

alle dame di corte : ma quanto tardarono ad essere balzati dal

trono? Certo e che il trono non ha sostegno e baluardo piu forte

delFaltare, e che per conseguenza scotendo gli altari non si

rassodano i troni. Et nunc, reges, intelligile; erudimini, qui

iudicatis terram (Ps. 2).

Ma a questo pensi cui tocca, e vegga se il favorire nei

licei e nelle universita una letteratura irreligiosa e una filo-

sofia materialistica, benche ammantata di pomposi nomi, sia

veramente un procurare il bene della patria. Noi non parliamo

ai governanti, ma principalmente ai genitori ed agli istitutorL

Or a questi rivolto, quel gran campione cattolico che ai giorni

nostri fu il senatore Belcastel, in uno de'suoi celebri discorsi, de-

plorando i danni dell'istruzione atea (e la nostra in certe scuole

e peggio che atea) usciva in queste calde parole. La scuola e

1'anima del giovinetto, il giovinetto e Tavvenire della societa;

noi dunque, lasciandoli fare, avremo tra poco una societa senza

Dio. E qua appunto si mira con questa guerra al fanciullo,

che forma il carattere dei presenti sociali rivolgimenti : si vuol

preparare una societa atea, e s'incomincia col far la guerra

al fanciullo per ogni dove; col dargli la caccia negli asili.

infantili, nelle scuole, negli spedali, da per tutto, gridandogli
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dietro: vogliamo avere Fanima tua ! Ahi sventura ! perfin

Pessere abbandonato, Pessere senza difesa, Tessere orfano di

padre e di madre, si vuol farlo orfano anche di Dio! E pero

nella tazza della istruzione atea se gli propina un veleno lento

e sottile, che va diritto al cuore, e quell' animuccia muore

assassinata, senza rumore, senza lamento, senza neppur saperlo.

Tocca a voi, padri cristiani, madri cristiane, quando vedete

avvicinar quella tazza, tocca a voi balzare in piedi e mandare

insieme un gran grido: Addietro gli avvelenatori delle anime!

Cosi quell'anima d'antica fede. Noi, per ora, ci contenteremo

di dire: se la vantata liberta che si gode in Italia, giunge ad

imporci nelle scuole libri che feriscono i nostri sentimenti piu

sacri
;
se sotto queste forche caudine e giocoforza passare, si

chini pure la fronte alia dura necessita, ma colla minore iattura

possibile della educazione religiosa e morale. Adunque non

elogi, non espressioni d'affetto, ma una dignitosa riserva-

tezza, accompagnata da tutti quei correttivi gia da noi accen-

nati, i quali, se non tolgono al male la sua natura, almeno ne

ammorzano la perniciosa efflcacia.

Qualche volta, purtroppo, perfino negli esami di licenza,

son dati a svolgere temi contrarii alle nostre piu profonde

convinzioni; come accadde 1'anno scorso, che si dovette esal-

tare la rivoluzione insediatasi in Roma, e come facilmente

accadra quest'anno, in cui forse si dovran celebrare le glorie

giubilari dei cannoni espugnatori di Porta Pia. Ebbene, i giovani
siano per tempo premuniti in maniera, da saper trattar certi

temi in senso cattolico con letterario merito si evidente, che

debba strappar le lodi agli stessi giudici liberali: ma chi non

sentasi al flanco ali da poggiare si alto, per non essere but-

tato a terra, potra. svolger quei temi in senso liberalesco, su

per giu a quei modo che in una disputa fllosofica si fa, per
esercizio scolastico, la parte d'avversario contro una tesi, di

cui I'impagnatore e persuaso non meno del difensore; o come
in un dramma 1'autore sa mettere in bocca al tiranno certi

discorsi abbaglianti e certe frasi sonore, bench6 i suoi senti-

menti sieno quei della vittima.
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VI.

Ma in somma le vostre massime sanno di rancidume. Bi-

sogna esser uomini del tempo e sapersi conformare al secolo

in cui si vive.

Le nostre massime sanno di rancidume? D'antico, si; di

rancido, no. Sono antiche come la verita, ma la verita non e

mai rancida
;
e anzi sempre vivida e fresca, come quel Dio,

che n' e la forma esemplare. Sono invece gli errori e le follie,

che si mutano e passan di moda col mutare dei tempi e degli

umani capricci. E cio e si vero, che molte delle stranezze

recenti gia cominciano ad invecchiare e ad essere abbando-

nate
; gia si nota qua e la un risveglio del buono spirito; gi5,

non solo nelle cose phi gravi, ma altresi nelle arti, vale a dir

nella musica, nella pittura e un poco ancor nelle lettere si va

ripetendo : Torniamo alPantico !

Bisogna conformarsi al secolo in cui si vive? Nelle cose

buone ed anche nelle indifferenti, si; nelle cattive, non mai.

Uomini siate, non pecore matte.

Ed uno dei cattivi principii del nostro secolo, uno de' suoi piu

grandi errori e appunto questo, che il Vangelo e le sue mas-

sime debbano essere rilegate nella chiesa e nel santuario della

coscienza, e non istendere la propria influenza alia cerchia delle

cose esteriori e civili. No, no : pei cristiani il Yangelo e co-

dice universale, come re universale & Gesu Cristo
;
e pero deve

governare, non solo la vita privata, ma anche la pubblica ;

non solo la coscienza individuale, ma la famiglia, la citta, il

parlamento, e segnatamente la scuola, in cui si opera la for-

mazione delPuomo. Per conseguenza nella scuola la fede deve

sovrastar di gran lunga alia scienza, e in caso di concorso

o di conflitto (il quale non potra mai esser altro che appa-

rente), a lei spetta di ragione la preminenza.

Ben lo sappiamo che il nostro secolo non la pensa cosi
;

sappiam bene che, come il secolo scorso nel suo morire col-

loco sull'altare la dea Ragione, cosi il nostro secolo moribondo*
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vuol tramandare in retaggio al suo successore la diva Scienza,

tanto piii pericolosa, perche spoglia di quelle sguaiate super-

stizioni, che rendettero ridicola e peggio la sua sorella mag-

giore ;
ma dinanzi a quest' idolo noi non piegheremo il ginoc-

chio, come fa il secolo, finche stara scritto : Nolite conformari

huic saeculo (Rom. 12, 2).

A dir breve, sia pur altri uomo del suo secolo, noi vo-

gliamo esser uomini dell'eternita. Or tra questi due uomini,

1'uno de' quali segue il flume del secolo, che va a frangersi

contro lo scoglio dell'eternita, non lasciandovi attorno che un

po' di spuma; 1'altro, assiso su quell' immobile rocca, accom-

pagnando coll'occhio il passaggio de' secoli, ripete tranquilla-

mente, veritas Domini manet in aeternum, qual e il piii grande?

VII.

E qui, a conchiusione di questi due articoli servir potreb-

bero le parole indirizzate agli scrittori malvagi dal terribile

Daniello Bartoli: Uditemi, o Luciferi della terra: cosi dun-

que vi dono Dio un ingegno d'alti pensieri e d'acuto iateadi-

mento, perche aveste a voltarne contro di lui ingratamente la

punta? V'insegno a maneggiar con lode una penna, perche
ella vi fosse saetta a ferirlo nell'onore? Dandovi una mente

d'angioli, vi aveva a provare nemici come demonii?... La chia-

rezza de' vostri ingegni, che poteva risplendere con raggi di

Stella salutevole, avete voluto che sia luce di legno fracido,

nata dalla putredine e dalla corruzione... E qual pro' vostro

che, struttovi 1' ingegno e consumata 1'eta e la vita, pubbli-

chiate al mondo un'opera, quando pur cio sia, immortale, se

per essa sarete lodati in terra e tormentafci sotterra; lodati

dove non siete e tormentati dove in eterno sarete?... Benche,

quando pur v'uscisse dalla penna un'opera di merito immor-

tale, di quella gloria ch'e il legittimo premio delle fatiche dei

grandi ingegni, altra parte non avreste che la men degna,

quella dico del volgo o de' viziosi; poiche uomini assenuati e

savii v'abbomineran come peste della vita civile e de' buoni
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costumi
;
ne sembrerk loro la mal usata virtu de' vostri inge-

gni altrimenti che la smisurata si ma empia forza de' Giganti,

che non si lodano come robusti perche poteano svellere dalla

terra i rnonti e accavallarli Tun sopra Paltro, ma si condan-

nano com'empii perche con cio presunsero di combattere il

cielo e levar Giove di seggio. (Uuomo di lettere, p. 2, 7).

In quest'ultimo periodo si contiene, come ognun vede, un epi-

logo e una conferma di tutto cio che finora ci siamo studiati

di dimostrare.

Queste parole pero agli scrittori malvagi noi non volge-

remo, troppo essendoci noto non degnar essi d'un'occhiata le

pagine, che sanno essere scritte da mani sacerdotali. Ma ai

nostri cari associati, che ci leggono con tanta benevolenza, se

dovessimo dare un consiglio, sarebbe questo, che, quando sono

in causa tali scrittori e tali scritti, bisogna parlare di essi,

bisogna trattare con essi con quelle cautele medesime, che

sogliono praticarsi colle persone e colle cose appestate. E

troppo forse? Non dirk cosi chi rifletta, il contagio delle

menti e dei cuori essere di gran lunga peggiore che quel dei

corpi. AlPerta dunque; e se qua e Ik s'incontrano statue in-

nalzate ad onore di tali uomini (e alcune di queste sappiamo
che si preparano per festeggiare il giubileo della famosa brec-

cia), quelle statue si guardino con quell'occhio che miransi

certi segnali, eretti su*~luoghi infami per frequenti naufragii,

per avvertire i naviganti di girar largo.

Noi, dal canto nostro, certamente cosi faremo. Invece di

fermarci ad ammirare e lodare la voce incantevole delle si-

rene, quanto piu seducente e la lor voce, quanto piu leggia-

dri i fiori e le erbe, che ridono loro dintorno, e tanto phi

alto noi grideremo:

Frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis in herba.



LE AZIONI
E GL'ISTINTI DEGL1 ANIMAL1

XXXI.

Uimaginazione e I'appelito animate naturalmenle ordinati.

Concorso che si presiano a vicenda. Gli abiti proprii del-

l'appetite*. Gli accorgimenti idonei svggeriti dall' imagina-

zione. La volpe e la tagliuola. La volverina e la trappola

a sparo. Commenti del Romanes. La curiosila del bruti.

Altri esempii di associazioni fantastiche. Insussistenza

della distinzione fra I'istinto del bruli e la loro intelli-

genza. Perche fra i bruti non vi sia progresso.

L' attitudine che 1' imaginazione ha piu o meno, ancora nei

bruti, di associare fantasmi a fantasmi ordinatamente ad una

azione utile, fa riscontro e complemento, chi ben mira, all'at-

titudine indita all'appetito animale di commuoversi, per la

mera rappresentazione materiale di certi oggetti o fatti, con-

cependone paura o altro affetto istintivo, che, nella pluralitk

de' casi, risponde al merito reale della cosa e tende al bene

delP individuo. Questa istintiva eccitabilitk dell'appetito simula

essa pure Tintervento della ragione per la sua aggiustatezza

e per la variabilita; onde cominciamo gia per lei a denomi-

nare astuti o stupidi certi animali. Di qui la riputazione di

furbo trincato di che gode il nostro Passero (Passer italicus)

per la diffidenza, con che schiva i tranelli meglio dissimulati
;

onde volentieri ci figuriamo che egli, discorrendo sugl' indizii,

ne deduca la presenza del pericolo : mentreche, a determinare

il suo procedere sospettoso, basta T eccitabilitk del suo appe-
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tito, che si muove a paura per qualunque circostanza insolita

gli si presenti alia vista.

Cotesta innata diffidenza per Finsolito si puo osservare ge-
neralmente negli animali, e massime da chi suole dar loro

la caccia. Chi mette una trappola al martorello, ovvero ancora

a un gatto vagabondo, che viene a rompere le stoviglie o com-

metlere furti in cucina, non ha a pensare ad aprire qualche
nuovo pertugio col laccio o colla stiaccia, perche la bestia>

vista quella no vita, certamente non vi si avventurera; e, se-

pur non si ritira per sempre, preferira di aprirsi da se un

altro pertugio accosto al primo, poich6 in cio fare non v'e-

paura che la trattenga.

Vero e che tali moti dell'appetito si reggono essi stessi

moltissime volte sopra un' associazione di fantasmi originata

dall'esperienza, che e una priraa maniera del concorrere Tuna,

attitudine con 1' altra. Ad esempio, un lupo giovane cadr&

senza molta difficolta nella tagliola. Non cosi un lupo vecchio,.

a cui occorse in vita sua di vedere qualche collega presa

dalla morsa ferale, e che ad ogni modo ha imparato ad as-

sociare il fantasma dell' odor dell'uomo con quello di un ac-

correre di cacciatori e contadini e cani ai suoi danni, e grida

e fucilate, e forse piu d'una ferita da lui toccata nella fuga.

Un lupo che abbia tali esperienze non s' avvicinera all' esca

piii ghiotta se non a malincuore; e dopo parecchie notti che

egli Tha vista al posto medesimo; e s'avvanzera a gradi quasi

insensibili
;
come descrive il Leroy di tali lupi e Dietrich aus.

dem Winkel di una volpe da lui stesso osservata *.

Assolutamente parlando, siffatta connessione, non innata ma

acquisita, di un dato affetto con una data apprensione, non pre-

1 Quanto piu la volpe s' avvicinava alia tagliola, tanto piu esitavj

ad addentare i bocconi che vi menavano. Giunta presso alia trappr la, s'a<

coscio e stette mirando 1' esca per almeno dieci minuti; poi gir6 tre

quattro volte intorno alia trappola, poi stese la zampa all'esca senza toe-

carla: se^ui un'altra pausa, durante la quale la volpe stette immobile cogli

cebi fissi al boccone. Per ultimo, poicbe piu che il timor pot& il dig-iun(

spicc6 il salto fatale, ed era presa. Mag. Nat. Hist, v. 1, p. 512, press(

il Romanes, op. cit. p. 428.
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suppone di necessitk la memoria del fatti, nei quali 1'affetto da

prima si desto. Perch6 un lupo, p. e., paventi alia vista di un

uomo, non 6 punto necessario che egli si rammenti i brutti in-

contri che n' ebbe, ne associi il fantasma di questi col fantasma

di quello: perocchk Fappetito anch'egli ha gli abiti suoiproprii,

altri innati ed altri acqaisiti; e a fare che la prima paura, che

egli concepi deH'uomo, si ridesti senza meno, quante volte lo

vedra o ne udira la voce o ne sentira Fodore, puo bastare la

prima connessione che sorse fra i due atti, specialmente se

la passione fu veemente. II medesimo vediamo accadere per

altri affetti, come 1'amore, 1'avversione, la compiacenza, che

si riaccendono al riapparire dell' oggetto, divenuto una volta

amabile, antipatico, piacevole, senza che occorra rappresen-

tarci da capo i fatti e le qualita, onde egli ci divenne tale:

e forse le qualita, p. e. I'aspetto gradevole, egli le ha gia per-

dute. Cio nondimeno, atteso 1'attivita della imaginazione e della

memoria, si suppone non senza ragione che assai comune-

mente la passione sia ravvivata e sostenuta dalle rappresen-

tazioni imrnaginarie.

II campo, peraltro, dove si segnala maggiormente, per

utilita e per un simulacro d' intelligenza, Fimaginativa colle

sue associazioni di fantasmi, e nel rappresentare un fatto o

un oggetto in connessione coll' oggetto che appassiona; ed

eziandio col suggerire al bruto le azioni conducenti ad un

effetto vagheggiato. A riguardo di queste ultime, in verita,

non e sempre facile il determinare nei casi singoli se e quanta

parte vi abbia la inventiva della fantasia. Abbiamo veduto,

infatti, a suo luogo quanto complessi e artiflciosi possano es-

sere i mod naturali provenienti da mero stimolo o da pri-

mitiva dipendenza dalla passione a cui ministrano: poniamo

pure che alia loro pratica effettuazione soglia concorrere,

come il senso esterno colle sue percezioni, cosi T imaginative

colle sue associazioni; e reciprocamente le piu ingegnose pen-

sate dair inventiva imaginaria, destato per essa 1'appetito, si

eseguiscono con meri moti naturali. Da cotesto concorso di

attivita. tutte sensitive risultano ancora quei maravigliosi ac-
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corgimenti, onde alcuni bruti deludono i tranelli tesi loro dal-

ruomo, e che sembrano al Romanes dimostrare un'intelligenza

di ordine molto elevato.

Racconta p. e. un M. Crehore, scrivendo da Boston, che,

cacciando egli nel norte del Michigan, si mise in cuore di

pigliare una volpe, delle cui notturne visite nel vicinato si

avevano manifest! indizii. Furono messe e rimesse le tagliuole,

con tutti gli avvisi che seppe suggerire un altro cacciatore,

vecchio del mestiere; ma tutto indarno, ch& la trappola si

trovava ogni volta scarica, senza esca pero e senza volpe : vi

si vedeva invece un fosso scavato dalla mala bestia raspando,

tanto che ella potesse passar di sotto alPistrumento, e di quivi

sottrarre il boccone; onde la molla scattava bensi, e i ferri

si rinserravano, ma dalla parte opposta a quella dove il ladro

compieva intanto la sua ruberia. Che M. Crehore rimanesse

molto male per via di quel ritrovato volpino, noi ci crediamo :

ma essa, la volpe, non abbisogno, per giungervi, neanche di

un grande sforzo d' immaginazione, non che d'un raggio d'in-

telligenza.

L'inclinazione primitiva a prendere ombra d'ogni novita

basterebbe a spiegare Pavversione delP animate all' esca, in-

torno a cui aleggia un sinistro odore d'uomo e di ferro. Pro-

babilmente vi si aggiungeva nella fantasia lo spettro di qualche

infelice consorella rimasta alia tagliuola ;
e davanti a lei, o

morta o spasimante, un'esca simile, accompagnata da simili

odori. La novita, adunque, le fantasime e la paura formavano

come un muro di forza ripulsiva intorno all' esca tentatrice

ed agognata. E pero, essendo un atto comunissimo in molte

specie animali, di mammiferi e di uccelli ancora, il passare

di sotto agli ostacoli, scavando la terra, per arrivare alia

preda se affamati, o alPaperto se prigionieri; si potrebbe lo

stratagemma della volpe annoverare ai meri moti naturali an-

nessi all'appetito di ciascuna specie. Ma poich& di fatto non

tutte le volpi operano cosi, potremo concedere che in quella

del Crehore, e in alcune altre meglio dotate (da cui poterono

altre ancora averlo imparato) quello fu un lampo d'inventiva
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fantastica, comeche non del piii luminosi, bastando a cio che

alia bestia si rappresentasse la via sotterranea come condu-

cente alPesca bramata; con che il mettervisi raspando la terra,

supposta la brama, seguiva come un atto abituale.

Del resto quelle povere bestie s
1

incaricano esse medesime

di mostrare a quale ordine non punto elevato sia da ascri-

vere il loro discernimento. Lo riferisce, senza avvedersi della

conclusione, lo stesso Grehore, nella conferma, che soggiunge,

dell'astuzia or ora descritta
;
dicendo che egli la riteneva per

incredibile, ma che gli fu riattestata da un altro vecchio e

sperimentato cacciatore, che gPinsegno ancora 1'artifizio da

se praticato per gabbare nulla meno le beffarde ladre. E Par-

tifizio consisteva semplicemente in cio, che quando trovava

una tagliuola sventata da esse nel modo predetto, egli, lascia-

tele fare per due o tre volte, la collocava poi a rovescio, sic-

che si richiudesse non piu dalla parte di sopra, ma da quella

di sotto : e non falliva che quelle bestie vere, malgrado il cam-

biamento avvenuto, non rifacessero il verso dello scavare la

fossa e andare a cercare il boccone dalla parte dove le aspet-

tava la morsa.

Un altro esempio piu notevole di inventiva imaginaria lo

danno a quando a quando le stesse volpi, e le volverine, ani-

male ladro e astuto se mai ve ne fu, vorace tanto che ne ri-

porto il nome di Ghiottone, e intermedio fra i mustelidi e gli

orsi. Le geste a cui qui alludiamo, sono attribuite al Ghiot-

tone americano, a cui si appropria il nome di Volverina o Car-

cagiu; e riguardano il modo ond'egli si guarda da un tra-

nello che, quando riesce, lo deve batter morto di una fucilata.

Perocche Pordegno consiste appunto in un fucile, coperto nel

miglior modo possibile; e, davanti alia sua bocca, un'esca rac-

comandata ad una funicella, che mette capo al grilletto del-

Parma; onde, tirando quella, questa spara e colpisce il selva-

tico. Or ecco quel che racconta di una volverina insidiata a

questo modo il Capitano Elliot Coues. Alia prima visita tro-

vai, per Pindizio delle tracce, che la bestia s'era avviata al-

Pesca e Pavea flutata, ma senza toccarla: poi aveva rimosso
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un ramo di pino, che chiudeva 1'accesso al fucile appiattato

in un cespuglio, aveva girato intorno all' arma, e troncata coi

denti la fune per 1'appunto dietro la bocca della canna. Fatto

cio, era ritornata all'esca, se n'era impadronita, e trascinatala

a divorare in riva ad un lago quivi presso, dove potei rac-

cattare il resto della fune. Ripetuta tre volte la prova con

lo stesso esito, il Goues venne alia conclusione che il car-

cagiu meritava d' essere lasciato in pacifico possesso della

sua vita, poiche mostrava di avere nel suo accorgimento un

non so che delPumano, se non peggio.

Simile a questa e la testimonianza che il Dott. Rae da alle

Volpi Artiche quanto al deludere la medesima trappola a sparo.

Cotesto ordegno, dice egli, tornava efficace per una volta. La

prima volpe vi rimaneva morta, ma una seconda non mai :

perche tutte le seguenti se ne schermivano con runo o con

Taltro dei seguenti compensi. II primo era di troncare la fune

di sopra della canna, il secondo di scavare nella neve una

trincera verticale alia mira del fucile, fino ad arrivare all'esca;

addentando la quale con tutto il corpo riparato, arrischiavano

al piu di ricevere qualche pallino nel muso. Pel Romanes

questi accorgimenti manifestano un maraviglioso grado di

cio che a dirillura si deechiamare potenza di ragionamento.

Le prove pero che egli ne soggiunge, non sono punto peren-

torie. Primieramente lo muove la circostanza attestatagli dal

Dott. Rae, che in quelle regioni le trappole non si fanno mai

con funicelle
; cosicche, dice il Romanes, non puo esservi

nelle menti delle Yolpi una istintiva associazione fra funicelle e

trappole. Innanzi tratto, supposto pure per larghezza che quel-

Tassociazione non possa nascere se non dietro ad esperienza,

la relazione del Rae fa appunto notare la differenza che corre

fra la prima volpe che non concepisce sospetto, e le posteriori

a cui Tesempio della prima e la circospezione delle consorelle

suggeriscono quella associazione. II secondo argomento del

Romanes (li rechiamo a bella posta perche si giudichi della

potenza di raziocinio di cotesti buoni evoluzionisti), e che

dopo la morte della prima volpe, le tracce lasciate nella
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neve dalla seconda dimostravano come questa, non ostante

Fallettativa delPesca, aveva spesa una gran dose di osserva-

zione scientifica intorno al futile prima di risolversi al taglio

della fune. Se quelle volpi e le volverine sono capaci di osser-

vazione scienlifica, non puo loro mancare la potenza del ra-

ziocinio : ne conveniamo noi pure : salvo il caso che si tratti

di osservazione scientifica rivelata soltanto dalle tracce lasciale

nella neve. E il medesimo puo dirsi a un dipresso della terza

prova dedotta da cio, che il Dott. Rae, dopo numerose espe-

rienze, s'& persuaso che la direzione della trincea scavata da

quelle bestie al coperto dallo sparo, non & determinata dal

caso ma da un pensiero. L'animale che pensa puo ragio-

nare, la cosa va da se : disgraziatamente puo anche sragio-

nare, come vediamo in coteste deduzioni del Romanes.

Rifacciamoci daH'ultima deduzione. Come tutto Tapparato

del tranello colla sua novita, col sen tore del ferro, della fune

e delFuomo, che avventa alle nari, soprattutto poi colla me-

Mioria di qualche cattura vedutavi compiere, metta il batti-

cuore nella fiera, oramai 1' intendiamo. Ma cio che deve in-

quietare maggiormente la bestia, e quella bocca di fucile che

essa vede in pieno, proprio quando si colloca nella dirittura

delFesca. Cio posto, lo strisciarsi che la volpe fa verso il boc-

cone scavando la neve, non e che un caso particolare del

naturale strisciarsi che le e proprio nei suoi latrocinii, cam-

minando di soppiatto lungo le slepi e le macerie, e gli ar-

gini, e giovandosi dei solchi e delle fogne, sempre in modo

che fra lei e le cose da cui teme assalto si tramezzi uno

schermo. Tutto questo e in lei un procedere che si continua

uaturalmente colle passioni che insieme la pungono, della cu-

pidigia e della paura : n& per determinarsi ad avvicinarsi al

pollaio cosi di traverso e proprio in dirittura verticale alia

visuale del villano o del cane di guardia, le occorre di far

uso di geometria, n6 di pensieri, non che di raziocinii
;
come

non 6 neanche vero che il suo operare debba attribuirsi al

lero caso. Osservando nondimeno coYne non tutte le volpi

idoperino quelPartifizio, possiamo ammettere che in quelle

Serie XVI, vol. 1, fase. 1074. 44 6 marzo 1895.
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che vi si appigliano, intervenga un lampo d'inventiva imagi-

naria, comeche non molto notevole, in quantoche rappresenta

loro il fosso conducente alPesca.

Di piu alta levatura e senza dubbio Paltra invenzione del

troncare la funicella dello scatto : ma non e tale che non po-

tesse farla, fra gli uomini, anche un selvaggio con altrettanta

spesa di osservazioni scientifiche quanta puo fame appunto

una bestia. Tutto e che Puno e Paltra senza pensare neppure

per ombra a teorie o a principii scientific!, si formino nella

fantasia una rappresentazione chiara delPordegno che hanno

davanti, e del processo della scarica, che hanno veduta.

L'impulso a procurarsi cotesta rappresentazione, la volpe

Tha in quella inclinazione e stimolo che provano tutti gli ani-

mali superior!, ciascuna specie a suo modo, e li spinge ad

applicare del continue i loro sensi, la vista, Pudito, Podorato

e il tatto, per tenersi in guardia o procurarsi Poccorrevole

alia vita. Siffatto impulso e un complemento necessario della

facolta apprensiva, dall'uso della quale dipende la conserva-

zione e il bene delPanimale
;
e ogni bruto deve quindi essere,

ed e di fatto, inchinato piu o meno alPosservazione, non gia

scientifica ne razionale, ma tnioMde e sensitiva. Nelle specie

piu timide e usate a cercar subito salvezza nella fuga, Pos-

servazione per questo capo suol essere continua, ma somma-

ria, come vediamo negli uccelletti, nelle lepri, eccetera, a cui

basta apprendere una novita per ispulezzare. Ma in altri casi

e in altre specie il bruto non si sente pago e tranquillo, fln-

che non ha una rappresentazione per ogni parte chiara, sia

del luogo (dove mettere p. e. il nido, o stabilire la tana, o

passare, o predare), sia delP oggetto che gli si presenta : e

quindi lo stimolo ad osservare ed esaminare. In alcune specie,

p. e. di scimmie, cotesta inclinazione si mostra piu veemente

e piu estesa: e a questo si riduce la curiosita loro, in mal

punto confusa dal Darwin con la curiosita umana, che stimola

alia ricerca del vero, e non mica di rappresentazioni fanta-

stiche. In altre specie, invece, quella stessa inclinazione si

avviva soltanto nei casi insoliti e sospetti.
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Percio, quando anche si conceda che la seconda volpe (pe-

rocchfe notano qaei cacciatori che esse hanno per uso di ac-

compagnarsi a due insieme nelle loro scorrerie) tra per aver

visto in atto il processo della scarica, tra per Tesame che ne

rifa ora per conto suo, si rappresenti chiaramente tutto 1'or-

degno e il suo funzionamento; non per questo ella avra for-

mato altro piu che un fantasma, quale puo rappresentarsi an-

che in sogno: un'esca appetitosa; lo sventurato compare, re-

quiesca, che ci si avvicina, 1'addenta, e tira : ma tirare egli, e

vedersi brandire una funicella dal boccone fino ad un cespu-

glio, e sentirsi uno schianto di fucilata e Pinfelice rotolare a

terra fulminato, e tutt'uno. Se qualche ragguaglio della tre-

menda scena pot6 rimanere oscuro, vi supplirk pienamente

nella prossima occasione 1'esame non gia scientifico ma ma-

teriale del sinistro apparato.

Resta 1'accorgimento del troncare la fune
;
e qui possiamo

realmente ammettere un tratto d'inventiva imaginaria, aiutata

bensi da parecchi element! che vi concorrono. Si capisce che

davanti alia bocca del fucile la bestia non si senta tranquilla,

finch6 il congegno e intatto : e nessun testimonio ci dice che

anche dopo il taglio della fune, ella vi vada a cuor leggiero.

Y'6 dipoi la funicella, che in tutto il congegno e per s6 la

parte piu sospetta e la piu facile a sciupare; essa rattiene

per un capo la preda e per 1'altro capo si termina aH'arma;

e fu vista sollevarsi nelFatto dello sparo. Converrebbe leggere

nel cervello della volpe o volverina per sapere a quale delle

due estremita della fune ella miri piii veramente. Caso e che

ai piii degli animali superior!, senza che ragionino per cio,

viene in capo di rodere e strappare i ritegni da cui e trat-

tenuta alcuna cosa che intendono di strascinar via, ed altresi

i legami da cui essi si trovino imprigionati. Percio puo es-

sere che la volpe, assicuratasi di non essere sotto il tiro dello

schioppo, non badi che a sciogliere Tesca dal suo legame

onde strascinarla dove le fara comodo. Se poi mira al moto

che vide fare alia funicella tesa e al seguirne dello sparo, e
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pretende di sciupare quelParnese troncandolo, ella sara un'as-

sociazione felice, non di concetti pero, bensi di fantasmi, ed

una fantasia da lodarsene meritamente cosi una volpe come
una volverina.

Si potrebbe seguitare in infinito mostrando come una op-

portuna associazione fantastica sia bastevole a suggerire ac-

corgimenti appropriati al caso, come lo farebbe un'associa-

zione di giudizii; e cio tanto nelle azioni comuni a tutti gl'in-

dividai di una specie, quanto nelle proprie a qualche individuo

piii scaltro; poiche cotesto non fa differenza sostanziale. Non

occorre quindi il mostrarsi troppo restii ad accogliere certe

relazioni curiose dei Naturalisti, in quanto esse si restriugono

al puro racconto dei fatti, che, bene interpretati, cessano di es-

sere incredibili. Gosi e, per esempio, della malizia attribuita

alia cornacchia (e alia taccola), che, al dire delFEdwards, pre-

dato un granchio di mare, si leva per le arie e lo lascia ca-

dere dalPalto sopra uno scoglio; e se non si rompe alia prima,

lo ripiglia e risale piu in alto, ripetendo il verso finche sia

ottenuto Teffetto. E soggiunge 1'Edwards che egli sapeva di

uno scoglio, che da vent'anni era frequentato da' corvi per

siffatte operazioni. Piu ingegnosa, se si vuole, ma ributtante

per la sua brutalita e la pratica della Fregata, uno dei piu ra-

paci predoni cbe inquietino gli uccelli marini. Pensare, che

non si contenta, no, come i Gabbiani, di assalire le povere

Urie, ossiano Colombacci di mare, e a colpi di becco farsi ce-

dere il pesce che quelle hanno pigliato con fatica e recano

alia famiglia digiuna. La Fregata fa di peggio: sta in posta

delle Sule o Corvi bianchi marini, e adocchiatane una che ab-

bia il buzzo pieno, la raggiunge e la tormenta a beccate senza

pieta finche quella, sia effetto dello spasimo o atto volontario,

rende dallo stomaco quanto pesce ingollo, che solo allora il

suo persecutore la lascia, per raccogliere il frutto della sua

prepotenza.

E non e soltanto nelle specie superiori che s'incontrano

tali esempii d'accortezza. Si ricordino soltanto le prove che rie
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danno le api e i ragni fra gFinsetti. Fra i molluschi basta ci-

tare il polpo, che nelle sue cacce ritrae dell'avvedutezza del

cane, o cerchi la preda ovvero 1' insegua. Fra i crostacei poi e

eelebrata da molte penne la circospezione e la destrezza con che

quel piccolo granchietto del Pagurus Bernhardus, o Bernardo

PEremita, eseguisce la, per lui, sempre pericolosa operazione

del cambiar cella. Perocche, avendolo Ja natura, per non si sa

qual suo consiglio, armato solo per meta, cioe dalla parte an-

teriore della persona, ne avviene che il bitorzolo, in che egli

si termina posteriormente, si present! come un'esca appetitosa,

che non v'e abitatore del liquido elementc che, al primo scor-

gerla, non fosse per darvi di morso: sicche per Bernardo e

question vitale di non mostrare mai altro che il muso e il

torace: e la provvida Natura gli ha insegnato percio a cer-

carsi fino dai primi giorni un nicchio abbandonato e vuoto,

proporzionato alia sua persona, dentro al quale tiene sempre

ringuainata la parte vulnerabile; e, con quelPelmo prepostero,

ya sicuro. Ma viene il giorno in che, crescendo egli e la sua

sopraddetta meta, e forza passare ad altro domicilio; nella

ricerca del quale e nell'esame e infine nel momento broccar-

dico del passaggio, non v' e inquilino umano, che in simili

condizioni fosse per superarlo a finezza di avvedimenti e di

cautele, come divisa lo Schneider, che ne fu testimonio nel suo

acquario di Napoli.

Da tutto cio si veda qui per ultimo quanto insussistente

sia la distinzione, su cui gli evoluzionisti ed altri tanto insi-

stono, fra P istinto e 1' intelligenza dei bruti: al primo attri-

buendo le azioni eseguite uniformemente dagF individui per

condizione fisiologica trasmessa per eredita; alia seconda, le

azioni variamente eseguite per conoscenza individuale e ra-

gionata. II vero e che le prime non si possono eseguire in

pratica senza adattarle alle circostanze, nientemeno che le se-

conde; e le seconde trovano nell' immaginativa ben disposta

una guida bastevolissima senza ricorrere alia ragione. II Ro-

manes stesso, venendo a parlare dei castori, e a descrivere i
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loro lavori, il far legne, tagliandole a misura, e il rizzare ar-

gini e cavare fossati; tutto in ordine a mantener fisso il fllo

delFacqua davanti alia bocca delle tane
;
esita egli altresi, do-

vendo per Tuna parte riconoscere quelle operazioni dei castori

come istintive, perche costanti e comuni nella specie, e per
1'altra parte parendogli che non v' abbia in tutta la zoologia

altre operazioni, in cui si palesi piii chiara e maravigliosa
T intelligenza. Se nelF istinto egli avesse compresa la facoM
bene ordinata di associare i fantasmi; e osservato come essa,

in quanto si collega coll' organismo, puo, anzi deve in certa

misura, essere non solo individuale ma specifica e trasmissi-

bile per eredita: il dilemma era schivato e sciolto il nodo.

Quindi ancora si scioglie un altro, che, nel sistema evolu-

zionista, e enimma insolubile, quello cioe della invariabilita

degl' istinti di ciascuna specie. Nel ritratto che Giobbe trat-

teggio, forse quattromila anni fa, del suo cavallo di guerra,

si rispecchiano, anche oggi senza fallirne una linea i discen-

denti di esso dopo migliaia di generazioni : e il simile e delle

numerose specie descritte da Aristotele non che da Plinio. Non

vale il replicare che essendo rimasti invariati gli organismi

(brutta confessione per evoluzionisti !), anche gF istinti dove-

vano persistere. Yerissimo per gF istinti; ma non per la ra-

gione e per le azioni ragionate. Lo vediamo nell'uomo. Anche

in lui F organismo in tutte queste migliaia d'anni e rimasto

invariato, e gF istinti altresi : e cio nulla ostante la sua ragione

ha potato creare le scienze, le arti, le industrie.

La vecchia filosofla ha chiarito da un pezzo tutte coteste

questioni. Secondo la sua classica formola, F intelletto e facolta

spirituals, cioe non annessa a nessun organo, e quindi non

dipendente per se nel suo essere e nelle sue operazioni dal-

Forganismo ; tantoche, disfatto anche il corpo, esso persistera

nello spirito separato. Di qui, e dalF essere la ragione una

facolta essenzialmente deduttiva ne viene che una specie in-

telligente e ragionevole, rimanendo anche invariabile il suo

organismo debba, o tutta o in una porzione dei suoi individui,
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presentare, anche nella pratica della vita, variazioni e perfe-

zionamenti: che a questo poi non si richiedano i milioni di

secoli domandati dagli evoluzionisti per la trasformazione or-

ganica, lo vediamo dal fatto nelP uomo. Come dunque non e

avvenuto il medesimo pei bruti, legati sempre agli stessi pro-

cedimenti e alle stesse manovre? La cosa e chiarissima, quando
si ritiene che essi non posseggono potenze spiritual!, bensi

soltanto sensitive ed organiche. Organiche sono V imma*gina-

zione e 1'appetitiva animale indite alPorgano cerebrale, quanto

la vista e 1'udito alPocchio e alPorecchio. Adunque si potranno

avverare negP individui di una specie di bruti delle variazioni

di procedimenti pratici, accidentali pero e dentro la cerchia

delle variazioni di un organo fisso nella sua struttura speci-

fica : ma finchfe 1' organismo non si trasformi specificamente,

nessun individuo n& tribu potrk francarsi nelle sue azioni dallo

stile e dalla misura, imposta al suo appetito, alia fantasia, al-

1'inventiva stessa, dalla costituzione specifica dell'organo.

Ed ecco perche le operazioni dei bruti sono rimaste, per

ciascuna specie, invariate come il loro organismo; e, se si ha,

non da poetare, ma da argomentare secondo scienza positiva,

tali sempre rimarranno.
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i.

Elements d'Economie politique par JOSEPH RAMBAUD profes-

seur etc. Paris, 1895.

Principii di economia politica. Trattato del P. MATTEO LIBK-

RATORE. Roma, 1889. Offesa e difesa.

Difeso il P. Liberatore e dimostrato, che le basi, su cui il

signor professore fonda il diritto di proprietk individuale non

sono abbastanza solide, ripigliamo le nostre osservazioni J
.

Abbiamo insistito sulla identificazione del lavoro colla per-

sona dell'operaio, perche da codesto concetto apparisce, che il

lavoro non e da eguagliarsi ad una merce qualunque. Di qui

un altro punto non armonizza colla Enciclica citata. A pag. 538

il sig. professore definisce il contratto del lavoro : Una conven-

zione di scambio tra il padrone e Poperaio. A cotesta defini-

zione soggiunge quella del codice civile art. 1770. La loca-

zione dell' opera e un contratto, per cui Tuna delle parti si

obbliga a fare qualche cosa in pro delFaltra a prezzo conve-

nuto tra esse. Cotesta definizione e ella compiuta, ovvero

pecca in checchessia? Egli afferma che e compiuta e giusta.

Anzi la stima del tutto conforme alia tradizione teologica,

secondo le note formole generali della giustizia commutativa,

do ut facias, facio ut des, seguite, come egli dice, fino a que-

sti ultimi anni, in cui sorse un dissenso. II nostro parere & al-

quanto diverso. II dissenso non e sorto altronde, ma dalla na-

tura della data definizione, la quale incespica nella Enciclica

citata, in quanto che fa il contratto del lavoro eguale a quello

di qualunque altra merce relativamente alia giustizia da osser-

1 Vedi quad. 1073, pag. 580.
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varsi in esso. La quantita del salario, si nota nella Enci-

clica, la determina il libero consenso delle parti : sicche il

padrone, pagata la mercede, ha fatto la parte sua, ne sem-

bra che sia debitore di altro. Soltanto allora, che o non

paghi P intiera mercede il padrone, o non presti tutta Fopera

pattuita Poperaio, si commette ingiustizia.
- - A questo ra-

gionamento non puo un equo estimatore delle cose consen-

tire ne facilmente, ne in tutto. E cio per qual motivo ?

Perche vi inanca qualche considerazione di gran mo-

mento ,
momentum quoddam abest maximi ponderis. II

difetto sta in questo, che non vi si tien conto, se il salario sia

o no sufficiente all'onesto mantenimento dell'operaio. Ma co-

testo dissenso della Enciclica non e egli contrario alia tradi-

zione teologica ? Tutt'altro. Nel nota bene posto appie' della

consultazione gravissima del Card. Zigliara, ottimamente co-

nosciuto dal sig. Professore, il De Lugo, che vi e citato, mo-

stra a chiare note, che la teologia non meno che la presente

Enciclica, tiene serio conto, se la misura del salario fosse

o no corrispondente alia vita dell'operaio. II dissenso adunque

notato non va a carico dell'Enciclica o di chi la sos tiene, ma
di coloro i quali ragguagliano il lavoro dell'uomo a qualun-

que altra mercatanzia.

Un professore di economia in una universita cattolica sem-

bra, che dovrebbe dichiarare ai suoi alunni la grave differenza,

che passa tra il modo di considerare il contratto del lavoro,

usato dagli economisti al presente, e quello tenuto dalla En-

ciclica, essendo momentum gram ponderis. Ma passiamoci di

questo. Si presenta un'altra non meno grave differenza alia

nostra considerazione. II sig. professore, avendo a pag. 545

posta la tesi : In teorica.. (en principe) il lavoro deve corri-

spondere ai bisogni dell'operaio ,
cita il luogo dell'Enciclica

relativo. Al lettore del medesimo reca non piccola sorpresa il

vedervi soppresse le ragioni, su le quali la Enciclica fonda la

necessita di tale corrispondenza. Mettiamo a fronte citazione

testo.
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Citazione.

Le travail, dit Leon XIII. est per-

sonel... II est necessaire, parce que
1'homme a besoin du fruit de son

travail pour conserver son existen-

ce... Si Ton ne regarde le travail

que par le c6te" ou il est personel,

nul doute qu'il ne soit au pouvoir
de 1'ouvrier de restreindre a son

gre le taux du salaire... Mais il en

va autrement, si au caractere de

personnalite on joint celui de ne-

cessite... Que le patron et 1'ouvrier

fassent done tant et de telles con-

ventions qu' il leur plaira , qu' ils

tombent d'accord notamment pour
lo chiffre de salaire: au dessus de

leur libre volonte, il est une loi

de justice naturelle plus elevee et

plus ancienne, a saroir que le sa-

laire ne doit pas etre insuffisant a

faire subsister 1'ouvrier sobre et bon-

ne
1

te.

Testo.

... deinde ut sit (labor) necessarius

ob hanc caussam, quod fructus la-

borum est bomini opus ad vitam

ferendam: vitam autem tueri ipsa

rerum, cui maxime parendum, natu-

ra iubet. lamvero si ex ea dumta-

xat parte spectetur quod personalis

est, non est dubium quin integrum

opifici sit pactae mercedis angustius
finire modum. Sed longe aliter iu-

dicandum si cum ratione persona-

litatis ratio coniungitur necessita-

tis, cogitatiune quidem non re ab ilia

separabilis. Reapse manere in vita,

commune singulis officium, cui scelus

est deesse. Hinc ius reperiendarum

rerum, quibus vita sustentatur, na-

scitur : quarum rerum facultatem

infimo cuique nonnisi quaesita la-

bore mercede suppeditat. Esto igitur,

ut opifex atque herus libere in idem

placitum, ac nominatim in salarii

modum consentiant; subest semper

aliquid ex iustitia naturali, idque

libera paciscentium voluntate mains

et antiquius, scilicet alendo opifici,

frugi quidem et bene morato, baud

imparem esse mercedem oportere.

A qual fine cotesta omissione? Ci sembra di scorgerla

nella citazione, che appresso fa il sig. professore, di un luogo

di Adamo Smith, in cui e detto, essere cosa assolutamenle

necessaria, che un uomo viva del suo lavoro e che il suo sa-

lario sia per lo meno sufficiente alia sua sussistenza. Al che

e soggiunto dallo stesso autore: essere in alcune circostanze

conveniente, che il salario soverchi di alcun che il necessario,

affinch6 Toperaio possa metier famiglia. Da questa citazione

si trae la conchiusione, che gia A. Smith ponea il principle

della necessitd, onde Papa Leone deduce une mesure de ju-

stice. A che dunque fare tanto rumore intorno alia deduzione

pontificia ? II principio di necessita valse presso gli economisti
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flno dal tempo dello Smith. Era quindi cosa inutile il fame

argomento nella Enciclica. E arte degli economist! contrad-

ditori del documento papale di metterlo in istima di inutile!

Ma non e cosi. II semplice principio di necessita non genera

una legge di giustizia. Un operaio malaticcio non puo lavo-

rare, che alcune ore della giornata. In tale condizione la

necessita richiede in lui miglior trattamento dell'usato. Yor-

remmo conchiudere, che il padrone per legge di giustizia e

tenuto a sopperirvi? Per niun conto. La fonte/donde pullula

la legge di giustizia, sta proprio nella ragione formale destra-

mente omessa nella citazione della Enciclica e sottosegnata nel

testo intero. Inoltre il principio di necessita posto da A. Smith

si fonda sulPutilitarismo. Di fatto nello stesso capo, dando la

ragione della necessita, che il salario oltrepassi il bisogno del-

1'operaio individuo dice : Autrement serait impossible an tra-

vailleur d'elever une famille, et alors la race des ces ouvriers

ne pourrait durer au-dela de la premiere generation. Sicuro !

Se 1'operaio non fosse in grado di tener famiglia, si estin-

guerebbe la sua razza, le macchine delle officine tacerebbero,

e Yutile della produzione sarebbe spento. Di ben altro ordine

e la ragione, che splende limpida nella Enciclica.

Ancora piu. A pag. 545, 546, s' incontra uno studio parti-

colare per dimostrare, che il principio di giustizia, relativo

alia misura da tenersi nel salario, e d' impossibile esecuzione.

Tante sono le difflcolta che vi si addensano attorno. A qual

punto, si domanda, incomincia quello sfruttamento dei bisogni,

che violerebbe il contratto? E poi cotesti bisogni sono varia-

bili all' infinite. Essi mutano col mutar di paese e di tempo;
vi entra la volonta individuals, che gli allarga o gli ristringe,

si diversificano secondo il carico piu o meno pesante della

famiglia, ecc. In somma si entra nelPuno via uno. Ma invano.

Lo sfruttamento incomincia la dove il tasso del salario sta al

disotto dei bisogni dell'operaio. Cotesti bisogni son variabili.

Verissimo: e per questo nella Enciclica non si definisce nulla

intorno ad essi rimettendone il giudizio a coloro, che sono in

condizione di stimarli giustamente. II documento papale invece
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appunta quei casi, in cui e violata la giustizia. Vi si legge :

Quod si necessitate opifex coactus, aut mali peioris metu per-

motus duriorem conditionem accipiat, quae etiamsi nolit, ac-

cipienda sit, quod a domino, vel a redemptore operum impo-

nitur, istud quidem est subire vim, cui iustitia reclamat. Ve-

rumtamen in his similibusque caussis.... satius erit eas res

iudicio reservare collegiorum, vel aliam inire viam, qua rationes

mercenariorum, uti par est, salvae fiant. II discorso delFEn-

ciclica non potea correre piii limpido. Per Popposto sembra,

che il professore economista preferisca a cotesta limpidezza la

oscurita di difficolta fuori di proposito. Che poi il caso d' in-

giustizia, indicato dalla Enciclica e dissimulate sotto una spa-

ruta allusione, accada nel mondo economico, ne e garante la

testimonianza di A. Smith. II chiaro economista scozzese pone

a fronte le due diverse condizioni, in che si trovano i padroni

e gli operai, e indi, messo in rilevanza il molto, in che si van-

taggia quella dei primi su quella dei secondi, non e difficile,

egli scrive, prevedere quale delle due parti in tutte le circo-

stanze ordinarie sia per riportare nel dibattimento del con-

tratto il vantaggio ed imporre forzatamente all'altra tutte le

condizioni, che essa vuole : il riest pas difficile de prevoir

lequel des deux partis dans toutes les circonstances ordinaires

doit avoir I'avantage dans le debat, et imposer forcement d

Vautre toutes ses conditions. Phi sotto : gli operai, cedendo,

benche sentano il peso del colpo, e lo sentano assai duramente,

non ne fanno motto
; quand les ouvriers cedent... quoiqu'ils

sentent Hen le coup, el le sentent fort durement, personne

n'en entend parler. Gosi lo Smith in sulPinizio del capo qui

su citato dal sig. professore.

Altre tenebre. II sig. professore pone la tesi seguente:

II salario convenuto non e ingiusto, quando esso eguaglia

il valore proveniente dal lavoro, lorsqu'il est egal au rende-

ment du travail, benche sia inferiore ai bisogni dell'operaio.

Questa tesi pecca di equivoco o di ambiguita. Regola ge-

nerale di giustizia si e, che alia giornata normale di lavoro

corrisponda il salario normale, ossia sufficiente alia vita del-
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Foperaio. E siccome ogni regola patisce la sua eccezione;

cosi anche la presente : imperocche si danno certi casi per

rispetto all'operaio e per rispetto al padrone, in cui non si

pecca contro la giustizia, benche la mercede toccata sia infe-

riore ai bisogni dell'operaio. II De Lugo ce ne chiarisce ri-

spetto all'operaio, dove scrive : De iusta famulorum mercede 1
.

Prima di tutto e da riputarsi giusta quella mercede, la quale

tocca per lo meno, saltern, 1' infimo grado sufficiente alia vita

dell'operaio. Eccovi la regola generate.
-- Cio non ostante

non e sempre ingiusta qaella mercede, che non basta al vitto e

al deceate vestito dell'operaio. Imperocche accade, contingit

enim, che un operaio lavori soltanto alcune ore della giornata

normale, ovvero che, stante la sua scarsa abilita, il suo lavoro

non corrisponda ne in qualita, ne in quantita al lavoro ordi-

nario della giornata normale. In questi e in altri casi somi-

glianti sara egli, il padrone, obbligato per ragione di giustizia

a pagare il salario sufficiente ai bisogni dell'operaio ? Per niun

conto. Eccovi la eccezione.

Per rispetto al padrone il sig. professore cita la consulta-

zione del Card. Zigliara all'Arcivescovo di Malines; senza avve-

dersi che essa non e pro', ma contro la sua tesi. L' Eminentis-

simo dopo di avere affermato la regola generate, la quale dice,

peccarsi contro la giustizia commutativa da quei padroni, i

quali, cogliendo il destro della concorrenza di molti operai,

patteggiano con essi consenzienti un salario inferiore ai loro

bisogni della vita, soggiunge : Potersi accidentalmente, dare

dei casi particolari, in cui i padroni possono lecitamente con-

durre degli operai, che si contentino di un salario non ade-

guato. Qui la eccezione. A modo di esempio, se il padrone

1 Primum illam censeri iustam famuli mercedem, quae attingit saltern

infimum gradum mercedis, quae in eo loco talibus personis ad ea ministeria

tradi solet.... Tertio, neque esse iniustam semper mercedem, quae non suf-

ficit ad victum et vestitum decentem famuli.... Contingit enim obsequium
non esse tanta mercede dignum, et multos ea mercede contentos esse, quia
possunt simul rebus aliis attendere, quibus id, quod ad victum et vestitum

pertinet, supplere et providere sibi possint etc. De lustitia et lure. De con-

tractibus, Disput. XXIX, n. 62.
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non ritraesse alcun profitto, o se il profitto fosse del tutto

insufflciente a sostentare se stesso convenientemente, sborsando

un salario adeguato, ed a piu forte ragione, se per tale salario

fosse in perdita : in questi casi ed in altri somiglianti, benche

a prima vista sembri trattarsi di una quistione di giustizia,

nel fatto si riduce piuttosto ad una quistione di carita, onde

il padrone provvede ai suoi bisogni ed a quelli dei suoi. Or

bene, che ha fatto il sig. professore ? Ha convertito in tesi

generate la eccezione contro ogni ragione di logica, in quanto
che afferma in generate non essere ingiusto quel salario, che

eguaglia il valore, che rende il lavoro, tuttoche non corrisponda

ai bisogni delFoperaio. Si distingua : non e ingiusto in certi casi

particolari di eccezione e consentendolo 1'operaio, si concede.

Non e ingiusto di regola ordinaria, si nega. L'ambiguitk

muove dal falso supposto, che il regolatore normale del salario

sia il reddito del lavoro e non quel momentum quoddam ra-

tionis maximi ponderis esposto nella Enciclica.

Discutendo la opinione, se convenga o no determinarsi per

legge il minimo del salario, il sig. professore a pag. 560 si

vale di tre argomenti per combattere la parte affermativa. Di

accordo con lui su questo punto, siamo sventuratamente in

pieno disaccordo circa la sua conclusione generica siccome

quella, che tende a colpire di filo il principio del giusto sala-

rio fissato dalla Enciclica. La sua argomentazione si puo pr<

porre cosi : Considerando, 1 che la teorica della definizione

del giusto salario e incerta
;
2 che e praticamente indetermi-

nata la duplice misura, a cui si dovrebbe ragguagliare in

quanto, che Tuna e fondata su i bisogni e Taltra sulla rendita

del lavoro; 3 che cotali bisogni variano secondo i luoghi e

il diverso costo dei viveri : veduta 1' impossibility di stabiliro

il minimo del salario. conchiudiamo che la liberta economica,

il rispetto del diritto dell'una e delPaltra parte e il sentimento

morale siano piu salde barriere, tuttochS incerte, che qua-

lunque legge scritta. Adagio! ed il momentum quoddam

gravissimi ponderis dell'Enciclica? Di questo non se ne parli

piu. Difatti egli non ne parla. Ma nelF Enciclica si pro-
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pone, qual mezzo di venire a capo della determinazione del

giusto nei casi di discrepanza, le corporazioni.
- - Di questo

non vuolsi nemmeno far motto, perche non approda punto.

Difatti ei non ne fa motto. Qui noi siamo in pieno di-

saccordo.

Noi abbiamo gia dimostrato : essere inesatta la definizione

del contralto tra padrone ed operaio, data dal sig. professore;

essere stranamente esagerata la impossibility di conoscere il

punto, dove incomincia la violazione del giusto salario; ed essere

contro ogni legge di logiea il mutare in tesi generate le ecce-

zioni di alcuni casi particolari della industria, in cui il salario

puo pattuirsi senza ingiustizia sotto il grado infimo. Donde

s' inferisce non avere punto vigore la conchiusione qui su de-

dotta dal sig. professore, siccome proveniente da ragioni sostan-

zialmente inesatte.

II sig. professore cita a grande onore il celebre economista

Carlo Perin. Lo citeremo qui anche noi e precisamente in quel-

Topuscolo intitolato : L'ficonomie politique tfapres I'Encyclique

sur la condition des ouvriers, donde egli tolse le sue cita-

zioni. Legga di grazia la pag, 19. In essa scrive : Tutto si

assomma nella quistione del salario, che la cupidigia, le pas-

sioni ed i vizii della nostra societa utilitaria ha reso formida-

bile. Passi a pag. 20, dove, riferito il principio del giusto

salario, dice : Per questa dichiarazione PEnciclica ci fa vedere

sotto il raggio di nuova luce la questione dei rapporti tra

operaio e padrone. E nella pag. seguente : II Papa, fondan-

dosi su la nozione del giusto salario... inaugura una teorica,

che soddisfa appieno i giusti richiami dell'operaio senza recare

alcun rischio al diritto del padrone. Cali un po' lo sguardo
e s' incontrera in queste parole : Seguendo questa teorica, il

padrone... deve pagare all'operaio il salario normale. Ecco il

principio generale. Ma si danno casi di crisi industriale, in cui il

padrone, non potrebbe pagare il salario normale senza intac-

care il suo capitale. Ecco la eccezione. Ebbene in essa se

il padrone da alcun che, sarebbe puro dono. Onde non sarebbe

il compimento di un dovere di giustizia, ma di carita. Non
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altrimenti scrisse nella sua consultazione il Card. Zigiiara.

Indietreggi per favore a pag. 18 e legga : La corporazione

e il grande mezzo di salute, il rimedio supremo ai nostri

impacci economici, in quanto per essa si operera la riforma
morale delle nostre classi industrial!. Per essa la Chiesa scio-

gliera il problema economico, e rendera la pace alia societa.

Cosi sentenzia il Perin : la sicura barriera del diritto e il prin-

cipio di giustizia ;
il mezzo per attuarlo le corporazioni, quali

sono esposte nell' Enciclica.

Gli economisti in generale, con G. B. Say a capo, dicono es-

sere tre gli agenti della produzione : natura, lavoro, capitale. II

P. Liberatore opina, che a rigor di terraine non vi si do-

vrebbe annoverare il capitale. 11 sig. professore gli scaraventa

nullameno, che tre note 1'una piu gagliarda dell' altra. Nella

prima (p. Ill) Tappunta di essersi levato ires vivement contro

la partizione degli agenti suddetti; nella seconda (p. 114) di

protestare contro la idea della medesima
;
nella terza (p. 476)

avere lui scritto un intiero articolo in contrario. Insomnia si

direbbe che dalla povera penna del P. Liberatore e caduto

un grosso farfallone in economia politica. Eppure egli non &

il solo, che neghi al capitale 1'azione produttiva. Altri econo-

misti di vaglia, benche non molti, tengono la stessa opinione.

E poi, egli non afferma soltanto, ma vi filosofa attorno con

buoni argomenti. La sua vivacita e la sua protesta consiste

in queste parole: II capitale puo appellarsi produttivo in

quanto cioe giova aH'uomo per produrre. Ma che si dica pro-

duttore in rigore di termini... non ci sembra potersi conce-

dere in alcun modo. E conchiude la sua argomentazione

scrivendo : Cio abbiamo voluto notare per esattezza di con-

cetti. Ma se per non istraniarsi dal linguaggio gia ricevuto

in economia altri voglia tenere la formola : tre sono le cause

della ricchezza, la terra, il capitale, il lavoro, non contraste-

remo. Questo parlare ci sembra informato a modestia e non

a vivacita.

Si critica a pag. 637 la definizione del capitalismo data

dal Liberatore, come se egli condannasse la utile mobilita



BELLA STAMPA 705

dei capital! in pro della industria. Non e sotto questo rispetto,

che egli accusa, e nomina il capitalismo, regno deW argento.

All'opposto ei lo accusa, perchk esso non fornisce di fatto quei

mezzi, che servono alia produzione industriale : ei lo nomina

capitalismo in quanto esplica la sua grande potenza nel trarre

in mano di pochi e in certi luoghi centinaia di millioni, aiu-

tato in cio dalla facilita, che si ha presentemente di traspor-

tare i grossi capitali. II che non di rado riesce un giogo pe-

sante, sotto cui geme la societa. E chi ignora nel mondo eco-

nomico i rei abusi, che ne provengono ? Non rare volte e la

guerra del piii forte, del piii farbo contro il debole per annien-

tarlo economicamente; non rare volte e un potente adescamento

ad arrischiate speculazioni. Che tale sia il senso della defini-

zione del Capitalismo data dal P. Liberatore si ricava aperta-

mente dalParticolo sul Credito.

II sig. professore scrive a pag. 764 : II socialismo cristiano

favoreggia con molto piacere la imposta progressiva. Galate

il vostro occhio sulla nota e vi leggerete citato il P. Libera-

tore col de Pascal. Chi usa ed applica cotesto titolo, lo usa ed

applica per dispregio a quei cattolici, che fautori della Enci-

clica De conditione opificum, sono dagli avversarii messi in

mala voce di essere, merc6 i loro principii, favoreggiatori del

socialismo collettivista. Eccovi quindi il P. Liberatore divenuto

sotto la penna del sig. professore un socialista cristiano quanto
ai principii. Ma, se il ciel vi salvi, sig. professore, non vedete,

che a flanco del P. Liberatore stanno i due piu grandi mae-

stri della vostra scuola economica, A. Smith e G. B. Say con

altri insigni economisti ? E vero, egli soggiunge, ma la sen{enza
del Say abbisogna di schiarimento. Ebbene rechiamone le sue

parole testuali. Ne discorre in due luoghi : nel primo, dopo di

avere sciolte alcune obbiezioni contro la imposta progressiva,

scrive : Montesquieu Tadopte completement, comme le SEUL

EQUITABLE, et Adam Smith, qu'avait des idees plus justes encore

sur les veritables interets des societes, Vapprouve egalement.
Cosi nel suo Corso compiuto ecc. *. Nel suo Trattato poi aggiunge :

1 GOUTS complet etc. Liv. VIII, ch. IV.

Serie XVI, vol. 1, faac. 1074. 45 6 nutrzo 1895.
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On voit done, qu'un impot qui serait simplement proportionnel,

serait loin cependant d'etre equitable ;
et c'est probablement

ce qui a fait dire a Smith : il n'est point ddraisonnable, que le

riclie contribue aux depenses publiques, non seulement a pro-

portion de son revenu, mais quelque chose de plus. J'irai

plus loin et je ne crainderai pas de prononcer, que I'impot

progressif est le seul Equitable
l

. Chiarisca pure il sig. profes-

sore questa sentenza : non arriverk mai a mutare Yaffermativo

in negativo. Ora si domanda, perche questi due grandi econo-

misti non si annoverano fra i socialist cristiani, mentre vi si

pone il Liberatore? Somma benignita del sig. professore.

Altro esempio simile. II P. Liberatore, per distrazione, nel-

Tarticolo sul Credito non distinse i biglietti all'ordine, da quelli

a vista. Eccogli sopra il sig. professore, ed a pag. 349, nota 2,

appuntarlo e spacciargli con isquisita gentilezza una patente

d' ignoranza : Apres cela (appresso tale distrazione) la preuve

de son incompetence est faite et bien faite. Questa scappata

ci fa rammentare quel maestro di villaggio. che da delF igno-

rante per lo capo a un dotto, perche avea scritto una sem-

plice invece $\ una doppia.

Omesse altre minuzie, conchiudiamo le nostre osservazioni.

Noi stimiamo grandemente la scienza economica del sig. pro-

fessore, ma ci duole, che la sua opera non sia conforme al-

T insegnamento della Enciclica, Rerum novarum. Per mala

sorte vi sono altri professori cattolici, che invece di attenersi

alia medesima, la osteggiano in due modi specialmente : 1. in

se slessa, studiandosi dimostrarla, piu o meno copertamente, or

contraria alle leggi economiche, or inutile, or d' impossibile

esecuzione, ed ora anche dannosa
;

2. nei suoi favoreggiatori,

criticandone apertamente e senza pietk gli scritti, i discorsi

e traducendoli per poco quali sovvertitori delPordine sociale,

non risparmiando in cio ne laici, ne insigni Prelati. Ne'lla

Enciclica citata sono tirate le linee maestre per la soluzione

pratica della grande quistione sociale, lasciando largo campo
alia discussione. Non e quindi maraviglia, che chi si mette

in esso, possa incespicare in qualche esagerazione o in qualcho
* Traits d'Economie politique. Liv. Ill, ch. IX.



BELLA STAMPA 707

equivoco. Or perche inasprire gli animi colla lotta ? Non era

forse piu ragionevole una pacifica discussione affine di rispia-

nare le difficolta? Gertamente, niun teologo condannera di eresia

o di scisma gli oppositori ;
ma niun teologo altresi gli as-

solvera della colpa di temerita in fino a che continueranno ad

oppugnare il solenne documento pontificio. UEglise voila

noire guide, ndtre vrai maitre pour la question sociale:

suivons-la el ne suivons qu'elle. N'ayons plus d'autre econo-

mic poliiique, que celle qui decoule de son enseignement so-

cial. Cos! chiudea Topuscolo su citato il cattolico Carlo Perin.

II.

VETULONIA. Studi e ricerche di GIUSEPPE SORDINI. Spoleto, 1894,

8 grande di pp. 115.

In questa Memoria del ch. Sordini sono due parti, T una

apologetica, 1'altra polemica. Delia prima ci passiamo perche

personale e noi nelle quistioni archeologiche dobbiamo soltanto

disaminare i fattl e gli argomenti che a prova dei fatti si

adducono. Per la persona dell'archeologo dotto e coscienzioso,

abbiamo 1'obbligo di significargli la nostra stima e ricono-

scenza, conciossiache egli, secondo il modo della sua possibi-

lita, concorra al progresso d'una nobilissima disciplina, TAr-

cheologia.

La questione che Tautore tolse a trattare e quella del dove

si debba riconoscere 1'antica citta di Vetulonia, ed afFerma che

a poggio Castiglione, presso Massa marittima. Prima di lui

questa stessa sentenza costantemente propugnava e tuttora

propugna il ch. Prof. Dotto de' Dauli in molteplici scritture

pubblicate parte in giornali e parte in opuscoli, due de' quali

venuti in luce lo scorso anno a poca distanza 1'uno dall'altro, por-

tano il titolo di Vetulonia come questo del Sordini, del quale

ci occupiamo. Gli argomenti piu validi onde il Dotto de' Dauli

sostiene che Vetulonia sorse a Castiglione sono attinti dall'an-

tica tradizione conservatasi dal XII fino al XVIII secolo del-

1' Era nostra, in autentiche scritture, e da dati storici e topo-

grafici. II Sordini con nuovi documenti trovati in un volume
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membranaceo contenente gli Statuti di Massa, nell'Archivio di

Stato e in quello della Galleria di Firenze, conferma quanto

ne aveva scritto il Dotto de' Dauli, sia intorno la verita ed

autenticita delle scritture antichissime che pongono Yetulonia

a poggio Gastiglione, e sia intorno ad avanzi di ceramiche, di

bronzi e d'altri oggetti d'epoca etrusca rinvenuti nel Masse-

tano. Resta dunque provato, secondo il Sordini, che la tradi-

zione costante e documentata riconobbe sempre Yetulonia a

poggio Gastiglione. Anche per noi questo argomento e d'un

valore inestimabile.

II Sordini tuttavia non si contenta della sola parte posi-

iiva de' documenti trasmessici dalla tradizione, per affermare

che Yetulonia fu a poggio Castiglione, ma reca le sue prove

a fin di dimostrare che le opinioni di coloro che mettono

Yetulonia a Colonna, ovvero difendono due essere state le

Yetulonie, una a Colonna e 1' altra a poggio Castiglione,

sieno inammissibili. Confuta la prima e la seconda con 1'esame

degli argomenti su' quali poggiano e ch' egli dichiara non

esser validi perciocch6 il fondamento loro o e supposto ma
non provato, ovvero & in contraddizione con dati storici. In-

fatti F argomento delle monete con la scritta VATL o FATL

trovate a Colonna non prova che questa sia Yetulonia, per-

che le moriete possono essere importate, perchS sono d' eta

non antica e finalmente perch& in YATL non necessariamente

si ha il nome di Yetulonia ma puo ben essere un altro. Le

rare monete di bronzo appartenenti a Yetulonia, portano il

nome sotto le due forme, VETALV, VETLVNEA o VETLVNFA o

VETLVNVA, la penultima lettera essendo in parte mancante

sull'asse del Museo di Pesaro. II Guarnacci lesse VETLVNIA; il

Lanzi VETLVNA e VETLIA. L'Eckhel lesse VETL... e 1' attribui

a Yetulonia. Tanto questo quanto 1' asse del Museo di Bolo-

gna uscivano dalla Zecca di Chiusi. Su' sestanti leggesi VATL.

Ora il Sordini, che cita il Gamurrini, ammette che Yetalu

e Yetlunea siano la stessa cosa che Yetulona e Yetulonia;

ma non concede potersi con certezza derivar il nome di Ye-

tulonia dall' abbreviatura VATL. Anche il Falchi opina che le

monete colla scritta VATL si ritengano di Yetulonia per un
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tacito consentimento- l
. Si osservi inoltre che le monete con

questa leggenda VATL sia dal Garrucci 2 e sia dal Milan! 3 non

sono giudicate anteriori alia dominazione romana, e il Milani

anzi le riporta al IIMI sec. a. G. C. Qui P autore propone

una considerazione molto importante ed 6 che Vetulonia come

citta, prima ancora del II secolo, in tempi indubitatamente

storici non comparisce mai. Nel II sec. a. G. C. P ultima lotta

fra Romani ed Etruschi con la disfatta di questi, era gia in-

tervenuta; ma in essa mentre tutti i maggiori popoli d'Etru-

ria si battono con invitto coraggio, i Vetuloniesi non sono

ricordati. Nell' impresa africana preparata da Scipione, anche

di Vetulonia si tace, laddove 6 risaputo che notevoli aiuti

diedero a lui Tarquinia, Volterra, Arezzo, Perugia, Chiusi e

Ruselle 4
. Ora una citta che prima ancora della dominazione

romana non aveva piu veruna importanza politica, e dopo la

dominazione romana non da segni di vita, come poteva co-

niar moneta, mentre non la coniava neppur al tempo della

sua piu grande floridezza, quando cio6 con lei si alleavano

due potenti ed illustri citta Popnlonia e Chiusi? Infatti le

monete di questa alleanza portano il tipo della ruota e del-

P ancora che e proprio di Chiusi, e il tipo del martello e

delle tenaglie che e proprio di Populonia. Resta dunque che

le monete con la leggenda VATL non si possano attribuire a

Vetulonia se non arbitrariamente e senza verun fondamento.

Passa quindi il Sordini a confutare P ipotesi delle due Vetu-

lonie, Puna a Colonna, antichissima, e Paltra a poggio Casti-

glione edificata verso il VI secolo a. G. C. Questa opinione

fondandosi sulle monete con la leggenda VATL, e sopra con-

siderazioni riguardanti una lotta de' Vetuloniesi co' Rusellani

e Populoniesi, e P egemonia de' Siracusani, P autore oppone

all'argomento delle monete quanto si & detto dianzi, cio6 che

quelle monete non appartengono a Vetulonia, che sono del

tempo della dominazione romana e non coniate a Colonna,

1

FALCHI, Vetulonia et ses monnaies; p. 19, 20.

2
GARRUCCI, Monete dell'Italia antica, POPULONIA e CHIUSI.

3
MILANI, Una seconda Vetulonia, p. 4 e 18 postilla.

4 T. LIVIO, Lib. XXVIIL c. 45.
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ma quivi importate. La lotta fra Vetuloniesi e i Rusellani e

Populoniesi e supposta, non vera, mercecch& non v' ha traccia

nella storia di cotesta lotta. Finalmente per cio che spetta

all'egemonia siracusana, il Sordini risponde che sarebbe. stata

da parte de' Vetuloniesi di Colonna una grande stoltezza la-

sciare quella citta fortificata, dentro terra e 300 metri sopra

il livello del mare, per andare a fondare una citta a poggio

Castiglione in vicinanza del mare esponendosi cosi a' facili

assalti de' Siracusani.

Per Fesistenza delFunica Vetulonia a poggio Castiglione la

relazione della Commissione governativa, recatasi ad esami-

nare gli scavi fatti in questo luogo, non entra nella quistione

se qui fosse Fantica Vetulonia, ma giudica soltanto se qui vi

sieno avanzi di costruzioni, onde si possa dire che in tempi

antichi vi sorse una citta etrusca, e la relazione e per la nega-

tiva. Ma il Sordini risponde, che gli avanzi ci sono e li espone,

ma soggiunge che per averne un'assoluta certezza sieno ne-

cessari scavi sistematici che finora non si son fatti.

L'autore fa seguire alia presente Memoria tre Note. La

prima (A) sulle monete vetuloniesi. La seconda (B), sulla ipo-

tesi delle due Vetulonie, ed una terza (C) molto importante ed

erudita, la quale versa sulF uso de' mattoni crudi nelle costru-

zioni degli Etruschi.

Le qualita che abbiamo scorte nell'autore di questi Sludi

e Bicerche sono primieramente la moderazione dell'animo nelle

quistioni personali, congiunta a un grande rispetto per coloro,.

da' quali dissente o si crede in qualunque modo offeso. Secon-

damente una conoscenza non comune de' monumenti, dell'arte

e della storia degli Etruschi, e quel che piu monta, il buon

uso del raziocinio accompagnato da matura e tranquilla con

siderazione del soggetto che tratta.

Senonche il fine che ci siamo proposto nella recensione

di questo lavoro non e semplicemente quello di dar contezza

a' lettori del presente stato degli studii su Vetulonia, ma quello

altresi di fare riflettere che la questione di Vetulonia dopo

tante fatiche non e sciolta che in parte, mentre ne fa nascere

un' altra di non minore importanza. Ammessa infatti Fesistenza
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dell' unica Vetulonia a poggio Castiglione, come testifica tutta

la tradizione, che dobbiamo pensare delFantica citta cui fu

dato a' di nostri il nome di Vetulonia, e della sua necropoli

maravigliosa per ampiezza e per ricchezza di monument! d'ogni

genere? Qual fu 1'antico suo nome, quali i popoli che vi eb-

bero stanza, in che relazioni si trova con le vicine citta e con

la storia degli Etruschi ?

Invece di piu battagliare per la Vetulonia di Golonna,

o di poggio a Gastiglione, si convenga pure una volta che

T unica Vetulonia fu a poggio Castiglione. Ma se non si passi

dalla quistione geograftca all' altra non meno importante che

e F archeologica ;
se non si facciano scavi sistematici al pog-

gio Castiglione e non si metta cosi in sodo col nome della

citta anche quello degli avanzi di questa e della sua necro-

poli ; miglior consiglio ci sembrerebbe ed impresa piu degna e

meritoria che tutti coloro, i quali finora contesero per il vero

posto di Vetulonia, rivolgessero F ingegno, la dottrina e tutte

le forze loro alia ricerca del nome di quella cittk che ora

chiamasi Colonna e che non e altrimenti Vetulonia. Ne ci si

dica che vi sono de'luoghi di cui non conosciamo il nome, e

de
1

nomi senza che si sappia ancora a quali luoghi si deb-

bano riferire : che s' ignora dove sorgessero le citta di Thczle,

Echtia, Metl, Pett/iesa, Fercnas e Netu, le quali coniarono

moneta e dalle monete loro si conosce che esisterono A
. Noi

potremmo domandare quali e quanti studii o quali ricerche

serie, costanti e quali scavi o saggi co' nuovi metodi, si sieno

fatti per ritrovare coteste citta. Ma della supposta Vetulonia,

noi abbiamo F antica citta ed abbiamo una superba necropoli

i tesori che ne son venuti fuori, dFoggetti preziosi d'ogni

maniera, laddove delle teste ricordate citta non si hanno che

le sole monete. Quando il nome antico della cittk che chia-

iasi ora Colonna sara trovato, il nome di Vetulonia restera

indisputabilmente al poggio Castiglione dove la tradizione ce

lo fa riconoscere, e sara posto flue alle controversie e alle

liscordie che sono gia troppo durate.

1

SORDINI, Vetulonia, pag. 96
;
in n.
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III.

PIETRO G. LAJOLO. La Donna e la Famiglia. Torinoy

Giacinto Marietti, editere; 1895, in 16 di pp. IV-330.

L'editore Giacinto Marietti, annunciando questo libro, dice :

II libro e dedicate con isquisito pensiero a S. M. la nostra

Augusta Sovrana Margherita di Savoja, 1'orgoglio della

nostra nazione, Pesemplare piu bello della virtu, e nel quale

si specchiano tutte le gentildonne del nostro paese. E un

libro ispirato e dettato dal cuore, chiaro ed attraente, che

puo ornare e lo scrittoio della madre italiana e quello della

delicata figliuola: un libro di cui ancora si difettava, benchk

tanto siasi scritto su tale argomento.

E voi della Civilta Cattolica che cosa dite ?

Eccolo in poche parole.

Abbiamo letto, non senza piacere, tutte le pagine di questa

operetta, elegantemente stampata su magnifica carta dal Ma-

rietti. L'A. discorre di tutto cio che puo formare una donna

perfetta e parla della sua educazione, dell' istruzione, della

scuola, della donna in societa, delle virtu proprie di lei, anche-

della bellezza, del matrimonio, della donna in famiglia, ecce-

tera. E va bene. Or 1'Autore ci permettera un franco giudizio,

poiche cosi esige la giustizia e la carita verso i lettori.

Nel libro v' e del buono, 1'Autore e credente e parla con

vivo sentimento della Religione, egli vuole che si obbedisca

alle leggi della Chiesa, lascia pure liberta alle famiglie di con-

segnare le loro figliuole agl' Istituti di Religiose, loda ad ogni

pagina le virtu e la morale nella donna, la sua operosita,

1'amor della famiglia e la desidera adorna d'ogni pregio pel

civile consorzio.

Dunque sara un libro eccellente, e da potersi mettere,

come dice 1' editore, sullo scrittoio della madre italiana e

quello della delicata figliuola.
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- II nostro parere e contrario. II libro non ci appaga, ne

consiglieremmo volontieri la sua lettura.

E perche mai ?

Eccone le ragioni: 1. La Religione e la virtu, di cui spesso

parola nelP opera, hanno una certa patina umana e sem-

brano solo una decorazione per vivere onoratamente nel mondo;
non gia, com'essa e, un.mezzo a conseguire la felicit& eterna

promessa da Cristo ai cristiani. Aleggia in tutte le pagine del

libro una morale, cristiana si, almeno di nome, ma galante

alia filosoflca, che non e di buona lega. 2. L'A. si pro-

fessa amico d'una Religione non pusilla, ma forte, elevata,

sincera
;
e dice di appartenere alia vecchia scuola (sono

sue parole), ma con sentimento di patria del pari elevato,

che vuole onesta senza ipocrisia, devozione alia monarchia

(che e T incarnazione degli ideali italiani) ma in pari tempo

a tutti i piii sani principii, che essa stessa ha sempre

amato e praticato da Umberto Biancamano ad Amedeo VI,

a Emanuele Filiberto, a Carlo Emanuele, alia nostra augusta

Sovrana e al nostro Re liberale e fllantropo (pag. 62).

Non vogliamo entrare nel merito di queste affermazioni per

non aver che fare col Fisco, ma le lasciamo alia discrezione del

lettore cattolico e non adulatore. 3. Loda la rivoluzione

italiana, le cui geste son note a tutti, e gittata un'occhiata di

compassione al medio evo, dopo aver parlato degli ultimi mo-

vimenti, finisce: Ma al fine le leggi della morale e della

filosofia cessarono, e divennero le opinioni di tutti. Con questi

principii santi si vennero preparando alia patria le gloriose

madri di quegli atleti che scrivendo e pugnando da forti

dovevano dare agF Italiani (che stavano forse di la del

Gauge) la loro patria perduta, dovevano compiere il nostro

riscatto da lungo desiderato. 4. L'Autore dalle lodi del

riscatto Ualiano e della presa di Roma passa ai panegirici

della Religione con gran disinvoltura; cita lo Spencer, come

fosse un Santo Padre
;

tutto il tipo di donna egli lo trova

nella Beatrice di Dante, nella Fornarina di Raffaello, nella

Laura del Petrarca, nella Nerina del Leopardi, nella Teresa
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delle lettere di lacopo Ortis (pag. 35) e da ample lodi alle

famigerate donne Elisabetta d' Inghilterra e Caterina di Russia

(pag. 35) le quali furono due mostri del loro sesso. Fa per-

fino credere alle madri, che vivono ora, <T essere assai piu

fortunate delle antiche. Quanta invidia, egli dice, non por-

terebbero le madri de' secoli passati alia donna del secolo

decimonono, se da vicino potessero contemplare i privilegi

di cui gode (pag. 16). Questi privilegi, a dir vero, a noi

non sono conti affatto. L'A. pero nel capo La Donna ne* tempi

noslri par li riduca a questa sintesi : Non piu la donna fl-

losofia e teologia ;
non demonio e non angelo esclusivamente :

pura e santa si, ma colla maternita, se a tanta virtu 6 chia-

mata dal cielo. 5. Loda la giovinetta che si pasce delle

poesie del Leopardi (p. 174) e chiama costui il caro poeta di

Recanati (pag. 77), benchk tutti sappiano quante bestemmie

egli vomitasse contro Dio. Invidia le signore che gli avvenne

di trovare con alia mano il Dumas, il De Musset e solo gli rin-

cresce che non avessero libri italiani, come la Margherita

Pusterla, il Marco Visconli, il Niccolb de" Lapi, VAssedio di

Firenze (pag. 198). 6. Chi con inviti, preghiere e consigli

induce una giovinetta a prendere il velo, sentenzia l'A. che

avra un rimorso eterno (pag. 90). Eppure G. C. stesso die' tali

consigli, n& si vede come possa incolparsi chi faccia altret-

tanto, purch6 lo faccia con chi conosce da Dio chiamata a

tal genere di vita, e si astenga da ogni morale pressione.

7. Chiama G. C. il piu morale e il piu grande de' fi-

losofi e riformatori (pag. 224); espressione per lo meno am-

bigua. 8. Un'altra proposizione assai ambigua 6 questa,

che si legge a pag. 74: Uno dei vanti piu grandi della mo-

derna filosofia e quello, d'aver dimostrato fino aU'evidenza

che tutto dipende dall'ambiente; che la vita degli individui,

come quella delle nazioni, e il naturale prodotto del luogo,

delle relazioni, delle condizioni, del tempo in che le persone

furono educate ed istruite. Nessuna verita ci apparisce piu

glusta di questa, nessuna piu incontrastata. Cosi 1'Autore ^

il cui parlare reciso e senza distinzioni di veruna sorta, lo farebbe
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credere della scuola di coloro che distruggono 1'umana liberta,

il dominio dell' uomo ne' proprii atti e quindi la colpabilita e

il merito. Noi non lo crediamo capace di tanto: ma e da

confessare che le sue parole sono d'una scorrettezza enorme

e fanno palese una grande confusione di concetti: causa d'in-

finiti danni in chi leggera il suo libro. 9. Cogliamo ancora

un altro fiore e basta. L'Autore a pag. 314, fa questa calda

perorazione alie donne ch'egli vuole ammaestrare : La nostra

Stella e la Casa di Savoia; Fideale vostro, o donne mie, e

la nostra Regina, che le Gorti d'Europa giustamente c'invi-

diano e della quale noi andiamo giustamente alteri. I nostri

padri colla fede sincera e la speranza forte in quella Stella

hanno saputo compiere veri miracoli di valore, prodigi im-

mensi che ci diedero la patria libera e indipendente. Voi

collo sguardo fisso in quello specchio... eccetera. Peccato

che 1'egregio professore, con tanto amore che professa verso

la Religione, ha dimenticato che in questa cosi detta patria

libera c'e un prigioniero insigne, il Capo augusto della Re-

ligione cristiana ! Ha egli altresi dimenticato per opera di chi

e come avvenne questo luttuoso fatto i
.

Ecco, amico lettore, di che tinta e il libro del prof. Lajolo.

Non aggiungeremo altro; solo ti diremo ad un orecchio col

padre Dante:

Se' savio e intendi me' ch' io non ragiono.

1

Queste poche osservazioni non sono che un saggio del come pensa
scrive TAutore. Parecchie altre cose vi sono, poco conform! ai veri con-

cetti cristiani
; p. es. questa. Parlando 1'A. delle giovinette ne' conventi,

dice: Fra la monotonia delle prediche, delle Messe e degli altri esercizii

della pieta, venivano consumando quell'eta cosi cara, in cui 1'anima sem-

plice ed innocente si apre a tutte le piu delicate manifestazioni del bello

{pag. 10). I quali detti sono un errore, simile a quello di chi compatisce
un agricoltore che consuma la vita in arare e seminare. Tale compassione
un controsenso, posti i principii del Vangelo.
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6. II prodigio della legio fulminata e la colonna di Marco Aurelio. 7. Sen-

tenze espresse di recente dal Peterseii, dall'Harnack e dal Mommsen
sul prodigio della legio fulminata. 8. L'altare del dio ig-noto in Atene

e il suo riscontro in Roma. 9. Una iscrizione enimmatica in san Cle-

mente a Roma.

6. II prodigio della legio fulminata e la colonnna di Marco Aurelio.

Grli ultimi studii fatti su quel grandiose monumento del tempo

imperiale, che e la colonna di Marco Aurelio, eretta a quan to pare

poco dopo la sua morte (17 marzo 180) ed esistente nell'odierna

piazxa Colonna di Roma, hanno dato occasione ad un vivo dibattimenta

sul gia tanto discusso miracolo della legio fulminata. I bassirilievi che,

a guisa di una fascia, corrono attorno alia colonna dal basso fino alia

cima, rappresentano, com'e ben noto, i fatti della campagna intra-

presa da Marco Aurelio contro i Quadi. Ora il prodigio della legio

fulminata, accaduto appunto durante quella spedizione, nell'estate 174,.

non fu tralasciato fra le varie scene della guerra quivi espresse nelle

sculture. La sua rappresentazione, composta naturalmente secondo-

il concetto che dell'avvenimento si erano formato i pagani ed in ispecie-

1? imperatore filosofo, e quivi assai bene conservata e si puo vedere

comodamente nel terzo giro della fascia dal basso in alto, sulla parte-

della colonna che prospetta la via Flaminia (Corso).

Dalla squisita gentilezza del prof. Petersen, primo segretario del-

1'Istituto archeologico germanico in Roma, e stata messa a disposi-

zione di chi scrive una fotografia della suddetta rappresentazione, ri-

eavata per cura del medesimo professore. Poiche le riproduzioni fin

qui esistenti
i sono assai imperfette e bisognose di moltissime corre-

zioni, credo opportuno di pubblicare qui per la prima volta tale foto-

grafia
2

.

1
IOH. PET. BELLORIUS et SANCTES BARTOLUS Columna M. Aurelii Anto-

nini, II ed., Romae 1704, tab. XV. Si vedano anche i tentarivi di riprodu-

zione presso BARONIO Annal. ad a. 176; ROCCA Historia Mbliothecae vati-

canae, Opp. t. II, Romae 1790, p. 298
;
KRAUS Real-Encyclopaedic der

christlichen Alterthumer t. II, 1886, art. Legio fulminatrix, MARTIGNY,.

Dictionnaire d antiq. chrtt. Ill ed., 1889, art. cit.

* Si vegga il disegno nel foglio staccato, ag-giunto a questo quaderno.
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Per ben giudieare la rappresentazione, si deve anzi tutto avver-

tire che il maravigiioso avvenimento viene ricordato, poco dopo suc-

cesso, da tre diversi testimonii affatto indipendenti 1'uno dall'altro :

da Apollinare vescovo di lerapoli in Frigia, da Tertulliano in Africa,

nel suo Apologeticus, e dal pagano Dione Cassio nella sua grande sto-

ria. Apollinare, la cui narrazione ci e conservata in suc.cinto da Eu-

sebio (Hist. eccl. IV c. 27), fiori al tempo di Marco Aurelio e scrisse

forse un anno o due dopo 1'avvenimento. Tertulliano accenna al fatto

come universalmente ed autenticamente conosciuto, circa vent'anni

dopo la guerra (Apol. c. 5 e ad Scapulam c. 4, Migne Pair. lat. t. 1

col. 295 e 703). Dione infme, di cui il cronista Xifilino deH'undecimo

secolo ci conserva notizie, dettate nel secondo o terzo decennio del se-

colo terzo, scende a piii minute circostanze. Egli (lib. LXXI c. 8-10,

ed. Dindorf, 1863 sgg., torn. IV p. 176) si riporta ad una lettera

scritta da Marco Aurelio al Senato : senonche si studia di dare al

prodigio una spiegazione in senso pagano.
I punti della narrazione in cui tutti e tre i testimonii concordano,

sono i seguenti : durante la campagna contro i Quadi, le truppe ro-

mane corrono pericolo di morire di sete
; ma, fattesi preghiere, ecco

sopravvenire una fittissima pioggia ristoratrice e per si manifesto in-

tervento di una potenza superiore, che lo stesso Marco Aurelio crede

doverlo riconoscere e confermare con pubblici atti. Aggiungonsi i par-

ticolari riferiti da Apollinare e da Dione insieme: 1) Pesercito, quando
avvenne il prodigio, si trovava in procinto di venire a battaglia coi bar-

bari; 2) la pioggia ristoro i Romani e procure loro la vittoria, in

quello stesso tempo che un violento temporale si scaricava con ful-

mini sulle schiere de' barbari, portandovi lo scompiglio e la morte.

Mentre, secondo Apollinare e Tertulliano, furono i soldati cristiani

dell'esercito, che con le loro orazioni impetrarono la pioggia (e se-

condo Apollinare, specialmente una legione, la quale appunto in con-

seguenza del fatto sarebbe stata chiamata fulminata, xspauvopoXo^),
il pagano Dione pretende d'aver inteso narrare che un mago egi-

zio di nome Arnuphis, che si trovava nel seguito di Marco Aurelio,

ottenesse il maravigiioso effetto, scongiurando alcuni demoni ed
c

Eppfe alpto?. Noi pero sappiamo per altra parte che Marco Aurelio

per i suoi sentimenti filosofici non tollerava maghi presso di se. Ma,
lasciando anche cid, vedesi troppo bene ne' demoni ed in Ermete una

pura invenzione dello spirito anticristiano dello scrittore. In ogni modo,

Dione, prescindendo dalla spiegazione ora accennata, serve a cornpro-

vare col suo particolareggiato racoonto la realta del fatto. II carattere

straordinario di questo e posto fuor d'ogni dubbio da tutti e tre i

testimonii. Lo stesso Dione afferma che la vittoria fu data da Dio
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(-apa 0-coO IStopy^T}... TwjJtaiou; rcapaSo^iaia i5 ftetov l^awss. Tsio;
u? oOx dO-ss?

Yolgiamoci ora all'imagine scolpita sulla colonna antonina, e ve-

diamo quello che ne dice intorno al fatto e quello che passa sotto

silenzio.

II contenuto del bassorilievo e in breve questo. In una scena a

se vedesi rappresentato un incontro che termina con la vittoria de' E-
mani e la disfatta del barbari. L'incontro ha luogo sotto un grande

acquazzone. II temporale dai Eomani, che si trovano di fatto ancora

sotto la pioggia, si volge sopra i Quadi (si noti che la personifi-

cazione della pioggia e in movimento verso destra), ai quali torna

funesto : si vedono guerrieri e cavalli atterrati sul pendio di uno

scoglio e prima ancora di venir a contatto co' nemici. La figura so-

spesa nell' aria esprime 1' idea, come vedremo, che la pioggia inter-

venne per opera sovrumana.

a) Anzitutto su questa rappresentazione non vi e traccia dei fulmini

che distrussero 1'esercito nemico. Per puro errore essi compaiono nelle

inesatte riproduzioni del cardinal Baronio e dell'agostiniano Angelo
Rocca. Deve dunqne necessariamente esser corretto quello che il ce-

lebre scrittore degli Annali dice a proposito del bassorilievo della co-

lonna : lovis inibres dantis et iltis fulgura admiscentis repraesentat effi-

giem. Un fulmine vedesi bensi in una scena a destra di quelJa, onde

qui ci occupiamo, nella zona inferiore, la dove e rappresentato un
assedio. Un dardo cinto di fiamme, che appunto e la folgore, piomba
ivi dall'alto sopra una macchina di legno accostata alle mura, e la

sconquassa. Ma questa scena non ha che far nulla col nostro quadro
e si riferisce ad un altro avvenimento.

b) Sulla fotografia, in secondo luogo, non si vedono ne soldati in

orazione, ne 1'imperatore in atto di pregare o di far sacrifizio. 11 pa-

gano Temistio nella sua orazione XV (ed. Hardouin p. 191) parla di

una rappresentazione del prodigio, ch'egli avrebbe veduta e nella quale

sarebbe apparsa Fimagine dell'imperatore pregante in mezzo alle sue

truppe schierate (7tpoai>x6[Aevov iv TYJ cpaXayyc). Se, come stima il

prof. Petersen, Temistio vuol designare per 1'appunto il nostro bas-

sorilievo, egli e caduto in errore, sia che scrivesse a rnenioria, sia

che nelle riproduzioni della colonna, si fosse intrusa la figura di Marco

Aurelio in quel pietoso atteggiamento. Si vuole qui ricordare che la

colonna aveva il suo custode e che i forestieri solevano recarsi ad am-

mirare i bassirilievi, i quali, secondo il fondato giudizio del Petersen,

erano originariamente dipinti. Ma per coloro che volevano esarninare

le scene piu davvicino e per coloro che fuori di Roma prendevano

interesse alia storia della guerra, v'erano, pud ben supporsi, riprodu-

zioni in disegno, accompagnate da un testo dichiarativo. Tali copie
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dovevano pero andar soggette a gravi a]terazioni. E quindi possibile

che in alcune cli siffatte riproduzioni 1' imperatore o i soldati si tro-

vassero figurati nell'atteggiamento della preghiera. Non lontano dalla

nostra scena, in un tutt'altro gruppo storico dei rilievi, si vedono

alcuni barbtiri, quasi inginocchiati a terra per difendere il passo di

un fiume : non e incredibile che anche questa circostanza abbia da to

motive a quella falsa interpretazione, che credeva di scorgervi i soldati

preganti.

c) Temistio pretende altresi d'aver visto nella rappresentazione da

lui avuta sott'occhi i soldati romani nell'atto di bere, dagli scudi al-

zati e capovolti, 1'acqua piovente dal cielo
;
e gia Dione accenna al-

1'avido bere dei soldati da' brocchieri e dagli elmi, come una circo-

stanza rilevante del fatto, la quale avrebbe esposto i Romani ad un

nuovo pericolo da parte dei barbari. Ma ne degli scudi adoperati per

bere, ne del bere in generale trovasi alcun segno nel rilievo della

colonna. Ivi i soldati cercano piuttosto, sollevati gli scudi, di difen-

dersi dalla pioggia torrenziale.

d) Finalmente, e questo e 1'ultimo punto negative, la fotografia

non ci mette affatto innanzi gli occhi il famoso lupiter pluvius, che,

secondo la comune opinione, Marco Aurelio avrebbe sostituito al Dio

de' cristiani : essa non ci offre in genere nessuna divinita gentilesca

quale produttrice della pioggia; giacche quella figura umana alata,

in aria, e da cui scendono giu le acque, a chi la guarda senza pre-

concetti, non presenta i segni caratteristici di nessuna divinita ne del-

1'Olimpo romano ne del greco. II Petersen, nella dissertazione che

citeremo piu sotto, pone (p. 87) assai acconciamente in rilievo questa

circostanza. Egli avrebbe potuto anche accennare in tale proposito ai

riscontri, che la nostra figura trova negli antichi sarcofagi cristiani,

com'e p. e. 1'imagme di Uranus. Uranus, in atto di sostenere sul proprio

capo il velo teso e rigonfio, significa semplicemente il cielo degli astri,

senza ombra di allusione pagana. II lupiter pluvius, adunque, men-

zionato da tutti coloro i quali si sono occupati della colonna, dal tempo
del Baronio e del Bellori, fino al Nibby, al Platner, al Martigny, al-

1'Allard, dev'esser soppresso. E poiche, per valermi delle parole del

Petersen, quella figura non e se non 1'imagine del fenomeno natu-

rale, con I'aggiunta de' tratti antropomorfici piu indispensabili ('fast

die Naturerscheinung selbst mit den allernothwendigsten anthropo-

morphen Ziigen'), per meglio designarla sarebbe piuttosto da usare il

semplice vocabolo Pluvius. La figura di fatto eseguisce in plastica per
la pioggia quello che Ovidio (Hetam. I v. 264) fa in poesia per 1'ac-

quaio (Notus). Si e anche preso un abbaglio, quando si e creduto rico-

noscere 1'imagine di quel lupiter pluvius in alcune antiche monete.

L'abbaglio fu gia scoperto dall'Eckhel (Doctrina nummorum IV p. G4).
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Di un lupit&r pluvius non apparisce in genere nessuna imagine in mo-

numenti figurati, e il suo nome ricorre due volte soltanto nelle iscrizioni,

e quelle due volte nella forma lupiter pluvialis (v. Roscher Ausfiihrliches

Lexikon der griech. u. rom. Mylhologie, fasc. 22, 1892, p. 751).

Passiamo era alia relazione che ha 1' imagine con le notizie scritte,

gia accennate piu sopra.

E notevole anzi tutto la personificazione della pioggia, di cui teste

parlavamo. Lo scultore avrebbe potato benissimo figurare la pioggia,

come mostra la parte sinistra della scena, senza ricorrere a codesta

ngura simbolica
;
tanto piu che nel caso nostro trattavasi di veri tor-

renti di acqua, ed egli possedeva in genere con perfezione 1'arte di

esprimere mediante forme palpabili, spesso troppo material!
, oggetti dif-

iicili. Se dunque ora fa discendere la pioggia dalle braccia, dalle ali,

da' capelli, dalla barba di un genio superiore, una tale figura deve

avere per questo fatto una ragione speciale. Ne altra se ne pud as-

.segnare all' infuori di quella conservataci dalla tradizione, che cioe la

pioggia sopravvenne in seguito alle preghiere de' sofferenti e contro

ogni previsione umana, qual manifesto soccorso del cielo. Codesto

modo di rappresentar la pioggia esprime peraltro assai bene le ten-

denze del monarca pagano, cioe a dire quel suo atteggiarsi a filosofo

indipendente da ogni particolare sistema; per cui egli credeva solle-

varsi, com' e ben noto, sopra tutte le scuole dell'impero romano a'suoi

tempi. Secondo queste medesime sue idee, egli espresse il prodigio

nella sua lettera al senato.

Dopo la personificazione della pioggia, e pure assai degno di nota il

modo con che 1'artista esprime 1'avvenimento in una sola scena, daudo

a divedere buon sentimento estetico e grande attitudine alia riarrazione

plastica. II fatto, secondo il racconto di Apollinare ed in ispecie di

Dione, si compone di due parti: 1 1'esercito romano vien liberate

dalla sete, e 2 riporta vittoria su'nemici, potenternente coadiuvato

dagli element!. L'artista ha scelto la seconda parte, la quale si presta

meglio ad esser rappresentata, ed ha pure il vantaggio di comprendere

in certo modo anche la prima. Sono appunto le truppe romane gia ri-

storate e rinvigorite quelle che, tuttavia sotto la pioggia, stanno

schierate contro i barbari : si pud almeno dire che la liberazione dalla

sete non e esclusa. Se al contrario 1'artista avesse rappresentato i

legionarii proprio nell'atto di trarsi la sete, avrebbe guasta 1'unita

del suo quadro, cioe la vittoria riportata con la pioggia. E del resto

una vittoria assai singolare . questa, che ci sta dinaazi nel bassorilievo :

e una vittoria senza lotta. I barbari sconfitti giacciono gli uni sugli

altri alia rinfusa, senza che scorgasi alcun segno di battaglia. De' sol-

dati roinani uno soltanto, quello sotto il braccio destro di Pluvius,
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e in atto di lanciarsi alia carica: 1'altro, che sta sotto di lui, si

ritrae indietro, .colpito, si direbbe, dallo spettacolo: i rimanenti sono

ben lontani dal combattere.i

Tutto tende a mostrare, che la pioggia e la tempesta hanno deciso

la giornata e che i Quadi sono stati disfatti dall' alto, prima ancor

che i Romani, disposti in ischiera, coininciassero 1'attacco.

E questo un accordo mirabile con la tradizione tanto cristiana che

pagana.

Non solo, adunque, non possiamo stabilire alcuna differenza so-

stanziale e tanto meno alcuna opposizione fra la rappresentanza della

colonna e le piu antiche testimonianze scritte, ma codesto inonu-

mento dell'arte pagana e per se stesso una validissima testimonianza

di queiravvenimento, che torna a tanta gloria del cristianesimo. Non
a torto il Baronio chiama la colonna christianae fidei, utcumque ex-

pressum sit, praeclarissimum monumentum. L :

'utcumque expressum sit

e, invero, purtroppo giusto. Non dobbiamo dimenticare, che se non

avessimo altre informazioni, la sola colonna nulla ci direbbe della

liberazione dalla sete, su cui le fonti scritte insistono pur tanto
;

nulla ci direbbe della circostanza, rilevata da Apollinare e da Dione

insieme, dei fulmini scoccati sopra i nemici, e soprattutto non ci di-

rebbe in niun modo che il prodigio fu operate dal Dio de' cristiani,

per le invocazioni dei cristiani legionarii.

Questo difetto nella rappresentazione non potrebbe essere il motivo

per cui Tertulliano, che soggiorno lungamente a Eoma al tempo di

Commodo, immediato successore di Marco Aurelio, non fa punto men-
zione della colonna, la dove parla del prodigio e della germanica
xitis ? II richiamo fatto da lui in quel luogo alia pubblica lettera del-

1' imperatore gli doveva sembrare piu efficace. Certo la sola scena

scolpita sulla colonna non poteva valere per i cristiani come testi-

monianza abbastanza chiara ed esplicita del fatto. Dall'altro lato nem-
meno i pagani dovevano esser soddisfatti di quella scultura. Lo sto-

rico Dione, benche scende a tante particolarita, non ne fa motto.

Probabilmente a lui e ad altri suoi colleghi pagani essa non sem-

brava pagana a sufficienza.

7. Sentence espresse di recente dal Petersen, dall'Harnack
e dal Mommsen sul prodigio della legio fulminata.

Le osservazioni fatte ci mettono ora in grado di giudicare le spie-

gazioni date in questi ultimi tempi alia colonna ed al miracolo.

II prof. Petersen, in uno scritto del resto assai pregevole, ha

espresso 1'opinione che le notizie sulla prodigiosa pioggia non deri-

vino se non dal bassorilievo della colonna: tutto quello che la tra-

Sarie XVI, vol. I, fasc. 1074. 46 8 marzo 1895.
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dizione ci dice di piu della scultura sarebbe privo di fondamento e

ridurrebbesi alia fin fine all'essersi mal veduto e mal compreso
il bassorilievo . Questa opinione non rende invero giustizia al carat-

tere de' testimonii storici. Essi sono relatori del primissimi tempi

dopo 1'avvenimento, quando nessuna leggenda popolare poteva essersi

ancora appiccicata ad un monumento mal compreso ;
essi sono affatto

indipendenti 1'uno dell'altro e vivono in luoghi distantissimi tra loro
;

essi nemmeno citano la colonna, e, quanto ad Apollinare, e assai

difficile che egli T abbia veduta. II rilievo infine non contiene que-

gli elementi che avrebbero potato dar motive, in un tempo si antico,

alia formazione di una siffatta leggenda. Con cid non si nega che i

tempi posteriori abbiano potuto abbellire il fatto storico con nuovi

particolari, derivati da non compresi dettagli di altri disegni della

colonna.

Mentre, cid non ostante, la opinione del Petersen incontro 1'ap-

provazione del prof. Domaszewski, che ne parla in un breve articolo *

7

venne gagliardamente combattuta in un minuto esame critico, niente

meno che dal teologo e storico protestante A. Harnack, professore in

Berlino, notissimo per avere impugnato il simbolo apostolico
3

. Nella

sua memoria egli nega la derivazione della tradizione dalla scena rap-

presentata sulla colonna, e stabilisce invece come fonte del racconto

la lettera di Marco Aurelio al senate. Egli sostiene con tutta risolutezza

la realta storica del fatto. II Duchesne nel Bulletin critique-^ ha appro-

vato in complesso il risultato delPHarnack. Naturalmente la tesi del-

1'Harnack non e da prendere nel senso ch'egli abbia riconosciuto il

miracolo come tale : egli parla soltanto di un fatto paradossale ( para-

doxes Ereigniss) che realmente accadde, e di cui non si da neanche

pensiero di cercare una spiegazione. Riservandosi piena liberta nello

spiegare il fatto, egli si richiama alle parole di Easebio: 'AXXa rauia

jiev 8^7] tiq i&i\*ft TtfteaO-o)
;
ma a torto, perche stando al contesto quel

passo si deve riferire, non al miracolo, ma alle espressioni iperboliche

di Tertulliano (citate da Eusebio immediatamente prima), nelle quali

Tertulliano contrappone i provvedimenti, presi contro i cristiani del suo

tempo, alia condotta di Traiano, Adriano, Yespasiano, Pio e Vero.

1 Das Wunder an der Colutxna M. Aurelii, in Mittheilungen des ar-

chaologischen Instituts, Romische Ablheilung (Bullettino dell'Istituto etc.)

IX (1894) p. 78-89.
2 Rheinisches Museum XLIX (1894) p. 614-619.
3 Die Quelle der Berichte uber das Regenwunder im

'

Feldzuge Marc

Aurel's gegen die Quaden, in Sitzungsberichte der Akademie von Berlin,

1894, p. 835-882.
* Vol. XV (1894) p. 476.
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Non e questo il luogo di entrare in una piu minuta critica del

lavoro dell'Harnack, ne di rilevare quello ch'egli fa valere irragione-

Tolmente, specie nel campo archeologico, contro il Petersen. Suo me-

rito innegabile e 1'aver posto in sodo, che una lettera intorno all'av-

Tenimento fu davvero scritta da Marco Aurelio al senate. lo so bene

die molti scrittori cattolici, e recentemente anche 1'Allard nella sua

IJistoire des persecutions (II ediz., Paris 1892, I p. 382), hanno, come

il Petersen, negato 1'esistenza della lettera : ma accanto alia testi-

monianza di Tertulliano che parla al senato di quella lettera come

notoriamente esistente, vi e quella decisiva di Dione
(.

. xal TYJ y
~

Con 1'Harnack ed altri riteniamo noi pure per verosiniile che

un'eco delle parole usate dall'imperatore nella sua lettera ci sia conser-

vata in quel passo, in cui Tertulliano dice dell'wn&er che fu chri-

stianornm forte militum precationibus impetratus : poiche allora il

forte trova la spiegazione piu soddisfacente, quando si ritenga preso

dall'epistola imperiale. La locuzione d xaXo6|i,evoi Xptartavoi presso

Xifilino, la dove egli fa la critica di Dione, e 1'oE XsyojJievof, Xpt-

<jicavo{ nella lettera greca apocrifa di Marco Aurelio accennano ad

un'altra espressione adoperata realmente dall'imperatore : espressione

che pote essere p. e. christianorum, qui dicuniur, precationibus, od altra

simile. II testo greco di una lettera di Marco Aurelio al senato, che

ci e pervenuto in appendice alle opere di GHustino il filosofo (lu-

stini, Opp. ed. Otto t. I, pars I, 1876, p. 246
; Migne Patr. Graeca

t. 6 col. 435 sgg.) e che a torto venne giudicato autentico dal Pan-

vinio, dal Baronio, dal Eocca, mentre non e che una abborracciatura,

secondo 1'Harnack, del secolo forse duodecimo, sembra nondimeno

conservare, a giudizio del medesimo, alcune reminiscenze della vera

lettera andata perduta. II testo latino della lettera pubblicato dal Ba-

ronio merita anche meno fede. Esso fu composto dal Panvinio sul

testo greco citato e poi preso erroneamente per una produzione antica

(Harnack p. 880 sgg.).

Quanto alia lettera perduta dell'imperatore, 1'Harnack va ad ogni

modo tropp'oltre, poiche pretende che tutte le notizie del fatto, sinan-

che quelle che raccolse Apollinare in Frigia, sieno esclusivamente de-

rivate da codesta lettera (p. 854, 858) ;
mentre il prodigioso avveni-

mento dovette ben presto venir divulgato sia dagli stessi legionarii

sia dal clero. Per via di siffatta tradizione 1'ebbe verosimilinente il

vescovo di lerapoli, al quale la notizia arrivo si presto come s' e detto.

E per mezzo del racconto popolare pote anche giungergli la falsa

circostanza che 1'imperatore desse il nome di xpauvbp6Xo alia le-

gione melitina (duodecima), i cui soldati cristiani avrebbero con le loro



724 ARCHEOLOGIA

preghiere impetrato il miracolo. A tal notizia gia lo Scaligero oppose
giustamente il fatto che Fepiteto fulminata era proprio di quella le-

gione molto tempo innanzi. Ma ne' racconti e assai probabile che ve-

nissero insieme connessi i fulmini piombati sui nemici e il nome della

legione : 1'Harnack pensa (p. 858) che lo stesso imperatore nella sua
lettera al senato pote fare un giuoco di parole in proposito. In ogni
caso noi abbiamo in Apollinare un malinteso di secondaria importanza,
che non menoma punto la veridicita del racconto.

NOTA.

Stavamo correggendo le bozze di quest' articolo allorche ci e giunto
nel periodico tedesco Hermes t. 30 (1895)- fasc. 1 p. 90-117 un lavoro del

Mommsen col titolo Das Regenwunder der Marcus-Sdule (il miracolo della

pioggia sulla colonna marciana). Anche il Mommsen si dichiara con piena
risolutPzza per la realta di un fatto, che dallo stesso imperatore romano
fu dichinrato per un intervento soprannaturale nel corso delle cose terrene

(tin ubernatiirlicher Eingriff in den Verlauf der irdischen Dinge, p. 100).

In questosenso, aggiunge, 1'avvenimento fu pubblicato di ojlcio (officiell

yublicirt) ed ebbe il suo monumento perpetuo sulla colonna. II Mommsen
confuta maestrevolmente le affermazioni del Domaszewski, il quale opinfr

che la lettera imperiale fosse stata inventata poco dopo la guerra per amor
di quel fatto ed accuso insieme lo storico ecclesiastico Eusebio d'aver fab-

bricati i testi di Apollinare.

Ma poi il Moinmsen, pur tenendo anch'egli errorieamente la lettera im-

periale come unica fonte di tutte le altre testimonianze, non crede possibile

che 1' imperatore vi nominasse i cristiani, e pero si scaglia contro i testimonii

cristiani, quasi avessero di proprio senno ascritto 1'avvenimento meravi-

glioso alia preghiera de'soldati cristiani ed all'aiuto del Dio cristiano. Anzi

giunge perfino a stabilire contro 1'autorita dei testimonii cristiani in ge-
nerale questa proposizione: In qualsivoglia storia miracolosa, se venga
riferito da un apologeta cristiano, non solo si deve considerare come inam-

misisibile dal punto di vista storico il miracolo in se stesso, ma ancora qua-

lunque altra circostanza cristiana del medesimo miracolo (p. 105). II far

valere questa tesi come principio fondamentale di critica storica e cosa

tanto enorme, che nel leggere queste righe non si puo fidare de'proprii

occhi.

II Mommsen voile fare una professione di fede e per6 manifestare quali

siano i principii dommatici che avvincono la sua coscienza di scrittore circa

i fatti miracolosi. Ad ogni modo non s' intende che bisogno ci fosse di venir

fuori con una simile dichiarazione generate, che non potra certo mai acqui-

stargli credito presso la gente seria. Che se egli voile per giunta far passare

tutti e singoli gli antichi apologeti cristiani per gente bugiarda,o almeno per

gente capace di dire bugia, non fa altro con questo se non manifestare in

grado ancor piu deplorevole quella sua istintiva avversione contro tutto

cio che nella storia e cristiano, come pur troppo si riscontra anche in altre

gue opere.
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8. L }

altare del dio ignoto in Atene e il suo riscontro in Roma.

Chi percorre in Roma la parte sud-ovest del Palatine, trova nella

pendice die risponde a un dipresso sopra la chiesa di santa Anasta-

sia, a sinistra della via, un'ara di stile affatto arcaico, de' tempi re-

pubblicani. Essa si leva in una cavita del terreno e porta la iscri-

zione seguente (Corp. inscr. lat. YI n. 110) :

SEI DEO SEI DEIYAE SAC
C SEXTIVS C F CALYINYS PR

DE SENATI SENTENTIA
RESTITYIT

Caio Sestio Calvino rialzo adunque codesto altare, senza conoscere

il nome del dio a cui esso era dedicate; se fosse una divinita ma-

seolina o una divinita femminile i Roinani ignoravano. Nel Bullet-

tino delta commissione archeologica comunale di Roma 1894 p. 188

sgg. il sig. Carlo Pascal, confermando una ipotesi proposta gia dubi-

tativamente da Carlo Ludovico Yisconti e da Rodolfo Lanciani, di-

mostra esser molto verosimile che, sotto la misteriosa forma del dio

ignoto, 1'altare non fosse dedicate ad altri che ad un genio protettore

del luogo. Noi sappiamo da Servio, Ad Vergil. Aen. II v. 351, che

sul Capitolio conservavasi uno scudo dedicate al genio di Roma, con

1'iscrizione : Genio urbis Romae sive mas sive femina. Ma, come giu-

stamente osserva il Pascal, in generale tutti gli dei tutelar! delle

localita possedevano presso i Romani il carattere di divinita ignote.

Gli atti degli Arvali, per esempio, contengono la seguente formola

relativa alia consecrazione di un bosco: Sive deo sive deae in cuius

tutela hie lucus locusque est (Henzen Ada fra.tr. ArvaL p. 144).

Tertulliano, Adv. Marcion. lib. 1 c. 9, attribuisce 1'origine del culto

degli ignoti dii agli Ateniesi (attica idololatria est), ed infatti Pausania

menziona altari degli dei ignoti (dtyvtoaKov -ftewv) nel porto del Falere

ed in Olimpia. Un terzo in Atene stessa ha acquistato singolare rino-

manza pel discorso tenuto da san Paolo nell'Areopago (Act. XYII, 23 :

eOpov xal
[3a)[JiQV

v to IrceyeYpaTCTo : ^Ayvwaicp O-eco). Di quest' ulti-

mo altare discorre Ecumenio (Migne Patr. gr. t. CXYIII p. 237).
Esso ebbe origine insieme ad un altare dedicate al dio Pane, e ambe-

iue sarebbero stati eretti in un tempo in cui la citta correva grave

pericolo. Si puo credere che il dio sconosciuto fosse anche in guesto
caso un demone tutelare del luogo.
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La ragione per cui i genii tutelari non si volevano distinguere

con nomi, stava nel superstizioso timore ch'eglino potessero venir

molestati dai neniici e rimossi con iscongiuri dal luogo loro affidato

in custodia, se si fosse giunti a risaperne i nomi. I Romani stessi

solevano praticare siniili scongiuri con i genii locali delle citta asse-

diate (cf. Macrobius, Comment. Ill, 9, 3 sgg.) E lo scrittore cristiano

Arnobio, Adv. gent. Ill, 8, ne rinfaccia loro 1'uso ridicolo: Consuestis

in precibus sive tu deus es sive dea dicere.

In questa mia relazione ho modificato alcune affermazioni del-

1'egregio an tore, le quali non mi pareva di potere ammettere, special-

mente quella che il citato altare del Palatino sia stato dedicate al

genio stesso della citta di Roma. Questa opinione suppone fra le altre

cose, che 1' altare cola dove si trova adesso, cioe nella vicinanza del

Lupercale con le memorie di Romolo, stia ancora al suo primitivo

posto ;
il che non e provato, e repugna gia alia grandissima differenza

fra 1'antico livello del luogo ed il moderno.

9. Una iscrizione enimmatica in san Clemente a Roma.

Nella basilica di san Clemente in Roma a sinistra dell' ingresso

principale si legge sulla parete la seguente iscrizione :

HISRAHELITICYS DEO OFFEREBAT POPYLVS RYRI

ALIYS QVIDEM AVRYM ALIYS NAMQYE ARGENTVM

Q YIDAM COQYE AES QYIDAM YERO PILOS CAPRARYM

INFELIX AYTEM EGO GREGORIYS PRIMYS PRESBYTER ALMAE

S EDIS APOSTOLICAE HYIYSQYE TITYLI GERENS

CVRAM AC BEATI SVPPREMYS CLIENS CLEMENTIS

FFERO DE TYIS HAEC TIBI CHRISTE THESAYRIS

TEMPORIBVS SANCTISSIMI ZACCHARIAE PRESYLIS SYMMI

P ER MARTYREM ET SANCTYM PARYA MYNYSCYLA TYYM

CLEMENTEM CYIYS MERITIS MEREAR DELICTIS CARERE

A TQYE AD BEATAM AETERNAM INGREDI YITAM

AISTI QVAISTTYM HABES REGNYM YALET CAELORYM

S YSCIPE HOS DOMINE YELYT MINYTA YIDVAE QYESO

YETERIS NOYIQYE TESTAMENTORVM DENIQYE LIBROS

CTATEYCHYM REGYM PSALTERIVM AC PROFETARYM

SALOHONEM ESDRAM STORIARYM ILICO PLENOS

KEQVIRE SYLLABARVM LECTOR SEQVENTIAM HARVM
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L'iscrizione, che nei suoi quasi-versus parla del doni votivi offerti

dal primus presbyter almae sedis apostolicae (v. 4 s.) a San Clemente,

data dai tempi del papa Zaccaria (741-752), come apparisce dal verso 8.

II Gregorius primus presbyter e insieme prete titolare di San Clemente

(v. 5), o per adoperare il linguaggio posteriore, e il cardinale del titolo

di detta basilica. Credo sia la stessa persona, che nelle sottoscrizioni

dei due concilii romani di Zaccaria papa degli anni 744 (743?) e 745

occupa il primo luogo fra i preti sottoscrittori e viene immediata-

mente dopo loannes archipresbyter (laffe-Ewald Regesta rom. pontiff'.

I p. 265); la seconda volta sottoscrive coll'aggiunta Immilis presbyter

sanctae romanae ecdesiae, tituli sancti dementis.

Piu volte fu pubblicata codesta iscrizione, non mai pero abbastanza

accuratamente. Nella presente stampa si sono sciolte le abbreviature,

ma rilasciate a bella posta le distanze, che nell'originale si osser-

vano fra alcune lettere ed alcune parti di versi. La ragione che ci

ha spinto a riprodurre 1'epigrafe in questo luogo sta nel versetto

aggiunto in fine Require ecc., il quale sembra alludere a qualche

indovinello nascosto nell'iscrizione, come sarebbe ad esempio 1'acro-

stico del nome o dell'anno. Confessiamo ingenuamente di non esser

giunti a decifrarlo. Invitiamo quindi i lettori a cimentare la loro sa-

gacita per trovare la chiave dell'enigma dicendo loro gentilmente :

Require syllabarum lector sequentiam harum.

Notiamo solo le cose seguenti. Nel primo verso si allude adExod.

XXV, 3 ss., XXXV, 5 ss
,
e nel verso 12 a Matt. XIII, 44. L'octa-

teuchus nel v. 15 sono i primi otto libri dell'antico testamento che

precedono il (corpo dei qtiattro libri) regum menzionato nello stesso

verso. In quanto alia paleografia si osserva una croce innestata nella

prinia lettera H del primo verso ed un'altra posta sulla Z del nome

di papa Zaccaria nel verso 8.



CRONACA CONTEMPORANEA

Eoma, 16-28 febbraio 1895.

I.

COSE ROMANS

1. La chiesa nuova alia ValliceVa restaurata e 1'opera di S. Filippo Neri.

2 II pellegrinaggio emiliano alia tomba di S. Filippo. 3. Gli

agricoltori lombardi nell'agro romano. 4. I futuri festeggiamenti pei

beneflcii entrati in Roma per la breccia di Porta Pia. 5. Decreti delle

Congregazioni romaae. 6. Scuole cattoliche in Roma. 7. La que-
stione del palazzo Caffarelli in Campidoglio. 8. Appunto storico.

1. Ricorre in quest'anno il terzo centenario di S. Filippo Neri,

1'apostolo di Roma, e da qualche tempo si stanno facendo prepara-

tivi per celebrarlo degnamente, come gia altre volte abbiamo annun-

ziato. La chiesa nuova alia Vallicella, ove riposano i resti mortali

del Santo, del tutto rinnovata nelle dorature, negli stucchi e ne' qua-

dri, e divenuta un vero splendore d' arte e di magnificenza. Ed e

ben giusto che si sia rimessa a nuovo quella chiesa, che per opera

di S. Filippo fa un centro precipuo di vera riforma ecclesiastica nel

secolo XVI. La Vallicella, dice egregiamente il corrispondente ro-

mano delP Osservatore cattolico, sotto Filippo Neri ed i suoi seguaci

divenuta scuola di ascetismo cristiano, apparve insieme un faro lu-

minosissimo per gli studi di sacra erudizione. L'agiologia, la sacra

critica, 1'archeologia cristiana e lo studio delle romane catacombe

furono, prima che altrove, coltivate nella Vallicella. Le dotte opere

del Baronio, del Gallonio e dei due Bozzi, la Roma sotterranea del

Bosio pubblicata dal Severano ed accresciuta dall'Aringhi, sono prova

del rinnovellamento degli studii sacri e dotti, cominciatisi a coltivare

per impulse di quel genio che fu Filippo Neri, il quale, come gia

Socrate a cui fu comparato, senza scrivere quasi niente o assai poco,

fece di Roma 1'Atene cristiana. Ne solo la Vallicella fu promotrice

di riforme veramente cristiane nello spirito e nelle scienze sacre ma
anche il ritrovo degli artisti fioriti verso il fine del secolo XVI e per

tutto il secolo XVII che venivano in Roma, come nella sede e nella
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maestra delle belle arti di tutto il mondo. E cosi avvenne che sommi

artisti, chiamati da Filippo Neri e dai Padri dell 'Oratorio, decorarono

un monumento di Roma, tenuto capolavoro di nuovo stile, sorto nel

seicento, che sebbene non puro tuttavia e grandiose, ricco e nobile.

Michelangelo Caravaggi per la Chiesa Nuova dipinse il suo capola-

voro della deposizione della croce, Scipione Gaetano ritrasse la cro-

cefissione, Federico Barocci, il gran maestro in pittura di quel tempo,

dipinse i due quadri della Presentazione e della Yisitazione della

Yergine, Rubens e Guido Reni, il Cavalier d'Arpino e Pietro Ber-

rettino da Cortona, il Guercino e il Pomarancio, il Yacca e 1'Algardi,

Borromini e il Marru ocelli, Ghezzi e Taddeo Landi dipinsero, deco-

rarono, scolpirono, architettarono ed intagliarono per la Chiesa Nuova.

Cosicehe pote dire un moderno scrittore assai intendente di cose d'arte,

che la Chiesa Nuova, al tempo di San Filippo Neri, era divenuta la

chiesa alia moda, ove lavoravano i piu grandi artisti del tempo.

Quindi non e meraviglia che tutto parli d'arte in quel monumento
d'arte: stipiti delle porte, armadii, intagli, dorature, ornati di bronzo

ed anche opere di ricamo. La musica altresi era divenuta profana
nelle chiese e Filippo Neri, che pote avere fra i suoi seguaci Pier-

luigi da Palestrina, detto a ragione il principe della musica, contri-

bui a riportare nei sacri tempi la casta soave e solenne melodia, che

dalle terrene cose innalza 1'anima al cielo. Questa riforma pote sem-

pre piu proseguire per opera di Francesco Soto cantore della Cap-

pella Sistina e del Beato Giovenale Ancina maestro di contrappunto,
entrambi preti nell' Oratorio, che con i libri delle Laudi spirituals e

del Tempio armonico e specialmente con gli oratorii sacri, palestra
nobilissima della poesia e della musica, resero santo cio che era prima
lascivo

;
e negli oratorii sacri fu udito per la prima volta il cosi

detto recitativo ritrovato dal frate Dovizio Isorelli, introdotto poi con

plauso sul teatro. Diede inoltre un impulso grandissimo ai severi

studii sacri, e come disse 1'illustre Baronio, ei fu 1'architetto di quel-

1'opera gigantesca e nuova degli Annali Ecclesiastici, incominciata

da quel sommo annalista e condotta da altri Padri del romano Ora-

torio fino quasi alia fine del secolo XYI. Questi annali riuscirono la

piu invitta apologia del Cattolicisino contro il protestantesimo. Ne
soltanto furono difesa della Chiesa cattolica, ma altresi gloria della

italiana letteratura. Cosicehe la riforma operata insensibilmente da

Filippo Neri nel cuore stesso del cristianesimo in Roma, riusci uni-

versale per la Chiesa, e quanto al laicato e quanto al sacerdozio,

per sani ed infermi, per pellegrini e convalescenti, per artisti e scien-

ziati, e perfino nel vasto campo della politica. E, per concludere,
diro con una delle glorie viventi dell' Oratorio, Padre Generoso Ca-

lenzio, che non senza mistero fosse chiamato Chiesa Nuova quel
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sontuosissimo tempio da S. Filippo eretto nel centre di Roma, perche

raffigurava il rinnovamento e per meglio dire, la yera riforma che

altri sognava compiere colla piu funesta rivolta.

2. L' 11 febbraio giun.se in Roina un primo pellegrinaggio dal-

1' Emilia a venerare la toinba di S. Filippo N"eri. Era guidato dal

sacerdote modenese Mons. D. Giuseppe Campari, e fu ricevuto alia

stazione dal Circolo di S. Pietro e da una rappresentanza del Circolo

deWImmacolata, nel cui seno si e formata la commissione per le feste

centenarie di S. Filippo. La sede di questo circolo in via Torre Ar-

gentina fu il luogo di convegno e di trattenimento pei pellegrini. II

corripondente romano del Corriere nazionale fa ascendere a circa 700

il numero de' romei, di cui parte fu ospitata gratuitamente dal S. Pa-

dre a Santa Marta, parte si sparse negli alberghi della citta. Dopo
avere essi fatta la comunione alia tomba di S. Filippo, dopo aver visi-

tato le sette chiese e altri luoghi ed istituti o fondati o santificati dal

Santo, come S. Girolamo della carita, S. Giovanni de' Fiorentini, la

chiesa della SS. Trinita de' pellegrini, il giorno 17 furono ricevuti dal

S. Padre Leone XIII. Alia mattina egli aveva ammesso i capi del pel-

legrinaggio alia sua messa nella cappella privata, e alle 9 4

/ 2 riceve

nella sala del trono tutti gli altri ancora rimasti in Roma. Essi furono

introdotti in due drappelli separati, atteso la ristrettezza dello spazio.

Oltre la sua nobile Corte, il S. Padre aveva attorno a se il direttore

del pellegrinaggio, Mons. Campari, il P. Calenzio dell'Oratorio e il

Marchese Aldobrandino Rangoni modenese.

3. Si sono fatti piu studii sull'Agro romano che non ne abbiano

fatto i commentator! sul padre Dante. Uno, tutto recente, e quello

di alcuni agricoltori della Lombardia e della Lomellina, venuti qui

a bella posta. Essi hanno visitato varii fondi della campagna romana,

quello di Torre Nuova, di Tor Pignattara, di villa Gordiano, eccetera,

nonche alcuni poderi piu presso ai castelli romani. II frutto delle

loro osservazioni 6 stato piuttosto favorevole ad una buona coltura,

ove concorressero il capitale, 1' ingegno e la mano. E qui certo sta

il nodo della questione. Ad ogni modo, bisogna qui distinguere tre

cose : la possibilita della riuscita, i patti agricoli, e il metodo tecnico da

seguire per attuarla. Quanto alia prima, gli agricoltori lombardi semr

brano d'accordo pel si. In fatti, hanno essi osservato con meraviglia

che dove si e fatto qualche tentative dai proprietarii romani si sono

ottenuti eccellenti frutti. Le vigne a Tor Pignattara, dice un com-

petente. danno prodotti altissimi, dalle 600 alle 800 lire per ettaro.

E sono prodotti rimuneratori il bestiame, 1'ulivo, il latte, come e risul-

tato in altre visite fatte. A Torre Nuova si e veduto che il terrei

e atto alia coltura del gelso. Alle Capannelle, nelle terre del cav. Bei

tone, si e constatata la buona riuscita delle piantagioni e degli erl
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Con vera meraviglia presso la stazione di Ciampino si e visitato un

orto, appena coltivato da un anno e che aveva gia dato splendid!

prodotti. E cio, senza parlare degli nbertosi poderi piu vicini ai ca-

stelli e de' numerosi erbai vicino a Roma. Quanto ai patti agricoli

tra padroni e lavoratori osservano gl' intelligent! di tali materie, che

trattandosi di terieni del tutto incolti e da preferire 1' enfiteusi al-

1'affitto. L'affittanza, dice un competente nell' Oss&rvatore romano, puo

essere mezzo di miglioramento di fondi gia coltivati
;
ma non vi rav-

visiamo 1' identica efficacia per mettere a coltivazione terreni tuttora

incolti. In questo secondo caso e senza dubbio preferibile 1'enfiteusi,

che fu il grande mezzo adoperato dagli Ordini monastic! e dai pro-

prietari ecclesiastic! per tramutare fangose paludi, o selve inaccessi-

bili, in floride campagne e in ubertosi poderi. I grand! latifondi, che

si trovano nell'agro romano, non sono tanto 1'effetto del regime pas-

sato della proprieta, quanto della uniformita di terreni presso che

desert!, poco suscettibili di division! material! e poco adatti a varieta

di prodotto e di coltivazione. E quindi necessario scernerli con atten-

zione, per ravvisare quelli che si prestano ad una effettiva coltiva-

zione e gli altri che non sono atti che a una determinate produzione.

Fatto questo, bisogna adattarvi i lavoratori, ma piu che tutto, bisogna,

per cosi dire, attaccarveli permanentemente. L'affittanza non produce

questa immedesimazione del lavoratore col terreno : e la sola enfi-

teusi, che anzitutto fa nascere questo vincolo indissolubile, poiche,

che che si dica o si faccia, non mai si luvora cosi bene come quando si

lavora per se sulla cosa sua. Quanto al metodo tecnico di coltiva-

zione, gli stessi Lombard! hanno confessato che male applicherebbesi

la coltura lombarda all'agro romano, essendo questo un terreno d'una

specie geodetica, atmosferica ed agricola differente
;
e citano in prova

la tentata colonizzazione lombarda nell' isola di Sardegna. E il meglio
sarebbe quindi fare tiso di una coltivazione indigena fondata sulla

esperienza del luogo. Lo stesso presidente dell'associazione degli agri-

coltori lombardi lo confesso ad onore degli agricoltori romani e de'ca-

stelli. In fatti, come osserva il Comm. Pacelli nel Corriere di Torino,
la coltura de' campi lombardi e per irrigazione. Or che cosa si deve

irrigare nell'agro romano, il quale dopo pochi palmi di humus ha il

tufo? Inoltre, egli soggiunge : E un'illusione che 1'agro romano sia di

una fecondita straordinaria, poco meno che come le vergini terre di

America. II suolo dell'agro romano invece, nella sua massima parte,

si compone di una crosta di terra, di humus intrecciato di piante ra-

dici vegetali che mantengono a mala pena quell'humus. Ed e percio
che ogni tenuta dell'agro romano e coltivata necessariamente a quarti,

lasciando ogni anno tre quarti della tenuta in riposo, a pascolo, sia

per 1' ingrasso del terreno, sia per non isterilizzarlo con 1'assidua col-
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tivazione
;
e questa coltura a quarti 1'esperienza del secoli 1'hadimo-

strata assolutamente indispensabile, cosi e non altrimenti. Noi diamo

conto ai nostri lettori di questa visita degli agricoltori lombardi, come
d'un fatto e nulla piu, ricordevoli che dal dire al fare c'e in mezzo

il mare. Indichiamo poi, per finire, una difficolta che vien dal Fisco.

Al qual proposito il Messaggero racconta 1'accaduto al sig. Vaselli, che,

volendo coltivare un settanta ettari di terreno vicino a Roma, appena
conchiuso un fitto per 27 anni, fu afferrato dall'agente delle tasse,

che gl' intimo : Mi dovete pagare tre mila lire di tassa. E inutile

aggiungere che il sig. Vaselli a tal parlare pianto baracca e burattini.

4. Come i lettori sanno, si vuol celebrare in quest' anno ii 25*

anniversario dacche si tolse Roma al Papa. Finora tutti i disegni

escogitati andarono a vuoto, quali p. es. 1' adattarnento della platea

archeologica per una esposizione nazionale, Fesposizione stessa sui

colli Parioli, eccetera. Ultimamente pero un triumvirato compost*
del Ruspoli, Baccelli e Caetani hanno riunito un comitato, per con-

cretare qualche cosa. Di esso sono stati nominati presidente onorario

Raffaele Cadorna, che pianto i cannoni contro Roma, e tre president!

effettivi : D. Onorato Caetani figllo di colui che porto a Firenze il

plebiscite de' Romani (dopo che questi erano stati vinti dai cannoni);

Ouido Bawelli, patriota fin dal di appresso la breccia, ossia fin dal 21

settembre 1870
;
Em. Ruspoli, Sindaco di Roma. Tra le feste pro-

poste e notabile questa: I reduci delle patrie battaglie in un pros-

simo congresso presenteranno alia patria il conto o la fattura del-

Yaver fatta la patria e se la faranno pagare con tutte le concession!

di beni demaniali e di appalti che il Governo potra fare. Siccome in

$ue' festeggiamenti si vogliono passare in rassegna i beneficii entrati

in Roma pel buco di Porta Pia, VOsservatore romano cosi egregiamente

discorre. II sale onde e condito il discorso non toglie nulla alia verita

delle cose : La rassegna, esso dice, si potra fare in varie giornate. Ci

sara la giornata della liberta politica, cioe del regalo massimo che la

breccia era destinata ad apportare. In questa giornata una visita

a Montecitorio chiuso, all' Universita per ora anche chiusa, agli

ufticii pel domicilio coatto, alle aule dove si svolgono processi politici,

sara indicatissima. Ci sara quella per la moralitd pubblica, che si do-

veva contrapporre ai sistemi corruttori del governo Pontificio. Quel

giorno, data un'occhiata al plico Griolitti, al processo per sottrazione

dei documenti, all' inchiesta dei Sette, si potranno visitare il palazzo

della Banca Romana per commemorarvi gli antichi milioni, a quello

di Regina Coeli per lasciare senza far tanti giri le carte da visita a

molti benemeriti della causa nazionale, che accennano a scegliere

quello come luogo dfc convegno. JMella giornata destinata agli abbelli-

menti edilizii, i quali doveano fare di questo nostro villaggio una
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degna capitale, non sara fuor di luogo una escursione alle paludi del

Prati di Castello, di Porta Salaria, agli scheletri murarii abbandonati

per tutti i quartieri nuovi. Parecchie giornate prenderanno i tniglio-

ramenti economic*, perche la sezione delle imposte, quella de'fallimenti,

quella della speculazione rovinosa e della mendicita occupano troppa

estensione di classi, perche possa vedersene qualche cosa in un giorno.

Siccome poi non c' e festa senza gite ai cast&lli, e siccome i dintorni di

Roma entravano nel programma dei beneficii da arrecarsi, non meno di

Koma stessa, cosi una gita a Sambuci sarebbe indicatissima. Ma che

una giornata buona si dedichi ai rapporti col Vaticano, contro cui il

XX settembre si fece, contro cui la commemorazione si vuol fare.

Quei rapporti potranno esser simboleggiati in un quadro, che rap-

presenti la rivoluzione venticinque anni fa intesa a schiacciare il

Papato ;
e la rappresenti venticinque anni dopo con la mano mendi-

cante stesa al Papato, perche esso si commuova dell'opera rivoluzio-

naria e col suo intervento la salvi. In una parola se la festa vuol

esser sincera, deve rappresentare cid che gli autori della breccia pro-

misero e non mantennero, cio che essi millantarono e svani' come

fumo, cio che essi intesei'o distruggere e che giganteggia invece di-

nanzi a loro, fra gli impacci che essi han posto, piu sicuro, piu

splendido, piu arbitro che mai.

5. DECRETI DELLE CONGREGAZIONI ROMA.NE. 1.* Sulle imagini del

S. Cuore. Togliamo dall'egregio periodico romano Analecta ecclesiastica

la risposta, data fin dal 26 agosto 1891 dal S. Officio, sulle imagini
del S. Cuore. Ecco le dimande proposte alia detta Congregazione :

1. Se le imagini del S. Cuore di Gesu, rappresentanti il solo cuore

senza il resto del corpo, possano sicuramente dispensarsi. 2. Se a

Koma sono appro vate. 3.* Se devono ritirarsi dalle case de' fedeli,

ove sono soggetto di venerazione. La risposta ai tre quesiti e stata

la seguente : Le imagini del S. Cuore sopra descritte si possono per-

mettere come devozione privata, purche non si espongano al culto

pubblicamente. 2. Sulla sconsawazione d'una chiesa. II Yescovo di

Trento chiese alia Congregazione de' riti se debba dirsi sconsacrata

una chiesa da cui e stato tolto quasi tutto 1'intonaco del- muro e se

abbisogni di nuova consacrazione. La risposta dell' 11 gennaio 1894 e

stata negativa, ossia la chiesa non e sconsacrata, ne deve riconsa-

crarsi. 3.* Delle litanie da recitarsi in pubblico. Interrogata la Con-

gregazione de' riti quali litanie si possano recitare in pubblico, ri-

spose, il 6 marzo del 1894, potersi recitare solo quelle che sono nel

Breviario o nelle recenti edizioni del Rituale rornano approvato dalla

S. Sede; quanto alle aitre litanie, ivi non comprese, come p. es. quelle
in onore della S. Famiglia, del S. Cuore di Gresu, della Madonna

addolorata, di S. Giuseppe e di altri Santi, la Congregazione die ri-
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sposta negativa. 4. Delia benedizione de
}

Rosarii, corone ecc. fatta

dai Regolari. Quando si concedono simili facolta ai Regolari, v'e la

clausola : De consensu Ordinarii tui, ovvero De consensu Ordinarii.

Or ecco il dubbio : S'intende qui, con tal nome, 1'Ordinario della dio-

cesi ovvero il Superiore dell'Ordine, a cui appartiene il Regolare ? La

risposta della Congregazione delle Indulgenze, data il 22 luglio 1886

e il 2 gennaio 1888 e questa: Se quella benedizione a corone, ro-

sarii ecc. s'impartisce dentro il monastero, ovvero intra septa monasterii,

allora basta il consenso del Prelato regolare ;
se poi s'impartisce fuori

del monastero, in luogo di giurisdizione del Vescovo diocesano e ne-

cessaria la costui appro vazione. 5. Del ricorso ai tribunali laid.

La Congregazione di Propaganda dichiaro, il 4 e il 17 rnaggio 1886,

che non ammetterebbe niun ricorso od appello di sacerdoti che aves-

sero deferito ai tribunali laici un chierico senza licenza del Yescovo

od un Vescovo senza permesso della S. Sede. Dichiaro inoltre che

un ecclesiastico in una questione contro un prete od un Yescovo ce(

i suoi diritti ad un laico senza la debita licenza, rimane soggetto all<

disposizioni pubblicate contro i preti ricorrenti ai tribunali laici;

poiche tutto cio si considera fatto in fraudem legis.

6. Nel precedente quaderno a pag. 630 il nostro corrispondente

americano dava notizia di un articolo di Mons. Satolli nel North Ame-

rican Review sulle scuole cattoliche di Roma, mantenute per cura del

S. Padre. L'accenno ivi fatto ci ha eccitato il desiderio di saperne

qualche cosa di piu particolareggiato, che ora vogliaino comunicare

ai lettori. La cosa e di somma importanza, come tutto quel che tocca

1'educazione dei nuovi venuti alia vita. Per iscuole cattoliche di Roi

s'intendono quelle informate ai principii cristiani e percio piu o men<

opposte alle governative. Esse sono piu delle governative e munici-

pali, e fanno capo alia suprema direzione del Card. Yicario per mez2

di comitati di vigilanza, d'ispettori e piu di 200 direttori. In esse

seguono i programrni governativi, ma il metodo e inforraato a prin-

cipii cristiani. Le scuole per i giovani si possono olassificar cosi

scuole gratuite 28; scuole paganti 14; scuole serali 13; scuole catech

stiche 8; scuole industriali 4. Scuole per le ragazze: scuole gratuite 5(

scuole paganti 32; scuole domenicaU 18; scuole catecliistiche 7. S

inoltre scuole industriali e professionals 10; asili gratuiti 18 ; asili p

ganti 5 ; orfanotrofi 21. Passando dalle scuole elementari alle sup(

riori, lasciando da parte i numerosi seminarii ecclesiastic! e le scuol(

teologiche (di cui parlammo altre volte), si contano in Roma ben 2(

convitti, di cui 5 per giovani e 21 per ragazze tenuti da Religios(

Tra le scuole d'insegnamento superiore citiamo VIstituto Angela Mn
Ylstituto Massimo alle Terme, il Seminario Vaticano, il Collegio S. Mane

Ylstituto tecnico De Merode, il Collegio de
}

Carissimi a Piazza di Spagm
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Ylstituto normale di S. Caterina per le ragazze, di cui nuineransi 200.

II Yaticano per molte delle suddette scuole spende centinaia di mi-

gliaia di lire.

7. Nel palazzo Caffarelli sul Campidoglio ha dimora 1'Ainbasciata

prussiana presso il Governo italiano. Or quel palazzo ultimamente e

stato ceduto alia Prussia con un atto poco decoroso pel municipio ro-

mano. II Consigliere comunale, Comm. Pacelli, cosi ne scrive al Corriere

di Torino. Lo storico colle capitolino abbraccia nel mezzo i tre celebri

palazzi senatorio, de' Conservatori e de' Musei, tra i quali e la piazza

monumentale stupenda che tutti conoscono. A destra, piu in alto, e la

Chiesa di Santa Maria in Aracoeli di patronato del Comune di Eoma,
a sinistra e il palazzo gia Caffarelli. Fin dal 27 febbraio 1854, per

mezzo del Barone d'Arnim, incaricato d'affari di S. M. Federico Gru-

glielmo IY, la Prussia acquistava quel palazzo, per fame la residenza

della sua Ambasciata, dalla Duchessa Yincenza, vedova Caffarelli, in-

sieme ad altre annesse proprieta per la somma di scudi romani 82,720,

addossandosi inoltre la real Corte di Prussia 1'onere di pagare alia

Duchessa vedova Caffarelli una pensione vitalizia di scudi quaranta
rnensili. Fu allora che il pontificio Municipio di Roma, il quale aveva

da lungo tempo concepito il desiderio di venire in possesso della pro-

prieta capitolina Caffarelli per ampliare i suoi uffici, le gallerie, la

pinacoteca e decorare quella parte occidentale del colle capitolino,

agevolandone le vie di accesso e nuove aprendovene di comunicazioni

coi quartieri verso la Bocca della Yerita, e per avere, infine, in sua

proprieta tutto il colle capitolino (proposito romanamente degno e

bello) crede opportune di valersi del diritto di retratto prelativo (prezzo

di vendita da preferirsi) a forma della Bolla di Gregorio XIII Quae

publice utilia. E quindi per adempiere le condizioni da quella Bolla

prescritte deposito nella Cassa del Monte di Pieta la somma corri-

spondente al prezzo pagato dall' augusto acquirente ed emise di-

chiarazione di assumere tutte le obbligazioni da S. M. istessa assunte

nel contratto
;

il che fatto, nell'ottobre 1854 istrui giudizio di re-

trovendita prelativa... Ma gia si maturavano in Italia gli eventi

troppo noti, ai quali dava mano ausiliatrice in Eoma (con quella lealtd

diplomatica che tutti sanno) il Barone d'Arnim che ne fu poi cosi

ben pagato, come il leale uoino si meritava, dal Principe di Bismark.

Avvenne quindi che per manovre, cui qui non occorre ripetere, il giu-

dizio tra il Comune di Roma e lo Stato di Prussia resto sospeso. Tut-

tavia gli atti di depositi ed intimazioni da parte del Comune furono

seinpre continuati. Aperta per le artiglierie del Cadorna quella brec-

cia, della quale si va a celebrare il 25* anniversario e caduto per
violenza il Groverno pontificio, la nuova Amministrazione patriottica

del Comune di Roma stirno impossibile contrastare il possesso di una
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parte dello storico colle all'alleato di ieri e del domani. Se ne tratto piu
di una volta nel Consiglio, composto in tutto prima, poi in maggio-
ranza di liberali patriotti, inclinandosi sempre a definire la lunga ver-

tenza con una transazione tutta a beneficio dell'alleato germanico. Si

segui la solita tattica di procedere a passo a passo e preparare op-

portunamente il terreno ad un atto che non voglio io qualificare, ma
del quale il buon senso dei lettori puo fare facilmente giusto giudi-

zio. Ed ora la Giunta comunale di Roma presieduta dal Sindaco Don
Emanuele Ruspoli Principe di Poggio Suasa ha fatto presentare ai

Consiglieri una proposta di transazione, uno schema di comproniesso
che sottopone alia discussione del Consiglio... La maggioranza libe-

rale del Consiglio Comunale di Roma approvo il compromesso, pel

quale, mediante illusorii o nulli compensi di terreni e senza nesswu

corrispettivo per la rinunzia ad un diritto di prelazione, si e definiti-

yamente dato in potere dell' ambasciata germanica accreditata presso

la Corte del Quirinale il palazzo gia Caffarelli edificato sui ruderi del

tempio di Giove Statore. La minoranza cattolica del Consiglio si op-

pose indarno all'umiliante e dannoso compromesso, prendendo per ci<>

la parola i Consiglieri Pacelli e Marucchi. Quest'ultimo domando che

alineno il Comune si riservasse il diritto di proprieta per gli oggetti

che si sarebbero trovati negli scavi della preziosissima area ceduta al

tedesco contro la cessione da parte dell'ambasciata di una piu che

mediocre casuccia: ma a nulla valsero le eccellenti ragioni messe in-

nanzi dal valente archeologo prof. Orazio Marucchi. II Sindaco pro-

testo che il compromesso doveva approvarsi cosi come egli lo aveva

presentato e che cosi la lunga vertenza doveva definirsi appellando-

sene il sig. Sindaco anche al desiderio dell'Imperatore. E la maggio-
ranza liberale del Consiglio comunale di Roma approve tutto.

8. APPHNTO STOKICO. // Carnevale dei poveri. Del carnevale ro-

mano, noto e famoso nella storia, non e piu da parlarne, poiche e

finito. L'anno scorso appunto nel quaderno 1049, pag. 612, parlammo
della tnorte del tradizionale carnevale romano, adducendone le cause

;

e d'tor innanzi non se ne parlera piu. E degna di nota pero un'opera

pietosa d'un Circolo cattolico di Roma. La Romanina ogni anno du-

rante il carnevale raccoglie denari e vesti per le famiglie povere. Or

il 26 febbraio, la benemerita societa fe' godere un po' di carnevale ai

poveri, distribuendo le limosine e gli oggetti raccolti. La distribuzione

comincid alle 7 e termino alle 12 precise : una folia immensa veniva

a stento rattenuta da guardie di pubblica sicurezza e carabinieri. Ben

137 famiglie con precedente istanza furono accontentate, e altre 168

che mandarono istanze con ritardo; a 65 bambini furono donati bo-

netti, calze, ecc.,a molti operai disoccupati si distribui denaro e 3-00

boni delle cucine economiche.
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II.

COSE ITALIANS

1. L'antico Presidente de' ministri, Giovanni Giolitti, accusato di diffama-

zione; sua comparsa dinanzi al giudice. 2. II processo per la sottra-

zione de' document!. 3. La questione ecclesiastica in Italia e il March.

Di Rudini 4. Come furono cacciati i PP. Lazzaristi dall'Eritrea.

5. Appunti storici.

1. E lieccoci, amici lettori, nel sempre antico e sempre nuoTO

processo della Banca romana. A quante scene scandalose ha dato esso

gia origine ! E s'intende
;

trattasi di quattrini e quest! rappresentano

ogni cosa. Di qui vennero le note deplorazioni degli uomini politic!;

di qui gli scandali della Camera, la chiusura del Parlamento e la

necessita delle prossime elezioni. Ora v'e il processo del processo :

ossia, sottrattisi alcuni documenti nel primo processo, se ne fa un
secondo per tale sottrazione. Stimolato il Giolitti, gia Ministro al

tempo del primo processo, a metter fuori i documenti sottratti, eg Li

lo fece, come narrammo, consegnando un plico al Fresidente della

Camera. Ivi dentro erano cose non belle per molti, e costoro (in nu-

mero di nove) hanno dato querela al Giolitti comme diffamatore. E
sono, in capo a tutti, Francesco Crispi, capo del Governo

;
donna Lina,

sua consorte
;

il Cav. Cardella, suo segretario particolare ;
i Commen-

datori Martuscelli e Mazzino
;
1'avv. Panizzardi, fratello dell' addetto

all' ambasciata italiana in Parigi; Filandro Colacito, direttore della

Capitah; ed infine Omodei Ruiz e Guerriero Vincenzo. II Giolitti

era a Berlino e di la 1'antico Ministro, che aveva gia empito di Com-
mendatori Regina coeli, fu chiamato a comparire sul banco degli ac-

cusati in Italia. Egli e disceso dal settentrione, ha valicato le Alpi
e presentatosi a testa alta ai suoi giudici, ha detto : Yoi non mi

potete giudicare ;
i fatti di cui mi chiedete conto accaddero quand'io

era primo Ministro
;
rendero conto solo al Senato divenuto Corte di

giustizia. D'altronde io non ho pubblicato nulla contro nessuno,
avendo solo consegnato un plico suggellato alia Camera che e sovrana.

Ha, di piu, asserito avere lui avuti que' documenti per via privata,
come Presidente

u
del ministero. Dopo cid, con gran serenita e piu au-

torita di Ministro che peritanza di reo, ha obbligato il giudice a re-

gistrare la sua memoria a stampa e sottoscrivere la sua eccezione

d'incompetenza. L'interrogatorio duro pochissimo e i giornalisti che

aspettavansi chi sa qual nutrimento alle loro chiacchiere, rimasero a

denti asciutti. II Giolitti non e nuovo alia vita. Vedremo chi vincera

nel duello tra lui e il Crispi, tra il Piemontese e il Siciliano. Da tutto

Strie XVI, vol. 1, fate. 1074. 47 9 marzo 1695.
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cio si vede che siamo al principio di nuovi scandal!
;
e chi sa che non

vengano fuori nuove vergogne e nuovi plichi. Si da cosi un bel comin-

ciamento alle nozze d'argento della breccia di Porta Pia. La rivolu-

zione pare sia condotta dalla Provvidenza a sciorinare le sue prave

opere alia luce del sole, nella sede augusta del Papato. La deposi-
zione del Giolitti fu fatta il 28 febbraio dinanzi al giudice istruttore

De Feo. L'eccezione di incompetenza fatta dal Giolitti fu respinta e

quegli fara appello ad altri tribunali, e la sentenza (che alia perfine
non e che un preliminare al processo) non si avra cosi presto.

2. Oltre il processo per diffamazione, che pud dirsi quasi cosa pri-

vata, pende sul Giolitti e su parecchi altri 1'altro processo per sot-

trazione di documenti. Questo ebbe origine fin da quando si sparse
voce che nelle perquisizioni fatte in casa del Tanlongo e del Lazza-

roni, dal 19 al 23 gennaio 1893, si fossero sequestrate alcune carte

dagli stessi agenti della polizia. Riferimmo gia a suo tempo le scene

accadute ne' tribunali in tale occasione e la meraviglia de' circo-

stanti. II 25 febbraio il Procuratore generale del Re, Cav. Levastano,
adunatasi la sezione d'accusa della Corte d'appello, chiedeva che il

gia Questore Felzani ed altri official! di pubblica sicurezza, rei del

delitto menzionato fossero^viati al tribunale correzionale. I difen-

sori de' rei allora presentarono alcune memorie a stampa, nelle quali
chiedevano 1'assoluzione degli accusati e un supplemento d'istrutto-

ria del processo, supplemento consistente in udire anche le deposi-
zioni del gia Presidente de' Ministri, Giovanni Giolitti e dell'on. Ro-

sano, suo segretario. La sezione d'accusa ha accolta la supplica de'rei

e ha deciso che vengano uditi il Giolitti ed il Rosano. In fatti, dice

bene il Felzani nella sua difesa, sarebbe stato un errore la scis-

sione della causa del Giolitti da quella dei funzionari, e la richiesta

che per 'quest! si vada oltre. Si vada oltre? Ma se si potesse provare
che i sottrattori sono quelli che il Giolitti indicherebbe, e non gli ac-

cusati present!, perche voi volete privare costoro della piu valida di-

fesa che potrebbe venire dalla parola del Giolitti? Eppure, voi ave-

vate il dovere di esaminare 1'ipotesi che davvero i documenti non

fossero arrivati al Giolitti per la via della P. S.
; imperocche non pud,

in questo processo, non esser fatto il quesito: se veramente, nel mo-

mento delle perquisizioni, potessero ancora esistere documenti, il cui

possesso dal ministero non si fosse potuto per altra via ottenere che

per quella della pubblica sicurezza. Anche in quest 'affare il Gio-

litti dichiaro 1' incompetenza de' tribunali ordinarii.

3. Si fa un gran parlare su pe' giornali d'un colloquio del Di Ru-

dini a Milano con uno scrittore della Lega Lombarda. II colloquio verso

sulla politica ecclesiastica, ossia sulle relazioni tra la Chiesa e lo

Stato. Registriamo qui quel che disse il Di Rudini e quel che diciamo
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noi cattolici. II Marchese parlo, al solito, da liberate: e liberate signi-

fica uno che non riconosce pienamente 1'autorita divina della Chiesa

e quindi la n ncessila della subordinazione della societa civile alia reli-

giosa, ossia dello Stato alia Chiesa nell'ordine religioso. Ad ogni modo

e bene che 1'antico Presidente abbia toccata la questione religiosa,

che e la prima che sta in fondo a tutte le altre questioni. Cio posto,

ecco la parte principale del suo discorso. Per me, disse il Marchese

siciliano, non vi ponno essere che tre sorte di rapporti fra la Chiesa

e lo Stato : o la persecuzione dello Stato contro la Chiesa o il con-

cordato o la liberta. Della persecuzione non e il caso di parlare ;
nes-

suno la vorrebbe e non e certo cosa per il secolo decimonono (?). II con-

cordato e il rapporto che dal punto di vista politico avrebbe le mie

simpatie. Sarebbe tale 1' importanza politica di un accordo formate

colla Santa Sede, che io non esiterei nel dire alia Chiesa di scegliere

pure quel modulo di concordato che piu le aggrada : quello stipulate

colla Francia, coll'Austria o qualsiasi altro : arrivo a dire in questo

caso : quello della nazione meno favorita. Al Ministero che lo stipu-

lasse converrebbe poi presentarlo alia Camera; una Camera eletta in

seguito alia stipulazione di un concordato, che determinasse i catto-

lici a partecipare alle elezioni, non potrebbe certo essergli ostile. Ma
la stipulazione di un concordato suppone un riconoscimento reciproco

da parte dei contraenti
;
ora qui nasce la difficolta, che frustra i

buoni propositi. La Chiesa non s'indurrebbe, oggi, a trattare per un

accordo collo Stato italiano in Roma. Resta quindi il terzo modo : la

liberta. Cioe, mantenendo ferme le disposizioni fondamentali che sono

contenute nella legge delle guarentige, dare ai rapporti fra lo Stato

e la Chiesa quella forma liberate, che io vorrei vedere estesa a tutto

il modo di intendere e di esplicare le funzioni dello Stato
; quella

dottrina liberate che, escludendo ogni ingerenza dello Stato dal campo

geloso della coscienza e del pensiero, mi pare la piu idonea a disci-

plinare con serena equita nella societa nostra le questioni che si rite-

riscono alia vita delle diverse associazioni, alia loro personalita giuridica,

al loro diritto di possedere, alia facolta d' insegnamentp, di propa-

ganda e di apostolato. In America la Chiesa e trattata cosi e se ne

trova bene. Io credo che questa sia I'unica via possibile ora, e che

essa possa condurci poi, lentamente forse, ma sicuramente, ad una
,

pacificazione razionale e feconda. II partito moderate, premuto da gravi

contingenze, devio da questa che pure era la sua dottrina fondamen-

tale, ed ebbe forse (?) dei torti verso la Chiesa; la legge di soppressione

delle corporazioni religiose, per esempio, quale venne fatta, fu forse

un errore; ma in quanto mi riguarda personalmente, nel 67 io non

ipparteneva alia Camera e la legge del 70 fu un corollario di quella
lei 1867. Fin qui il Di Rudini, il quale fini con accettare la for-
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mola del Cavour : Libera Chiesa in libero Stato. Noi cattolici tro-

viamo una gran confusione in tutto cid
;
confusione che restera sem-

pre, finche non si riconosca il principio cattolico che la societa civile

deve esser subordinata alia religiosa in quel che riguarda 1' ordine

religiose. Finche lo Stato non s' informera a questo principio, le rela-

zioni tra esso e la Chiesa (checehe si dica e faccia, quali che sieno

le forrnole) saranno sempre relazioni di persecuzione dello Stato contro

la Chiesa. E tale e in fatti anche quella rimessa fuori dal nostro

Marchese colle belle parole : Liberia della Chiesa. La liberta per lui

comincia dall'approvare, riguardo al Papa, la spogliazione dell' indi-

pendenza territoriale e dall'assoggettarlo alia legge delle guarentige

con tutte le conseguenze che da questa privazione di liberta possono

conseguire e che pur troppo vediamo co' nostri occhi. E come se uno

invadesse la casa altrui, rilegando il padrone in un angolo di essa, e

poi gli dicesse : Tra noi non vogliamo rapporti di persecuzione di

uno contro 1'altro, ma di piena liberta. E una liberta di nuovo

genere, che il Marchese non accetterebbe certo in casa sua, ma che

egli crede ottima per la Chiesa. Ecco che cosa sono i liberali. Scipione

si disse Africano per aver distrutta Cartagine ;
i liberali si sono detti

cosi, perche hanno abolita la liberta per la Chiesa. II Di Rudini pero

ha detto qualche verita e di cid egli va lodato, specialmente per questa :

LA CHIESA NON VTJOLE E NOW pud RINUNCIARE ALLE SUE RIVENDICAZIONI.

4. La colonia eritrea non e priva di glorie laiche; non pero come

la madre patria. II processo Livraghi e qualque altro fatto, gia nar-

rato in queste pagine, lo testificano. Or eccone un altro tutto fresco.

E il niodo poco gentile onde per decreto del Baratieri furono cac-

ciati i PP. Lazzaristi francesi e le Snore. Riportammo gia il laconic*

decreto. Il Carriere nazionale riferiva teste una lettera d'una Suora

italiana, addetta a quella missione
;
lettera che e un bel documento

del modo onde fu eseguito il decreto. Eccola : Aden, 7 febbraio 1895.

Carissimi. Eccomi in Aden per quattro o cinque giorni. ^enne il

giorno in cui il Signore mi domando il sacrifizio della mia cara mis-

sione, del mio caro Keren e delle mie care morette; mi si schianta

il cuore al ricordo degli ultimi giorni con loro trascorsi... pazienza...

fiat... fiat! Fummo espulse dalla Colonia eritrea : se si tardava an-

cora, saremmo state accompagnate dai carabinieri...; tutto questo e le

vigliaccherie commesse ci vengono dai nostri cari patrioti italiani. Id-

dio li perdoni e gliela mandi buona... Malgrado disgusti, pene e

contraddizioni senza numero, il Signore ci aiuto con mano veramente

visibile : nulla ci accadde di sinistro, ne durante i sette giorni di fa-

ticoso cammino per deserti e montagne, ne durante la traversata

marina di tre giorni. Avrete letto sui giornali le calunnie cui fu

fatta segno la nostra missione : non credetevi
;
sono pretesti per espel-
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lere la missione, perche francese. Sono ammirabili i nostri missionarii

Lazzaristi pel modo in cui ricevettero e cedettero i loro diritti ai

ITrati Cappuccini italiani. Se sulla terra non trovano che calunnie,

in cielo troveranno la ricompensa. La nostra partenza mise in iscom-

piglio quest! nostri cari abissini : fu tanto il livore contro di noi che

si pagarono persone che ci fischiassero fino al battello, e rispondes-

sero con beffe alle dolorose grida delle nostre infelici morette. Se non

avessi la pena in cuore, potrei godere della posizione eccezionale di

Aden : sono case fabbricate su montagne circondate dal mare : nuovi
;

^tipi: si parla arabo, inglese, francese, italiano. Qui giunte coi Mis-

; sionarii, essi ricoverarono presso i Cappuccini francesi
;
e noi Suore

. dovemmo per la piccolezza delle case delle Suore Cappuccine, allog-

giare in un hotel ove ci diedero un alloggio a parte con tavola par-

;ticolare. E per noi una novita il inoretto che fa agitare durante il

Jpranzo
un grosso ventaglio appeso al soffitto della camera. Scriverei

>i'. tutta la mia famiglia, ma il mio cuore e pieno e non so come in-

[t-cominciare: pregate per me e credetemi nel Signore. Vostra aff.ma...

5. APPUJSTTI STOBICI. 1. Nuova scuola di religione a Bologna. La ce-

K rimonia dell'apertura solenne fu celebrata nella chiesa de' Filippini,

|il
17 febbraio. Questa scuola ha sede nello stesso palazzo arcivescovile

e n'e direttore Mons. Giovannini. Sara divisa in due corsi: uno m-

llferiore, diviso in cinque sezioni, per gli studenti del ginnasio infe-

riore e delle scuole tecniche
;

1'altro superiore, diviso pure in varie

nsezioni, per gli studenti delle ultime classi ginnasiali, delPistituto

jteenico e del liceo; una sexione speciale e destinata agli studenti

Itmiversitarii e conta gia una ventina di inscritti. Nel corso inferiore,

|ftalla spiegazione ragionata del catechisino elementare sara aggiunt

,
un corso esplicativo del culto cattolico. II corso superiore avra per

1 oggetto speciale il dogma e la esposizione dei doveri morali. La se-

\vzione universitaria infine dara un vero corso di teologia rationale e

Ibi storia ecclesiastica. 2. Statistica de
}

convitti maschiliin Italia. E
stata ricavata dalle tavole del Comm. Bodio e pubblicata dal Popolo

I
-romano. Nell' anno scolastico 1891-1892 erano aperti in Italia 963

1

convitti, che accoglievano 59,964 convittori. Di questi 963 convitti

erano: 39 nazionali con 4319 convittori; 13 governativi con 1467

i' -convittori; 19 prooinciali con 1413 convittori; 70 comunali con 4722

. -convittori; 236 di fondazione pia con 15,055 convittori; 303 seminarii

con 18,486 convittori; 283 privaii con 14,502 convittori. II primo

posto dunque 1'occupano i seminarii, il secondo i convitti di fonda-

: "zione pia, il terzo i privati e 1' ultimo i governativi. 3. La grande

i'tfiem di cose alimeiitari. Questa e stata tenuta in Roma al Politeama

Adrian o, eel ha mostrato i progressi che si vanno facendo in Italia in

questa parte. In una cosa stiamo ancora molto indietro agl'Inglesi
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ed ai Frances! (primi maestri in cid), vogliamo dire Yimballaggio delle
'

merci, il che e 1'istesso die il saper vendere. A dare una qualche
idea di questa fiera, offrianio qui ai lettori 1'elenco delle ricompense I

inaggiori, date dalla conimissione giudicatrice agli espositori. Eccolo.
;j

Grande medaglia d'oro del Re alia ditta Lazzaroni di Saronno per -

Pincremento dato in Italia all' industria dei biscotti fini. Medaglia
d'oro del ministero d'agricoltura al Cittadini di Porto Recanati, per

j

la sua serie di vini cornuni da pasto e da esportazione. Medaglia
'

d'oro ai signori : Pietrangeli Urbani e C. di Orvieto, per vini "bian-
-J

chi
;

Baldini e C. di Camaiore, per olii
;

Farsetti di Arezzo, per
jj

olii
;
Rocchi Cesare di Bologna, per salati

;
Galbani David di Mag-

gionico, per formaggi ;
Lazzaroni di Saronno, per biscotti

;
Ma-

scheroni di Sant'Angelo lodigiano, per burro
;

Fratelli Gancia di j

Canelli, per moscato spumante ;
Micocci di Roma, per tartufi e altri .*

prodotti in conserva. Grande diploma d'onore ai signori: Lancia di ]

Torino, per brodi e carni conservate
;
Farinelli Giuseppe di Comae- J

ehio, per anguille marinate; Zerioli di Castel San Giovanni, per

uve da tavola
;
Di Gennaro, Marini, Galliano ed Olivieri, per co- j

gnac e liquori. Conferma del diploma d'onore a Facchini Antonio di
|

Modena, per pollame ingrassato. Conferma di medaglia d' oro ai si-

gnori : Giannini e Matteucci di Lucca, per olii
;
Laniberto Colonna

di Amelia, per olii
;
Yaresi di Pavia e Pilati di Soresina, per for- 4

maggi. Le quali ricompense danno anche un' idea delle cose esposte. 1

III.

COSE STRANIERE

TRENTINO (Nostra Corrispondenza speciale). 1. Un cenno della vita del-

1'Arciduca Alberto. 2. Virtu eristiane di lui e morte edificante.

3, Carita singolare del medesimo per i soldati bisognosi e per gl' isti-1

tuti religiosi; industria e miglioramenti introdotti da lui nelle sue im-1

mense tenute.

1. L'Arciduca Alberto, morto il di 18 febbraio alle ore 13 quia
in Arco (Tirplo), nacque il 3 agosto 1817 a Vienna, primogemto
del celebre Arciduca Carlo, che sconfisse i Francesi ad Aspern (Au-

stria inferiore). Fatto adolescente si dedico alia professione mili-

tare, nella quale persevero sino alia morte, prestando all 'Austria ed,^

alia dinastia i piu eminent! servigi, tanto in tempo di guerra, quanto^
in quello di pace. Compiuti splendidamente gli esami, fu nominator

colonnello, e nel 1837 entro nel reggimento Yimpffen. II suo avan-

zamento fu rapido quanto mai. Nel 1840 generale maggiore, nel 1843-

tenente maresciallo e nel 1845 comandante generale dell'Austria infe-

riore e superiore e di Salisburgo. Nel 1848, essendo comandante di
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Vienna, lascio questo posto per seguire Kadetzky in Italia, e si fu

allora che ebbe occasione di segnalarsi nel combattimento di S. Lu-

cia. Fece spiccare la sua grande tattica nel 1849 alia celebre batta-

glia di Novara, dove la sua divisione fece testa al nemico, fino al-

1'arrivo dei rinforzi. Piu tardi partecipo alia presa di Livorno; il

19 decembre 1849 fu nominate coniandante del terzo corpo d'esercito

in Boernia; nel 1850 generale di cavalleria e nel 1851 governatore

generale in Ungheria. Eimase in quest' ufRcio fino al 1860, quando
fu fatto comandante dell'ottavo corpo a Yicenza, e nel 1863 ebbe la

nomina di Feldmaresciallo. Scoppio la guerra del 1866, ed egli, assai

pratico del Veneto, ebbe il supremo comando delle operazioni mili-

tari contro 1'Italia. La splendida vittoria, riportata sulla stessa a Cu-

stoza, gli guadagno celebrita e gloria indelebile. Dopo tale splendi-

dissimo fatto di armi, 1'Arciduca fu insignito della Gran Croce del-

1'ordine di Maria Teresa, ed il 10 luglio dello stesso anno fu nominato

comandante del corpo d'operazione del Nord contro i Prussiani. Intanto

perd si conchiuse 1'amnistia, a cui poco dopo segui il trattato di pace.

Dopo la guerra del 1866, 1'Arciduca feldmaresciallo Alberto tutto si

diede al riorganamento dell'esercito, ed in tale lavoro, a cui erasi

dedicato intieramente, continuo imperterrito sino alia morte. Sposo il

1 niaggio 1844 la principessa Ildegarda di Baviera, che mori il 2

aprile dell'a. 1864. N'ebbe due figlie : Maria Teresa, nata il 15 lu-

glio 1845 e maritatasi il 18 gennaio 1865 col cluca Filippo del Wiir-

temberg ; Matilde, nata il 25 gennaio 1849 e morta il 6 giugno 1867

per ferite riportate dal fuoco, appiccatosi alle sue vesti.

2. L'Arciduca Alberto era una colonna fortissima della monarchia,
T amico fedele ed il fido consigliere dell'Imperatore, e il perno, diremo

cosi, principale dell'esercito, a cui aveva dedicata la vita intera, e di

cui fu e rimarra sempre fulgida Stella e splendida gloria. Ma piu
ancora che sostegno del trono e gran capitano, il compianto Arciduca

fu sempre uomo di virtu non comune. La sua indole di cristiano non

gli permetteva la vilta degli umani riguardi : in private ed in pub-
blico manifestavasi fervido cattolico, osservatore fedele delle leggi di

Dio e della Chiesa, amabile ed indulgente verso tutti. E, quando
nell' ultima sua malattia gli venne recata la notizia che il Santo

Padre lo benediceva, esulto, dettando poco prima d'entrare in agonia
la risposta di ringraziamento al Pontefice. La sera del 17 febbraio.

(cosi ne descrive gli ultimi momenti la Voce Catlolica di Trento) 1'au-

gusto infermo, accortosi della gravita del suo stato, chiese egli stesso

il SS. Yiatico che gli fu recato alle 17 1

/ 2 coll'accompagnamento del

Capitolo, di tutto il Clero e delle autorita municipal! e giudiziarie

nonche di gran numero di cittadini e forestieri. Nella camera di sua

Altezza vi era la figlia Maria Teresa la quale, inginocchiata vicino al
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letto, da nn libro di devozione preleggeva ad alta voce la preparazione

alia Comunione. Prima di ricevere il Santissimo, per espresso desi- J

derio dell'infermo, furono chiamati nella camera e nell'anticamera I

tutti gli addetti alia casa, che erano oltre 50, e, dopo che fii
comu~j

nicato alia loro presenza, domando 1'estrema Unzione e la benedizione- j

papale, come anche fu fatto. Era uno spettacolo molto solenne e com-1

movente; 1'uomo che in altri tempi pieno di vigoria aveva sildato sui
|

campi del valore mille volte la morte, anche in questi terribili I

momenti
, quantunque oppresso dagli anni e dai male, non si sgo-j

menta dinnanzi a lei, ma intrepido, rassegnato in quel Dio che tanto
|

amo, pregando 1'aspetta ! Con voce intelligibile, colle mani congiunte- 1

accompagna le preghiere del saeerdote, e quando la pietosa cerimoniaj

fu finita: Ora, disse, sono contento, perche ho ricevuto il mio Dial

ed ho potato dare un buon esempio.

3. Quanto amore egli sentisse per 1'esercito, lo provano le
ricchej

istituzioni da lui fondate in bene del medesimo. Tra queste nomi-J
niamo il Fondo Alberto, istituito 1'a. 1869 con munificenza sovrana.l

Esso e destinato a soccorrere con imprestiti gratuiti gli ufficiali biso-J

gnosi, ritogliendoli alle ngne degli usurai, ove i meschini soglionol

lasciare e vita e onore. II fondo ammonta ora alia somma di 1,606,695-a

fiorini, ed ha gia soddisfatto a 29,581 richieste collo sborso di 5,234,0001
fiorini. Inoltre il buon Arcidnca spendeva assai del suo segretamente |
in sovvenimento dei soldati poveri ed invalidi. Ne meno operoso e-j

caritatevole si addimostro egli nell'introdurre nei suoi vasti dominii

(duemila e settanta chilometri quadrati),
a sollievo di molte famigli<

di operai, tale industria ed amministrazione che sono una meravigliaj

Tra questi primeggiano quello di Teschen nella Slesia, di Saybuscl

in Galizia, di Altenburg e di Belije in Ungheria. A Teschen ed
v

Trzinietz, poste in riva all'Olsa, il medesimo ha innalzato svariatis

sime officine, e nelPultimo luogo ha fatto fabbricare per gli open

chiesa, scuole, ospedali, farmacia, oltre le fondazioni d'istituzioni p<

le vedove e gli orfani. Non havvi ritrovato, acconcio a promuovei

1'industria e 1'agricoltura, di cui egli non facesse pro; ed in quest

aveva di mira istruire 1'agricoltore e 1'operaio di manifatture, ed ecci-

tare gli altri proprietarii a seguire il suo esempio. Kispetto alle su<

beneficenze e da aggiungere che non rifiniva mai dal largheggiare coa"

quelli istituti che sono intenti a sollevare le miserie del popolo. Alia.

Congregazione delle Figlie dell'Amor Divino, istituita per reducaziono-

delle figlie del popolino, nei luoghi meno provveduti, 1'Arciduca dond>

un castello ed i terreni in Brala (cittaduzza nei confine della Slesia.

e della Galizia) e di tanto le continue il suo favore ed aiuto che in

breve corso d'anni si e diffusa mirabilmente. Ne si vuole tacere 1'atto

ultimo di sua vita, onde per sentimento cristiano voile si tenesse Ion-
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tano dalla sua bara il lusso profano de' fiori che e tanto in voga a

"Vienna. Oh ! avesse pur 1'Austria molti degli Arciduchi Alberti !

INDIE OUIENTALI (Nostra Corrispondenza). 1. Origine della lebbro-

seria S. Giuseppe in Mangalore. 2. Appello alia pubblica carita e

nuovo stabilimento pei lebbrosi in Kankanadi. 3. Descrizione del

medesimo e qualita della cura intrapresa la prima volta dal Direttore

P. Aug-usto Miiller. 4. Aiuti morali. 5. Testimonianze di persone

autorevoli. 6. Conclusione.

1. Chi viaggiando per le Indie Britanniche, attraversa il Slid Canara

e si ferma a vederne la negoziosa metropoli Mangalore, non si ri-

mette in cammino prima d'aver visitato la lebbroseria di S. Giuseppe,

trattovi dalla fama, che i giornali inglesi ed americani hanno sparsa,

degli splendidi suceessi ivi principalmente ottenuti nella cura della

tremenda malattia.

Del vasto ospizio, soltanto pochi anni or sono, non esisteva pur
Tidea. Grli infetti di lebbra erano un vero rifiuto della societa. Ra-

mingavano per lo piu mendicando la vita, col mettere in mostra lungo
le vie piu frequentate o su per le pubbliche piazze i loro tabidi mon-

cherini e le loro ulceri fetenti, oggetto di ribrezzo e di compassione
e ad un tempo non leggiero pericolo di contagio. Qualche scarsa ele-

mosina gittata da lontano, il divieto lor fatto d'accostarsi di troppo

ai passeggeri, 1'abbandonarli quasi del tutto nel maggior bisogno

"degli ultimi stadii del male, ecco tutte assommate le sollecitudini, che

<la filantropia dei Bramani e dei Pastori Evangelici si pigliava di

Ma non si tosto ai lidi remoti del Malabar approdarono i Mis-

sionarii della Compagnia di Gesu, quasi tutti giovani reclute delle

vostre province venete e lombarde, le cose cambiarono aspetto, e

que' derelitti trovarono cuori generosi, che con nuovi prodigi di cri-

f fitiana carita si consacrarono alia loro cura.

Nel 1883, un piccolo carro, tirato da un solo bue, fermavasi di-

nanzi alia porta del Seminario di Jeppoo. Yi stava sopra una donna

lebbrosa, gia tutta un marciume di piaghe. Due giovani pagani di

buona casta raccompagnavano. Era una madre, che gli stessi figli

suoi, piu non reggendo a prestarle assistenza, abbandonavano nelle

jnani dei Gesuiti.

I Padri furono colti all' improvviso, e non avevano come allog-

giaiia; ma non si sgomentarono. Ravvisando nel fatto quasi un avverti-

roento del cielo, credono sonata Fora di eseguire un disegno da lungo

tempo vagheggiato. Con quella prontezza di risoluzione ed energia
d'azione di che sono capaci i Figli del Lojola, in pochi giorni costrui-

cono una casetta, ne dessa e. ancora ben condotta a termine, che a

breve distanza gittano le fondamenta di un'altra. Questa servira per gli
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uomini, in quella gia 1' avventurata inferma ha assaporato di quali
delizie safristorare i diseredati del mondo la carita di Gesu Cristo.

Con questi umili principii s'inaiigura il primo asilo pei lebbrosi in

Mangalore.

Qui non iscarseggiano i mezzi
;
mancano del tutto. Ala poco im-

porta ; perocche grande e la confidenza in Dio di tutti i missionarii

e specialmente del E. P. Au gusto Miiller, direttore delFospizio, di cui

scriveva la Grazzetta di Madras : Egli crcde, che la sua sia una buona

opera, e che Dio o per una via o per un'altra la fara andare innanzi.

Un giornale cattolico non tralascio di descrivere a lungo le stret-1

tezze specialmente di quei primi tempi, quando or 1'uno or 1'altrolH

de'Padri, finita la scuola nel loro vicino Collegio di S. Luigi, accoin- 1

pagnavansi a cinque o sei ragazzi dell' Orfanotrofio, e tutti insieme
-J

allegri e content! si recavano al nuovo asilo per prestare 1' opera delle ,;

proprie man! in quelle poche ore della giornata, che loro rimanevano I

ancora libere. Entrati e pigliate tutte le precauzioni, che 1'arte e la

prudenza suggeriscono, si mettevano ai cenni del Fratello infermiere
r
I

gareggiando maestri e scolari nel rendere ai malati i servigi piu abietti '3j

e piu ributtanti ed industriandosi di corrispondere ad ogni minimo loro j
desiderio. Meravigliavano que' meschini per lo piu pagani, non usi a

*

tanta finezza di cortesie ed a si tenere prove d' affetto, e commossi e I

consolati giungevano le loro mani corrose, ringraziando i loro bene- 1

fattori ed imploiando su loro le piu elette benedizioni del cielo.

2. La citta di Mangalore si scosse a queste prime notizie, ed il Si-

gnor Palmer, protestante convertito, incomincio subito a fare appellp |
alia pubblica carita, trovando in ogni luogo generosa corrispondenza. J
Ed in buon punto : poiche le case dovutesi per necessita fabbricare nel

:j

quartiere di Jeppoo, oltre che s' alzavano in una posizione non abba- J

stanza opportuna per una cura radicale della lebbra, s' erano fatte >

ormai troppo anguste al bisogno. II Governo dono un buon tratto di

terreno, un altro ve 1'aggiunsero le monache di Santa Teresa
;

i si- ^

gnori Morgan e figli offrirono 5000 tegole ;
110 Eupie si raccolsero ^

fuori di Mangalore^ mentre nella citta fu aperta una sottoscrizione di 'I

beneficenza, che piu tardi si estese anche ad altre. Lo stesso municipio,

ad onta delle opposizioni de' protestanti tedeschi, missionari-mercanti,

come li'chiamano in questi paesi coloro che li conoscono, fini col fare I

un piccolo annuo assegno di 150 Eupie. Per ultimo Sua Eccellenza I
il Governatoie di Madras, Lord Wenlock, per tacere di molti altri de- ,

gnissimi personaggi, colla sua nota benevolenza incoraggio in ogni

miglior maniera i Padri a proseguire nella loro benenca impresa.

Breve : il primo marzo del 1892 una commovente processione sfilava

a Kankanadi, uno de' piu bei punti della citta. Si vedevano venire

su per la strada, adagio adagio, a due a tre, con le loro meschine
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sostanze sotto il braccio, delle povere figure d' uomini, mentre altri

ancor piu malconci erano trasportati sui carri. AlFallegria, che non

ostante le loro pene, mostravano in volto, ai saluti, che con grida

mandavano ad alcuni loro ben noti aniici, che sulla porta de' nuovi

locali, vasti ed a meraviglia arieggiati, davano loro il benvenuto, di

leggier! s' intendeva, che qualche cosa avveniva, che agli uni ed

agli altri sommamente stava a cuore. II traslocamento dalle vecchie

case di Jeppoo al nuovo asilo di Kankanadi era gia un fatto compiuto.
La recente costruzione, di gia capace di piu che cinquanta amma-

lati, e tutta disegno del P. Augusto Milller. Non ha certamente lo

splendore degli spedali europei, dove spesse volte si ha piu rignardo
al lusso, che alle comodita degli ammalati

;
tuttavia nella sua rustica

semplicita e elegante e mostra quanto si avvantaggiano nelle prati-

che utilita le opere dell' ingegno sostenuto dall' esperienza. Piuttosto

che un solo edificio essa e un gruppo di case a determinata distanza

1'una dall'altra ed insieme riunite da porticati e da un semplice muro,
che finisce col cingere un ampio giardino e la tettoia dei bagni. Dal-

1'un de' lati e 1' umile casuccia dello stesso P. Miiller, che ama di

invigilare personalmente tutto 1' andamento del suo caro asilo : dal-

1'altro la farmacia, apertasi con tutte le necessarie 'facolta, non solo a

vantaggio de' lebbrosi, si ancora di ogni sorta di poveri, ai quali le

medicine si dispensano gratis. Quindi vengono le stanze del medico

assistente. Suo ufficio e visitare ogni giorno gli ammalati
; provvedere

che le prescrizioni sanitarie vengano fedelmente eseguite ; prestare

gratis 1' aiuto dell'arte sua, a cjuanti vengono a consultarlo allo sta-

bilimento. Sono ogni anno piu di 15,000 quei che se ne giovano e tre

buoni quarti di essi ricevono per di piu gratis anche le medicine.

3. Se ti vien talento d'entrare nello stabilimento ed hai fibra

da reggere all'orribile fiatore, che non ostante gli acidi disinfettanti

esala dalle corsie, il P. Direttore t' accompagnera volentieri in per-
sona e ti dara tutte quelle spiegazioni, che brand. Eitirarti per il

pericolo di contrarre la malattia, sarebbe vano timore. La lebbra non
si attacca che per contatto

;
ond' e che i lebbrosi stessi hanno cura

di rimanersi a una certa distanza da! visitatori. II peggio, che ti

possa incogliere sara di venir meno alia lor vista, com'e toccato ad

altri : ma se pur cid t'avvenga, non sara senza il vantaggio di porti
in grado d' apprezzar meglio il sacrificio degli int'ermieri, che alia

loro assistenza hanno consacrata la vita.

L' ingresso e stupendo. I lunghi filari di piu che trecento piante
ombrifere di cocco, che lo prospettano, i simmetrici viali fiancheg-

giati da rigogliosa verzura, che vanno a sboccare alle rispondenti

abitazioni, la cappella, nella quale da tutte le circostanti case si

pud vedere il sacerdote sull' altare, 1' ordine, la pulizia, un non
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so qual decoro, fanno subito la piu bella impressione. Le case, nelle-

quali secondo il diverse sesso e le diverse fasi del male sono distri-

buiti i lebbrosi, sono tutte separate 1' una dall'altra, come ho detto v

e molto semplici. Si levano dapprima due linee di colonne di pie-

tra, che si piantano ad uguali distanze
; quindi s' innalzano le pareti

di loto, che si indura sempre piu, purche sia difeso dall'acqua dei

monsoni
; sopra di queste si mette il tetto di legno coperto di tegole,.

il quale sporge tanto in fuori, da formare tutto intorno una tettoia

e scende cosi basso, che per entrarvi sotto bisogna sempre piegarsu
Accanto a ciascuna casa si trovano distinte officine, dove quelli che-

stanno meglio cacciano la noia dell'ozio, lavorando a vantaggio di chi

sta peggio. Anche i cortili, dove all'ombra degli alberi scendono'i

convalescent! a prender aria ed a divagarsi, sono parimente distinti
;

si grande e la diligenza di scansare il pericolo che i piu avanzati nel]

malattia sieno causa d'infezione per quelli, che incominciano a gin

rire. Si potra tuttavia comprendere quanto maggiore spazio sarebb*

ancora necessario, per poter eseguire appiene il disegno del perfettc

isolamento di ogni singola classe anche secondo le diverse eta
; prov-

vedimento che accelerebbe di molto la guarigione dei giovani, per non

dire, che forse li gcamperebbe del tutto dal contrarre il male. Le te-

nerezze dei genitori lebbrosi, che non sanno trattenersi dall'accarej

zare la loro prole, e uno dei piu facili tramiti pei quali il male

trasmette di generazione in generazione. Finalmente dopo lungo gm
si viene sotto la grande tettoia dei bagni, costruzione di Luigi Kuhn<

di Lipsia. Qui e un andare e venire di gente che mal si regge in su]

ganibe o vi si trasporta in lettiga. Ciascuno vi si dee lavare piu voli

al giorno della schitbsa tabe, che la lebbra continuamente emana, pel

subire poi, a tempi prefissi, la doccia, i bagni caldi, i bagni a vapore,

a norme delle prescrizioni del medico. Quanto ai molteplici rimedii,

che si applicano nello stabilimento, si fa prova di tutto cid, che

scienza ha finora saputo escogitare ;
ma i medicament^ che riescoi

sempre piu efficaci sono ancora quelli del Conte Mattei di Bologna

Quindi e, che il Padre se ne mostra, son per dire, entusiasta. E quani

a ragione, si potra rilevare da cid che lo stesso Padre, dietro proprii

esperienza, stampo nel resoconto della lebbroseria del 1891 e in

altro suo libro intorno ai principii scientifici e alia pratica applies

zione delle medicine Elettro-omeopatiche (Guide for the use of t)

Electro-Homoeopathic Medicines of Count Caesar Mattei bei Rev. Au(

Midler S. J. - - Mangalore, Printed at the Codialboil Press, 1892;

La lebbra e curabile nel suo primo stadio per mezzo di dette m(

dicine; negli altri, quando il veleno del reo malore da molti an]

e penetrate nel sangue, non e affatto impossibile guarirne medianl
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una cura lunga e fedele
; per quanto il male sia avanzato, si pud ar-

restarlo nel suo progresso.

4. Ben e vero, che il secreto degli ottimi success!, die egli ha otte-

nuti, a preferenza di quanti altri hannp adottato il sistema Mattei,

trova anche qualche spiegazione nella diligenza, che il Padre pone
nel tenere sgombro lo spirito cle' lebbrosi da sentirnenti melanconici

td ipocondriaci. II loro sangue corrotto deve ritemprarsi neH'allegria:

il morale deve aiutare il fisico. II lebbroso e simile a chi s' imma-

gina e sente di essere degradato in faccia alia societa. Quindi come

tolui, che non ha piu nulla da perdere nell' avvilimento, si abbandona

senza alcun ritegno al vizio. II vagabondaggio e 1'ozio sono le sue

piu ardenti brame, e stima beatitudine 1'ammortare i suoi dolori col-

1' inebbriarsi de' piu spiritosi liquori. A questa triplice causa di mag-

giore rincrudimento e di progresso nella malattia, si e posto riparo

col chiudere con un muro di cinta tutto intorno 1' asilo, e coll' instil-

lare neH'animo deH'ammalato Famore al lavoro, in fino a tanto che le

forze glielo consentano. Nella delicata impresa poi di fargli al tutto

dimenticare i sozzi piaceri della vita licenziosa, che prima trascina-

vanlo al male, i missionarii tutti si adoperano con ogni carita, accor-

rendo in aiuto del p. Direttore e del suo p. Assistente, che e sempre
in mezzo agli ammalati. I giovani religiosi poi vengono regolar-

mente tre volte la settimana per insegnar ai lebbrosi il catechismo

ed appagaro il loro desiderio di essere istruiti. Eecano per lo piu seco

quel meglio, che sanno andar loro a genio. Narran loro all' uopo
di bei racconti, tolti specialmente dalla Storia Sacra. Li allietano,

li distraggono in mille guise. Or si deve preparare una festiociuola, or

disporsi a ricevere qualche gran personaggio. Una cosa non aspetta

1'altra. La fantasia di quei miseri e sempre occupata nell' arzigogolare

sui modi diversi di ornare la cappella, i porticati, il giardino, a festoni,

a bandiere, a corone di fieri, a luminarie e che so io. Yi sono anche

i pranzetti e le buone merende, e le dispense di tabacco, di ghiot-

tonerie, di essenze odorose, di gingilli, di vesti nuove, cosa somma-
mente ambita... Oh! bisogna vederli allora come stanno allegri e si

sforzano di saltare, quei che prima a fatica camminavano barcollando !

Non paiono piu ammalati. Sono pieni di energia, di buon umore, di

ttime speranze. Anch'essi sono diventati una buona volta qualche
cosa con quei loro abiti indosso, puliti ed appariscenti ; possono fare la

loro comparsa : si sentono in certo qual modo nobilitati... Le madri

poi, contemplando i loro bimbi, cosi racconciati a festa, li danno a vedere

a tutti con quella dolce compiacenza, che solo una madre comprende.
Tutto questo fa buon sangue, come suol dirsi, e diventa realmente la

loro salute : ma a tutto questo non arriva, se non chi libero da inte-
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ressi material!, riconosce nel inisero, che langue, la persona di Gesu

Cristo. Ond' e che singolare encomio meriteranno sempre la Contessa

Wenlock e la Signora Holmes, degnissime spose, 1'una del Governatore

di Madras, 1'altra del Giudice residente, nonche la R. M. Superiora.

del Convento di Sant'Anna ed il Signor Brito, che nella loro squisita

carita, non contentandosi di aprire la loro borsa a si nobile scopo,

vogliono altresi colle loro visite cooperarvi in persona.

5. Mi piace chiudere questa qualsivoglia relazione con alcime po-

che testimonianze in lode della lebbroseria mangalorese, e le scelgo

tra le molte che si potrebbero addurre d'ogni genere di persone, re-

catesi a visitarla.

Sua Eccellenza il Barone Lord Wenlock, governatore di Madras,
fin dal 22 Ottobre del 1892 dichiarava pubblicamente : lo lio visto

molte lebbroserie: ma in nessuna lio ti*ovato i lebbrosi in uno stato cosi

fiorente. Sia do dovuto alle medicine, al bagni, al cibo, al trattamento

o ad altro il fatto rimane incontrastabile. Essi vanno di bene in

meglio ed ogni lode si deve alia generosa carita dei Gesuiti.

II signor Dottore Kenned}7 di Londra, persona di quella compe-

tenza, che tosto s' intendera, in data 20 dicembre 1892 scriveva :

Caro Padre Mtiller,

.... La cordiale accoglienza fattami da lei e dal P. Alchin mi

fece dimenticare per un momento, che mi trovavo in un lido stra-

niero. E inutile, che le dica, che lo scopo della mia venuta all'India

e stato, vedere coi miei occhi stessi i maravigliosi risultati del sisterna

Mattel applicato alia cura della lebbra, la notizia dei quali fu sparsa

in Inghilterra circa due anni fa. Percio venni a vedere 1' asilo di

Kankanadi con la severita del critico e certo non disposto a credere

quanto mi fosse detto: ma desideroso di vedere io stesso e giudicare

da me circa la realta ed i risultati del suo sistema. Yisitai i lebbrosi

uno per uno. Yidi il miglioramento, che ben appariva in alcuni, i quali,

se non sono guariti del tutto, sono certo in via a tale stato da non

potersi confrontare col primiero. Quella lor triste e malsana appa-

renza e sparita, le piagh rammarginate, le unghie rinnovate.... In

breve una tal aria di allegria, di nettezza e di benessere traspa-

riva dappertutto e in tutti quei felici abitatori, che io stimo che questo

loro miglioramento sia veramente dovuto al sistema del C. Mattei, da

lei usato, ed oso aifermare, che in breve questo medesimo sistema

verra adottato in tutta 1'India e che (purche i municipii locali insi-

stano nel segregare i lebbrosi) dentro cinquant' anni 1' India sara li-

berata da questo flagello, siccome ora ne e libera 1'Inghilterra e pre-

sto lo sara pure la Norvegia.

Yostro servo nel servizio di Dio e dell' umanita.

SAML. KENNEDY.
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Ancora una lettera diretta all' editore del Pioneer Allahabad:

Signore,

Mi sia permesso di richiamare la vostra attenzione suirammirabile

cura del lebbrosi, che va operandosi in Mangalore, Pres. di Madras.

Un asilo pei lebbrosi fu quivi aperto cinque anni fa, e nello scouso

giugno il R. P. Milller comincio a medicare i lebbrosi colle medicine

Mattel. II risultato ottenuto e di un successo straordinariamente favo-

revole. Fino a quel tempo nessun rimedio ebbe effetto... II sottoscritto

visito recentemente 1' asilo. Yi erano 33 lebbrosi, molti dei quail ave-

vano sofferto un tal male per 10 anni e piu, e gia erano in quello

avanzati, avendo perduto le dita delle mani e dei piedi. Neppure la

gente inesperta potrebbe prendere abbaglio intorno 1'evidente bonta

della cura
;

i piedi e le mani prima mezzo storpiati sono in gran parte

risanati
;
nere macchie rimangono nella pelle a mostrare i punti dove

prima erano ample ulcer!
;

altre orribili piaghe di siuiil fatta stanno

evidentemente rammarginandosi ; piu o nieno gia disparvero le enfia-

ture alle orecchie e la insensibilita delle membra intaccate, che sono

i sintomi piu evident! della lebbra. Prima che i lebbrosi fossero am-

rnessi furono tutti, come tali, constatati da me, officiale medico gover-

nativo a cio deputato. Sembra, che le medicine arrestino di tratto il

male, benche poi la guarigione sia lenta. Neppure uno e morto, dac-

che si comincio ad usare con essi le medicine Mattei

Suo ecc.

(Firmato) GEO. CHRYSTIE

Colonnello dello stato maggiore.

6. Dopo si autorevoli testimonialize, quail nessun altro stabili-

mento ebbe giainmai, e inutile ogni commento. Nel resto vi sono

fatti, la cui semplice narrazione vale piu d'ogni miglior lode. I pub-
blici fogli tedeschi, inglesi ed americani hanno parlato con vero en-

tusiasmo dell'asilo di Kankanadi e degli eroici sacrifizii sostenuti dai

missionarii gesuiti. Certo nella storia dei benefattori dell'uman ge-

nere, il magcanimo coraggio dei gesuiti italiani, che sotto 11 sole

micidiale di Mangalore, benche oppress! da molteplici altre apostoli-

che fatiche, hanno per i prim! osato consacrarsi all'assistenza degli

infetti di lebbra, ed ora si apprestano ad allargare sempre piu il loro

stabilimento, per raccogliere, se sara possibile, tutti i 600 e piu leb-

brosi, che ancora vagando trascinano la vita nel Sud Canara, destera

sempre l'ammirazione di quanti sanno apprezzare quel che sia sa-

crificio. Iddio rimuneratore esaudisca le preghiere che ogni giorno

si innalzano dalla lebbroseria di S. Giuseppe pei generosi che con le

loro offerte concorrono a sostenerla, e faccia che mai sempre si av-
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veri, quanto gia meravigliando affermava la Gazzetta di Madras, del

R. P. Direttore dell'Ospizio : quando egli e piu circondato da difficolta,

allora riceve soccorsi di Id donde meno gli aspettava
l

.

IV.

COSE VARIE

1. Vittoria del cattolici nel Canton Ticino. 2. Movimento cattolico nel

Portogallo. 3. Lorenzo Marques e vittoria dei Portoghesi. 4. Truffa

commessa a danno del Governo in Portogallo. 5. L'Universita catto-

lica di Lovanio. 6. L'Ambasciatore del Marocco insultato in Ispagna.

7. Le lagnanze degli Inglesi contro il Kedive. 8. Statistiche catto-

liclie per gli Stati Uniti. 9. I cattolici nelle Isole Hawai. 10. Cenni

necrologici: Marchese Alfonso Malvezzi Campeggi.

1. Vittoria dei cattolici nel cantone del Ticino. Lunedi, 4 del corrente

mese, alle ore sedici e tre quarti, ci fu ricapitato questo telegramma :

Civilta Cattolica. Locarno. Grande vittoria cattolici. Respini. Di che

mai trattavasi? I giornali dapprima dissero semplicemente che il di-

segno di revisione di legge ecclesiastica, sostenuto dal partito libe-

rale, era stato rigettato dai cattolici ticinesi con una pluralita di

circa duemila voti. Alcuni schiarimenti mostreranno che la vittoria,

riportata domenica (3 di marzo) dai cattolici, e veramenLte grande.

La Chiesa cattolica, perseguitata a morte nel cantone del Ticino dai

settarii sin dall'anno 1839, pote finalmente far valere i snoi diritti

1'a. 1884. L'a. 1886 i cattolici conservator!, i quali dal 1877 ave-

vano ricuperato il potere esecutivo, richiamarono in vigore i consigli

parrocchiali, ed insieme con quel po' di beni ecclesiastici che era ri-

masto illeso dalla voracita dei radicali, li sottoposero all'esclusiva auto-

rita dell'aniministratore apostolico, Mons. Lachat. Inoltre i medesimi

ritolserp le persone ecclesiastiche alle leggi civili e penali, che piu

offendono le immunita del diritto canonico. Quanto poi allanomina-

zione (presentazione) dei parrochi, la Santa Sede la concesse al po-

polo per tutte le parrocchie, salvo quelle che dipendono dai capitoli.

I radicali, manco a dirlo, non ne poterono piu dalla rabbia
; quindi

rivolta dell'a. 1890, ove cadde per mano d'assassino il giovane con-

si giiere di Stato, Rossi
; quindi intervento parziale del Governo fede-

rale ed infine (a. 1891) revisione della Costituzione del Cantone se-

condo la maniera della rappresentanza proporzionale, che reco per

1 Avvertiamo i pietosi nostri lettori, che procuratore generale della

-missione mangalorese e il R. P. PIETRO MOLINARI S. 1. (Via Servi 11, Mo-

dena, Italia) al quale si potranno rivolgere, se mai venisse loro qualche

buona ispirazione in charitate Christi.

NOTA BELLA DlREZlONE.
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frutto 1'elezione di tre radical! contro due cattolici conservator! al-

1'ufficio di consiglieri di Stato, membri del potere esecutivo. I radi-

cal!, non paghi di soprusi e di violenze, nella votazione di domenica

pretendevano di concedere al popolo anche la nominazione di quei

curati, che dipende dai capitoli, e la revoca dei medesimi dall'ufficio,

di sottomettere il clero alle leggi che sono contrarie al diritto cano-

nico, in somma di rendere di nuovo schiava la Chiesa, come appa-
risce chiaro dalla lunga serie degli articoli della legge, proposta con

fina ipocrisia. Essa legge era stata votata il di 29 dello scorso gennaio
dal Gran Consiglio, e quindi doveva passare coi voti di tutto il popolo

ticinese, per via di referendum. I settarii hanno sempre dalla loro i

cosiddetti domiciliati, la feccia degli stranieri, e mille e cinquecento

suffragii, somministrati dalla compagnia della via ferrata del S. Grot-

tardo. Eppure sono stati rotti, sbaragliati, atteso gli ordini e le istru-

zioni date a tempo da Mons. Molo, 1'operosita insolita del clero e dei

laici, massime dei compilatori del Credente cattolico.

Se dappertutto i cattolici operassero davvero, ad imitazione dei

loro fratelli del Ticino, non avremmo di che temere dai ringhiosi

c-ani dei settarii.

2. Movimento cattolico in Portogallo. Da alcuni anni in qua la stampa

nostrana, per quanto sia scarsa delle cose portoghesi, ha potuto osser-

vare un subitaneo e vivo ridestarsi della fede pratica ed operosa in

Portogallo, di quella fede che nei secoli andati lo rese nazione tanto

possente fuori dei suoi confini europei, in Africa, nell'India ed in

America, quanto 1'apparente sua estensione in Europa non faceva

sperare, simile in tutto alia Repubblica di Yenezia, che dalle sue

lagune distese la signoria su gran tratto di Levante. Ivi dappertutto,
in qualunque occasione favorevole, con commission! di ecclesiastic!

e di laici, si promuovono con ardore la buona stampa, le opere di

beneficenza e lo splendore del culto religiose. A! periodic! cattolici

si e aggiunta la Revista contemporanea di Coimbra, che tratta profon-

4amente di question! pratiche ;
a! giornali poi si e unito il Oorreio

National, non gia compagno, ma superiore per valore di articoli e di

compilazione, per copia di notizie e per savio, caldo e forte avvia-

mento che da ai lettori nell'imprendere opere di gloria di Dio. Bello

e vedere nelle sue pagine, quanto esso si adoperi a rendere magni-
fiche le feste centenarie della nascita del taumaturgo portoghese, con

un programma tale da rammentarlo al popolo devoto ed avido di reli-

gione. Cosi noi cattolici godremo del tribute d'onoranze pubbliche,
reso a breve intervallo di tempo a tre grandi figli della Chiesa, al

poeta Luigi de Camoes, al principe D. Enrico, promotore della ma-
rina patria, ed a S. Antonio, esempio di virtu ai popoli cristiani.

Un'altra manifestazione di fede si avra, quando s' innalzera una statua

Serie XVI, vol. 1, fasc. 1074. 48 9 marzo 1895.
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inonumentale al Sacro Cuore di Gesu sul monte Santa Lniza, al cui

compimento lavorano due commissioni di ecclesiastic! e di signore in

Yianna do Castello. Una gran festa fuvvi il 3 febbraio in Braga, e

1'occasione fu il ricevimento nel seno della Chiesa di tre musulmani,
naturali di Tripoli di Siria. E consolante assai lo scorgere nelle piu

di tali mostre di pieta popolare la gran parte che vi prende il Go-

verno, come avvenne 1'anno scorso nello straordinario pellegrinaggio

di oltre cento mila persone al monte Semeiro. Quanto alle opere di

carita e di beneficenza (accenniamo solo di volo), i Salesiani hanno

recentemente preso stanza a Braga ed i Fate bene fratelli a Nazareth
;

in Lisbona si e aperto 1'asilo per i poveri e 1'opera di patronato per

gli operaijv'e inoltre 1'uso della spiegazione del catechismo di per-

severanza ogni quindici di per le signore giovani, uso che ha gia

recato frutli salutevoli nelle famiglie nobili delle grandi citta d'Europa.

L' Opera pia di Leone XIII in Braga, a cui appartengono molte si-

gnore di quella citta, determine che 1' insegnamento del catechi-

smo sia fatto quest'anno nelle Chiese del Seminario, Congregados e

Maximinos. I seminaristi si offrirono ad insegnar anch'essi la dot-

trina cristiana ai fanciulli. Sono noti gl' istituti di educazione per i

giovinetti orfani od abbandonati, i quali istituti vanno sotto il noine

di Orfelinato Prevost, di Asilo Rukavischnikow e di Oratorii di D.

Bosco. Ma non crediamo siano conosciuti gl' istituti di carita del Por-

togallo, che chiamansi Officine di S. Giuseppe. II P. Antonio Gomes

Pereira, il quale insieme con Mons. Herculano Cordeiro e beneme-

rito di esse Officine in Lisbona, ne da un ragguaglio esatto. Yi si

scorge che nella citta capitale, a Braga, a Porto ed in altri luoghi

del Portogallo le Officine sono un vero paradiso per molte creature

infelici, ove s'insegnano il mestiere, 1'arte, le lettere e la religione

con si buon successo, che tutta la stampa, senza distinzione di opi-

nioni e di partiti, non rifinisce di encomiarle. Questi sono i frutti

della carita privata che si debbono in gran parte al Nunzio Mons.

Jacobini, ai Yescovi ed a non pochi altri personaggi del clero e del

laicato. Pur tuttavia ancora v'e molto da fare nell'istruzione pubblica

ed in altre parti dello Stato, ove richiedesi 1'efficace e salutare virtu

della Chiesa. D'una certa noncuranza della Chiesa si e avuto un

saggio teste, quando il 1 di febbraio con decreto reale fu scemato

il numero dei cappellani dell'armata sotto colore di economia.

3. Lorenzo Marques e vittoria dei Portoghesi. Parlammo d'un'incur-

sione dei barbari fatta a Lorenzo Marques e della spedizione di sol-

dati portoghesi (quad. 1069, p. 124). Ora siamo lieti di potere an-

nunziare che il 29 gennaio novecento uomini, cornandati dai maggiori

Ribeiro e Caldas Xavier, sgombrarono tutta la sponda destra del

fiume Incomati sino a Marracuene, a trenta chilometri dalla citta,

dalla masnada dei ribelli indigeni, che furono costretti dal valore e
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dalla disciplinatezza del Portoghesi ad abbandonare le loro posizioni.

L'impresa, questa volta, riusci assai bene, non ostante che i nemici

combattessero con una certa arte e bravura. Alcuni reguli si erano

offerti a prestar 1'opera loro nell'esercito di Portogallo, a fine di sog-

giogare quei ladroni. Nei di 7 ed 8 dello stesso mese un tre mila

negri uccisero due Portoghesi, impiegati della via ferrata, distrussero

quasi tutta la linea telefonica, menarono guasto, saccheggio e inorte

per un gran tratto del paese e segnatamente trucidarono sessanta in-

digeni d'un luogo detto Matolla. II piii possente dei ribelli e il ce-

lebre Gungunhama, che da cinque anni e allettato dalle promesse

degli Inglesi a muovere contro i territorii portoghesi. II Governo in-

tende di farla finita co' barbari africani, e percio nel presente mese

navigheranno alia volta di quella colonia altre schiere, cioe un mille

soldati. Intanto il 21 v'e stato un altro incontro co' nemici che sal-

varonsi colla fuga. II Correio National riceve da quella colonia la

notizia certa che i negri ribelli erano stati nella maggior parte cate-

chizzati dai missionarii protestanti ;
laddove quelli, che si sono man-

tenuti fedeli, avevano ricevuto 1' istruzione religiosa dai missionarii

cattolici.

4. Truffa commessa a danno del Governo in Portogallo. Per sopperire

a necessita urgenti risguardanti il debito fluttuante, il ministero an-

teriore, presieduto dai sig. Dias Ferreira, prese in prestito, 32,000
lire sterline dai banchiere conte Enrico di Moser, cui diede per garanzia

di rimborso titoli, di fondi esteri che sono al 3 per cento e la cui

somma ascende a 248,000 lire sterline (valore nominale). II 5 di gen-

naio si seppe con certezza nella stampa forestiera cid che da principio

si era diffuse vagamente che cioe il presidente del presente mini-

storo, signor Hintze Ribeiro, aveva richiesto dai banchiere il saldo

delle suddette somme
;
ma il banchiere, col pretesto di far venire da

Londra i titoli ricevuti, aveva ottenuto una settimana di tempo, ed

in quest' intervall^ vendette quanto possedeva in Lisbona e prese il

volo per altri lidi, sconosciuti alia stessa polizia oculata. Notiamo che

il contratto doveva scadere il 30 di giugno dell' anno 1893, e percio

non si capisce come si lascio passare dai Governo un anno e mezzo

senza fare un passo forte per riavere il suo. Oramai siffatti ladronecci

sono un' epidemia che mena guasti nel vecchio e nuovo mondo, ed

un segno della perdita della stessa onesta naturale in molti.

5. L }
Universita cattolica di Loranio. II Santo Padre Leone XIII nella

sua recente Enciclica diretta a' Vescovi degli Stati Uniti dell'Ame-

rica del Nord, discorrendo della Universita di Washington, fece un
bellissimo elogio della grande e fiorente Universita di Lovanio, dalla

[iiale, cosi il Pontefice, 1'intera nazione Belga riceve, ben si pud

Lire, quasi ogni giorno aumento di prosperita e di gloria. A con-
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ferma di ci6 togliamo dall'ultimo Annuario i della detta Universita i

seguenti ragguagli. Durante lo scorso anno scolastico le sue scuole

furono frequentate da ben 1657 studenti, de' quali 1533 erano Belgi r

gli altri 124 forestieri, appartenenti a 22 nazionalita. Fra quest! stu-

denti notiamo 30 Olandesi, 25 Frances!, 18 Spagnuoli, 8 Tedeschi,
6 Ottoman!, 2 Italian!, eccetera. La scolaresca, avuto riguardo alle

facolta frequentate, era divisa come segue:

Teologia . 46
Diritto 338
Medicina 445
Filosofia e Lettere 224
Scienze . . 193
Scuole special! 256

Agronomia 155

TOTALS 1657

6. L'Ambasciatore del Marocco insultato in Ispagna. II 31 gennaio ac-

cadde a Madrid un fatto triste assai, e tale che rechera disturb! al

Groverno. II Sultano del Marocco aveva spedito alia Reggente di Spa-

gna un'ambasciata straordinaria e numerosa, a fine di ottenere una

dilazione per lo sborso ultimo dell' indennita di guerra che tra breve

scade ed era sjkata convenuta tra le due nazioni dopo 1' impresa afri-

cana, ove cadde il valoroso capitan generale Margallo. Dopo tre di

di soggiorno nella capitale, I'ambasciata mosse dall'albergo di Russia

sulle carrozze reali per la solenne presentazione a Palazzo. Due drap-

pelli di guardie invigilavano all'ordine, una compagnia di alabarde-

ros (guardia reale) era in armi, precedevano le carrozze col seguito

musulmano ed il sig. Zarco del Yalle, introduttore .degli ambascia-

tori, scendeva dalle scale dell'albergo coH'ambasciatore Sidi Brisha,

quando ad un tratto un uomo dall'aspetto gentile si lancia contro il

messo, gl' infigge uno schiaffo (bofeton) tremendo in piena faccia, ac-

compagnando 1'azione ingiuriosa con queste non meno vituperevoli

parole: Cane, va dire al tuo padrone che vi sono ancora official!

spagnuoli che si rammentano bene dell' uccisione di Margallo. 11

venerando vegliardo, scosso dall'atroce insulto, fece atto di ferire 1'ag-

gressore, e 1'avrebbe fatto se non Favesse rattenuto lo Zarco. Lagri-

mando per veemente passione, non sapeva indursi a recarsi dalla Re-

gina e consegnare le lettere credenziali, ed ogni ragione riusciva vana
T

quando, accorso Martinez Campos, che 1'aveva conosciuto nel suo viag-

gio a Fez per le condizioni della pace, si arrese alle sue preghiere.

La Regina, fatta subito consapevole del triste caso, ne fu oltremodo

afflitta, e tanto piu percio largheggio d'onori e d'affettuose dimostra-

zioni verso i Marocchini nel ricevimento, continuati poi dai cortigiani,

dagli official! governativi e militari e dalle famiglie nobili di Madrid,

1 Annuaire de I'Universite Catholique de Louvain 1895, Cinquante-

aimee. LouTain, Typ. de Joseph Van Linthont.
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che diedero loro a gara feste tanto sontuose che meglio non potevano

fare per palesare la loro disapprovazione d'un'azione si indegna. Nel

Congresso (Camera del Deputati) tutti i partiti hanno espresso unanimi

la loro simpatia per il messo marocchino, i ministri poi e gli amba-

sciatori presso sua Maesta Cattolica gli hanno reso visita. L'aggres-

sore fu riconosciuto nella persona del generale D. Emanuele de Fuen-

tes y Sanchez, e fu subito incarcerate. E un antico officiale, di te-

sta esaltata, d'indole cupa e poco socievole. Naturalmente il Governo,

per non volere aver alle mani questa matassa, nel pubblico e fuori

fece divulgare che il Fuentes e matto. Sidi Brisha, non rifinendo dal

menarne lamenti, sfata la diceria, sostenendo che, se era pazzo, lo si

doveva tenere rinchiuso,*e che in ogni casd i suoi concittadini simile

gente Pavrebbero gia giustiziata. E ben se ne vede 1' effetto del suo

animo esasperato. Che egli ha tosto informato di tutto il Snltano che e

naturalmente mal disposto verso la Spagna, per diversita di religione e

d'interessi. II Generale, il quale in tutto il tempo, dacche e in carcere, si

e mostrato tranquillo e tutt'altro che matto, e ora giudicato dal su-

premo consiglio di guerra. I figli del disgraziato, che sono in un isti-

tuto di educazione, sono mantenuti dal Cardinale Monescillo, dive-

nuto loro padre adottivo per ischietta carita cristiana
; esempio.que-

sto di virtu non unico, dato da quel prelate. II che, risaputosi dal

Fuentes, ne lo ringrazio per telegramma. Secondo le nuove recenti,

si e conchiusa finalmente una convenzione tra Spagna e Marocco, per

mezzo del ministro Groizard e di Sidi Brisha, rappresentante del sul-

tano Abd el Azis, la quale, a quanto pare, e una modificazione del

trattato di Marrakesh (Marocco, citta). Secondo essa convenzione, si

differisce sino al prossimo novembre la determinazione del territorio

neutrale presso Melilla. Intanto il Sultano spedira 400 Mori a man-
tenere 1'ordine al confine della stiddetta citta. Rispetto ai 16 milioni

che restano da pagare per 1' indennita, si sborseranno nello spazio di

quattro mesi; le varie questioni, che risguardano questa faccenda,
sono gia sciolte. I consolati, che^il Governo spagnuolo desiderava sta-

bilire in Marocco, dipendono dalle disposizioni delle altre Potenze.

Se sono rose, fioriranno. Noi temiamo, che, quando si verra a met-

tere in effetto le stipulazioni del trattato, le tribu ribelleranno, come
se n'e avuto un saggio il 20 febbraio, per una nuova fortezza che gli

Spagnuoli avevano cominciato a fabbricare sul monte Conico. Che
eosa abbia guadagnato la Spagna nell'ultima guerra d'Africa, e dif-

ficile a dire; il certo e che dei trenta milioni di pesetas (lire), spesi

in quella guerra, 1' indennita non arriva neppure alia meta.

7. Le lagnanze degli Inglesi contro il Kedive. Gravi, certamente, sono

le accuse che levansi a Londra contro il vicere d'Egitto. A detta

loro, mentre Imperatori, Re e Presidenti di Repubbliche, in tutta Eu-

ropa, si affaticano ansiosi a conservare la pace nella Cristianita, il
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giovane Abbas pascia fa quanto pud per attraversarne 1'opera. Nes-

suno ignora come da varii anni esista una questione egiziana, plena
di tortuosita, di anfratti e caverne, di sporgenze e picchi, di passi

spinosi, lubrici, malfidi per le passion! internazionali. Ma il braccio

protettore della Granbrettagna aveva saputo circondaiia di sentieri

sicuri, quando la morte di Tewfik pascia porto sul trono un giovane
riccamente dotato.... di orgoglio e dura cervice. Da bella prima, egli

manifestava la brama di liberarsi della britannica sua guida, come di

una opprimente ed insopportabile noia, come di un fardello che do-

vesse deporre al piu presto dalle spalle. Stimavasi, tuttavia, che il

buon metallo squillante della voce schietta e netta di lord Cromer

avrebbegli trasfuso la forza e la pazienza onde mancava. Ma, per mala

sorte, parrebbe che le sue spalle fossero altrettanto molli, quanto la

sua cervice e dura e 1'animo suo estraneo al gentile sentimento della

gratitudine. II peggio si e che il suo spirito indocile ed ingrato si

propaga assai oltre i confini della Corte e dei suoi intrighi ordi-

narii. Con o senza la connivenza del Kedive, havvi chi soffia a pieni

polmoni nel fuoco del fanatismo maomettano contro infedeli stranieri.

I soldati e marinai inglesi sono, non soltanto insultati, ma brutal-

mente assaliti. Lo stolto grido : 1' Egitto agli Egiziani risuona

ora al Cairo ed in Alessandria, come risuonava nei giorni della ri-

bellione di Arab!. Insomnia,, si vedono tutti i segni precursor! di una

violenta crisi. Fortunatamente, soggiungesi a Londra, 1'Inghilterra

possiede un braccio fermo e poderoso in lord Cromer, per riordinare

le sconvolte cose d'Egitto, braccio che sicuramente il ministro Ko-

seberry non vorra fiaccare o legare. In questo mezzo, 1'esercito di oc-

cupazione in Egitto potrebbe venire con vantaggio rinforzato, ed una

visita dell'armata britannica in Alessandria gioverebbe a rischiarare

e affermare, nei cervelli piu vaporosi e labili, la memoria di quanto

avvenne allorche Arabi si eresse a Salvatore della Societa egizia. E

pur troppo noto, concludes!, come ad esempio, una delle principali

cause della sollevazione indiana fosse lo scarso apparato delle forze

militari primamente spiegate dall'Inghilterra nella immensa penisola

dell'Estremo Oriente !

8. Statistiche cattoliche per gli Stati Uniti. La stampa americana ri-

produce i seguenti ragguagli statistic!, pubblicati dal Hoffman's Ca-

tholic Directory per 1'anno 1895: Negli Stati Uniti si contano: 17 Ar-

civescovi cattolici; 73 Yescovi, di fronts a 71 del precedente anno;

sacerdoti del clero secolare 7,546, i'nvece di 7,231 nell'anno seorso;

sacerdoti del clero regolare 2,507, invece di tf,486. La popolazione

cattolica si calcola in 9,077,865 anime, contro 8,912,033 nel 1894.

Vi sono 5,659 chiese parrocchiali, 3,650 Mission! con chiese, e 5,194

stazioni e cappelle. Le statistiche delPinsegnamento registrano : 9 Uni-

versita; 28 Seminar!! per preti secolari e 77 per regolari, dei quali i
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primi noverano 2,129 student! ed i second! 1,474 ;
182 scuole supe-

rior! per fanciulli, 609 per fanciulle e 3,731 scuole parrocchiali. Fre-

quentano le scuole cattoliche 775,070 allievi. La Chiesa sostiene 239

orfanotrofii, con 30,867 orfani, e 821 Istituti di beneficenza. La piu

popolosa ed importante diocesi e quella di Nuova York, abitata da

800 mila Cattolici. Yengono quindi Boston con 590 mila Cattolici,

Chicago con 550 mila, Filadelfia con 415 mila, e Nuova Orleans con

315 mila diocesan! cattolici.

9. / Cattolici nelle Isole Haivai. Giorni fulgent! di liete speranze, come

assicurano buoni testimonii, arridono alia Chiesa cattolica nelle isole

Hawai. I suoi figli sono presentemente 40 mila, con 30 sacerdoti,

a un dipresso, in mezzo ad una popolazione complessiva di un mi-

lione di anime. II clero e tutto francese, ed appartiene alia Congre-

gazione dei Sacri Cuori di Q-esii e di Maria. In virtu di un privilegio

a questa concesso dalla Santa Sede, non possono altri preti ese-rci-

tare regolarmente il sacro ministero nelle isole, sebbene vi si accol-

gano occasionalmente visitatori non addetti all'Ordine, ed ora ap-

punto siavi ospitato il Padre Noel dell' Oregon. Yi si contano pa-

recchie scuole conventuali, oltre un importantissimo Collegio diretto

dai Fratelli di Maria di Dayton, Ohio.

Le costruzioni del Collegio sono vaste, comode e leggiadre, ben

disposte ed arredate, adorne di una grande profusione di piante dei

tropici e di palme reali. II prospero stato dell' Istituto si rivela al

primo sguardo ;
ed invero, il Ofoverno indigeno gli elargi sussidii ge-

nerosi, sotto i regni di Kalakana e di Liliccokalani, nessuno dei

quali era cattolico. Yi dimorano 19 Fratelli con un Padre : il nu-

mero degli allievi supera i 500, quasi tutti di stirpe indigena, e

pochi soltanto di sangue misto. L' insegnamento domenicale nella

Cattedrale di Honolulo, e di solito frequentato da circa 6 mila assi-

stenti; il tempio e lungo, ampio, immenso; 1'uditorio indigeno serio,

attento, avido di ascoltare ed apprendere. II Yescovo e gli altri ec-

clesiastic! nutrono serena fiducia, non soltanto di potere ben custo-

dire il terreno gia coltivato, ma di estenderlo e vieppiu fecondarlo.

Molte sono le conversion! che allargano il dominio della Chiesa
;

1'anno scorso, il Yescovo ebbe a cresimare ben 5 mila persone. Ad
accrescere 1'amore per la nostra Eeligione concorre pure il fatto che

il clero cattolico non participo in guisa alcuna all'ultimo rivolgi-

mento politico, mentre non pud dirsi altrettanto dei predicatori (prea-

chers) o pastor! protestanti, i quali si adoperarono a tutt' uomo per
abbattere la Costituzione, atteggiandosi a fervid! avvocati dell'annes-

sione agli Stati Unit!. La gente del paese osserva pure in ogni oc-

casione che codesti predicatori spendono gran parte del loro tempo
fuori del campo religioso, occupati dei temporal! vantaggi dei figliuoli

o delle figliuole. Costoro, dice il popolo hawaiano, non cercano Pu-
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tile nostro, ma quello delle proprie persons e famiglie. Infine, si no-

verano nelle isole oltre 22 mila Giapponesi, i quali, per lo piu, ve-

nuti a lavorare sotto sicurta di contratto, alia fine del prestabilito

tempo elessero di fissare la propria stabile dimora, gli uni nelle citta,

gli altri nelle campagne, divenendo in gran parte cittadini. Molti di

questi G-iapponesi sono cattolici. Quasi tutti gli Hawaiani parlano e

scrivono la lingua inglese.

10. Cenni necrologici. II di 9 febbraio 1895 moriva in Koma il

marchese Alfonso Malvezzi Campeggi. Da giovane, con propositi su-

blimi e con energia virile, entro tra le file dei difensori popolari

della Religione e della Patria: due supremi beni che egli ravvisava

insieme uniti nella incolumita del Pontificate Eomano. Propose e

fece. Nell' ora del pericolo pel trono papale fu veduto in Roma
armato tra i volontarii difensori del Papa, in mezzo ai quali me-

rito fama di valoroso. Piu durevole fu la sua professione di sol-

dato delle opere civili. Volse 1'animo alle associazioni, e fu forse il

primo, o certo tra i priini, a ideare e istituire la Sociela della Gio-

ventu cattolica insieme con Mario Fani e con Giovanni Acquaderni,
nomi oggimai illustri per insigni benemerenze colla Chiesa e colla

vera Italia. Un fiore di gentiluomini e di cittadini chiari per ingegno

e di raro valore concorsero alia Gtioventu. cattolica, e ad altre simili

associazioni che da quella ebbero o la scintilla del pensiero o certo

1'esempio. IlMalvezzi fondo successivamente tre giornali, di cui fu diret-

tore : La Pace, laGazzetta amministrativa, I' Opinione Conservatrice. Senza

negare la sommissione all' indirizzo politico-religioso dato dal Papa ai

cattolici italiani, egli 1'intese a modo suo, ed in cio ebbe non pochi av-

versarii, tra i quali fummo ancor noi. Nessuno pero gli nego niai le buone

intenzioni, come nessuno vi fu che non riconoscesse in lui un cittadino

onorato e un cristiano, vero esemplare di virtu individual e familiari.

Pace sia all' anima sua ricca di virtu, e la sua famiglia desolata

prenda conforto in questo, che il caro estinto non ebbe tra i buoni

mai un nemico, si solo degli avversarii, i quali tutti egualmente

s'inchinano alia tomba, e gli pregano la pace dei giusti, rammen-

tando la piissima sua morte consolata dall' apostolica benedizione del

nostro sommo Padre e Pastore Leone XIII.

Per varie ragioni ci sentiamo obbligati di dichiarare, che il contenut*

de' guaderni delta Civilta Cattolica e nostra propriety letteraria, come si av-

verte in capo di ciascun volume, e che perb non e lecito senza nostro spe-
ciale permesso ristampare i nostri lavori, particolarmente se continual!, come
sono le trattazioni teologiche, filosofiche, scientiftche e storiche, i racconti e

simili, Che se solamente si tratti delle notizie contenute nella nostra cronaca

contemporanea, delle bibliografie e riviste della stampa e degli articoli spic-

ciolati sopra diversi argomenti, che si stimino degni di maggior diffusion? a

sostegno e difesa della causa cattolica, si concede ben volentieri ed a tulti la

facoUa della ristampa, purche se ne citi ogni volta la fonte, come richiede il

dovere della cortesia e della lealta. LA DIIIEZIONE.
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