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i.

Dalla Neva ci veniva teste, non solo un solenne ammo-

nimento circa i disastri della pace arinata ed un autorevole

invito a prevenirli, ma altresl un grido acutissimo contro i

depravatori delTarte. L'importanza delle due cose non e

punto uguale, n6 per riguardo ad essa le mettiamo insieme;

ma vogliam dire che se all'autorita dello Czar di tutte le

Russie, proclamante in mezzo al mondo moderno la neces-

sita di opporre qualche provvedimento alia sempre crescente

barbarie delle guerre, devesi considerazione massima, non

possiamo pero rimaner indifferent! per la crociata che un

altro russo, autorevole a suo modo anch'egli, indicc contro

1' imbarbarimento universale dell'arte.

Leone Tolstoi, autore di tanti libri in parte cattivi in parte

strani, ma uomo ciononostante di inolto talento e di molta

fama, lancio da poco nella repubblica letteraria un volume

di discreta mole, intitolato: Che cosa e I'Arte? Lo scrisse nel-

1'idioma suo nativo; ma venue tosto tradotto in parecchie

^,ltre lingue e recentemente iiell' italiana e in questa lo pub-

blicarono gli editori Treves di Milano, con una prefazione di

Enrico Panzacchi. Crediamo esser questo il libro, se non mi-

gliore, certo piii utile fra quanti il Tolstoi ne ha scritti finora;

e le proteste fierissime, da esso suscitate nelle file degli ido-

latri dell'arte moderna, provano che, quanto al punto prin-

cipale, egii ha posto il dito sulla piaga, benche con cose ec-

cellenti abbia mescolato spropositi madornali e persino follie,

che certo non possono e non debbono accettarsi.
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Se dovessimo in una parola raccogliere ed esprimere il

succo veramente sostanziale delle pagine alquanto vaghe, al-

quanto dilavate e contorte, che vanno sotto il titolo: Che

cosa e I'arte? diremmo che esse costituiscono una requisi-

toria contro le aberrazioni dell'arte a 7

tempi nostri, quale da

penne nemiche del cattolicismo non usci mai cosi severa e

tagliente. E diciamo da penne nemiche del cattolicismo, per-

che realmente il Tolstoi, per nascita scismatico, mentre pro-

clamasi paladino del cristianesimo, si avventa con asprezza

contro la Chiesa cattolica romana, chiamandola ingiustissi-

mamente complice ed anche autrice di molti deviamenti del

Tarte. In fatto poi, egli ripete, a carico dell'arte modernar

le accuse medesime che noi seguaci delle massime cattoliche

non cessammo mai dal far udire e che, per tacer d'altro,

in questo medesimo nostro periodico furono inculcate a sa-

zieta.

Tale atto d'accusa, coraggioso per verita, perche opposto

a tutte le opinion! oggidi correnti nelle file della chiassosa

oligarchia, che crea la fama degli scrittori, e la parte com-

mendevole del libro del Tolstoi : la parte, cioe, negativa, in

eui si viene a definire quel che I'arte non e, 116 potrebbe

essere giammai ; giacche quanto alia parte positiva, onde do-

vremmo conoscere cio che I'arte ha da essere per rispondere

alia propria natura ed al proprio scopo, poco di vero e mas-

sime di chiaro, esatto e definito dice il russo autore. Meglio

pero che intitolarsi che cosa e I'arte? il libro s' intitolerebbe :

Che com, I'arte non e.

Sotto il quale secondo aspetto considerandolo noi, conve-

niamo pienamente nel giudizio dato dal Panzacchi, che il

libro del Tolstoi 6 ricco di verita utili e umanamente ac-

cettabili e sopratutto opportune oggi per noi. II perche

noi ne prendiamo volentieri le mosse per colorire un disegno,

che da pezza accarezzavamo, di analizzare con qualche agio

le orrende piaghe della letteratura contemporanea, special-

mente quale essa si manifesta nel piii popolare e diffuso

degli strumenti suoi, che e il romanzo. Ma noi non interi-
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diamo punto ne di tener dietro all'esposizione, che il Tolstoi

fa del suo argomento, ne di confermarne ovvero di confu-

tarne di proposito le idee. Le idee che andremo svolgendo

sono le nostre, quelle, cioe, che ci siamo formati studiando

Tarte contemporanea, al lume principalmente della sana filo-

sofla e della tradizione cattolica, le quali in parte vennero

gia da noi trattate in articoli comparsi durante il 1882 *.

Esse sono talvolta conform! alle espresse dallo scrittore slavo,

tal altra se ne scostano od anche apertamente le contraddi-

cono, e noi ci riserviamo, secondo 1'opportunita, cosi di va-

lerci dell'autorita di lui come di confutarlo.

II.

II vero, il bene, il bello son tre cose distinte fra loro, a

ciascuna delle quali risponde neU'uomo un diverso modo di

percezione: quindi alcuni moderni costumano di noverare nel-

Tuomo le facolta intellettive, le facolta morali, le facolta este-

tiche, e di assegnare alle intellettive il vero, alle morali il

l)ene, alle estetiche 2
il bello. Noi non entreremo a discutere

Tesattezza di una tale classificazione e nomenclatura : ci par

certo pero, che come la scienza propriamente si versa intorno

al vero e la morale intorno al bene, Tarte abbia per suo og-

getto il bello; benche cio non sia da intendersi in modo si

esclusivo che sotto qualche riguardo capitalissimo anche al-

Tarte non convenga, insieme col bello, il buono e il vero, per

Tintima connessione che tra questi tre universali esiste.

ill notisi che in tale nostra determinazione dell'oggetto del-

Tarte, questa e presa in senso piu ristretto assai che non si

pigliasse in antico, esempligrazia da S. Tommaso d'Aquino,

1 Vedi Civilta Cattolica, Serie XI, Vol. XI, pagg. 186 sgg. e Vol. XII,

pagg. 405 sgg.
2 Estetica 6 .un vocabolo messo in voga dai moderni, la cui etimo-

logia (da atoOyjois, senso) poco corrisponde al significato che vorrebbe dar-

ji'lisi, di studio del bello, pel quale sarebbe pin acconcio il termine di

callologia (da xdXXo;, bellefza).
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11 quale nella Somma teologica, dietro T insegnamento d'Ari-

stotele, dice che 1'arte e recta ratio factilrilmm, o ratio

recta aliquoram faciendorum *, la norma, cioe, secondo cui,,

si conducono a perfezione certe opere esteriori deiruomo.

Giusta questa definizione, lo stesso Santo Dottore novera a

buon diritto fra Tarti quella del piloto, del segatore, del far-

macista e avrebbe potuto benissimo aggiungervi anche 1'arte

del cuoco, od altrettali meramente meccaniche, in cui il bella

poco ci ha davvero a vedere. Ma quando noi parliamo d'arte,

intendiamo comunemente le liberal?' , ossia le piu nobili, che

fanno gli artisti propriamente detti, in quanto si distinguono

dagli artieri od operai, o manovali: ed anzi nel linguaggio che

adoperasi comunemente ai cli nostri quando si discorre d'arte,

arti sono la, musica, la poesia, I'architettura, la pittura, le

lettere e poco piu altro. Or queste, per comune consentimento,

sono anche dette le art! belle, determinandosi cosi colTaddiet-

tivo la loro particolare natura
;
sicche quando il Tolstoi, nel

suo libro, ove pure prende il nome di arte a quel mode

che il prendiamo tutti, nega oggetto proprio dell'arte essere

il bello
?

si oppone, ci pare, inolto stranamente al parerc uni-

versale ed alia evidenza medesima delle cose.

Ma il Tolstoi ha fisso in mente, che appunto dalj'essersi

nel concetto dell'arte mescolato il concetto della bellezza, e

dall'avere, conseguentemente, i moderni proposto a scopo del-

1'arte il piacere, che deriva dalla espressione ? esposizione, e

contemplazione del bello
? nacquero tutte le aberrazioni e IQ

depravazioni dell'arte stessa. Una volta ammesso (cosi egli

1
fSumma fheoL 1, 2, q. LVII aa. 3 c 4: 2, 2, q. XLVII, a. 5. -

Molto lucidamente il Taparclli, rendendo i concetti deiFAquinate,
serive: Sapienza, prudenza, arte sono tre doti operatrici deil'iiomo iu-

tellettivo: rna le due prime ne guidano 1'opera rispetto al bene sog-

gettivo (pel conseguimento o del fine ultimo o dei iini secondarii), 1'ul-

tima rispetto alia materia esterna: con la sapienza e con la prudenza
1'uomo fa buone azioni; coll'arte buoni lavori, buone cose. Per lo che

dicevano gli scolastici, che la prudenza e recta ratio agibilium, 1'arte

recta ratio faciibilium . (Ragioni del bello secondo i principii di S. Tom-
maso. Tip. Cimlid, Cattolica, 1860. Pag. 115).
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ragiona) che la bellezza e lo scopo dell'arte, spunta la neces-

-sita d'iridagare che cosa e la bellezza, affine d'intendere in

che debba propriamente consistere e come debba concepirsi

anche 1'arte. E siccome, per provarsi che moltissimi scrittori

-d'ogni nazione facessero a definire la bellezza, nessimo ci e

riuscito, cosl, andando per la piu spiccia, si fini col chiamare

artistiche le opere che piacciano ad un certo numero di ot-

tiniati o privilegiati, bench& esse realmente siano il piu delle

volte \in&insQiis&ta, contraffaz tone dell'arte vera. Cosl, ponen-

dosi, per un aperto circolo vizioso, il definito in luogo della de-

finizione, siamo arrivati a confondere 1'arte colla sua contraf-

fazione, onde poi 1'universale dissolvimento artistico dei tempi

nostri.

Questo ragionamento pecca per molti capi; 116 andando

per questa via, crediam noi che si possa giungere a formar

^iusto concetto di quel che Tarte 6 : certo si va logicamente

incontro a tutte quelle esagerazioni le quali riempiono le pa-

^ine del Tolstoi e gli scemano autorita anche quando dice

<3ontro 1'arte moderna le piii saute cose.

Pare a lui che inai in nessun tempo la dottrina 4^1 bello

avesse punto a che fare colla dottrina dell'arte, e che la con-

fusione dell'una coll'altra debba ascriversi principalmente al

tedesco Baumgarten, il quale vi diede pel prinio forma scien-

tifica, inventando nel 1750 una nuova disciplina filosofica,

che fu chiarnata estetica. Del bello come fine dell'arte non

discorsero, secondo lui, i Greci, se non perch6 (ad eccezione

dei loro maggiori pensatori) s'imaginavano che il bello dovesse

essere anche il buono; ma Aristotele esigevatuttavia, che 1'arte

esercitasse, colla catharsis o purificazionef un'influenza mo-

rale. Dopo Cristo, noi sappiamo, prosegue il Tolstoi, che la

bellczza, anziche concordarsi colla bonta, il piu delle volte

radicalmeute le si oppone, stauteche la bont& coincide spesso

con una vittoria sulle passioni, mentre la bellezza 6 quasi

radice di tutte le nostre passioni . Ed anche per riguardo

alia verita, egli trova che questa iwn in nessun rapporto

colla bellezza e spesso le si oppone ; perocch^ la verita ia
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generate ci disinganna distruggendo 1'illusione, cioe ima delle

condizioni principal! della bellezza . Quindi egli s'avventa

ai dotti che vollero accoppiare fra loro il bello, il vero, il

bene
;
dice che questo accoppiamento arbitrario forni 1'appiglio

a battezzare per arte elevatissima quella estrinsecazione d'arte,

che ha il piacere per unico oggetto, e contro cui si levarono a

buon diritto tutti gli educatori del genere umano. E, insomnia,

conchiude che dal concetto dell'arte debbasi finalmente sban-

deggiare ogni idea di bellezza, per accettare come arte vera

sol quella che sta ai servigi della bonta e intende a propa-

gare tra gli uomini i sentimenti migliori e piu elevati del-

ranima nostra l
.

III.

II che evidentemente e troppo. Non troppo per quel che

potrebbe desiderarsi e che noi desideriamo tanto vivamente

quanto altri mai
;
ma troppo per 1'esatta idea che dobbiamo

formarci dell' arte, quando domandiamo che cosa essa 6 in se

e per se. Evidentemente sarebbe ottima cosa, puta, che 1'arte

s'informasse sempre e s'inspirasse alia religione, la quale degli

affetti delTanima umana e il nobilissimo
;
ma non si pu6 pre-

tendere dagli artisti che trattino esclusivamente temi religiosi,

come vorrebbe il Tolstoi, o che non dipingano se non mistiche

Madonne alia maniera del Beato Angelico, o che non scri-

vano che romanzi della specie della Fob-tola del Card. Wi-

seman. Parimenti e eccessivo prescrivere all 'arte, per legge

assoluta, temi altissimi d' importanza civile o sociale, scien-

tifica o politica, per forma che non diasi ricetto tra le opere

d'arte, fuorche a poemi del tenore della Divina Commedia

o del Giorno, a pitture storiche, ad odi, come la Vita rn-

stica, la Educazione e quella A Silvia del Parini, ovvero

come il Lavoro, la Conchiglia fossile e gli Ospizii marini

dello Zanella.

1 LEONE TOLSTOI, Che cosa & I' Arte? Vedi massimamente i Capitoli

III e VI.
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L' irte 6 essenzialmente rappresentativa del bello. Ma e

error madornale il credere che esista un sol genere di bel-

lezza, la fisica, e che unico diletto proprio a prodursi dalla

bellezza sia il sensuale, cioe il men vero, il meno degno del-

1'uomo, siccome mostrano uuiversalmente di pensarla i cor-

rotti artisti odierni, pittori, scultori, poeti, romanzieri soprat-

tutto, ed i superuomini piti deglialtri, dallo Zolaald'Annunzio.

Una reazione contro questa generale congiura di diff'amatori

del bello artistico, vero, morale, casto, umano ed anche, se

vuolsi, cristiano (se sta la sentenza di Tertulliano che 1'anima

e naturalmente cristiana), va accolta con entusiasmo, non pure

da tutti gli amici delTarte, ma altresi da ogiii persona onesta.

Perocche, quanti siamo estimator! cosl dell'arte come del-

Tonesta ci sentiamo, col Tolstoi, oppress! di vergogna allo spet-

tacolo obbrobrioso d'un'arte meretricia, la quale davvero par
non sappia esprimere altro che la sensualita in tutte le sue

forme. L'adulterio e il tema favorito, per non dire Tunico,

di tutti i romanzi. Ogni spettacolo di teatro soggiace alia con-

dizione indispensabile che, con un pretesto qualunque, corn-

paiano Sulla scena delle donne col petto e le gambe denudate,

Le opere e le canzonette sono consacrate a idealizzare la lus-

suria. La maggior parte dei quadri francos! (e non francesi,

soggiungiamo noi) rappresenta il nudo femminile. Nella re-

cente letteratura francese (e non francese) e molto se s' in-

contra una pagina, in cui non ricorra 1'aggettivo nudo
l

. Cosi

il Tolstoi e con ragione.

Ma sit modus in rebus, e non diventiamo iconoclast! anche

della bellezza pura e spirituale per odio della turpe. E non e

vero, come si suppone troppo spesso, che il piacere, quello

particolarinente che 6 materiale e quindi egoistico, sia una cosa

istessa colla bellezza. II Tolstoi spe*nde molte pagine ad infil-

zare definizioni della bellezza, date negli ultimi 150 anni da

scrittori tedeschi, inglesi, olandesi, americani, francesi, molte

delle quali son davvero incomprensibili almeno altrettanto

quanto quella dell' italiano Gioberti che, nel suo libro sul

1 Che cosa I I'Artef Cap. VIII.
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Bello, scriveva esser questo Funione individua di un tipo

intelligibile con un elemento fantastico per opera dell' ima-

ginazione estetica. Ma a tacere del nostro grandissimo Aqui-

nate, che nelle sue dottrine antropologiche da i criterii piii

limpidi e sicuri anche del bello, avrebbe potuto consultare

Augusto Conti, che scrisse del Bello nel Vero, e Facutissima

P? Taparelli nelFaureo volumetto delle ragioni del bello se-

condo i principii di S. Tommaso, e le Osservazioni intorno

al bello del P. Pianciani, con frutto incomparabilmente mag-

giore che non le astruserie del Kant, del Fichte, dello Schel-

ling, dell' Hegel, dello Schopenhauer e d'altrettali. Giacch&

avrebbe almen raccolto questo, che, per quanto sia malage-
vole e forse impossibile, secondoche parve anche al Gerdil^

dare del bello e della bellezza una definizione, la quale com-

prenda tutti i suoi aspetti e tutte le sue leggi svariatissime

ed intricatissime, pur tuttavia si puo esser content! di rite-

nere, in sostanza, la bellezza exxere una forma che rende

gralo c dilettevole alle potenze conoscitive il soggetto incut

si trora }
.

Or se il bello risponde alle potenze conoscitive, esso non

ha ragione di fine, che 6 il termine proprio delle appetitive.

Si distingue quindi, a paiiar esatto, dal buono ; si distingue

ddl' utile ; ne puo in niun modo confondersi col godimento

egoistico e materiale. E vero che la bellezza a chi la con-

templa cagiona piacere, e pero, per testimonianza di S. Tom-

maso
; palchra dlcaniur quae visa place/it

2
. Ma vuol dap-

prinia accuratamente avvertirsi, che se tutte le cose veramente

belle piacciono, non e per altro vero che tutte le cose che

piac-ciono siano belle. E poi il piacere, che il bello arreca, 6

di un ordine elevato, sublime, intellettuale, qual si addice alia

cognizione; quindi lungi dal farci ripiegare sopra noi stessi

per pascerci in una bassa soddisfazione, ci attrae fuori di noi

e innalza e dilata il nostro spirito, a modo (secondoche con

1 Cosi il P. ROGACOI: Dell' Uno Necessario, P. 1, c. 27, della Natura
d*l Bello.

8 I q. V, a. 4.
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leggiadra similitudine disse il Pianciarii) di forza centrifuga,

non di centripeta; sicche riulla veramente pu6 imaginarsi di

piii disinteressato del diletto e del riposo che il bello intorno a

se diffonde '.

E quel diletto e quel riposo il vero bello diffonde sempre,

diffonde dappertutto e in tutti, pur che non abbiamo, o traviato

il senso o stravolta la mente. II cielo stellato e bello sempre
e fa sempre piacere a riguardarlo; e bella sempre la rosa,

ne chiedermi perche e bella : ti risporiderei : guardala, e non

occorre altro. E anche le opere d'arte iriformate a questo

bello durano belle invariabilmente, ne per mutare di secoli

o di costumi perdono la loro sovrana possanza sugli spiriti,

per commuoverli e dilettarli. Sentiamo, a,d esernpio, che il

Salvini, qui al Teatro Valle, faceva piangere nori ha guari

recitando YEdipo di Sofocle, come a dire un lavoro di parecchi

secoli anteriore a Cristo : ne meno forternente commossi e ve-

ramente dilettati mostravansi gli spettatori d'ogni eta e condi-

zione sociale, ascoltando dal Salvini stesso quei vecchiumi del

Saul alfieriano e deirO/^//o del Shakspeare; rnentre poi con-

torceronsi e fischiarono alia Gloria., tutta riuova di zecca, del

superuomo D'Annunzio. E non e piena 1'Europa di plausi al

sacerdote Perosi per gli Oralorii smessi da secoli, che egli

con genio musicale mirabilissimo ritorna all'aria ed al sole? -

II bello dunque non invecchia mai
;
ma il brutto e gia vecchio

appena nasce.

1 Vedi nei Saggi filosofici del P. Pianciani le Osservazioni intorno

al Bello, che sono cosa stupenda. II diletto (egli dice) provato daJ-

1'anima mentre contempia un bell'uccello, un bel fiore, un bell'aJbero,

un bel giardino, e un'espansione affettuosa, e J'effetto di una forza di-

latatrice, analoga in certo modo al calorico, e piuttobto centrifuga cbe

centripeta, la quale lo tira verso quegli oggetti, anziche richiamarlo e

concentrarlo in se stesso L'amore del bello e puro, e disinte-

ressato, come 1'amore ed il gusto del vero, essendo il vero ed il bello

amabili per ae e vere calamite delle anime (pagg. 249 e 250).
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IV.

Laonde non vediamo pericolo alcuno grave e degno d'atten-

zione nel ravvisare semplicemente 1'arte come facolta di ri-

trarre idealmente la bella natura; giusta il quale concetto

anche Dante la disse a Dio quasi nepote. Con cio si designa,

in verita, piuttosto il mezzo, onde Tarte si serve per raggiun-

gere il proprio intento, che non 1'intento stesso cui mira, il

quale e di riprodurre nella materia (o quasi mater i a, come

Forazione in prosa o il metro poetico) 1'idea deirartefice in

guisa da renderla sfavillante ed attraente, ossia, per dirla col

Taparelli, di perfezionare la riproduzicme de' concetti *. Ma
e chiaro che tale intento 1'artefice non puo raggiungere, se non

producendo nella materia il bello della natura, idealmente,

siccome si e detto, cio6 imprimendovi il suo proprio pensiero

ed il suo sentimento, attinto alia natura, e facendone la ma-

teria medesima trasmettitrice affascinante.

Di tal guisa, anzitutto, non veniamo ad escludere dal con-

tenuto dell'arte ne la moralita ne la rerita, anzi implicita-

mente bensl, ma pure effettivamente ve la inchiudiamo
; giac-

che bello non e, secondo natura, cio che e immorale e

che e falso. E pero rimane irremissibilmente condannata

tutta quella mandria di letterati nostrani e forestieri de-

cadenti o degenerati, come li chiama il Nordau, che sbandi-

scono dal campo dell'arte ogni distinzione di bene e di male 2

,

1

Ragioni del bello pag. 114. Percio il TAPAREI.LI, tcnendosi piu al-

1'astratto, dice 1'arte liberale itna dote della menie die rende 1'iwmoca-

pace di riprodurre nella materia il proprio pensiero, rendendolo intelligibile

al contemplante : ma in concrete poi ed in effetto, vede nel mag'istero.

artistico quel medesinio che vi riconosciamo noi. (Ragtoni del bello, . VI,
mi. 14-16).

2 Al NIETZSCHE si ascrive la formola che colloca il punto di vista

dell'arte al di Id del bene e del male. Una pazzia! Vedi MAX NOBDAU,
Degenerazione (Fin de Siecle 'II Misticismo L' Egoismo II Realismo

II Secolo Ventesimo). Trad, dal tedesco di G. Oberosler, Torino, Fra-

telli Bocca 1896, II. Ed.



DELL'ARTE 15

di vero e di falso, non volendovi vedere che cose belle o brutte.

Cosi, ad es^mpio, il Baudelaire, il quale sostiene che allor-

quando il poeta si prefigge uno scopo morale, diminuisce la

sua forza poetica, e non e imprudenza scommettere che 1'opera

sua sara cattiva. E per vie meglio scolpire il suo pensiero

il Baudelaire stesso, approvato da Teofilo Gautier che fa una

prefazione a' suoi fleurs du mal, aggiunge: 1'arte poetica

non puo paragonarsi alia scienza o alia morale, se non vuol

morire o degradarsi. 'L'obbiettivo suo non & la verita, ma se

stessa. Or che altro 6 mai se non la ripetizione di questa

medesima follia, riguardo a tutta 1'arte in generale, quel motto

che i nostri moderni riformatori hanno portato intorno sul

loro bandierone, facendolo sventolare dappertutto e gridan-

dolo su tutti i toni: I'arte per Varte?

No : 1'arte non puo assolutamente prescindere dalla mora-

lita e dalla verita del suo contenuto, almeno in questo senso

negativo, che le cose da essa trattate non debbono essere n6

immorali, ne false : al che non pose abbastanza mente il

ch. Ermini, che esaminando teste, nella Rivista Internatio-

nale, il libro del Tolstoi affermava : 1'Arte, intesa ampia-

mente, consiste piuttosto nella forma o nella rappresentazione

della cosa, che non nella qualita della cosa stessa
;
e di piu

e molteplice di aspetti da un popolo ad un altro, da un artista

ad un altro !
. Questo e, diciam cosl, lassismo, a quel modo

che e rigorismo quello del Tolstoi di non riconoscere opera

vera d'arte salvoche in quella che e positivamente ed imme-

diatamente indirizzata ad ottenere un grande scopo morale e

religioso ; giusta la qual seritenza moltissime opere d'arte che

tutti lodiamo, sarebbero biasimevoli o almeno molto scadenti,

doveche diverrebbero senz'altro in sommo artistici il Prato

fiorito ed i Fioretti di S. Francesco. Stiamo dunque nel

mezzo e staremo nel vero.

Diciamo che, per se, in astratto, Tintenzione dell'artista non

entra nella defmizione dell'arte. Ed e sentenza di S. Tom-

1 Rmista Infernazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie. Fa-

scicolo LXXVII, maggio 1889, pag. 134.
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maso, che insegna : Ars non praesupponit appetitum rectum *.

Quindi non diamo lode all'artista, in quanto tale, per la vo-

lonta onde opera, ma piuttosto per la quality dell'opera sua *.

E tuttavia, soggiunge 1'Angelico, ove in questa pecchi,

piii lo lodiamo se pecca volendo, che se pecca per isbaglio,

senza volerlo, magis laudatur artifex qui volem peccat,

quam qui peccat nolens 3
; perche nel primo caso mostra piii

perizia d'arte, che non nel secondo. Elogio dunque tanto mag-

giore tocchera all'artista ed all'arte sua
; quanto piii intenso

volere avra posto a fornire un'opera per ogni lato perfetta,

cosl in ordine alia beilezza, come in ordine alia verita, alia

moralita, all'utilita de' suoi simili. E cio per due ragioni

Tuna piii conviacente dell'altra. In prima per 1'opera stessa,

in cui risplendendo maggiori e piu intense e piii universal!

arnioiiie, sfolgorera altresi piii eccellente bellezza. Dappoi per-

ch6 1'arte, del par! che ogni altra realta, va considerata non

solo in astratto, ma anche in concrete. E in concrete non

possiam dubitare, che Fuomo di senno e massime ii cristiano

debba
;
con tutta Uenergla della sua volonta, volgere urio stro-

raento tanto efficacc di bene
; qua! 6 1'arte, a profitto del so-

ciale consorzio, a fomento di civilta, incremento di virtu re-

ligiose e civili, domestiche e social!, a propagazione e fecoir-

dazione di verit/i, di giustizia, di concordia, di piii agiata e

piii prospers, e piii felice convivenza.

Cos! rintese anche il venosino poeta, bench6 pagano,

quando canto: Onine ii'lli punvtum, qu-i -miscuU utile dulci*

V.

Ed 6 in verita da rendere vive grazie a coloro, che dopo

secoli di vacuita letterarie, poetiche ed artistiche, levarono

la voce, all'intento di rimettere 1'arte sopra una via di phi

1

I, 2, q. LVII, a. 4.

2 Non pertimt ad iaudem artificis, inquantum artifex eat, qua volwi-

tate opus facit, sed qua-le sit opus quod facit (I, 2, q. LVII, a, 3).

'I, 2. q. LVII, a. 4.
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solida e forte e benefica vita. Avea per tanto tempo belato;

vollero che squillasse come saldo bronzo a duolo e a festa.

Non avea per tanto tempo quasi fatto che spleudere; vollero

che riscaldasse. Erasi contentata di fiori e di frondi; vollero

che mettesse frutti. Aveva curato quasi solo la forma
;
vol-

lero che si desse intensamente al contenuto, fosse pure con

iscapito di quella, producendo meno armonie, ma piu denso

peusiero civile, patriottico, sociale, ispiratore di sempre nuove

ascemioni umane. Si era tenuta paga a quella educazione

degli spiriti, un po' superflciale e leggiera, che va natural-

mente compagna al diletto delle arti belle; vollero che gli ar-

tisti tutti senza eccezione e sempre si proponessero esplici-

tamente Teducazione, siccome fine prossimo, da raggiungere

coll'arte ad ogni costo. Era spingere un po' piu oltre del vero

1'essenza e lo scopo dell'arte, far entrare nella definizione di

essa Tintenzione dell'artista e porre come legge ordinaria la

perfezione assoluta, escludendo dal novero dell'arte quella che

non arrivasse a toccare omne pit-netum.

Fu questo Terrore anche di quell'Alessandro Manzoni, che

la storia registro gia in capo ai piu benemeriti dell'arte, nel

secolo XIX, crediamo per Pesempio meglio ancora che pei

precetti. Egli, nella sua lettera sul romanticismo, sentenzio

che la poesia o la letteratura in genere debba proporsi 1'utile

per iscopo, il vero per soggetto e 1'interessante per mezzo .

Ora dal ragionato fin qui appare quel che vi e di eccessivo

in tale sentenza. II diletto nobile e puro, che proviene dalla

riproduzione artistica della bellezza, profusa da Dio nel creato,

ecco come abbiam gi& detto, lo scopo a cui prossimamente, per

se medesima, intende 1'arte; benche sia da ammettersi am-

piamente, che essa deve ognora fondarsi sul vero e non ap-

pagarsi del bello per il bello
;
ma volere con tutte le sue

forze ottenere il bene e nella maggior possibile misura. Ma
il Manzoni stesso confessava, in quella lettera sul romanti-

cismo, che mentre questo avea una chiara idea di ci6 che

volevasi dall'arte sbandire, cioe la mitologia, Tesagerata ed

idolatrica imitazione dei classici e certe leggi arbitrarie, non

-Serie XVII, vol. VII, fasc. 1111. 2 19 giugiw 1899.
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fondate nella natura e nella ragione, non era invece ancor

cosl sicuro di se per la parte positiva, ossia per quel che con-

veniva edificare e pel sistema nuovo d'adottarsi. Possiam dun-

que, senza tema d'offendere un cosl gran nome, asserire che

egli prese abbaglio: un abbaglio che lo fa ora dal Panzacchi

appaiare col Tolstoi, benche tra 1' italiano e lo slavo il di-

vario sia immenso, massime per riguardo al senno pratico,

scarso nello slavo, grandissimo invece neiritaliano.

Alessandro Manzoni, piii che cogli aridi precetti, insegno

quel che sia arte vera, grande, nobilissima, immortale col

fatto del Promessi Sposi, romanzo storico unico, non supe-

rato da alcun altro, non facilmente superabile, e diciamo per

la sostanza stessa dell'opera non per la lingua e lo stile, che

non sono sempre, come tutti sanno, inappuntabili. Nei Pro-

messi Sposi il Manzoni tratto 1'amore, quell'amore che il

Tolstoi voile far biasimare come cattivo perfino nella legittima

e divina istituzione della famiglia, con quella follia per molti

capi detestabile, che e il suo romanzo intitolato la Sonata a

Kreutser. Ma 1'amore nei Frontess I Sposi e cosl castigate e

santo, che puo senza verun pericolo leggersi anche dalla piu

pura fanciulla e da una Suora. II Manzoni non credeva

1'amore di due legittimi sposi cosa cattiva, perch6 esso 6 vo-

luto da Dio ed e necessarlo a quexto mondo. Ma egli diceva

che non si deve scrivere d'amore in modo da far consen-

tire 1'animo di chi legge a questa passione ;
diceva che ve

n' ha quanto basta e non fa mestieri che altri si dia la briga

di coltivarlo, e che col coltivarlo non si fa altro che farlo

nascere dove non fa bisogno . E poi osservava che troppi

altri sentiment! vi sono, del quali il mondo ha bisogno, troppi

altri affetti generosi, nobili, necessarii, dei quali gli scrittori

si dovrebbero curare di diffondere il culto fra gli uomini,

prendendoli a soggetto delle loro opere artistiche.

Fosse il grande lombardo ascoltato ! Invece non v'e scrit-

torello cui punga 1'assillo di farsi un nome nella repubblica

letteraria, il quale non diasi di schiena a lavorare un intrec-

cio amoroso
;
e quanto piii turpe, tanto meglio ! e quanto piii
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scandaloso tanto piu artistico ! e quanto piu corrotto tanto

piu vero ! Nei Promessi Spoxi pero tutto da un capo all'al-

tro e verita, e i personaggi moltissimi che vi sfilano, dai piu

alti ai piu umili, dal Cardinal Federigo, I'lnnominato, la Mo-

naca di Monza, il Conte Zio, Tonio e Don Ferrante a Renzo,

Lucia, Agnese, Don Abbondio, Fra Cristoforo ed il sarto, co-

stituiscono una galleria di ritratti naturali e veri cosl, quali

i pennelli del Tiziano, del Velasquez e del Van Dik non li

avrebbero fatti migliori; e i personaggi parlano ed operano

come, posti in que' tempi e in quelle condizioni, avrebbero

certamente parlato ed operato, ne piu n6 meno. Se i romanzi

del Walter Scott, onde il Manzoni s' invoglio a scrivere un

romanzo storico, potevano, con evidente enfasi, dirsi da ta-

luno piu veri della storia, che diremo della verita, la quale

insieme colla profondit& psicologica fa del racconto man-

zoniano un'opera d'arte piuttosto che eccelsa, inimitabile ?

Or che importa che in essa manchino le oscene esposizioni di

nudita, e le fiamme sensuali di cui riboccano quasi tutti i

romanzi dei veristi contemporanei '? La verita dei Promessi

Sposi si lascia nonpertanto le mille miglia indietro, nonche

tutti gli Zola ed i D'Annunzio, anche tutti i Bourget, i Ro-

vetta ed i Fogazzaro della modernita.

Ma per quella esagerata idea che il Manzoni si era fatta

dell'arte, s'indusse a condannare egli stesso il romanzo sto-

rico, cio6 la massima gloria sua e della sua patria, come

mancante, per intrinseca indole, di verita. II ragionamento

lungo, erudito e per molti lati istruttivo, ond'egli giunge a

quella specie di suicidio, non e pero persuasivo, perche

pecca nel principio, cioe che il verisimile non possa in un'opera
artist lea accordarsi col vero senza distruggere Tarte, ovvero

senza ingannare il lettore. Pel primo capo, lo stesso romanzo

storico manzoniano il confuta; pel secondo poi, come supporre

possibile T inganno in chi e gia da te awertito che si vo-

gliono integer fregi al rero, e col rerosimile vuolsi impol-

pare ed abbellire lo scheletro arido della storia?

E forse il buon Alessandro non avrebbe tanto biasimato
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il romanzo storico, se avesse preveduto che in questa se-

conda meta di secolo, dal romanzo, che ha per fondamento

la storia vera, saremmo passati per una serie di tramuta-

menti a quello in cui non solo non vi e piu storia alcuna,

ma neppur vero, ne verisimile
;
in cambio un seguito di lu-

ride scene unite per un filo ridicolo, che chiamasi talvolta

descrizione, tal altra psicologia, quando sociologies, quando

realismo, e naturalismo, o misticismo, o simbolismo o isc-

fonia, o insomnia nullismo e pazzia. Dal Walter Scott e dal

Manzoni, per il Balzac, il Sue e Victor Hugo, siam giunti

al Flaubert, al Bourget, al Loti, all' Huysmans, alia Fecon-

(Hta di Emilio Zola, alle Verg-mi delle Roccie ed ai Sogni

di Gabriele D'Annunzio, peggiorando sempre sia in punto

ad arte, che a verita, a religione, a morale. Si, peggiorando ;

perche, come vedremo, anche il cosi detto moto spiritualista

non ci da finora nulla di buono.

In altro articolo imprenderemo la rassegna di questa de-

gradazione, che non e scevra d'insegnamenti, e merita d'es-

ssere posta innanzi, almeno come un ammonimento e come un

richiamo alia unione di tutte le forze e di tutte le energie in

una salutare reazione contro la piii micidiale delle pestilenze,

di cui Massimo d'Azeglio poteva gia dire tanto tempo ad-

dietro : I soli romanzi, pubblicati da trent'anni in qua, non

hanno lasciata abbominazione che non abbiano scritta, turpi-

tudine che non abbiano approvata, delitto che non abbiano

difeso, virtu che non abbiano oltraggiata *.

1 / miei ricordi.
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SOMMARIO: II metodo indo-greco-italico dovuto alia scoperta del san-

scrito, mantiene 1'oscarita de' dialetti italici. Le leggi grammatical!
e fonetiche non danno 1'intelligenza de' vocaboli. L'opera del Con-

way su' Dialetti Italici non tratta ima questione necessaria e fon-

damentale. II Breal saviamente premette nell'Introduzione alle sue

Tavole Eugubine il riscontro fra 1'iimbro, il latino, 1'etrusco e

il celtico. Esame della parentela stretta fra 1'umbro e il latino as-

serita dal Breal. Differenza fra parentela e affinita. Osservazioni del

de Harlez. Risposta alia teoria del Breal. Se i dialetti italici nella

loro formazione primitiva o antegrammaticale, ebbero la flessione.

Connessione di questa questione con 1'altra della formazione delle

lingue ariane passando per il periodo monosillabico e agglutinativo

prima di ridursi al flessivo. Opinioni diverse dello Schlegel, del Butt-

mann, del Grimm, del Bopp. Teoria dell'evoluzione e dell'adatta-

mento. Nostra conchiusione. Applicazione delle cose dette a' dialetti

italici e perch6 questi non possano dichiararsi formalmente arii o

indoeuropei. Dove sono e donde venuti gli Arii in Italia?

I metodi semitico, greco-latino e celtico che fecero le loro

prove nell' interpretazione deU'etrusco e de' dialetti italici,

non riuscirono a togliere 1'oscurita delle iscrizioni, per la

stessa ragione che non vi riusciva quell'altro metodo che ora

e il solo seguito da tutti, il cosiddetto indo-italo-greco, il quale

deve 1'origine alia scoperta del sanscrito. Ed invero, il cel-

tico, il greco e il latino nell'elemento ario de' dialetti italici,

non sono diversi dal sanscrito, appartenendo tutti questi idiomi

alia medesima famiglia delle lingue indoeuropee. Senonche

1'altro elemento che in essi e certamente non ario, ed e, per

noi, pelasgico, come non trovo spiegazione (e non poteva tro-

varla) per via di riscontri col celtico, il greco e il latino,



22 I DIALETTI ITALICI

cosl non la trova neppur nel sanscrito. II perch6 tutti i la-

vori grammatical! deirumbro, dell'osco e degli altri dialetti,

se chiariscono molte question! che versano sulle leggi fonetiche

e la flessione nominate e verbale, non hanno, tuttavia, virtu di

farci scoprire il vero significato di un gran numero di voca-

boli, da 7

quali deriva 1'oscurita delle iscrizioni, perciocche

cotesti vocaboli non sono altrimenti arii, si bene d'una lingua

ignota finora, al par dell'etrusca. Noi, dunque, pur lodando

e sommamente pregiando i piu recent! lavori del Breal, del

Brugmann, del von Planta e del Conway, dichiariamo libe-

ramente che le iscrizioni umbre ed osche restano sempre

oseure, e nella parte da cu! proviene principalmente roscu-

rita, i tentativi di quest! glottologi dovevano fallire, come

fallirono finora quell! per ispiegare 1'etrusco con 1'ario o in-

doeuropeo.

Non possiamo, intanto, passarci di una riflessione che fa-

cemmo leggendo i due volumi del Conway, veramente me-

ravigliosi per dottrina, sagacita ed accuratezza, e degni per-

cio, di tutta la lode che gli tributava il nostro carissimo

amico, 1'egregio giovane Ciardi-Dupre nella diligente rivista

e molto giudiziosa che ne fece lo scorso anno l
. II Conway

nella Prefazione al 1 Volume de' suoi Italic Dialect*
,
ci

paiia de' progress! fatti in quest! ultimi decennii nel me-

todo severo e rigoroso intorno le leggi fonetiche spettanti ai

dialetti italic!
;
delle font! che di essi abbiamo, epigrafiche e

numismatiche
;

de' ricordi lasciatici qua e la dagli storici,

dalle grammatiche e da' glossarii, e de' nomi antichi di luo-

ghi e di persone nelle differenti aree de' medesimi dialetti,

cose certamente utilissime e, se si vuole, anche necessarie,

ma note, peraltro, a coloro che si occupano in quest! studii.

Quel che non sappiamo intendere e il suo silenzio circa la

natura, 1'origine e la formazione di cotesti dialetti italici, cio

che per noi era Timportanza, sia perche queste question!

non erano state fin qui debitamente trattate da altri, eccet-

1 G. CIARDI-DUPRE, Lingue e monumenti dell' Italia antica, nella Ri-

vista Bibliografica italiana, Anno III, N. 21, Firenze 1898.
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toch6 dal Breal con molta sobrieta, e sia ancora per la dif-

ficolta di potere ben conoscere le leggi grammaticali d'idiomi

che si suppongono, ma non si provano appartenere formal-

mente a una sola famiglia di lingue, cio6 all' indoeuropea.

S'egli 6 vero, pertanto, che il fine che si propongono co-

loro, i quali danno opera a studii grammaticali de' dialetti

italici, dev'essere quello di rendere piu facile o men difficile

T interpretazione delle iscrizioni umbre, osche e somiglianti,

e necessario, prima d'ogni altra cosa, stabilire e fissare sal-

damente, qual sia la natura e Torigine dell' idioma o degli

idiomi di coteste iscrizioni. Imperocch6 la sola grammatica
senza il vocabolario, non ci potra dare la piena conoscenza

d'una lingua, ma una idear

generale soltanto della famiglia,

alia quale forse appartiene. Che se poi la materia onde si

vuol cavare e costituir la grammatica, e, per se stessa, molto

scarsa; se quelle che chiamansi flessioni del nome e del

verbo, sono di spesso dubbie e diverse, perch6 incostanti e

talora manchino affatto, di maniera che non si 6 in grado
di definire se il vocabolo sia restate al periodo agglutinative,

chi non vede quanto esagerata fiducia si abbia e quanto

grande importanza si ponga comunemente ne' lavori gram-
maticali su' dialetti italici ? Aggiungi, che certi vocaboli cre-

duti arii negl' idiomi italici, perciocche si riscontrano nel la-

tino creduto anch'esso ario, non hanno veruna affinity con

vocaboli di altre lingue indoeuropee, e ci manca cosl il cri-

terio di ritenerli per arii. Ne demmo altrove lunghe liste che

rendono del tutto chiaro questo fatto, e quel ch'6 piu, le voci

riscontrate fra loro sono voci dell'uso piu costante e di cose

naturali, non d'arte n6 di scienza 4
.

Dopo le quali cose qui ristrettamente accennate e che sa-

ranno disputate piu innanzi, si comprendera la ragione della

nostra meraviglia nel non aver trovato nell'opera, peraltro

eccellente, del Conway, quello che ci sembrava nonch6 dice-

vole, del tutto necessario. Di che va meritamente lodato ii

1 Vedi il nostro libro : Del presents stato degli studii linguistici. Esame
critico del P. CESARB A. DE CARA d. C. d. G. Prato, Giachetti, 1887.
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Breal, il quale neir Introduzione alle sue Tables Eugubines,

stimo dovere, comeche brevemente, farci chiari di ci6 ch'egli

pensava della natura del dialetto umbro paragonato al latino.

E primieramente, ci fa notare che Gubbio dove furono tro-

vate le Tavole e da cui presero il nome di Eugubine, con-

fmava da un lato, con Y Etruria, e dall'altro, con la Gallia

cisalpina, e quindi sorge la questione se 1'etrusco e il celtico

abbiano avuto qualche parte o influenza nel dialetto umbro.

Risponde alia prima questione, che 1'etrusco, secondo lui, si

possa scoprire nelle iscrizioni I a e II &, le quali finiscono

con una frase inintelligibile che non ha 1'aria d'essere con-

cepita nella stessa lingua del testo. Di piii, certe accumula-

tion! di consonant! richiamano Tortografla delle iscrizioni

etrusche. D'altra parte, quando si viene al disegno del tempio

(Tav. VI a 12) v'e una serie di voci che non sembrano ap-

partenere allo stesso idioma del resto, e che possono far pen-

sare che nella campagna si parlasse un'altra lingua. Quanto
al vocabolario, Faggettivo eesonoin che indica il sacrifizio, si

potrebbe riscontrare con 1'etrusco acsar dio . Finalmente,

alcuni nomi di popoli mostrano la stessa struttura delle voci

etrusche l
.

Passando all'altra questione del celtico, avverte che una

parentela con Tumbro si potrebbe piu facilmente spiegare da

cio che, secondo le testimonialize di certi scrittori dell'an ti-

chita, gli Umbri erano d'origine celtica. Indi soggiunge: Nous

nous garderons de meler la question d'ethnologie avec la

question de linguistique: rexperience prouve trop souvent

que les reinsegnements de Tune et de 1'autre science ne sont

pas d ?

accord. Les Ombriens, quoique de race celtique, ont

pu. comme leur freres de la Gaule, renoncer ^i leur idiome

pour adopter un dialecte italique; ou bien encore, on peut

considerer les freres Attidiens comme une confrerie italiote

etablie au milieu d'une population de langue et d'origine diffe-

rentes 2
. L'autore dopo ci6, conchiude, che stando airidioma

1 BR&AL, Les Tables Eugubines, Introd.; p. XXVII.
3 BR&AL, o. c. p. c.
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delle Tavole Eugubine, ne per la fonetica ne per la gramma-
tica I'umbro non ha nulla che fare con gl'idiomi celtici. Bor-

nant done nos observations a Tidiome des Tables Eugubines,

nous dirons que ni pour la phonetique, ni pour la grammaire,
il ne rappelle les idiomes celtiques

l
. Per ci6 che s'attiene al

vocabolario, ammette 1'autore che tracce d'influenza celtica

vi si possono trovare, e di fatto, egli stesso ne nota alcune.

Ma quale e, dunque, la lingua delle Tavole Eugubine? A

questa interrogazione il Breal risponde: II ne peut y avoir

a ce sujet aucun doute. C'est un proche parent du latin (1. c.).

Esamineremo piii innanzi questa definizione del Breal. Egli

continuando a studiare la natura dell'umbro riscontrato col

latino, ci fa sapere che, sotto un certo rispetto, rumbro e gia

piii avanzato del latino, sulla via dell'alterazione fonetica e

della decomposizioue grammaticale. Ma, sotto altro riguardo,

esso e restato piii arcaico e meglio conservato del latino. E qui

reca degli esempii dell'una e dell'altra specie. Noi siamo ri-

conoscenti al Breal di averci fatto conoscere la sua opinione

sulla natura dell'iimbro paragonato al latino, prima di met-

tersi dentro all'interpretazione delle iscrizioni, le quali com-

menta ed illustra da pari suo, con profondo sapere filologico

e linguistico, con acume d'ingegno e con la severita di me-

todo d'un perfetto grammatico.
Ritornando ora, come e nostro dovere, alia definizione da-

taci dal Breal, della lingua umbra dichiarata da lui prossima

parente della latina, essa ci sembra alquanto vaga. Imperoc-
che la parentela fra due lingue e cosa diversa dall'affinita,

e percio due lingue possono dirsi affirii fra loro e non esser pa-

renti e molto meno parenti prossimi. Richiamiamo qui una

questione che trattammo gia nel nostro libro: Del presente

stato degli stiidii linguistic /, e dalla quale si par manifesta

la necessita d'indagare, con ogni diligenza, 1'origine se non

certa, almeno probabile, d'una lingua, prima di compararla
con un'altra e di definirne la parentela. Ed in vero, come

1

BRIDAL, o. c. p. XXXVIII.
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giustamente osservava il de Harlez, coloro che pretendono
doversi ritenere per imparentate due lingue soltanto allora

che abbiano la stessa grammatica, confondono due cose fra

loro different!, la semplice affinita e 1'appartenenza a una

medesima famiglia. Ora, per far parte d'una famiglia e ne-

cessario avere una madre comune, e quando si tratta di lin-

gua, si richiede la discendenza da una lingua gia formata,

da una lingua che piii o meno ha compiuto il suo sistema

morfologico e grammatical. Ma queste condizioni non si ri-

chiedono punto, quando si tratta di lingue che non ebbero

fra loro rapporti, se non se in quel tempo in cui cominciava

per esse il periodo di svolgimento e di formazione. Ne un

tal periodo puo negarsi, perciocche allora si dovrebbe soste-

nere che le liugue sieno esenti dalla legge del progresso, e

che gli uomini fin dal primo giorno possedessero un linguaggio

cosi dotto e complicate, come e 1'idioma ariano, il quale sup-

pone un'attivita intellettuale e una squisitezza d'analisi som-

mamente maravigliosa, dove non pote pervenire se non dopo

lunghissimi anni, da un primitive stato imperfetto ed incolto l
.

Cio posto, conchiude il dotto Orientalista, se un popolo

si fosse separate dagli Arii prima che avessero contratti gli

element! delle parole e formato le flessioni de' casi e delle

persone verbali propriamente dette, si sarebbe potuto di leg-

geri arrestare al primo modo di esprimere i rapporti, e ser-

bare indole al tutto diversa dalla lingua ariana A
.

Applicando quest! principii all' umbro e al latino, che il

Breal dice essere stretti parent! fra loro, conviene ammet-

tere che 1' uno e 1'altro abbiano avuto una lingua madre

comune, al pari degli altri dialetti italici che sono altresl

considerati d'origine aria. Senonche mentre I'antico umbro

prima della conquista romana, restava un idioma arcaico

assai povero e rozzo, 1' idioma latino si formava con gli ele-

menti dell' umbro e degli altri dialetti italici, sabino, opico

1 DE HARLEZ, La linguistique et la Bible, nella Controverse 59e
li-

rrais. l er Juillet 1883, pag. 56 e segg. V. DE CARA, o. c. p. 123-124.

1 DE HARLBZ o. c. 1. e.
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od osco, volsco, non escluso Tetrusco. Le latin
,
dice argu-

tamente il Breal, faisant peu & peu le vide autour de lui, a

partout etouffe ses freres, si bien que, sans quelques heu-

reuses trouvailles, il aurait 1'air d'etre seul de son espece
l

.

II latino, dunque, come vera lingua, e posteriore agli altri

dialetti italici, 6 una lingua che si ando perfezionando in

tempi storici, nella grammatica, come in ogni genere di let-

teratura, emulando perfino la greca. Tale pero non era quando
i popoli latini serbavano la loro liberty ed indipendenza da

Roma. II latino antichissimo, infatti, ci si presenta con la

stessa rozzezza ed oscurita, dell' umbro e dell'osco, e ne ab-

biamo fortunatamente un documento nell' iscrizione detta di

Dueno o vaso del Dressel, clella quale si son fatte finora

ben sette od otto traduzioni, senza profitto, come vedremo

appresso.

Ora la stretta parentela fra T umbro e il latino, di cui

ci parla il Breal, non poteva esistere se non nel periodo

arcaico dell' umbro e del latino, vale a dire, nel periodo

oscuro, nel periodo di flessioni incerte, inconstant], e di vo-

caboli d' ignota significazione. Cotesto periodo e, per noi,

quello d' idioma misto, nel quale si hanno parole con radice

ariana, ed altre con radice pelasgica. Avremmo allora due

idiomi, 1' umbro e il latino antichissimo, ambedue con due

madri primitive, 1'aria e la pelasgica, ma non con una sola,

che dovrebbe esser 1'aria, perch6 possa veriflcarsi la stretta

parentela brealiana. La vera cagione dell'esistenza d'idioini

misti come, a parer nostro, si vogliono giudicare i dialetti

italici, sara da noi proposta e spiegata a suo luogo. Ma se

le cose stanno cosi, la parentela fra 1'umbro e il latino an-

tichissimo nella parte che hanno comune nell'elemento ario,

non puo risalire al periodo grammatical gia formato e svolto

in tutte le sue parti, quale si vede nel sanscrito, nel greco

e nel latino classico, si bene a un periodo anteriore e pro-

babilmente antegrammaticale.

1 BRAL, o. c. p. XXVI.
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Di che conseguita, che la separazione da una pritnitiva

famiglia aria, di quelle tribii presso le quali si conserve

Felemento ario rozzo e imperfetto, quale ci si rivela neirumbro

e nelTosco, dovette intervenire, secondo noi, in eta anti-

chissima e preistorica. D'altra parte, la tradizione conferma

il fatto quando ci fa sapere che gli Umbri furono uno degli

antichissimi popoli d' Italia, al pari de' Pelasgi, la cui venuta

nel nostro paese si riporta al XVI o XV secolo av. 1'Era

volgare. Che se T umbro delle Tavole Eugubine, le quali,

secondo alcuni, non salgono al III secolo prima di G. C., ma
starebbero fra il II e il I, 6 gia tanto oscuro, si faccia ra-

gione di quel che dovette essere quando gli Umbri si sepa-

rarono dall' unita primitiva d'una madre lingua. II Breal, 6

vero
? scorge da una parte, segni di una maggior corruzione

fonetica e di decomposizione grammaticale neirumbro che nel

latino, mentre dall'altra, lo dichiara piu arcaico e meglio

conservato del latino. Cio puo concedersi considerando sotto

different! rispetti i due idiomi, ch6 altrimenti si avrebbe

contraddizione. Ma anche qui fa mestieri distinguere fra

F umbro e il latino antichissimi e T umbro e il latino de' tempi

storici relativameiite tardi. Nel primo caso, i due idiomi do-

vettero essere somigliantissimi ed egualmente arcaici, lad-

dove nel secondo, la diversita e tutta a vantaggio del latino

divenuto una vera lingua, mentre 1' umbro veniva ad estin-

guersi mano mano che il latino progrediva e si propagava.
Un'altra questione sorge dalla precedente ed e, se gli antichi

dialetti italici nella loro formazione primitiva che abbiarno

chiamata antegrammaticale, ebbero vera flessione de' nomi e

delle persone verbali. Imperocch6 da questa flessione si argo-

menta alia loro qualita di lingue appartenenti alia famiglia

indoeuropea. La questione e, percio, intimamente connessa

con quell'altra tanto controversa fra' glottologi, se le lingue

ariane si sieno formate passando per i due periodi monosil-

labico e agglutinativo, prima di ridursi al flessivo. Nel nostro

libro Del preset ite stato degli studii linguistici trattammo

distesamente de' tre stadii nelle lingue flessivo, svolgendo ed
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esaminando tutte le diverse opinion! su questo soggetto
l

,
e

la conclusione nostra fu questa : Si 6 supposto che le lingue

flessive sieno passate per due stadii primitivi, di monosilla-

bismo e di agglutinazione, prima di giungere al terzo ed ultimo,

di flessione. Ora questa supposizione e, in parte, gratuita, in

parte, non dimostrabile, perch6 il fondamento sul quale riposa,

e anch'esso ignoto e oggetto di controversia fra' glottologi
2

.

Crediamo necessario ricordar qui con molta brevita, le

varie opinion!, dalle quali chiaramente si deduce che la clas-

sificazione delle lingue in monosillabiche, agglutinanti e a fles-

sione, quantunque divenuta, come dice il Whitney
3

,
corrente

e famigliare, e presenta un mezzo comodo, ma poco esatto,

di renders! ragione de' caratteri della struttura linguistica,

non & altrimenti scientifica e non puo meritamente invocarsi

per le lingue indoeuropee, la cui flessione e oggetto di con-

troversia fra' dotti glottologi. E in eftetto, le flessioni per se

stesse, secondo I'opinione di F. Schlegel, sono senza alcun

significato e non ebbero mai un'esistenza indipendente. Esse

servirono e servono a modificar le radici, la parte cio6 vera-

mente significativa della lingua. Ma donde provengono coteste

sillabe e lettere addizionali cosi preziose nel discorso? Lo

Schlegel risponde essere una produzione immediata e spon-

tanea dell'umana intelligenza. Al tempo stesso che 1'uomo

creo le radici per esprimere i suoi pensieri, invent6 pure gli

element! formativi e le modificazioni accessorie per indicare

le relazioni che le sue idee hanno tra loro. Vocabolario e

grammatica furono fuse e formate di getto. Le lingue indo-

europee raggiunsero fin dal primo giorno la perfezione, e la

loro storia 6 quella di una lunga e inevitabile decadenza.

Questo concetto della flessione, secondo lo Schlegel, fu

svolto e compendiato dal Breal 4
,

il quale osserva che 1'ipo-

1 DE CARA, o. c. cap. XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII.
2 DB CARA, o. c. p. 161.
3 WHITNEY, La vita del linguaggio, p. 227.

4 BREAL, Iiitrod. alia Gramm. cwnip. d. lang. indo-europ. del BOPI.

T. I, pagg. XXII, XXIII e XXIV, ed. sec.
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tesi schlegeliana, contiene un ensemble de vues aujourd'hui

discr6ditees *. II Buttmann nel suo Lexilogus (1818) con-

fessa d'esser costretto di mettere dall'un de 7

lati le flessioni.

G. Grimm dichiara i segni de' casi un elemento misterioso

e rinunziava di scoprirne 1'origine
2

. Cotesto mistero, come

noi scrivevamo, continua ancora, perciocch6 il Delbriick, dopo
tante discussion! fra' principal!- glottologi, suH'origine de' casi,

puo dire: L'incertezza e qua, tale e tanta in ogni punto,

che dopo aver ponderata ripetutamente tutta questa questione,

non sono riuscito ad altro mai che ad un sempre piu impe-

rioso : non liq-uet
3

. II Bopp che prima stette pienamente
con lo Schlegel

4
,
muto poi opinione e sostenne la composi-

zione delle desinenze pronominal! col verbo, combattendo con

maggior forza 1'ipotesi dello Schlegel come insussistente 5
. Ma

il Bopp e tutti coloro i quali ammettono con lui la composi-

zione delle desinenze pronominali col verbo, clevono, di neces-

sita, ammettere parimente, che il verbo prima di questa com-

posizione non avesse desinenze. Dalla difficolta di sciogliere

questa questione sorsero le due teorie della evoluzione e del-

I'adattamento. Si puo leggere nel nostro libro gia citato, la

storia dell'altre classificazioni, morfologica, psicologica, genea-

logic'a, e quanto spetta a' criterii su' quali si fondano. La no-

stra conclusione resta anch'oggl quella d'allora, espressa in

questi termini : Noi opiniamo, in generale, che nessuna clas-

siflcazione delle parecchie indicate possa ingenerar certezza

e ritenersi per iscientiflca. Conciossiache la materia stessa

dell'analisi linguistica onde muovono i glottologi nel determi-

nare i caratteri della classificazione, sia, di sua natura, incerta

1 BR^AL, 1. c. Cf. DE CARA, o. c. cap. XXIX, p. 95 e segg.
2 G. GRIMM., Gramm. tedesca, I, p. 835, sec. ed.

3 B. DELBRIICK, Introd. allo studio della scienza del linguaggio, cap. V,

p. 98, trad, del Prof. P. MERLO. -- Cf. DE CARA, 1. c. p. 97.

4 F. BOPP, Sistema della Coniugazione della lingua sanscrita, 1816.

5 F. BOPP, Gramm. comparata, T. I. delle Radici, pp. 266-267, trad,

del BREAL, sec. ed. Cf. B. DELBRUCK, o. c. cap. I, p. 16 trad, del

MERLO.
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e disputabile, come dimostra la diversita delle opinion! che

iutorno a lei regna ancora fra' glottologi. In effetto, non si

pud trattar di classiflcazione linguistica senza parlar di ra-

dici, di temi, di suffissi, di casi ecc. Ora su tutti questi ele-

menti delle lingue domina tanta incertezza, che fa quasi dispe-

rare molti e valenti glottologi di veder mai fondata su saldi

fondamenti una vera scienza del linguaggio. Se, dunque, gli

elementi dell'analisi e quindi della struttura delle lingue, non

porgono al glottologo che dati e materie disputabili, piii o

manco verisimili o probabili, forza e che Tedifizio che con

essi s'innalza, vogliamo dire le classificazioni linguistiche, si

risenta della debolezza de' fondamenti *. II principio da noi

qui supposto, della natura incerta e contrastabile degli ele-

menti del linguaggio, fu dimostrato pienamente nel nostro

stesso libro, discorrendo delle molte e diverse teoriche de' lin-

guisti intorno alle radici, a' pronomi personal!, al verbo ecc.

Premesse queste considerazioni intorno 1'origine e la na-

tura della flessione nelle lingue della famiglia indoeuropea,

si ha il diritto di chiedere qualche spiegazione a coloro, i

quali inscrivono, senza veruna riserva o senza 1'ombra d'un

dubbio, i dialetti italic! in questa famiglia. E in verita, le

ragioni o i titoli per dichiarare i dialetti italici della famiglia

indoeuropea, dovrebbero essere la flessione e il vocabolario,

perciocche Tuna senza 1'altro non varrebbe a nulla. Infatti,

non essendo la flessione la caratteristica delle sole lingue

arie, fa mestieri che essa si manifest! anche in vocaboli arii.

C!6 posto, i dialetti italici sia per la flessione e sia per il

vocabolario, non possono, di pieno diritto, appartenere se non

in parte, alle lingue indoeuropee ;
stanteche la flessione vi e

incerta, incostante e poverissima, e il vocabolario da chiari

segni indisputabili, di un'altra lingua che non e la sola aria.

In altri termini, ne' dialetti italici si ha una lingua e una

grammatica mista, come misti erano i popoli italici che usa-

vano cotesti dialetti. Ma se ci6 e vero, dove si fonda il diritto

". JllL'^ji. i'l H'SK i "*'?{'' ' -
; f *'l ',.';: .^ '. .

1 DB CARA, o. c. cap. XXX, p. 103.
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di formalmente e assolutamente definire i dialetti italic!, indo-

europei? Chi poi saprebbe dimostrarci che quegli scarsi avanzi

di flessione sieno provenienti da un popolo ario e da una pri-

mitiva lingua aria, e non sieno piuttosto i superstiti di anti-

chissimi popoli bilingui, quali, secondo noi, furono i Pelasgi

di Grecia e d'ltalia? II che, quando si possa e si debba am-

mettere, in mancanza d'altra piu ragionevole e piii probabile

spiegazione d'un fatto innegabile, qual e appunto la natura

mista de' dialetti italic! , avremmo altresi la spiegazione della

prevalenza d'uno de' due idiomi per runificazione di tutti i

dialetti italic! nel latino, diventato con la potenza conqui-

statrice de' Romani, la lingua comune dell' Italia centrale e

meridionale.

Se questa nostra spiegazione non garba o non torna, con-

verra sciogliere de' problem! non meno oscuri e difficili che

lasciamo, come 6 nostro dovere, alia perspicacia e alia dot-

trina di altri etnografi nostrani e stranieri e di noi piu for-

tunati. E i problem! sono, di lor natura, storici.

E primieramente, se i dialetti italic!, nella comune opinione r

sono arii perche furono parlati in Italia da popolazioni arie r

ci si provi una buona volta, questo fatto sempre aftermato,

ma, a parer nostro, non ancora provato. Rassegniamo cotesti

popoli che in tempi antichissimi abitarono T Italia e comin-

ciarno dal mezzogiorno della penisola. Messapi, Japigi, Peu-

cezii, non furono arii, e i loro dialetti da do che si conserva

nelle iscrizioni di questa parte d'ltalia, non furono arii. II

Bruzzio, cio6 la contrada dove sorse il nome d' Italia, la Lu-

cania, cioe 1'Enotria, la Campania, il Lazio, la Sabina, il

Sannio e tutti i paesi dove si parlo 1'opico (piu tardi osco),

non furono abitati da arii, ma da Itali, Enotri, Ausoni, Volsci

e Sabellici, gent! Pelasgiche. Nella parte che fu chiamata

Etruria, troviamo Tirreni-pelasgi, non arii. La Liguria ci

mostra popoli ibero-liguri, non arii. Nel Veneto e neH'Iliiria

le prische genti furono d'origine pelasgica, non aria. Dove,

dunque, o in qual parte abitarono cotesti arii in Italia? Ci

si dira che nell'Umbria, nel Piemonte e .nella Lombardia. Ma
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se i Celti si dicono arii, non sono quei popoli antichissirni,

de' quali parliamo e non si mescolarono mai co' popoli del-

1
J

Italia centrale e meridionale. Gli stessi Umbri che furon

detti Celti, non ebbero ne' loro dialetti ne fonetica ne gram-
matica di lingua celtica, come dice il Breal.

La storia, dunque, non ci da nessun documento che veri

popoli arii sieno venuti a stabilirsi nelF Italia meridionale e

centrale, come non ci ricorda che un popolo latino sia venuto

dal settentrione nelle terre del Lazio, secondo Fopinioue del

Conestabile e di parecchi altri. Senonche, mentre la storia

stessa c'insegna che i piu antichi e piu nominati popoli d'Italia

furono i Pelasgi, i Liguri, i Siculi e i Tirreni-Pelasgi, non

gli Arii, non resterebbe per la soluzione del problema che

F ipotesi de' popoli neolitici d 7

Italia, i quali sarebbero stati

arii. Ma neppur questa ipotesi merita d'esser discussa, igno-

rando noi di cotesti neolitici il nome etnico, la lingua e, per

questo stesso, anche Forigine. Sappiamo soltanto ch'essi ebbero

una civilta, la quale si restringeva dentro i limiti della pietra

levigata e d'una ceramica rozzissima. Ritorneremo nel pros-

simo articolo sopra la presente questione, la quale da quanto

abbiamo accennato, deve considerarsi la piu importante di

tutte le finora trattate, come quella in cui si mette in dubbio

.un assioma etnografico e linguistico, sul quale il dubbio era

ed & dichiarato impossibile.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1177. 3 21 giugno 1899.



IL CONCOBDATO
TRA IL PRIMO CONSOLE E PIO VII

IL CONCORDATO Discusso IN ROMA (marzo-maggio 1801) *.

SOMMAEIO.

I. Dopo la discussione di varii disegiii di concordato, proposti e rigettati a

Parigi, si da principio in Koma al lavoro di una convenzione, che

content! le due parti. Piccola congregazione di cardinal!, stabilita per
lo studio preliniinare del negozio. Lavoro, Memoria, giudizio severo

di Mgr Di Pictro, relatore della congregazione, intorno agli articoli

dell'ultimo disegno francese. II. II S. Padre stabilisce una con-

gregazione di dodici Cardiiiali per comporre lo schema di un con-

cordato, die fosse nella sostanza possibilmente coiiforme al francese.

Norme dettate, altissimo secreto imposto a' Cardinal!. Tenore del

priuio articolo riguardante la religione. III. Diffidenze della Re-

pubblica verso la S. Sede, mantenute da qualche ministro francese

e da' possessor! de' beni nazionali; ingiusti giudizii dell'Alquier su

Pio VII e sul card. Consalvi. Fermezza del Cardinale contro le co-

loro pretese, sua previsioiie politica. II ministro Cacault, esecutore

secreto degli ordiiii del Talleyrand, imbroglia le facceiide e indugia
il lavoro della congregazione cardinalizia. IV. Errore del Con-

salvi iiel coinunicare al Cacault il lavoro della congregazione ;
abi-

lita e pertinacia del ministro francese nel voler mantenere intatto il

V" disegno di Parigi. Avvisi intorno a cio assennatissimi di Mgr Spina.
- V. Soverchio indugio della convenzione romana : impazienza del

Primo Console, scappata consolare. Colloquio deJ Bonaparte col Mi-

nistro pontificio: niinacce di rottura.

*

I.

I primi quattro disegni di concordato, discuss! in Parigi

nello spazio di quattro mesi e dal ministro pontificio non ac-

cettati, giunsero in Roma per la via di Parma, di cui secre-

tamente si era servito Mgr Spina, negli ultimi giorni di feb-

braio del 1801. E il corriere ordinario, Livio Palmoni 2

7 par-

1 Vedi quad. 1174.

2 Non dispiaccia al lettore un qualche ragguaglio intorno a questo
umile impiegato del Papa. Livio Palmoni, corriere pontificio, era uomo di
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tito dopo lungo aspettare da Parigi la mattina del 27 feb-

braio, giungeva in Roma a' dl died di marzo, portando seco

il V disegno, le lettere dello Spina che raccomandavano lo

spaccio del negozio con tutta la prestezza che si potesse mag-

giore, e insieme tutto 1'altro corredo di notizie necessarie

per Tesame e per il giudizio che ne farebbe la Sede apo-

stolica. Questa di fatto si accinse subito all'opera importan-

tissima, e datone in mano a Mgr Di Pietro l tutto T incarta-

una fedelta e di una intrepidezza a tutta prova. Nell'adempimento del suo

ufficio corse piu volte pericolo di morte. Nel luglio del 1800, quando i fran-

cesi contro ogni diritto si movevano all'occupazione di Pesaro, il Palmoni

presento al generate Monnier la lettera di protesta del delegate di quella

citta, Mgr Vidoni. II francese che non voleva imprima ricever la lettera e

che poi la straccio dinanzi al corriere pontificio, soggiunse che 1'avrebbe

fatto fucilare se piu ritornava. E il corriere avendogli risposto, che sarebbe

ritornato quante volte sarebbe piaciuto al suo sovrano di rinviarlo, corse

veramente risico della vita. Ne' suoi viaggi a Parigi, nel tempo del Con-

cordato, ora nel passaggio della Scrivia nelle vicinanze di Tortona, ed

ora nelle giogaie nevose delle Alpi fu esposto a gravissimi pericoli. In

questo sao ritorno a Roma riportava seco la statua in leg'iio di Nostra

Signora di Loreto, rubata dallo stesso Bonaparte nel saccheggio del saii-

tuario (febbr. 1797) ;
della qual cosa ci occuperemo a suo tempo. Da

una lettera del Ghislieri al Thugut, 28 luglio 1800, pubblicata dal P. VAN

DUERM, Le Conclave de Venise (1896) p. 620; e da varie lettere del Con-

salvi conservate neH'Archiv. Vatic.

1 Nato in Albano nel 1747, creato da Pio VI vescovo d'Isaura, pa-

triarca di Gerusalemme da Pio VII dopo il conclave di Venezia e cardi-

nale nel 1802, era uno degli uomini piu segnalati per dottrina e per fer-

mezza di carattere. Nel 1794 lavoro insieme col card. Gerdil alia con-

futazione e alia condanna del sinodo di Pistoia, fatto per mezzo della

famosa bolla Aucforem fidei. A lui Pio VI aveva conferito la carica dif-

ficilissima di sostituirlo in Roma, come delegato apostolico, quando nel

1798 ne fu espulso e trascinato in esilio. Ed ora per anni parecchi lo

vedremo incaricato di stendere quasi tutti gli atti pontilicii, svariati e

delicatissimi, di cui il Consalvi o le stesse congregazioni gli davano
1'incarico. Fu uno di que' gloriosi tra i cardinal!, che negli anni 1810 e

1811 non s'incurvarono dinanzi aH'onnipotente tirannia del Bonaparte.
Autore del famoso breve (5 iiovembre 1810), col quale Pio VII negava
al card. Maury titolo e giurisdizione di arcivescovo di Parigi, fu impri-

gionato nel fortilizio di Vincennes, d'onde non uscl se non nel 1813. Ri-

compensato da Pio VII con infiniti tratti di animo paternamente grato,
con molti favori e titoli, morl glorioso ed intemerato a' 2 di luglio del

1821.
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mento, gli commise di studiar le trattative fino allora pas-

sate e di riferirne con istorica esattezza a una congregazione

composta de' cardinal! Antonelli, Carandini, e Gferdil. Que-
sta piccola congregazione doveva preparare un disegno di

convenzione, che avesse per base, conservandole quanto piu

fosse possibile, le stesse linee del patto francese. Quel disegno

doveva poi presentarsi al Papa, il quale lo sottometterebbe

allo studio e all'approvazione di un'altra congregazione com-

posta di piu cardinal!, per ispedirlo quindi a Parigi a fine

di essere visto ed accettato dal Governo di Francia l
.

Si e subito posto mano, cosi il Consalvi a Mgr Spina, aU'interes-

sante oggetto. Croda pure che Nosfcro Signore se ne d& tutta la fretta

possibile, ed assolutamente si t'ara, ogiit sforzo per la piu g'rande cele-

rita. Ma Ella t'aceia riflcttere die costa ci hanno messo cinque mesi,

e che non e da preteudc'.rsi che qui si sbrighi in pochissinii giorni, e

inolto meno (come exiyevasi dal Primo Console) all'epoca della ratiflca

4ella pace dell
'

Imperatore rxtipolata in Luneville, 9 febbraio 1801), epoca

che gia quasi e scaduta. Ripeto die si procurera di volare, e questo e

tutto do die possa ricliiedersi : del res to la materia gravissima e impor-

trmtinsima xopra quante tie $ono mai state, e che una volta sarebbe stata

r opera di un concilio getierale, fa per se stessa la scusa, che non puo

sbrig'arsi in pochi momenti 2
.

E verainente nello sbrigare questo negozio fu adoperata

in Roma un'alacrita per lo innanzi inaudita. Nello spazio di

soli quindici giorni il Di Pietro aveva di gia allestito e di-

steso in 19 articoli lo schema della convenzione rornana. Ac-

compagno il lavoro con una lunga memoria, nella quale con

acconce riflessioni lumeggiava quei punti principali, dal cui

tenore largo o ristretto troverebbe il Santo Padre facolta

piu o meno ampia di largheggiare negli altri articoli, che da

1 Lettera del card. Cousalvi a Spina, 12 marzo 1801. Arch. Vatic.,

Nimziatura di Francia, vol. 598.

2 Lettera del Consah'i a MgT Spina, 14 marzo 1801. Ardiiv. Vatic.,

Nunziafura di Francia, vol. 584, f. 22. Con data dello stesso giorno scri-

veva pure a'Nunzii: < Si ft cominciato 1'esame delle carte e progetti

venuti da Francia, da una piccolissima congregzione, per digerire le

materie, e poi passera a una piu piena... Archiv. Vatic. Docum.

Concord., II, n. 332, 335.
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i[iielli logicamente dipendevano. Mise in coiifronto tre disegni :

il primo era il V officiate del governo francese, nel quale

pero si teueva conto del confidenziale, ossia di quel disegno

che I'abb. Beraier aveva confidato colla massima segrc-

tezza ! a Mgr Spina, come supplemento in caso di disdetta

toccata al primo. II secondo si componeva di tutte Le no-

zioni riunite, che risultavano dalla mole delle carte che sono

state qui (a Roma) spedite da Mgr Spina. E conteneva

in sostanza I'estratto di cio che si puo o uon si pu6 otte-

nere dalPattuale governo francese . II terzo fu lavorato dal

Di Pietro, lasciando, com'egli diceva, correre un poco pin

la penna . Ebbe cioe in mira nella compilazione di questo

disegno le regole canoniche, le massime della Sede apo-

stolica, la dignit^ pontificia, e il rero bene della Francia 2
.

Quindi cosi ne riferiva: La base della presents convenzione

consiste nel primo articolo del trattato ; poiche a misura del

sforzi e delle promesse del governo francese per il rista-

Inlimento della religione cattolica in Francia, potra il S. Pa-

dre usare maggiore o minore condiscendenza neiranmiet-

iere gli altri articoli, e neiraderire alle domande dello stesso

governo.
Pertanto riconosce e giudica insufficienti i termini del

primo articolo del V diseguo francese e addirittura inamis-

1 Quel < eolla massima segretezza significa 1' intesa del Bernier col

Bonaparte, della ctii -confidenzu quegli era in possesso . Se no, non avrcbbe

egli composto quel disegno supplementario ne confidatolo a Mgr Spina,

ue questi si sarebbe sbilanciato a spedirlo a Roma. K vero })ero, che

non si dift'erenziava daH'officiale se non per qualche modiflcazione di

forma. Cf. Docwni. Concord.. I, n. 221, II, n. 306.

2 Archiv. Vatic., Francia Apimidice. Epoca Napoleonica 1798-1815,

vol. XI, fascio I) : Da una memoria del Di Pietro ivi rit'erita con questo ti-

tolo : Notizir ricarate dai diapacci di Momtiynor tfpitu/, e relative all'oygetto

della irattatwa. Si ai'verte che nelle noie maryinalivenaono indicati ali arti-

coli del progetto ufficiale (francese). I due ultimi disegni sono distinti col

n. 11 e III
;
mancano entrambi nell'archivio Vaticano. Di questa me-

moria, assai importante istoricamente, i Docum. Concord, non riferiscono

e non una piccola parte (vol. II, n. 338) e le appongono la data del 17 di

marzo; meglio converrebbe quella del 27 di detto mese.
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sibili, siccome quelli che non presentano se non come una

esposizione storica la professione della religione cattolica per

parte della nazione francese, senza che il governo s' impegni

per parte sua in nessun atto organico, con cui la riconosca e

la sanzioni e la tutelicome cosa dello Stato. Quando invece dal-

I'attitudine religiosa del governo, presunta in questo primo ar-

ticolo, esso governo vuol derivare la nuova spartizione che in-

tende di fare delle diocesi, e su di cio motivare I'assenso e Fan-

torita che richiede dalla Santa Sede: u E superfluo, continua, il

trattenermi a dimostrare, che quante volte il governo francese

persistesse neir idea di sostenere questo sterilissimo articolo,.

senza andare piu oltre, S. S.** rimarrebbe inabilitata a con-

discendere alle tante richieste che le vengono fatte
;
mentre

un' indulgenza cosi straordinaria della S. Sede non puo esser

coonestata, se non in corrispondenza del grande acquisto,

che si farebbe col vedere rifiorire in Francia la religione

cattolica.

Peggiori sembravano al relatore Di Pietro le espressioni

usate nella seconda parte di questo articolo, stando eziandio

a 7

termini usati nello stesso schema del Bernier, secondo il

quale il governo cosi si atteggerebbe verso la religione di

tutto un popolo: II Tadopte (la religione cattolica) pour sa

religion particuliere ;
il protegera la pubblicite de son culte

;

sans prejudicier a la libcrte d'aucun autre. Con queste

parole si attribuisce alia S. Sede non solo un'aria di tolle-

ranza, ma una specie di approvazione palese dell'esercizio

del culto eterodosso. Cosa dalla S. Sede non mai praticata,

e che presenta quindi un ostacolo ch'essa non varchera mai.

Osserva che Teditto di Nantes del 1598, col quale Enrico IV

permetteva il culto ugonotto, fu tollerato si veramente da quanti

pontefici si successero nello spazio di un secolo sino al 1695,

quando quell' editto fu revocato da Luigi XIV : ma non fu da

nessuno di essi approvato mai. Se dunque, conchiudeva, la

situazione attuale della Francia esige un egual contegno per

parte della S. Sede, si taccia pure sulla tolleranza de' culti

diversi dal cattolico, ma non si pretenda che il capo della
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Chiesa, con un atto al quale non pu6 n6 deve prestarsi,

autorizzi il libero esercizio del medesimi.

Con altrettale accuratezza passa in rassegna di esame tutti

gli altri articoli, pesandoli a uno a uno nella bilancia della

storia e del diritto. L'articolo decimoquarto, col quale si ri-

chiede che la Santa Sede riconosca le alienazioni de' dominj

ecclesiastic!, fatte in virtu delle leggi repubblicane. . . e giu-

dicato con gravissime parole. La massima, dice, che si

racchiude (in esso), e una massima ereticale, riconoscendosi

in virtu della medesima come legittimo nella potesta politica

il diritto di dichiarare beni nazionali, i beni ecclesiastic!, e

di spogliare la Chiesa del suo diritto di propriety su i beni

consagrati a Dio dalla piet& dei fedeli. Se non che rivol-

gendosi il Governo all'autorita della S. Sede, e accettando

da essa qualsiasi formola che assicuri a' possessor! r uso sta-

bile de' beni acquistati, si deve badar bene all'espressione

di una tal concessione. E cosi via via degli altri articoli
i

.

II.

Terminate il lavoro del segretario della piccola congrega-

zione, il S. Padre ne istruisce la congregazione particnlare,

che si componeva de' Cardinal!, scelti air uopo : Albani de-

cano, Antonelli, Carafa, Gerdil, Lorenzana, Giuseppe Doria,

Borgia, Roverella, Della Somaglia, Braschi, Carandini, Con-

salvi, e Mgr Di Pietro come segretario. II Consalvi, in una

lettera rivolta a tutti in nome del S. Padre, descriveva loro

le norme da osservarsi strettamente. Sopra ogni cosa racco-

manda un alto, impenetrabile secreto
;

il piu piccolo indizio,

1 Archiv. Vatic., Francia. Appendice Epoca napoleonica 1798-1815,
vol. XI, fascio D. Quest' altra memoria del Di Pietro porta il titolo se-

g'uente : Riflessioni del patriarca di Gerusalemme su i ire diversi progetti

di convenzione, esposte secondo I'ordine degli articoli di detti progetti. Nel

margine si legge: Per intelligenza delle note marginali si avverte che li

ire progetti vengono indicati dai numeri romani I, II, III. (Vedi sopra,

nota 3). E riferita intiera ne' Docum. Concord., II, n. 348, p. 164-181. con

la data arbitraria del 30 marzo 1801.
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-a detta del governo francese, produrrebbe funestissime eel

incalcolabili conseguenze. Quindi il S. Padre impone a tutti

rigorosamente il secreto del S. Ufficio; ogni cardinale studii

da se, senza consultare ne teologo n& secretario; ognuno ap-

porti il suo voto scritto di proprio pugno, e usi la massima

attenzione che niun familiare possa, sia di giorno, sia di

notte aver campo di procurarsi nessuna notizia intorno

questo affare, che certamento e uno del piu gravi che

abbia mai avuti la Santa Sede 1
. >>

La prima adunanza fu tenuta innanzi a sua Santitd,.

nella sera de' 3 aprile. Si convenne, scrive il Consalvi a

Mgr Spina (4 aprile 1801), nelle massime meglio che fosse

possibile, cioe dire nei due piu gravi articoli primo e terzo,.

sulla religione cattolica e su i veseovi emigrati. Adesso si

formera un nuovo progetto riformato, e si fara la lettera per

Bonaparte, e il foglio delle ragioni per i cambiamenti fatti.

Poi si radunera di nuovo la congregazione per }' approva-

zione, e spero che a contarc died o dodici giorni da oggi,

potro forse far partire il corriere 2
.

E di fatto verso i 15 di quel corrente aprile ?
il disegno di

convenzione romana era composto e disteso in 19 articoli, il

cui schema si trova tuttavia nell'archivio Vaticano 3
. Vale

il pregio che ne riferiamo, nello stesso linguaggio del testo,

almeno Tarticolo primo, la cui sostanza, come abbiamo visto

negli altri disegni, 6 fondamentale in questo trattato e in*

1 Archiv. Vatic. Appendice Epoca napoleonica, vo'. IX, fascio B. :

Doc-um. Concord., n. 349-350.
'-' Archiv. Vatic., Nunziatura di Francia, vol. 598. Docum. Concord.

II, 11. 354, p. 193. (Archiv. di Parigi, Cultes, Arch, de Caprara). In

\m'altra allo stesso, data nello stesso g-iorno, soggiunge: Vorrei spe-
rare di far partire Livio, otto o nove giorni dopo, doe ai 16 di aprile al

piii tardi, e cost sarebbe a Parigi ai 27 o 28. (Ibid., n. 353, p. 191).
3 Delle discussioni lunghe e ripetute, fatte da' cardinali intorno agli

articoli del concordato in varie congregazioni che si tennero da' 3 di aprile

a' 10 di mag'gio (1801), diamo qui solamente uii accenno storico compen-
diato. Siccome pero I'argomento e importantissimo, e d'altra parte e trat-

tato ne' Docum. Cone, con assai confusione e poca sicurezza, ci propo-
niamo di trattare appositamente di questa materia in un prossimo articolo*
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forma come a dire il tenore di tutti gli altri articoli. Premeva

assaissimo alia Santa Sede 1'oggetto in esso contenuto, conie

<quello che incarnava per legge nel prode e generoso popolo

francese, la religione dai suoi maggiori per quindici secoli noit

interrotti professata mai sempre con gloria e con amore. Coal

avesse voluto il cielo, o meglio avesse acconsentito la volonta .

umana, che i ristauratori della sua pace avessero, in quel

solenne momento storico, seguito i consigli e la direzione di

Roma. Ma 6 fatale alia rivoluzione 1'osteggiare il bene persino

della propria patria ! Laonde il segretario della Congregazione

oardinalizia si studio di coinporlo nella forma seguente :

ART. I. Dans 1'esperance avec. laquelle le Saint Pere no/ cesse

d'adresser ses voeux au.Ciel pour 1'entier et parfait retablissement de

la religion catholique en France, Sa Saintete ne peat que dej4 recon-

naitre avec actions de graces, comme un gage de benediction de la main

du Tres-Haut, 1'acte public par lequel le gouvernement francais declare

noa soulement que la religion catholique, apostolique et romaine est la

religion de la grande major!te des citoyens francais, mais encore qu'il

1'adopte comme sa propre religion; qu'il protegera la liberte et la publi-

cite de son culte, sans eg-ard a tout acte contraire a la purete de ses

dogrnes, et au libre exercice de sa discipline Oppure: sans egard a

toute loi on decrets contraires a la purete de ses dogmes et au libre exer-

de sa discipline.

Negli altri articoli, quasi calcati tutti sull'esemplare fran-

cese che si aveva sotto gli occhi
;
si concedeva la xostanza di

tutto cio che era 1'oggetto del trattato: la nuova distribuzione

delle diocesi
;

la rinunzia proposta paternamente a' vescovi

titolari, la nomina a' vescovadi concessa al Capo del governo
il giuramento di fedelta da -pnxtarsi nelle mani del Primo

Console, la preghiera nelle chiese: Domine, saicam- fac rem

gallicanam, o: salvum fac regimen nostrum ,
la nomina di

un Delegate apostolico per assicurare agli acquistatori il po&-

sesso de' beni ecclesiastic! e la sostituzione di pensioni gover-

native per il mantenimento del clero
;
la concessione a quei

Delegato degli stessi poteri che furono dati da Giulio HI al

card. Polo, relativamente a' preti ammogliati: e infine il
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noscimento nel governo presente de'diritti e privilegi, de'quali

godevano gli antichi re francesi.

Come si vede, era questa 1'ossatura del Concordato, che

si andava imbastendo con tanto travaglio da piii mesi tra il

nuovo Governo di Francia e la Santa Sede. Si sarebbe dunque
detto e con fondamento sperato che tutti questi articoli, sfron-

dati alquanto di poche foglie il cui verde antico non garbava

piii agli occhi avvezzati al nuovo triplice colore, sarebbero

stati accolti di leggeri ed approvati in Francia. Per verita si

pu6 credere con una quasi sicurezza di non andare errati, che

qualora lo schema di questa convenzione romana insieme con

la bolla pontificia, che la spiegava e la rivestiva di vigore al

cospetto del mondo, e con la lettera particolare di Pio VII a

Bonaparte, fosse arrivata in Francia all'epoca indicata dal

Consalvi, e rimessa nelle mani del Primo Console, questi

1'avrebbe accettata e con qualche leggiero ritocco di forma

approvatala di presente. Tale alrneno si era Topinione del car-

dinal Consalvi, significata chiaramente al ministro pontificio

in Parigi.

Ma le cose non andarono cosi : in sul piu bello delle spe-

ranze, il lavoro romano ebbe tronche le ali, e fu fermato in

Roma per piu giorni. L'indugio fu funesto, cagiono a Pio VII

e al suo Ministro angosciosi dolori, e condusse le trattative

al risico di una lacrimevole rottura e di piu lacrimevoli danni.

Dobbiamo vedere chi ne fu la cagione piu o meno cosciente,

e su qual capo la storia ne grava la responsabilita.

III.

Verso i primi di aprile di quest'anno 1801 capit6 in Roma,

per ratificarvi la convenzione di pace con Napoli come mi-

nistro della Repubblica, il cittadino Alquier ;
antico conven-

1
Alquier (Carlo Gian Maria, barone, 1752-1826) gia oratoriano in

gioventu, si gitto ben presto nel turbine della rivoluzione, del cui spirito

fu sempre penetrato. Membro della Convenzione voto nel gennaio del 1793

la morte di Luigi XVI, con la condizione pero che se ne differisse 1'ese-
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zionale, uomo nefasto all' Italia e agli Stati romani. Questi,

per raccomandazione formale avutane dal Talleyrand, vi-

sito Pio VII e il Consalvi, e le sue impression! comunicava

al suo Superiore di Francia in questa forma : II Papa essergli

sembrato uomo semplice e buono, animato di sentimenti di

pace; ma, a suo credere, sprovvisto affatto d'ingegno: Je le

crois absolument sans esprit! Ha maniere simpatiche, ma
nessuna dignita di persona; anche nella dignita pontificia

conserva il tenore della sua antica vita del chiostro. Distri-

buisce egli stesso ai poveri, dei quali la citta 6 ingombra, la

maggior parte delle somme destinate al suo mantenimento
;

la spesa della sua tavola non passa le 10 lire al giorno. I

Romani riconoscono che non ha capacita di governo, ma ri-

spettano le sue virtu... II cardinal Consalvi sembrava a

quel Catone repubblicano ch'era 1'Alquier, uomo pieghevole,

sdolcinato, dozzinale l

;
ma sono convinto, soggiungeva, che

non avremo argomento a lagnarci di lui... II governo e de-

cuzione fino alia pace generate, salvo il caso d'invasione straniera. Nelle

note official!, consultate dal Primo Console (1799) per affidare ad uomini

fiicuri gli ufficii governativi, 1'Alquier era segnalato come uomo astuto,

scaltro, di grande spirito e di grande poltronnerie : Alquier est patriote.

Mais il se voile dans les salons, et quelquefois il semble y demander excuse

de la part qu' il a prise a la revolution dont il aime les vrais principes et

le beau caractere (BOURRIENNE, Menwires, III, 135). Fu spcdito a Firenze

nel febbr. del 1801 a fine di negoziarvi la pace, che vi conchiuse con la

corte di Napoli (28 marzo), e nell'aprile si reco in questa citta come mi-

nistro francese. Partitone dopo rotte le relazioni con la corte napoletana
verso la fine del 1805, si trasferl in Roma per sostituirvi il card. Fesch

nella condizione di ambasciatore del nuovo impero. Quivi la sua diplo-

mazia fu tutta neU'esecuzione degli ordini dell'onnipotente padrone, per

ingiusti die fossero. Nella qual cosa si destreggio con molta arte, con

inganni, e con dissimulazioni condotte sino all'aperta ingiustizia, come si

scorge dal suo carteggio col segretario di Stato romano, card. Casoni,

negli anni 1807-1808. Tuttavia seppe schivare in que' terribili frangenti
i mezzi della violenza, e pote evitare la scomunica, che non tardo a col-

pire gl'invasori di Roma, col farsi richiamare per tempo a Parigi a' 24

di febbr. dell'anno 1808. Disimpegno altri uffizii durante 1'impero, fu con-

dannato all'esilio siccome regicida nella ristaurazione, e fini da private la

sua vita in Parigi nel 1826.
1 Est un homme souple, mielleux et assurement tres ordinaire.
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bole : la minima difficolta lo scombussola, e il piu delle volte

si appiglia nelle faccende al partito meno ragionevole in se,.

e il piu opposto a' suoi interessi. Del rimanente Roma e in

pace, e lo Stato al verde: Rome est ruinde, mais tranquille
l

.

Ghi cosi giudicava, con sicurezza aristotelica, delle persone
di Roma era un nemico mal dissimulato della Santa Sede e

in ispecie del card. Consalvi, e inoltre non trovavasi in quella.

citta se non da due o tre giorni ; quindi i suoi giudizii in-

torno a Pio VII e al suo secretario di Stato hanno poco peso

dinanzi alia severita storica, rna ne ebbero assai presso il Tal-

leyrand, che dirigeva le relazioni estere della diplomazia

francese ed era portavoce dell'esterne notizie presso il Primo-

Console. Altre inforrnazioni di lega ancora peggiori erano in-

viate a Parigi, dai Cavagnari, dai Duveyrier, dai Gerard e altri

acquistatori di beni nazionali romani, i quali tutti si decla-

mavano scontenti della sola indennita promessa loro dai Con-

salvi, e brigavano presso il Cacault, nuovo ministro francese

presso la S. Sede, mirando ad ottenere, che il Papa confer-

masse loro la proprieta di que' beni, o loro ammannisse un

largo . compen so in iscudi romani.

Or quanto il Consalvi fosse nomo ordinario si puo scor-

gere dalle viste e da' propositi, che significava a Mgr Spina^

intorno a cotesti privati possessor! de' beni nazionali e a' pub-

blici mantenitori delle tre Legazioni pontificie, strappate prima
a Pio VI violentemente nel trattato di Tolentino, e non rila-

sciate a Pio VII ne manco dopo che quel trattato fu rotto-

dalla repubblica francese e comeche dalla S. Sede fosse quindi

considerate sempre siccome nullo. Conscio deirinerme debo-

lezza dello Stato pontificio, di fronte alia formidabile potenza

della nuova Repubblica, il Consalvi ne intuisce con isguardo

sicuro le arcane intenzioni, rna la dignita propria e Tonore

della Santa Sede 6 deciso di tutelare, scrivendo in cifra al

Legato pontificio in Parigi in questi termini, (9 aprile 1801):

1

Alquier a Talleyrand, 8 aprile 1H01, ne' Dorum. Concord., II, n. 36T

<Aff.-traffg., Rome, vol. 930).
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Dal discorso avuto in Firenze con M. Cacault, Mgr Caleppi mi scrive

<-he non vi e speranza per riavere niuna delle tre Legazioni, e di piu

che si pretende di dover fare una convenzione di miova pace col S. P.:

e in sonima tntto quello che si reude per gran favore, e di lasciare quello

che ha, e che sia iiidipendente. Puo immaginare quauto tali cose abbiano

trafitto il S. P. e me. lo capisco benissimo che fatto il concordat eccle-

siastico, a di cui contemplazione per ora si nasconde il fulmine, questo

scoppiera dopo irreparabilmente... Non mi sarei mai aspettato una cosa

simile, dopo che ella ci ha scritto della protesta del Primo Console di

voler essere un Carlo Magno... E certo che il S. Padre non acconsen-

tira mai a simili cose. E ben terribile che si diano dei compensi agli

altri sovrani spogliati, e non al Santo Padre, a, cui piu di tutti sono

dovuti *.

... Murat ha approvato pienamente il sistema fissato su i beni alie-

nati, di negare cioe la restihizwne della proprieta, e dare delle indenniz-

zaziom... Ma da alcune mezze parole di Cacault credo che non intenda

egli di contentarsi cosi, e favorisce Gerard ed i suoi principal!. Ma io

parlero chiaro a Cacault ben presto e faro vedere al medesimo, che se

il governo pontificio, che per diritto a niente sarebbe tenuto, accorda

cio che niun altro governo ha accordato, sarebbe una somma indiscre-

tezza il non contentarsi, e gli faro intendere, che persuaso io che il di

piu sarebbe una vera ingiustizia, saro irremovibile, e niente fara scor-

darmi, ancora a costo di fare, che si trovino un altro ministro, che col la

sua infamia acconsenta ad una si orribile diiapidazione
2

.

Chi
7
anche in mezzo a circostanze tanto sfavorevolissime

in cui versava il governo, scriveva e pensava cosiffattarnente,

dava segno di non aver la testa nel sacco, conforme slnso-

gnava un Alquier. Ma avremo campo a far vedere, come al

timone del governo romano non assistevano piu uomini come

quelli, che avevano sottoscritto sebbene col laccio al collo

Tarmistizio di Bologna e il trattato di Tolentino.

i. Conp&rd., II,,p. 3.^1.
Nello stesso tenore il Consaivi iiifor-

maya pure i Nui^zii: .Si vede da cio chiaramente, che per ora si tace,

perche si teine che cio possa intorbidare la sperata annuenza per Taffare

ecclesiastico, e che concluso che sia qaesto, nulla piu temendo, si farA

scoppiare il fulmine (Archiv. Vatic.). E eon lettere pure in cifra degli

11 di aprile, ripeteva a Mgr Spina il medesimo linguaggio.
2 Lettera in cifra di Consaivi a Spina, 11 aprile 1801. Docum.

C&ncwd., ,11, n. 366, (Cultss Archiv., de.Cqprara).
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Se non che a dare informazioni ufficiali di Roma o meglio
ad eseguire i consigli presi in Parigi, e, per usare termini

piii chiari, a farla da guastatore, quali che fossero le sue

intenzioni, dell'opera romana gia con gran lena condotta quasi
a termine, ci si para innanzi il nuovo ministro francese Ca-

cault. Questi era giunto a Roma nella sera dell' 8 aprile. E
Jiel giorno seguente accolto dal S. Padre, udi dalla sua stessa

bocca che il Papa era pronto a concedere tutti gli articoli,

salvo alcune modificazioni di parole, e che desiderava ascol-

tare le sue osservazioni. Gli ho dichiarato, cosi egli stesso

scrivendone a Parigi, non arere to facolta per trattare

an cosiffatto negozio ne conoscenza della materia. Ten-

tero di fare il possibile per ricondnrre al testo delVatto pro-

posto *.

Pure col Consalvi il Cacault tenne un linguaggio alquanto

diverso, e diede ad intendersi come incaricato dal suo governo

per coadiurare la cosa. II Cardinale ne fu sorpreso, e si

affretto d'informarne Mgr Spina, scrivendogli a volo ma senza

velo di paure essendo attaccati i cavalli del corriere russo
,

che da Napoli passando per Roma andava a Parigi. Con tale

occasione gli manifesta dunque, senza pericolo che la lettera

fosse fermata e letta, le cose seguenti:

Scrivo due righe di volo per comunicarle 1'imbarazzo in cui ci tro-

viamo. Qui il sig. Cacault si e nwstrato inteso di tutta la trattativa, ed

ha le copie della bolla e progetto ufficiale Eg'li ha fatto intendere,

che il governo lo ha specialmente incaricato di coadiuvare alia riuscita

della cosa. Dunque lia cliiesto, che gli comunicassero le correzioni che

credcra di fare per istruirci sulla probability che siaiio o 11011 siano am-

missibili. Ella vede 1'imbarazzo e il danno della cosa. In atto pratico

ci e impossibile di scliermirci da tale comunicazione, ed ella vede subito

la differenza ed il danno: 1) dal passare piuttosto per il mezzo di laici,

che di uii ecclesiastico come il Bernier; 2) dal non far giungere tutto

in un colpo, al Primo Console, cioe, il nuovo progetto, la lettera del

Papa, ed il foglio delle ragioni dei cainbiamenti, ma piuttosto dal-

1'essere il Primo Console prevenuto da Cacault, che naturalmente fara

1 Lettera di Cacault a Talleyrand, 9 aprile 1801. Ibid., n. 362.



TRA IL PRIMO CONSOLE E PIO VII 47

le sue note alle nostre note, < si xtmnteranno cosl le armi con le quali

il Papa sard per combattere. Dall'altra parte ella vede cosa puo voler

dire il disgustare Cacault col non prestarsi alia da lui desiderata comu-

nicazione *.

IV.

II prestarsi alia desiderata comunicazione del Cacault

fu uno sbaglio, per verita difficilissimo ad evitare, ma grave

assai per le conseguenze indi provenute, nel quale il card. Con-

salvi cadde veramente. II ministro francese era bretone, e

quindi tenacissimo e osservatore incrollabile degli ordini ri-

cevuti; era gia sperimentato negli accorgimenti e nelle vie

coperte della diplomazia; e con tuttoci6 congiungeva un tratto

garbato e gentile, proprio de' diplomatici francesi in generale.

Con la conoscenza avuta dallo stesso Consalvi delle modifi-

cazioni del trattato francese, egli comincio ad intralciare il

negozio per guisa che il lavoro della Congregazione, per ter-

minare il disegno romano, ando soverchiamente per le lunghe.

Non gli basta, scriveva il Consalvi, che nella costanza si

accordi tutto, ma e ostinatissimo ancora nelle precise forme

del progetto uffiziale *. E un cosiffatto procedimento del

Cacault aveva origine e cagione ne' principii strani che quel

ministro sosteneva, di considerare cioe la Francia come im-

mutata in quanto alia religione, e che questa, cosi il Con-

salvi, e tale quale era; onde che non si vuol sentir parlare

di professare il cattolicismo, di adottare il cattolicismo, di

ritornare al cattolicismo .

Da parte sua il Cacault, avendo ricevuto il lavoro della

convenzione romana a' 26 di aprile, scriveva dopo pochi giorni

al Talleyrand (2 maggio 1801) aver egli significato al car-

1 Docum. Concord., II, Archiv. n. 368 (Cultes, de Caprara).
2 Lettera di Consalvi a Spina, 24 aprile 1801. Docum. Concord., n. 881

(Cultes. Archives de Caprara}. In un'altra del 2 maggio il Cardinal* ri-

pete allo Spina: Cacault vuole 1'uffiziale (V disegno} tal quale: dice
su di cio molte cose. Gli argomenti del cattolicismo non sono per tali

palati (Ibid,., n. 394).
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dinale Secretario di Stato, che i cambiamenti fatti al lavoro

di Parigi sono inamissibili . Laonde si studiava di ridurre

ai termini della convenzione fatta a Parigi . Quindi nuove
e ripetute adunanze de

;

cardinali, di cui T ultima tenuta il

1 maggio era durata sei ore continue dalle 6 alia mezza-

notte L
. Cosl il lavoro s' intrigava viemaggiormente, stes-

sendosi e ritessendosi come la tela di Penelope; e il corriere

ch6 doveva recare a Parigi la convenzione del Papa verso

gli ultimi di aprile, indugiavasi ancora dell'altro, e a maggio
irioltfato non si era ancora mosso da Roma.

Oi* se quell' indugio dispiaceva a' cardinali in Roma, esso

incresceva sopra maniera a Mgr Spina, ch'era spettatore del-

F impazienza con cui a Parigi si aspettava il termine del-

1'affare. Egli veramente, quando ebbe saputo dell' ingerenza

del Cacault in Roma, ne prognostico male e ne sospett6 peggio.

u Puo credere, scriveva al Consalvi (28 aprile), che non

sono stato insensibile al sentire che il ministro Cacault

vuol mischiarsi riel Concordato. Prevedevo ben tutte le cir-

costanze; cio di cui piu mi duole, 6 il tirnore che le con-

terenze, che necessariamente dovranno aversi con Cacault,

ritarderanno non povo la jyartcnza del corriere, cosa per-

niciosissiyna all*affare . Annunzia essere <( stato assicurato

falfabb. Bernier) dal Primo Console e dal ministro (Tal-

lejrand), che Alquier e Cacault non avevano altre istruzioni
r

che di sollecitare il disbrigo del Concordato, sensa entrare in

nessun deltaglio . E conchiudeva con molto senno: Ella

principii adunque a conoscere il carattere del ministro. Con-

vien bene avergli dei riguardi, e corrispondere con dolcezza

alle sue affabili maniere, ma non fidarxene mm. Ma il cor-

riere se non e partito airarrive di questa mia, parta subito:

la supplico di

1 Lettera di Cacault a Talleyrand, 2 maggio 1801. Docum. Concord.',

n. '392 (Aff. etrang., Home, vol. 930).
2 Lettera in cifra di Spina a Consalvi, 28 aprile 1801. Archiv. Vatic.,

Nunziatura di Francia, vol. 587, f. 101. Docum. Concord., n. 450,- p. 375.
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Con ragione stimolava lo Spina la spedizione del corriere,

perch6 la tardanza di questo cominciava a far ombrare il

Primo Console, mostrandogli nell'orizzonte romano delle nubi,

aspettate a bella posta dal Talleyrand e sollevate forse incon-

sciamente da' ministri francesi in Roma, a fine di istrappare dal

Bonaparte una di quelle sfuriate che maiidavano a vuoto 1 le

pi 11 belle speranze. Laonde Mgr
1

Spina tempestava di'nuovo

con lettere da Parigi, ribadendo le raccomandazioni con cre-

premura:

Non posso dissimulare all' Em. V. il mal uuiore che eceita * nel

Priino Console il ritardo del corriere Livio. Ne fui fatto avvertire coii-

fidentemente dall'istesso Giuseppe suo fratello... Mi pare chc non avrei co-

lanhicate (a Cacault) le intension! del S. Padre, che a travaglio ultimate,

in modo da poter spedire il corriere, prima che egli avesse tempo di

darne parte al governo.... II sig*. Cacault ed il sig. Alquier sono molto

^entili e devono percio esser trattati con eg*Ual g'entilezza. Ma V. Flm.noh

jtf, fidt nb delluno n& dell'altro: Di tanto sono avvertito da persona, che

piio e deve conoscerli ambedue '.
''

Quello era il consiglio da prendere e quella la via da se-

guire: ma il cardinal Consalvi doveva dar prova al Talleyrand

della doppiezza italiana! informando di tutto per filo e per

segno il Cacault, che lo gioco con una doppiezza repubbli-

cana degna de' Greci. E il povero Spina intanto non cessava

di ripetergli colla maggiore amieta del suo sjririto:... Per

1 Nel testo de' Docum. Concord., inveee di eceita, eccitare si legge

ispesso, anzi sempre : cuita, cuitare, che non sono parole italiane.

2
Spina a Consalvi, in cifra, 5 e 3 niaggio 1801. Archiv. Vatic. Nun-

xiatura di Franeia, vol. 587, f. 115. Docum. Concord., II, n. 400, p. 392;

n. 453, p. 382 (Cultes, Archiv Caprara}. Quella persona, die assai bene

consigliava lo Spina, era 1'abb. Bernier, se non erriamo. Questi, sebbene

devoto quasi servilmente al Primo Console, era con ragione sdegnato
dell' ingerenza del Cacault in un negozio, di cui non era inteso. Massi-

mamente che il Cacault ignorava il diwgno canfidenziale, sul quale il

Bernier in maniera secretissima aveva detto che si poteva fare assegna-
mento pei'lft tnodificazioni da-'agglungere al disegho'uffi'/iale. Laonde, sde-

gnato delle nuove brighe del ministro francese in Roma, 1'abb. Bernier

SQ ne lamento nobilmente in una lettera che gli diresse a' 10 di inaggio.
Si cohsefva nelFArchiv. Vatic., Nuntiat. cit., f. 129, ed e ril'erita ne' cc.

Docum., II, n. 458.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1177. 4 21 giugno 1899.
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carita venga Livio! Mi aspetto di giorno in giorno qualche

scappata consolare, e se si rompe, non ci attacchiamo piu '.

V.

Mgr Spina per quell'indugio trovavasi veramente nelle

spine ;
ed il corriere liberatore delle sue trepide aspettazioni

non arrivava per anco. In quella vece la scappata consolare,

ch'egli aveva annunziata, non tard6 a sopraggiungerlo, per

verity non molto aspra nelle maniere ma in fondo assai stu-

diata. Ecco come ne riferiva al Consalvi a 7

dl 12 di maggio,
nella vigilia appunto del giorno in cui il sospirato corriere

doveva sferrare da Roma:

Giunto alia presenza del Primo Console, in mezzo alia molta urba-

nit& colla quale mi ha ricevuto, ho dovuto con dolore sentirmi annun-

ziare esser egli poco soddisfatto della condotta della corte di Roma, e

per la lentezza... e per i cambiamenti gia fatti.

E difficile ch'io render possa a V. Em. tutto cio ch'egli ha detto e

ripetuto in una conferenza clie ha durato piu di mi'ora. Mise innanzi

il sospetto che in Roma si temporeggiasse colla speranza di un prossimo

cambiamento nel sistema politico delle cose; perche era in aria la rot-

tura colla Russia e continuava la inimicizia con Inghilterra. II ministro

ppntifi'cio si adopero con ogni sforzo a convincerlo della schiettezza e della

buona volonta della Corte romana. Ma tutto ai suoi occhi diventa nulla,

mancando, come egli dice, di soddisfarlo nella cosa per esso la piu inte-

ressante... E pareva che il Console ed il Ministro (Talleyrand che soprag-

giunse) facessero a vicenda a ripetermi, che per i 30 di aprile avevopro-

messo il ritorno del corriere, e che ai 12 di maggio non e ancor giunto e

forse non e partito ancora da Roma.

Si lamentava poi de' cambiamenti, sovratutto per ci6 che

riguardava i vescovi, avendogli scritto il Cacault che il Papa

chiedeva dal Primo Console la nota dei vescovi che vuole

esclusi, colle ragioni che ha per escluderli. Questo 6 1'articolo

che piu sta a cuore al Primo Console.

Veramente non s'intende come il Cacault potesse avere an-

nunziato una tal cosa ! Poich6 ne' documenti una cotale esclu-

sione di vescovi non figura altrimenti.

1 Lettera in cifra di Spina a Consalvi, 5 maggio 1801. Archiv. Vatic,

Nunziat. cit., vol. 587, f. 123.
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Altri sospetti affacci6 il Primo Console; che cio6 il Papa

si lasciava aggirare da' ministri di Russia, Prussia e Inghil-

terra, e alle costoro insinuazioni attribuiva I'indugio di Roma.

II quale indugio, ancora piu delle modificazioni allo schema

del suo trattato recavagli dispiacere facendogli dubitare della

lealta nostra nel trattare con lui
4

. Poi passando alle mi-

nacce soggiunse:

Onde ha finite per ordinarmi di spedire subito un corriere a S. S.**,

e riferirgli che nulla meglio egli ama che di ristabilire la religione cat-

tolica in Francia, e di avere per il Santo Padre tutti i riguardi e tutta

la deferenza, quando il S. P. voglia condiscendere a' suoi desiderj ed

avere in lui tutta la fiducia. Ma che, in caso diverso, rendendo alpopolo

un culto pubblico qualunque, le campane, le i)rocessioni, e ristabilendo la

prammatica sanzione, e sicuro di poter indipendentemente da S. $.<<* sta-

bilire una religione, qualunque, senza avere opposizione, e che allora tutti

i riguardi alia S. ta Sede cesseranno in un punto.

Sento bene, continua sfogandosi lo Spina, 1'indecenza di un simile

discorso; ma come rispondere in circostanze simili, ad un tuono cosi mi-

naccioso, e ad una persona dalla quale tutto si puo temere, se non che

con dolcezza, con proteste, con preghiere, e con tutti i mezzi piu dolci,

atti a disingannarlo e a persuaderlo del contrario 2 ?

Ma considerazioni e avvisi piu freddamente minacciosi e

superbi faceva il Primo Console spedire dal Talleyrand al mi-

nistro Cacault, in una lettera che I'antico vescovo di Autun

gli spediva a Roma il 13 maggio 1801.

1 Aiiche i Gesuiti sono stati materia del lungo nostro dibbattimento.

Si e maravigliato come S. S.t* abbia avuto cosi poca politica di disgu-
stare la Spagna col ristabilire i Gesuiti. Egli parlava di un ristabilimento

generate deH'Ordine, ed io gli ho francamente risposto. che forse era pro-

babile che concesso si fosse ai Gesuiti di Russia il continual* a vestir

1'abito dell'Ordine, ma che poteva assicurare che 1'Ordine in generale
non era ristabilito. Lo Spina in cosi rispondendo s'ingannava, come

poi riscrivendogliene gli fece osservare il Consalvi. Infatti Paolo I aveva

chiesto a Pio VII, e questo Pontefice aveva concesso un breve autentico

sulla istituzione canonica de' gesuiti nella Russia, non ostante lo strepito

e 1'opposizione che ne fece la corte spagnuola. Intanto pero la iiouvelle

du retablissement des Jesuites en Russie devenait publique : elle etait mal

accueillie par les journaux francais (voir, par exemple, Le Publiciste du
17 floreal, 7 mai). Docum. Concord. II, 398, nota.

1 Archiv. Vatic., Nunziatur. e vol. cc., Docum. Concord., II, n. 463

(Cultes, Archiv. de Caprard).



52 IL CONCORDATO TEA IL PRIMO CONSOLE E PIO VII

In essa confermava insomma il partito preso di non con-

sentire a nessuna modificazione. E dava ad intendere che

Roma dovrebbe meglio conoscere i tempi e se stessa e la-

sciare 1'antica maniera de' temporeggiamenti, oramai fuqr d;i

uso come di stagione. Sarebbe cosa utile che Roma intendesse

qualmente i tentativi da essa adoperati per procacciarsi ap-

poggi all'infuori della cerchia religiosa, non fanno altro che

la deconsiderer. Inutile quindi fare de' ricorsi presso Russia

e Inghilterra. Le secret de sa force est tout entier dans le

sentiment bien sincere de sa faiblesse reelle, et dans une

confiance que tout lui recommande de conserver a 1' Espagne
et a la bienveillance du gouvernement francais .

Cosi mentre di fatto a Roma si lavorava di notte e di giorno,

il governo francese rimprovera a Roma lentezze; mentre ivi il

secreto era custodito inviolate, il Talleyrand e il Bonaparte

raccusavano d'intese con altri gabinetti; dove il Papa metteva

affatto in tacere ragioni politiche e temporal! per esso strin-

gertissime, la Francia consolare, che ingiustamente le occu-

pava tre Legazioni, le rimproverava la sua debolezza. E, sia

cletto ad onore del vero, Inghilterra e Russia proteggevano
Roma e religione, quando Francia e Spagna ne avevano fatto

orrido sperpero, le cui rovine fumavano tuttavia. Pero non

si lusingavano ne il Papa, ne il Consalvi di trovare in Bona-

parte la stoffa di un Carlo Magno.
Se non che, oltre i consigli, spostati assai nella bocca di

un vescovo apostata, e non richiesti ne altrimenti necessarii

del Talleyrand al Vicario di Gesu Cristo; oltre le angustie

e le fondate paure dello Spina, il Primo Console fece bale-

nare alia volta di Roma uno di que' lampi, il cui sinistro

bagliore indicava lo scoppio del fulmine. E questo parti ve-

rarnente da Parigi nel giorno medesimo che da Roma si par-

tiva il corriere, apportatore di quella convenzione di pace

che era da una parte e dall'altra tanto desiderata. Quali ef-

fetti seguissero dalle intimazioni consolari, e quali cagioni

motivassero il soverchio temporeggiare di Roma, che a quelle

diede occasione, e cosa che richiede studio e tempo, propor-

zionati alia gravita deirargomento.
1
Ibid., n. 464. (Affair, etrang., Home, vol. 930).
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XLVIII.

La fuga.

Triste, cupa, tenebrosa cala sopra Kanpur la notte del

9 luglio. AlPorizzonte balena il lampo e rimbomba il tuono,

simile a fragore di lontane artiglierie, e si ripercuote e fa

eco in mezzo alle dense nubi. I temporal! forieri del mon-

sone che sta per scoppiare tramutano quasi ogni notte la

citta di Kanpur in un vivo inferno. E non mancano diavoli

in carne umana, che al bagliore dei lampi e allo scroscio

delle folgori menano una ridda infernale nei palazzi, nei ri-

dotti, nei covi, nelle pagode dell'abbominevole citt&. Nana

Sahib seduto su di un trono d'argento accoglie gli omaggi
di un popolo di schiavi, dispensa favori e sorrisi, e sotto-

scrive decreti di morte. Mahadeva congiura contro Gutama
?

e ; Gutama
?
inebbriato della sua presente fortuna, sogna trionfi

da Nerone e da Caligola in servigio del dio dell' inferno al

quale ha consecrata Tanima nefanda.

Quella sera del 9 luglio, Gutama fe' ritorno da Kanpur
al tempio della dea Kali verso le undici ore di notte, e come
era suo costume si porto difilato alia cella della sua vittima.

Gli schiavi abissini russavano davanti alia porta di Maria,
e Suki era la, come di consueto, e custodiva il dono di Dio.

- :La straniera dorme, mormoro sotto voce la donna al-

Pawicinarsi di Gutama; alia tua schiava e tornata ancora

la
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- Mille demonii ! esclamo Gutama in tono eorrucciato.

Che ho fatto io mai a Ravana, perche quel fiero diavolo ab-

bia a distruggere la bellezza della mia schiava?

E il ribaldo se ne ando vomitando bestemmie e sozzure.

La notte e ormai al suo colmo, e nell'aria e 1'odore della

vicina bufera. II tuono romba sul capo della citta maledetta,

e le cime degli alberi si piegano per lasciar passare 1'ura-

gano, che si avanza preceduto da lampi e saette. Intorno al

tempio di Kali e nella foresta vicina urlano gli sciacalli e le

iene, e di tanto in tanto il ruggito della tigre viene ad av-

visare gli abitanti di ritirarsi a casa, che e 1'ora delle te-

nebre e della tempesta.

Eppure per Maria O' Reilly e per Prema e appunto que-

sta 1'ora della salvezza. Nascoste entro una densa pianta-

gione di canne da zucchero vicino al tempio stanno tre let-

tighe con una mano di robusti portatori, e Yasoda e 1& ed

aspetta ansiosamente che la porta del recinto si apra e ne

escano le tre fuggitive. Finalmente al chiarore dei lampi

frequenti la buona donna vede la porta aprirsi e uscirne

Maria e Prema, accompagnate dalla fedele Suki. Prema e Suki

sostengono il passo vacillante di Maria, e tutte insieme si di-

rigono verso la piantagione. Ma non e necessario che affret-

tino il passo. Per il momento le fuggenti sono sicure. I due

schiavi giacciono ubbriachi fradici davanti alia porta di Ma-

ria, le guardie del recinto per ordine del sacerdote Veda-

mitra dormono nelle loro stanze al coperto dalla pioggia che

gia comincia a cadere, e Gutama sta chiuso tutto solo nella

cappella della dea Kali, dove fra i lampi e i tuoni scongiura

gli spiriti delle tenebre. Vedamitra ben sapeva gli usi diabo-

lici del suo superiore, e pero scelse alia fuga questa notte

procellosa, ed egli stesso aperse la porta del recinto e la

chiuse dietro alle fuggitive.

Yasoda, vista Maria, la saluto secondo il modo consueto

e Tadoro in silenzio, indi presele le mani gliele bacio foco-

samente. I portatori apersero le lettighe, le tre donne vi en-
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trarono e si misero in marcia. Yasoda rimase ferma sul luogo

finche le lettighe non le scomparvero dalla vista, indi rivol-

tasi a tre parias che stavano con esso lei disse : Siamo

intesi: voi altri tre disperdetevi sulla strada di Delhi, e se

domani mattina Gutama cerchera delle fuggitive, dite che

le avete vedute andare nella direzione di Delhi.

Ne cio era punto menzogna. Dalla piantagione di canne

da zucchero le tre lettighe guadagnarono la strada di Delhi

e continuarono su quella per un paio d'ore. Poi voltarono

verso ponente e presero la via che menava verso Bhind, quasi

in linea retta con Dholpur e Jaipur nella Ragiputana. Sulla

strada non vi era anima viva
;
che la tempesta infleriva ter-

ribilmente, e tale si sostenne per tutto il resto della notte.

Le iene, le tigri, gli sciacalli riposavano rincantucciati nei

loro covi al riparo della pioggia che cadeva a torrenti. Tutto

il cielo, cupo, nero, pesante s'illuminava di tanto in tanto

di luce smagliante e cerulea, e le saette scoppianti nel tene-

broso silenzio col fragore di polveriera che salti in aria de-

scrivevano nell'aria delle forche di fuoco. Seguiva un mo-

mento di calma, nel quale si udiva lo scroscio della pioggia

dirotta e il muggito degli alberi che si piegavano sotto la

furia del vento, e poi altri lampi ed altre saette venivano a

illuminare e ad accompagnare colla loro musica quella tresca

degli elementi.

Dentro le lettighe, ben chiuse e coperte, le tre donne tre-

mavano a verga a verga. Maria era piu morta che viva, ma
la confortava 11 pensiero che fuggiva da Gutama. Benvenuta

era la tempesta, amabili i lampi e i fulmini, gradito il dilu-

viar della pioggia che teneva nascosto nella sua tana quella

sozza bestia del sacerdote della dea Kali. E intanto i por-

tatori con eroica divozione seguitavano lor via. Yasoda li

aveva scelti fra gli amici di Maria, e quegli onesti parias

avrebbero dato mille vite per salvare la signorina europea.

Verso I'alba la tempesta die' giu alquanto, e alle sette il

sole, rotto con isforzo supremo il denso tendone delle nubi
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ond'era velato, rischiaro come per incanto tutta la natura.

11 paevse pel quale le tre fuggitive passavano era in plena-

ribellione contro gl'Inglesi, e atterrata la bandiera britan-

nica simbolo di ordine e di giustizia 7
il disordine e Tanarchia-

regnavano tutto airintorno. Bande di ladri e di assassin! cor-

revano la campagna, saccheggiando e uccidendo a man salva

i pacific! abitanti. I zemindari o grandi proprietarii del paese

si facevano guerra Tun contro Taltro, e aveva sempre ra-

gione il piu forte. I contadini alia loro volta erano insortL

contro i loro padroni e contro gli usurai, donde solevano prender
denaro pagando il cento per cento, ed ora correvano a bru-

ciare i libri che ricordavano i loro debiti e a prender di quelle

arpie sanguinosa vendetta. II paese dimque non essendo sii-

curo, le vie pubbliche erano deserte, e chi era costretto a

viaggiare prendeva una guida e la dava per mezzo i campi
ovvero per la foresta, preferendo incontrare bestie feroci

anziche uomini rotti al mal fare.

Verso le otto ore i nostri fuggitivi lasciarono la strada

maestra e s'internarono nella foresta che densa densa copriva

il dorso di un colle che correva lungo la strada e discendeva

verso una Valletta profonda, ristretta e cupa per i densi alberi

onde tutta era vestita. I portatori guadagnata la cima del

colle discesero nella valle e si andarono a fermare davanti

a una casa
7 piuttosto ampia e nascosta fra i palmeti per modo

che nessuno ne avrebbe sospettato 1'esistenza. I padroni della

casa, certi parent! di Suki, avutone previo avviso ricevettero

con ogni cortesia le fuggitive, e apprestarono loro quel miglior

conforto che seppero e la necessita del momento richiedeva.

I portatori poi preso alcun ristoro di cibo si sdraiarono sulle

loro stuoie per dormire, mentre il loro ospite appostava sul

colle e tutto intorno alia valle alcuni dei suoi contadini a far

la guardia ed avvisare se per caso apparissero personey so-

spette di andare in traccia delle fuggitive.

Prema e Maria non capivano in se dalla gioia. Erano final-

mente fuggite dagli unghioni della tig-re, e respiravano ancora

una volta T aria libera dei campi. L' impuro profumo
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censo che arcleva giorno e notte davanti agli idoli non giun-

geva ormai piu all'odorato di Maria, e gli occhi di lei non

erano piu rattristati dalla vista del toro di Shiva, che in posa

solenne giaceva di fronte della sua cella. I timori, le fatiche

del viaggio notturno erano passate, e la giovane cominciava

a sentirsi meglio nelPanima e nel corpo. Un solo pensiero

le dava di tanto in tanto una stretta al cuore, e cio era la

sorte delle Inglesi chiuse nel Bibigar. Fin la il mostro di Bithur

le avea serbate in vita; ma che ne farebbe in futuro? Era

giunta nuova che THavelock si dirigeva a marce forzate verso

Kanpur, e guai alle povere prigioniere il giorno in cui Nana

Sahib venisse disfatto. E poi che n'era dell' Eugenia? Maria

dal messo inviatole dalla sorella aveva udito che essa era

chiusa nella residenza, che i sepoys si preparavano per asse-

diare, e poi non ne aveva avuto piu alcuna notizia. E qui

la giovane europea levava gli occhi al cielo e una dolce pre-

ghiera di abbandono in Dio le spuntava naturalmente sul

labbro.

Verso sera le fuggitive, detto addio ai loro cortesi ospiti,

si mlsero di bel nuovo in via verso Bhind, e tenendosi in

mezzo ai campi per evitare un possibile incontro di sepoys;

o di briganti, viaggiarono tutta notte senza alcun sinistro

incontro, e alia mattina fecero alto in un grosso borgo a inezza

strada fra Kanpur e Bhind. Nel paese non vi erano sepoys,

ma un zemindar, caduti gl' Inglesi, aveva creduto bene di

sostituir se in luogo loro, ed or teneva dispoticamente le re-

dini del potere, per autorita, avuta, diceva egli, dal nuovo

Peshwa dei Maratti, Nana Sahib. Sull'entrare del paese vi era

una bottega aperta, e alcuni dei portatori, deposte le lettighe

a terra, entrarono per comprare un po' di noci di betel da

masticare. Ma per mala fortuna indugiarono alquanto a far

ritorno, e intanto un gruppo di curiosi si erano raccolti in-

torno ai palanchini e spiavano chi vi fosse dentro. I porta-

tori rimasti colle lettighe ebbero un bel che fare per tener
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lontani quei villanzoni, che anzi essi diventavano sempre

piii numerosi ed in breve erano una folia.

In un subito si udi fra la moltitudine la parola feringhi

e come scintilla elettrica corse di bocca in bocca: Nelle tre

lettighe chiuse vi sono degli Ingiesi che fuggono. Bisognava
dar morte agli stranieri !

Le cose diventavano serie.

Uno dei portatori corse a chiamare gli assenti, e Suki aperta

la lettiga, rimprovero quei curiosi dell'offesa fatta a tre donne:

-
lo, cosi ella, non sono una europea come vedete, e i vo-

stri antenati devettero essere stati gran ribaldi in una vita an-

teriore per generare dei malcreati pari vostri. Quando si 6

mai udito in India che un Indu recasse offesa ad una donna

onesta ?

- Va bene, va bene, grido la folia, tu sei una figlia del

paese, ma vogliamo vedere le altre due. Esse forse sono eu-

ropee, e noi abbiamo promesso a Nana Sahib di uccidere tutti

gli europei.

A queste parole, Maria entro la lettiga si coperse con uno

sciallo la faccia e le mani, ed imagmaudo che
"

fosse giunta

r ultima sua ora, raccomaiiclo Tamma a Dio. Prema invece apri

gli sportelli della sua lettiga, usci all'aperto e brandendo il

pugnale di Vedamitra in faccia alia turba tumultuante le vo-

mito contro un torrente d'improperii, tutto in volgarissimo

indu. La folia a quella vista e molto piu a quei rovescio d' in-

giurie si calmo alquanto, e i piu vecchi fra quei villani sen-

tendo vergogna del loro operato persuasero gli altri a riti-

rarsi, e lasciar andar le lettighe in pace.

Sopravvennero in questo mentre i portatori assenti, e riprese

le lettighe continuarono il cammino verso un casolare fuori

di mano a mezz'ora di distanza da quei borgo, dove avevano

deliberato di passare la giornata. Arrivarono al luogo desi-

gnato e le donne, uscite dalla lettiga, entrarono in casa, nulla

sospettando del pericolo che lor sovrastava. Un abitante del

borgo, poco prima lasciato, le aveva seguite da lontano, e

nascosto dietro un albero riusci a scoprire Maria. Questo era
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quanto il ribaldo desiderava, onde fece senza piu ritorno al

villaggio. Un'ora dopo Maria, Prema e Suki stavano pigliando

un po' di cibo, quando uno del portatori appostati a far la

guardia all' intorno si precipito colla costernazione nel volto

entro la casa, e port6 la nuova che il zemindar del borgo vicino

seguito da una truppa di servi armati era sulla strada

e sembrava venisse alia loro volta. Alle tre poverine cadde

il cibo di mano e allibirono per lo spavento. Ma il loro ospite

non si perdette di animo. Ordino ai portatori di disperdersi

per la macchia vicina, e mentre le donne di casa nasconde-

vano le lettighe nel pagliaio, egli disse alle tre fuggitive di

seguirlo. In silenzio e piu frettolosamente che poterono attra-

versarono la macchia in tutta la sua lunghezza, e giunti di la

da quella, si trovarono davanti ad un'antica pagoda mezza ro-

vinata. II dabben uomo aperse una porticina, che si teneva

ancor in piedi, e introdusse le tre donne entro un corridoio

umido e oscui o che dava entro una stanza parimente oscura,

e cola disse loro di fermarsi, finche egli le venisse a pigliare.

Cio detto parti chiudendo la porta il meglio che seppe, e per

una scorciatoia fe' ritorno alia casa, dove giunto ordino a un

ragazzo di portare una certa quantita di fimo fresco di vacca

alia vecchia pagoda, e di gettarlo davanti alia porta.

Dopo cinque minuti lo zemindar arrive a casa dell'onesto

sudra, e gli comando di consegnargii la donna europea, che

ospitava in casa.

II sudra si alzo dalla stuoia dove stava sdraiato e rispose

con gran flemma che in casa sua non vi erano europei di

nessuna sorta. Vi era stata bensi una donna europea, ma dopo

mangiato un boccone erane partita. Cercasse altrove, che egli

non si voleva mischiare in tale faccenda.

- Tu mcnti, grido lo zemindar
;
tu hai nascosta la donna

qui entro, e attiri 1'estrema rovina sulla tua casa, se non la

consegni nolle mie mani.

II sudra si compose a gran serieta e guardo coraggioso

in faccia il tirannello. Signore, gli disse, due mesi fa ba-

ciavi basso basso dinanzi gli stranieri che ci governavano,
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ed ora sei diventato cotanto superbo? Che sarebbe di te se

le tue piantagioni venissero distrutte e il tuo bestiame sgoz-

zato? Tu puoi rovinare me e la mia casa, io ben lo so, ma
con qual pro? Tu hai nemici potenti, fra gli altri il ragia

di Ciryan. Supposto che domani egli venisse ad assalirti e

tutti i sudra del paese gli dessero mano forte contro di te,

che ne sarebbe della tua casa? Quei della mia casta, non lo

dimenticare, formano la maggioranza in passe, e tu sei uno

vStraniero. Yadu Rao, ricevi volentieri la savia parola del

figlio di Gumtaki, e gii dei ti sieno propizii !

Lo zemindar dinanzi alia riprensione dell'onesto sudra calo

le all, e abbasso il capo. Capiva che quegli aveva ragione.

Egli aveva molti nemici, e tutto avrebbero osato contro di

lui se il popolo 1'avesse abbandonato. Penso quindi di venire

a patti.

- Yamadagiii, la tua lingua stilla miele e rugiada! La

dea Saraswati ha ispirato le tue parole. Ma quanto gli dei

scrivono in cielo deve adempiersi in terra. Non era scritto che

i feringhi fossero esterminati? Non era scritto che Nana Sahib

diventasse mio sigriore? Or egli mi ordina di far prigione ogni

europeo che passi pel nostro paese. E dovro io resistere alia

volonta del Peshwa di Kanpur? figlio di Gumtaki, io non

faro male alia tua casa : solo lascia che io mi assicuri cogli

occhi miei che la donna europea piu non alberga sotto il tetto

della tua casa.

- Sii benvenuto, o signore, rispose il sudra. La mia casa

odorera per un pezzo del profumo della tua presenza.

Cio detto accompagiio lo zemindar entro le stanze.

II tristo uomo visito ogni angolo del casolare, ma nulla

pote scoprire. Tomato all'aperto, egli e la sua gente si die-

dero a battere la macchia vicina e cola pure 11011 scorsero

traccia delle fuggitive. Quando giunsero in fondo alia mac-

chia, lo zemindar guardo la vecchia pagoda, indi fissando un

paio d' occhi scrutator! in faccia al sudra gli disse : La donna

europea e nascosta cola entro.

Yamadagni scoppio in una solenne risata dicendo : Si-
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gnore, e non vedi che la sacra vacca si e purgata dinanzi

alia porta? Come avrebbero potato aprire la porta senza ri-

inuovere il fimo del venerato animate?

L'argomento era perentorio; lo zemindar non cerco piu

oltre e fe' ritorno in paese. Egli avrebbe ben voluto iriseguire

i fuggitivi, ma il ragia di Ciriyan abitava poche miglia piu

in su, sulla strada appunto che quelli avevano preso, e non

era cosa prudente andar troppo vicino alia caverna del leone.

Yamadagni si rassicuro ben bene che tutti i suoi impor-

tuni visitatori fossero partiti, e poi fece ritorno alia pagoda
e tolse di la le tre donne che avevano passato in quel fetente

sepolcro un paio d'ore d'ansieta indescrivibile. Anche i por-

tatori non tardarono Tun dopo Taltro a comparire. Chi usciva

dal cavo di una roccia, chi discendeva da un albero dove na-

scosto fra il denso fogliame aveva tutto veduto e tutto udito,

altri finalmente ritornarono dalla foresta, che nella sua quasi

impenetrabile oscurita aveva dato loro protezione e ricetto.

Essendo tuttavia cosa pericolosa il dimorare piu a lungo

presso Tonesto sudra, le fuggitive amarono meglio di ritirarsi

dentro la foresta per ivi aspettare la notte, e poi continuare il

loro cammino. Yamadagni approvo il loro disegno ;
ed egli

stesso ve le accompagno per vie fuori di mano
;
e tece buona

guardia fino a notte alta
? quando lasciato il bosco si avven-

turarono sulla strada maestra che menava verso Bhind. I

portatori avrebbero voluto tenersi per la foresta : ma cio non

era possibile, perche questa era troppo densa. e non essen-

dovi un sentiero battuto avrebbero corso pericolo di perder-

visi per entro, ed era di piu infestata da tigri e da leopardi.

uamininafono dunque sulla strada maestra per parecchie ore

e Dio li protesse da mali incontri.

Verso Talba i portatori si fermarono alquanto in un bo-

schetto di fianco alia strada e stavano riposando un poco dal

lungo viaggio notturno, quando uno strepito como di caval-

leria che si avanzasse alia loro volta venue a ferire le loro
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orecchie. Temendo non fosse un drappello di sepoys ribelli

s'internarono colle lettighe nel piii folto del bosco e alcuni

portatori saliti sugii alberi rimasero alia vedetta. I cava-

lieri intanto si venivano avvicinando, e giunti dinanzi ai

portatori, questi diedero un grido di gioia. Ai primi ba-

gliori dell'alba nascente essi avevano riconosciuto in uno dei

cavalieri Pietro, e con esso lui Rama, Padma e gii amici di

Kanpur. In due salti i portatori furono a terra, e si scopri-

rono ai nuovi venuti. II giubilo di quell'incontro fu supremo.

Padma si getto fra le braccia di Maria, e Maria visto Rama

sorrise, sporse la mano fuori della lettiga e gii disse un grazie

cosi cordiale, die penetro fino al fondo deiranima del giovane.

Ella non sentendo per un momento i proprii dolori si effuse

in inille espressioni di riconoscenza e di amore verso i due

principi e verso Pietro, cui a buon diritto chiamava 11 suo

salvatore.

Poiche fu pago il vicendevole aifetto, Rama narro alle

tre fuggitivc i propri casi, noti gia al lettore, e le conforto

a non pin temero di Gutama; giacche lo scellerato, perfetta-

mente ingannato dai messaggeri di ^asoda, aveva preso per

inseguirle la via di Delhi, ed ora se ne tornava a Kanpur
colle pive nel sacco e la rabbia nel cuore. Quanto al future,

Rama consiglio le tre donne di fermarsi a Bhind e di abban-

donare il pensiero di riparare nella Ragiputana. Bhind era

un paese soggetto al principe Scindia e per il momento era

sicuro. I sepoys ribelli avevano bensi occupato Etawah, ven-

tinove migiia a settentrione di Bhind, ma non arclirebbero di

penctrare dentro gii stati di Gwalior. Egii poi le protegge-

rebbe dalla capitale, e in caso di bisogno le farebbe scortare

fino ad Agra, nella cui fortezza esse sarebbero al sicuro da

ogni sinistro incontro.

Riposatisi dunque alquanto nel bosco, al levarsi del sole

ripigliarono il cammino ed arrivarono quello stesso giorno a

Bhind, dove Rama, presajin affitto una casa, vi allogo dentro

le sue protette e fe' sapere al magistrato indigeno ch'esse

stavano sotto la protezione del principe Scindia.
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A Rama premeva di far ritoruo quanto prima a Gwalior,

onde si affretto di ordinare ogni cosa che potesse tornare di

conforto a Maria, per indi partire. Padma avea risoluto di

restarsene con Maria, e con essa rimanevano pure alcuni servi

e soldati di Rama. Pietro similmente voile fermarsi a Bhind

con alcuni dei suoi affittaiuoli e mando gli altri a Kanpur,

perche recassero sue notizie alia madre. Disposte cosi le cose,

due giorni dopo 1'arrivo a Bhind, Rama si levo per tempo
e detto addio a Maria e Padma monto a cavallo e parti alia

volta di Gwalior, distante da Bhind un cinquanta miglia

circa. Ma non avevano fatto piu di una lega, quando incon-

trarono sulla strada tre carri, uno dei quali conteneva tre

donne ragiapute e gli altri alcuni uomini che apparentemente

servivano di scorta. II vecchio servo Mala cavalcava al lato

del giovane, e viste le ragiapute, fermo subitamente il ca-

vallo, e diede in un'esclamazione di meraviglia.

-Che c'e di nuovo? domando Rama, fermando alia sua

volta il cavallo.

- O signore, disse il servo, quella e Ciandra Bai, vostra

madre, e cosl dicendo segno col dito una delle tre donne se-

dute entro la carrozza.

A queste parole un tremito di meraviglia e di gioia corse

su per le vene del giovane, il quale mosse il cavallo e si

fermo immobile davanti alia madre. Ma indarno egii si provo
a parlare. La voce gli inori nella gola, gli occhi gli si em-

pierono di lagrime, e die' in uno scoppio di pianto. La donna

non aveva fatto attenzione ai passeggeri, ma visto Mala e il

giovane cho gli stava allato, capi tutto, e aprendo le brac-

dia verso Rama, sclamo :
- -

Figlio mio !

La scena che segul sulla strada fu commoventissima.

Rama discese da cavallo e la madre se lo strinse al seno.

Erano vent'anni, da che quel cuore materno non poteva sfo-

gare appieno Tempito dell'amore ond'era pieno, ed ora dava

dei balzi nel petto e suggeriva al labbro le piu tenere espres-

sioni di affetto.
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Quando quei due cuori amanti si furono calmati alquanto,

Rama chiese alia madre dove fosse inviata.

- Venivo a salvare te, figlio mio, dalle mani di Nana

Sahib; giacche coll' ultima luna mi giunse nuova che tu eri

sparito subitamente da Gwalior ed eri caduto nelle -mani del

Peshwa di Kanpur. Ed oh! quale stretta provai al cuorel

Ma ora godo e ringrazio gli dei che ti abbiano risparmiato

al mio amore.

-Si, il vero Dio mi ha risparmiato al tuo amore. Ma ora

vieni, o madre, fa ritorno meco a Bhind
;
cola ti presentero

altre persone che hanno diritto al tuo amore. E cola pure

alzerai il velo misterioso che copre Torigine della mia vita.

Sono quasi due anni dacche interrogo gli uomini e le stelle

per saper di chi son figlio, e non sono ancora riuscito a sco-

prirlo.

Ciandra Bai che nulla piu bramava accondiscese di buon

grado al desiderio del figlio, e tutti insieme fecero ritorno a

Bhind, dove comparirono con grande meraviglia e gioia di

Padma e di Miss Mary.
E quando le cortesi accoglienze ebbero fine, Ciandra Bai

e Rama si ritirarono in una stanza appartata, dove il giovane,

seduto ai piedi della nobile ragiaputa e tenendo i suoi occhi

fissi negli occhi di lei, ascolto con indicibile commozione la

storia di sua madre.
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DEL SOGNO. SUA ORIGINE, SUA FISIOI,OGIA, SUA NATURA l
.

II D. r Surbled e un dottore medico, e contemporaneamente un

infaticabile pubblicista francese, che ha consecrate la sua penna in

difesa della religione. Di fronte alle spavalderie insulse di quegli

scienziati, che dallo studio del corpo umano e delle sue funzioni pre-

tendono di stabilire 1'esistenza della sola materia, egli ha gia dato

alia luce, tra di opere e di opuscoli, un trenta volumi, nei quali

partitamente esamina i varii problemi della scienza fisica e sperimen-
tale. Le due opere, La medicina innanzi alia cosci-enza, e La morale

nei suoi raffronli colla medicina e coll'iyiene sono precedute da una

lettera di encomio del dotto ed eloquente Cardinale Bourret.

Nella prefazione dell'opera intitolata Le Reve, della quale inten-

diamo occuparci nella presente rivista, leggiamo la seguente protesta,

degna del fer rente cristiano, e del vero scienziato: Nous avons

1'espoir qu'il interessera les gens du monde aux quels il s'adresse
;

qu'il satisfera la critique, et surtout qu'il prouvera, une fois de plus,

1'accord de la philosophie spiritualiste et de la science experimentale

sur les grands problemes de la vie. Le mot si souvent cite est

toujours vrai : Un pen de science eloigne de Dieu ; beaucoup de

science y ramene .

Nei capitolo primo 1'autore incomincia dallo stabilire un fatto

troppo evidente, che, cioe i sogni non occupino tutto il tempo del

nostro sonno, ne che questo, senza interruzione di sorta, vada sempre

accompagnato da quelli. Che anzi non ci mancarono degli antichi

riputati scrittori, come un Erodoto, un Plutarco, ed un Plinio, ed

anche ai giorni nostri il Lessing, i quali ci parlano d'individui, che

rimasero costantemente privi del sogno durante il loro riposo not-

turno. II Sergueyeff
a

,
il de Boismont 8 ed altri moderni fisiologi so-

1 D.r
SUBBLBD, Le Reve, Paris, P. Tequi, 1898, 16 pp. 144.

*
SERGUEYEFF, Phisiologie de la veille et du sommeil.

8 DK BOISMONT, Identite" du Rwe et de la folie.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1177. 5 22 giugno 1899.
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stengono la tesi del reve perpetuel ,
asserendo non darsi mai

sonno senza la compagnia del sogno : il riy a pas de sommeil sans

reve . Perd questa loro opinione e coiitraddetta dal fatto, che ci at-

testa il contrario, mentre tutti sappiamo dalla propria esperienza

potersi dormire senza sognare; e che il sogno si presenta ad in-

tervalli durante il nostro sonno. E vero, che il Cartesio, il Leibnitz ed

altri filosofi sostennero la inseparabilita del sogno dal sonno, poggian-

dosi sull' argomento della necessaria attivita del nostro spirito, il

quale essendo di sua oatura ordinato all'azione, non potrebbe rima-

nere inerte neanche per un solo momento. Ma come mai si riesce

a dimostrare la necessita, che s'impone ad ogni potenza di tra-

dursi senza interruzione in atto? Gift si verifica solamente in Dio,

per 1'evidente ragione dell' identita che ha F atto, non pure colla

potenza, ma ben anco colla natura divina, la quale est purus actus.

Negli esseri ereati 1'atto realmente si distingue dalla potenza, la quale

puo molto bene continuare ad esistere sospendendo e interrompendo
la sua attivita. Eiguardo poi al caso particolare del nostro spirito,

stante la sua unione sostanziale col corpo, la sua conoscenza Intel -

lettiva e sensitiva puo essere sospesa ed impedita o dallo sviluppo

non ancora compiuto, ovvero dallo stato morboso del nostro fisico

organismo.

Passando quindi il Surbled a discorrere della varieta e della

maggiore o minore frequenza dei sogni, giustamente osserva, che

cid dipende moltissimo dalle condizioni affatto diverse di eta, di

temperamento, di occupazioni mentali ovvero meccaniche, dalle pas-

sioni represse o secondate, dalla quantita e qualita del cibo e della

bevanda, e dallo stato di salute dell' individuo dormiente. A mi-

sura, che nel fanciullo e nel giovinetto si sviluppano le facolta sen-

sitive ed intellettuali, i sogni variano e si moltiplicano tanto nella

loro forma quanto nella loro struttura. Inoltre la massa cerebrale

si osserva modificata differentemente col procedere degli anni. Nel-

Feta senile si dorrae poco, e si sogna con frequenza, stante che lo

stato di sonnolenza prevale a quello del pieno sonno, a motive dello

sciupo degli organi, della diminuita nutrizione, e del rilasciamento

sopravvenuto all'attivita nervosa. L'emozioni violente di allegrezza,

di paura, di collera, di amore, di odio, Fassalto delle passioni di

ogni genere, e le agitazioni del cuore, contribuiscono potentemente
a rendere il sonno stentato, augoscioso, e carico di stranissimi

sogni.

Inoltre la nioltiplicita e la varieta delle scene,- la eomplicazione
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ed aramassamento di epoche disparate, e di personaggi vivi e de-

funti c'inducono spesso in errore circa la durata del sogno; il quale

mentre talvolta rimane circoscritto in brevissimo tempo, ci sernbra,

nell'atto di ridestarci, che abbia occupato una buona parte della

notte. Ci piace di citare un qualche esempio, riferito dagli autori,

che scrissero su tale argomento. II conte di Segur ci racconta, che

trovandosi egli in prigione, allorquando la Francia gemeva sotto il

dispotismo selvaggio del terrore, si addorment6 una sera immedia-

taraente dopo che I'orologio del carcere avea suonata Tora di mez-

zanotte. Mille scene orribili si andarono succedendo nel suo sogno,

le quali avrebbero richiesto lo spazio intero di cinque o sei ore, se

si fossero dovute svolgere nella loro realta. Ma ecco, che un brusco

rumore cagionato dal cambio di sentinella nel vicino corridoio, fa

ridestare il conte; il quale guardando il suo orologio pud consta-

tare, che il suo lungo sonno era durato appena pochissimi minuti *.

E Simone Max ci narra, che un tale Maury trovandosi sof-

ferente ed in compagnia della madre, che vegliava al suo capezzale,

addormentatosi appena, sognd di assistere ad una scena della prima
rivoluzione francese del secolo scorso. Perseguitato, arrestato, chiuso

in prigione, tradotto quindi innanzi ai giudici, egli era stato con-

dannato a subire la pena capitale. Passato qualche tempo il Maury
venne tradotto al luogo del supplizio : dovette assistere con grande

spavento alle operazioni dei carnefici occupati nel preparare gli or-

degni dell'esecuzione. Trascinato finalinente a viva forza sotto la

ghigliottina seute il rumore del ferro micidiale, che gli recide il

capo. In quell'istante il Maury si sveglia; ed invece di trovarsi

colla testa mozza, vede che la ghigliottina sognata era una stecca

caduta dal letto e posatasi sovra il suo collo. Anche il Maury os-

serva il suo orologio; e con sorpresa vede, che la scena lunghis-

sima di giorni e di mesi da lui sognata, era tutta quanta passata

nello spazio di pochi secondi 2
. Del rimanente sarebbe superfluo 1'ad-

durre altri esempii, mentre noi stessi ne abbiamo piu o meno fatta

Tesperienza.

Kiassurniamo ora la spiegazione, che il Surbled ci da rispetto

alia fisiologia del sogno. Quattro grandi tronchi arteriali, le caro-

tidi interne e le vertebrali, si vengono a riunire nella base del cer-

vello, e concorrono a formare il poligono o cerchio arteriale di

Willis, dando alia loro volta origine ai differenti vasi sanguigni degli

1

LEMOINE, Du Sommeil au point de vue psychologique.
2 SIMON MAX, Le monde des Reves.



68 RIVISTA

emisferi cerebral!, anteriore, mediano, e posteriore. Contrariamente

all'opinione degli antichi anatomist!, quest! vasi sanguigni, che di-

videndosi e suddividendosi vanno a nutrire la massa cerebrale, non

si distribuiscono con indifferenza a tutte le parti dell'organo ali-

mentato. Grli studii recent! dell' Heubner, e del Duret hanno lumi-

nosamente dimostrato doversi distinguere due sisteuii 1'uno indi-

pendente dall'altro
;

il sistema, cioe, arteriale corticale, che irriga

gli strati della cortice, o sostanza midollare che fascia il cervello,

ed il sistema arteriale centrale, che appartiene esclusivamente ai

ganglii del centre, vale a dire alle parti profonde del cervello.

Or bene questa doppia circolazione cerebrale, e quest' alternarsi,

che fanno le due irrigazioni sanguigue in modo di verso durante la

veglia e durante il sonno, pu6 dare, secondo 1'opinione del Surbled,

una probabile spiegazione intorno all'origiae del sogno. Infatti nel

tempo, che si dorme, la superficie corticale del cervello presenta

un'anemia costante e caratteristica, secondo le ripetute esperienze

fatte dai fisiologi sugli animali, che erano stati sottoposti alia per-

forazione del cranio. Al contrario nel tempo della veglia in que-

gli stessi vasi sanguigni si rianima la circolazione del sangue. Ed
il Blumenbach pote osservare in un giovine, che in seguito ad

un sinistro accidente era rimasto col cranio aperto, come il cer-

vello si gonfiasse durante la veglia, e si restringesse durante il sonno.

Pero quella specie di anemia e ristretta allo strato superficiale del-

Forgano ; ne si estende a tutta la massa del cervello. Inoltre il pas-

saggio dall'uno all'altro stato non e istantaneo, ma succede lenta-

mente e per gradi. Cio posto il Surbled sostiene, che i sogni ab-

biano luogo in quel periodo di tempo, che si opera quol mutamento

dalla veglia al sonno, e viceversa.

La spiegazione, che ci vien data dall'autore, presenta una fon-

data probabilita e verosimiglianza. Cio non ostante, secondo che egli

stesso ci dice, non bisogna esagerarne la portata. Dappoiche la cir-

colazione cerebrale, oltre ad essere insufficiente a risolvere adequa-

tamente il problema del sogno, rimane essa stessa ancora nascosta

riguardo alia sua origine. Conviene altresi tener conto delle ondu-

laxioni del cervello, che sono inerenti al sonno, e sopra delle quali

la circolazione non ha direttamente parte alcuna. II professore Mosso

scorge un legame tra le ondulazioni del cervello e le interne ope-

razioni sensibili delForganismo durante il sogno ; lo arguisce dai~

mancare ordinariamente i sogni nel pieno sonno, quando le ondu-

lazioni sono nel loro colnio
;
e pero e il tempo nel quale rimane

sospeso totalmente 1'esercizio della nostra facolta imaginativa. E di
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quest'avviso e anche il Surbled. Ma ecco sorgere un'altra dimanda:

in che rnodo, cio&, ed in quale inisura concorrono le ondulazinni

del cervello nello stato di sonnolenza, che si crede essere il tempo
dei sogni ? I fisiologi ci rispondono, che la scienza non ancora 1'ha

potuto determinare, e che per conseguenza non si esce dal campo
discutibile delle ipotesi. In ultima analisi dobbiamo dunque conchiu -

dere, che la fisiologia con tutt'i grandi e rapidi progress!, che ha

ottenuto da un secolo a questa parte, non sia giunta a poterci dare,

riguardo aH'origine del sogno, una spiegazione certa, e che oltre-

passi i confini modesti della probabilita.

II Surbled stabilendo sin da principio un paragone tra 1'inse-

gnamento degli antichi e moderni fisiologi circa la natura del sogno,

<;osi si esprime : Les anciens appellaient le reve un debris de sen-

nations, sans voir que c'est mieux et plus que cela. Dans un sens

oppose, les modernes s'ingenient a exagerer sa valeur, et lo savant

-qui en a fait la plus recente etude ne craint pas de le definir la

pensee de I'homme endormi *. C'est aller trop loin et meconnaitre

ies qualites essentielles de Fintellect. II y a lieu de chercher entre

ces deux sentiments opposes et contradictoires un moyen terme qui

les concilie et que la science puisse ratifier... Qui nous dira jamais
le myst&re du reve (p. 3)?

Ma noi ci domandiamo : e poi vero, secondo 1'opinione del Sur-

bled, che gli antichi non abbiano saputo dirci altro circa 1'origine

e la natura del sogno, che presentarlo come un avanzo e residuo

di sensazione, un debris de sensation? E senza intraprendere un

lungo esame di tutti gli antichi filosofi, e volendoci solamente fer-

mare ad Aristotele ed ai commenti, che San Tommaso fa sul libro

dello Stagirita intitolato de Somniis, non troviamo forse la con-

ciliazione desiderata dal Surbled tra i due termini estremi? Or bene

da quel poco, che noi possiamo qui esporre, della dottrina di San

Tommaso commentante Aristotele nel libro indicate, apparira mani-

festo che il Dottore d'Aquino se non ci svela il mistero del sogno
nella parte fisiologica, meglio che i naturalist! moderni, i quali

peraltro confessano di saperne anche assai poco, ce lo rende chiaro

a sufficienza nella parte psicologica.

E primieramente San Tommaso esamina quali siano le potenze

dell'anima, che prestano il loro coneorso nella formazione e nella

percezione del sogno cuius partis animau somnium per se passio
1 D. r

Tissi, Les Reves.
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sit. Quantunque i nostri sensi esterni, colle impression] cagionate
in noi durante la veglia, contribuiscano a produrre i diversi sogni,.

pur nondimeno e evidente che, rimanendo sospesa la loro azione du-

rante il sonno, non possono concorrere alia loro attuale formazione,.

e molto meno a percepirli : Somnium non est passio sensus (externi) ;.

in somno non operatur sensus, nee sensus somnium percipit; igitur

non est passio sensus. Sara forse, prosegue il santo Dottore, il

sogno una pertinenza esclusiva dell'intelletto ? Ma cid ripugna alia

natura del sogno; perche in esso oltre all'elemento intelligibile va

unito anche 1'elemento sensibile. L'uso del giudizio e del raziocinio,.

che noi facciamo anche durante il sogno intorno alle scene fanta-

stiche, che ci si parano dinanzi, e una prova evidente del simul-

taneo concorso, che sognando noi abbiamo dell' intelletto e del senso,

non gia esterno, perche questo allora si trova impedito, ma della

imaginazione, la quale fa parte dell' interna potenza sensitiva *.

Passando quindi il Santo Dottore a determinare la natura del

sogno e le sue proprieta (determinatur quidditas somnii cam aliis

proprietatibus), incomincia col darcene la definizione : Somnium est

apparitio simulacrorum in somno . Una tale apparizione e resa

possibile dai fantasmi, che rimangono conservati nella nostra facolta

imaginativa ;
la quale e capace di operare anche nell'assenza del-

I'oggetto sensibile, e indipendentemente dall'attuale concorso dei sensi

esterni. E S. Tommaso apporta 1'esempio del rnovimento, che per-

dura in qualsivoglia cosa lanciata a distanza, sebbene chi ne dette

T impulso, sia gia passato allo stato di quiete
2

.

1 Non est per se passio intellectus, quia non solum apprehendimus iit

somniando intelligibile, sed etiam sensibile; ergo non est somnium per se

passio intellectus. Somnium non fit omnino sine intellectu. In somnio intel-

ligitur aliquid prseter somnium quod nobis apparet, sicat apparet in vigi-

lando, quod cum nos sentimus aliquid, immediate post illud aliquid intel-

liginms; ergo somnium non fit sine intellectu. Licet somnium non sit passio

sensus secundum actum (qui actus in somno ligatur), eat tamen passio sen-

sitivse partis animre, qute non solum comparatur sensui, sed imagination!)
et ideo somnium est passio sensitives, in quantum phantasmatis est; eadem
enim virtus secundum substantiam est sensus et phantasmatum. S. TH.,

De Somniis, lect. 1.

2 Simulacra sensitiva non solum agunt in sensum et movent ipsum in

prseesentia sensibilium, sed etiam in eorum absentia. Sicut in motu proiecto-

rum, projiciente quiescente, ipsum proiectum nihilominus movetur. Eodem
modo quiescente sensibili extra vel absente, quod est primum movens in

sensu: nihilominus rnanet motus in sensu, mediante simulacro derelicto.

Lect. 2.
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E pure la nostra facolta imaginativa ci accompagna sempre coi

suoi fantasmi durante la veglia. Perche dunque i fantasmi ci si pre-

sentano con maggiore vivezza. nei nostri sogni ? E San Tommaso ci

risponde, che in quella stessa guisa onde una luce piu viva ecclissa

una luce piu fiacca, le impressioni provenienti dall'esercizio dei sensi

esterni ed interni, allorche siamo desti, attutiscono quelle, che ci

vengono dai fantasmi. Ma nel sonno sospendendosi 1'azione dei sensi

ssterni, i fantasmi ci possono commuovere ed apparire con piu

forza
4

.

Ne il Santo Dottore omette di spiegarci donde provenga 1* in-

treccio tumultuoso e bizzarro dei sogni ;
dall' impotenza, cioe, nella

quale noi ci troviamo allora di reagire colPuso della ragione. Un'ima-

gine, che si riflette nelle quiete onde di un fiume, si vede diritta

ed intera, siccome dentro ad uno specchio. Ma la vediamo tosto

scomparire o difformarsi, non appena succeda un movimento nel-

1'acqua. Lo stesso avviene allora quando nello stato di veglia ci

facciamo a mirare le varie e strane figure, che rapidamente si com-

pongono e decompongono dalle nubi neU'aria. Or bene i fantasmi,

che ci si affacciano nel sogno, non essendo di eguale forza, s'in-

calzano, e s' intrecciano bizzarramente tra loro 2
.

La nostra ragione nello stato di veglia non trovandosi impedita
nel suo pieno esercizio dalla troppo vivezza dei fantasmi, li domina,

1 Simulacra rnagis apparent in dormiendo quam in vigilando. In die

repellitur motus simulacrorum propter raotus maiores et excelleutiores, dum

operantur sensus tarn exteriores, quam interiores, sicub minor lux non apparet
iuxta magnam. Sed in somno quiescunt maiores motus, et tune dormiendo

simulacra movent ipsum. E per la stessa ragione i fantasmi allora s'in-

grandiscono nelle loro proporzioni: multo maiora videntur esse quam sunt
;

ed un piccolo rumore si apprende quasi fosse il fragore di un tuouo: sicut

parvus sonus in aure dormientis apparet dormienti tonitrus esse. Ed un

accrescimento di calore giunge persirio a produrre nel dormiente il fantasma

del fuoco, nel quale egli si vede immerso : abundantia caloris in somno

movet phautasma, et facit apparere homini quod sit in igne. S. TH., De

Somniis, lect. 4, et De divinations pvr somnium, lect. 1.

2 Sicut in fluminibus fiunt quaedam imagines, quae si non impediantur
rectae sunt, si autem ripercutiantur ad aliquod obstaculum, sive ad aliuin

fortiorem motum, dissolvuntur et transmutantur in alias figuras ;
eodem modo

simulacra in somnis feruntur a propriis organis sentiendi ad sensum com-

munem, vel integra manentia, et sub eisdem figuris, vel aliquando impe-
diuntur et dissolvuntur in alias figuras, si ad motus maiores repraesentantur...

Sicut aspicienti in nubibus in vigilando apparent similitudines hominuui et

aliorum, quae cito permutantur a figura in figuram quando movetur succes-

sive post aliam
;
eodem modo est de simulacris quod quodlibet apparet post

aliud, et unum in aliud cito permutatur. S. TH., ibid.
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li coordina, e non giudica secondo 1'apparenza di essi. Ma, nello stato

di sonno, essa rimane sottoposta ai loro eapricci, e giunge persino
a scambiare il reale coll' imaginario

J
. Ne il tempo del sogni e

circoscritto a quello del sonno propriamente detto, ma si estendfr

altresi allo stato medio, che va distinto col nome di assopimento^
e che spesso nel ridestarci rende a noi dubbio il giudicare se era-

vamo dormienti ovvero vigilanti. Simulacra, quae apparent ipsi

dormienti, apparent etiam vigilanti aliquando, scilicet languide vigi-

lanti, secundum quod somnus inest sensibus secundum quid . Cifr

proviene dal fatto, che rimangono negli organi del senso le impressioni

ed i movimenti cagionati dai fantasmi: nam idem motus simu-

lacrorum manet in organis sentiendi . E San Tommaso apporta

1'esempio dei fanciulli
;

i quali imperfettamente ridestati dal sonno-

continuano a vedere tra le tenebre della loro camera gli stessi si-

mulacri apparsi nel sogno, e ad aver paura come se si trovassero

in presenza di una scena non gia fantastica ma reale. Et idea

pueri aliquando expergefacti a somno, si tenebrae sunt, videntes

eadem simulacra, quae vident in dormiendo, ita quod dormiendo

timeant, timent quod sit verum quod apparet.

Nell'altro libro intitolato de divinatione per somnium San Tom-
maso compie il suo studio riguardo al sogno, riprovando 1'opinione

di coloro, che pretendono indovinare il future per mezzo di esso.

In quella guisa, dice egli, che delle volte si prevede il futuro nello-

stato di veglia, senza che quella previsione sia segno o cagione di

quello, che avviene di poi; lo stesso deve intendersi per rapporto
ai sogni. Si tratta dunque nell'uno e nell'altro caso di una sem-

plice contingenza casuale
;

e quindi ne costante, ne frequente
2
.

Quante pretese visioni profetiche, che si poggiano sul vano fonda-

1

Quando virtus superior, sive ratio, non detinetur a phantasmato, sed"

movetur motu proprio, tune contradicit motui simulacri, et iudicat aliter

esse qnam apparet; tamen nisi virtus ilia contradicat, semper iudicat anima
sicut apparet, tanta est potentia somni supra animam, quod facit latere

ipsum simulacrum esse quod sibi apparet, credendo ipsum esae verum.

Lect. 4.

2 Sicut contingit aliquem cognoscere de aliquo futuro contingenti, et

deinde accidit illud contingens vel aliquid simile, nee tamen ista cognitio

est causa vel signurn illius futuri
; eodem modo contingit aliquid somniarer

quod contingenter sit vel ex auo consimili; nee tamen est somnium causa

illiua futuri, sed eolum a casu, et ita accidit. Et ideo etiam pro minori parte
somnia eveniunt, quia quod casuale est, non semper est, nee ut frequenter.

S. TH., De divinatione per somnium, lib. unic. lect. 1.
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mento di un sogno, rimangono dunque, al pari di questo, dileguate

^ prive di ogni valore obbiettivo !

NoDdimeno sarebbe un errore condannato dalla fede, e dalla dot-

trina dell'Angelico il volere assolutamente escludere la possibilita

della predizione di futuri eventi per mezzo del sogno. Infatti nclle

sante Scritture noi troviamo essersi Iddio servito del tempo, nel

quale alcuni suoi servi giacevano addormentati, a fine di comuni-

<;are ad essi i suoi ordini ed i suoi segreti. San Tommaso volendo

distinguere le varie cause dei sogni, le riduce a quattro; delle quali

le due prime sono interne, e le altre due esterne
4

. Le occupa-

zioni della mente, e le affezioni del cuore predominant nel tempo
della veglia, e le fisiche condizioni dell'organismo di ciascuno in-

dividuo formano le cause interne dei sogni. Doppia altresi 6 la

<;ausa esterna, mentre 1' una e riposta nelle influenze atmosferiche,

alle quali sottostiamo o desti o addormentati
;
e la seconda nella

-azione o dell'angiolo buono per volere di Dio, od anche del cattivo,

permettendolo lo stesso Dio.

Inoltre 1'uso della ragione, come avverte S. Tommaso, pu6 certo

essere piu o meno impedito ne] sonno secondo il grado di maggiore
o minore oppressione delle forze interne sensitive, ma non rimane

sospeso interamente 2
. Ed infatti una costante esperienza ci at-

testa, che, mentre nei nostri so^ni siamo esposti a subiie dis-

ordini ed incoerenze mostruosissime, abbiamo talvolta una tale

chiarezza e concatenamento di idee, che quasi nulla di meglio po-

tremmo ottenere nello stato di veglia. Che anzi avviene pure,

dice 1'Angelico, che la nostra potenza conoscitiva, libera nel sonno

1 Somniorum causa quandoque quidera est interius, quandoque autem

^xterius. Interior autem soninioruin causa est duplex: una quidem animalis,

in quantum scilicet ea occurrunt hominis phantasiae in dormiendo, circa

quae eiua cogitatio et aiFectio fuit immorata in vigilando... Quandoque vero

causa intrinseca somniorum est corporalis : nam ex interior! dispositione cor-

poris formatur aliquis motus in phantasia conveniens tali dispositioni... Cauaa

autem somuioruui exterior similiter eat duplex, scilicet corporalis et spiri-

tualia. Corporalis quidem in quantum imaginatio dormientis immutatur ab

uere continent!. Spiritualis autem causa est quandoque quidem a Deo, qui,

ministerio angelorurn aliqua hominibus revelat in somniis... Quandoque vero

operatione daemonum aliquae pliant asiae dormientibus apparent. > !S. TH.,

Summa th., 22, q. XCV, a. 6.

2 Secundum quod vires senaitivae interiores magis vel minus oppri-

rauntur a somno propter vaporis turbulentiam vel puritatem, secundum hoc

iisus rationis magis vei minus impeditur in dormiendo. S. TH., Summa
th. 22, q. CLIV, a. 5.
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dalle impression! degli oggetti esterni, e non occupata in azioni este-

riori, giunga persino a perfezionarsi colPesser mossa dai fantasmi,

che le si presentano nel sogno; e apprenda e discopra alcun che

di nuovo, e rimasto sino allora a lei nascosto *.

Ma e proprio di S. Tonimaso il non trattare le question! a meta
r

ma considerarle e discuterle da tutt'i lati, senza tralasciare, dove

Fargomento il comporti, le relazioni, che quelle hanno cogli atti

umani
;
con quegli atti, cioe, che procedono dalla volonta deliberata

della persona operante. Gli autori di teologia morale parlando di quella

specie di volontario, che vien chiamato col nome di volontario in

causa, trattano altresi di quella responsabilita, che pu6 competere
all'individuo dormiente per ci6 che avviene durante il suo sonno,

ma che si riferisce siccome effetto ad una colpevole azione, od

anche ornissione avvenuta nello stato antecedente di veglia. Per6

quello, che riguarda direttamente il soggetto, che andiamo ora svol-

gendo, sono gli atti, che nel sogno si compiono con un certo con-

corso dell'intelletto e della volonta. Osservammo piu sopra, che so-

gnando noi esercitiamo oltre alia conoscenza interna sensitiva anche

1'intellettiva
;
e dove questa seconda ha luogo, nulla rnanca perche

la volonta s'inchini a desiderare il bene, che le vien proposto, ed

a compiacersi in esso. Ci6 non pertanto la coscienza ed il senso co-

rnune ci dicono, non essere imputabile alPindividuo tutto quello, che

si opera nel sogno. II Dottore Angelico, rimontando ai principii co-

stitutivi dell'atto libero, osserva, che alia nostra ragione manca nel

sonno la liberta del giudizio, mentre sognando essa giunge niente-

meno ad apprendere e stimare le fantastiche rappresentanze delle

cose, come se queste realmente fossero a lei present! : In dormiendo

ratio non habet liberum indicium. Nullus enim est dormiens qui non

intendat aliquibus similitudinibus phantasmatum, velut rebus ipsis
2

.

Or bene il difetto di liberta nel giudicare importa dietro di se il

difetto di liberta nel volere, mentre la nostra volonta naturalmente

tende inverso 1'oggetto, secondo che questo le viene rappresentato.

Ne vale il dire, soggiunge il Santo, che il giudizio dell' intel-

letto appartenendo ad una potenza superiore a quella del senso non

1 Virtus cognoscitiva in somnis est absoluta a raotibus rerum exte-

riorura, et quiescens ab omni motu exteriori; et ideo anima mota ab huius-

modi phantasmatibus, deducitur et perficitur per huiusmodi motus, apprehen-
dendo quae ipsam priino latebant. S. TH., De divinatione per somnium,
lib. unic. lect. I.

2
S. TH., Sum. th. 2. 2. q. XCV, a. 6,
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<debba essere impedito dalla inferiore. Dappoichd abbisognando noi,

nello stato presente, di assorgero dal conoscimento delle cose sen-

sibili alle intelligibili, riesce impossibile, che il giudizio dell'intel-

letto sia perfetto in noi tutte le volte, che i nostri sensi esterni,

origine del la conoscenza delle cose sensibili, rimangono impediti e

sospesi nella loro azione, siccome avviene nel sonno .

Ma si avra libero il giudizio nel caso almeno che nelPatto stesso

di sognare apprendiamo e ssere un sogno quello, che ci si rappresenta

per vero? S. Tommaso risponde di no
; perche sebbene allora sia dimi-

nuito 1'impedimento dei sensi, rimane tuttavia in parte; e quindi av-

viene, che esaminando, nel ridestarci, i raziocinii fatti da noi nel

sogno li troviamo deficient! e zoppicanti da qualche lato 2
.

Coll'attingere dal Dottore Angelico la dottrina psicologica riguar-

dante il sogno non abbiamo menoraamente inteso di supplire ad una

lacuna dell'opera pregevolissima del D. r
Surbled; il quale si era

proposto di trattare Targomento, limitandosi alia scienza fisiologica.

Nei dieci capitoli del suo libro egli ha saputo diligentemente racco-

gliere ed esaminare con fino criterio tutto quello, che di certo o

di piii probabile ha scoperto sinora la fisiologia intorno al sogno
ed alia sua natura.

1 Omnia quae in praesenti statu intelligimus, cognoscuntur a nobia

per comparationem ad res sensibiles naturales. Unde impossibile est quod
sit in nobis iudicium intellectus perfectum cum ligarnento sensus, per quern
res sensibiles cognoscimus... Sensus ligatur in dormientibus propter evapo-
rationes quasdam et fumositates resolutas, ut dicitur in libro de Somno et

Vigilia, c. 1. et. 3. S. TH., Sum. th. I p., q. LXXXIV, a. 8.

2 Homo iudicat interdum in dormiendo, ea quae videt somnia esse,

quasi diudicans inter res et rerum similitudines. Sed tamen ex aliqua parte
remanet sensus communis ligatus. Eb ideo licet aliquas similitudines discernat

a rebus, tamen semper in aliquibus decipitur... Unde illi qui dormiendo syl-

logizant, cum excitantur, semper recognoscunt se in aliquo defeciase. >

S. TH. eod. loc.
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ADLHOCH BEDA, 0. S. B. Praefationes ad Artis scholasticae inter

Occidentales fata. Brunae, typ. pontificia monasterii 0. S. B. Kai-

gradiensis, 1898, 16 di pp. 184.

Raccomandiamo in modo partico- confusione babelica nel linguaggio-

lare alia gioventu studiosa 1'opera della scuola, appiccando significati

del ch. Benedettino D. r P. Adlhoch; nuovi ai termini antichi; e lasciando

che rivendica il metodo e la termi- piena liberta ad ogni filosofetto di

nologia degli scolastici dalle accuse pescare nel greco sermone termini

insulse della cosi detta scienza mo- ampollosi, perche servano di veste a,

derna. La quale non ha saputo fare coprire strane ed assurde teorie.

altro di meglio, che introdurre una

AGNOLETTI CARLO, can. prof. Treviso e le sue pievi. Illustrazione-

storica nel XV centenario dalla istituzione del Yescovato Trivi-

giano (396-1896). Treviso, tip. Turazza, 1897 98, due voll. in 8*

di pp. 914; 808. L. 4,50 ciascun volume.

Frugando nell'archivio vescovile, poco importanti. Con piii apparenza

in quello capitolare, e in quelli delle di ragione potranno forse alcuni la-

parrocchie, non che in alcune biblio- gnarsi del non vedere qui citate in

teche di Treviso, e leggendo e paia- margine o a pie di pagina le fontv

gonando tra loro memorie particolari con quella frequenza ed esattezza

ed altri lavori storici, 1'egregio pro- che bramerebbero ; maper6 il nostra

fessore e riuscito a mettere insieme etorico non ha omesso di indicare-

questi due ponderosi volumi che illu- qua e Ik 1'autore o il testo del do-

strano primieramente la sede vesco- cumento, e talvolta di riferirne altresi

vile di Treviso e poi le molte pievi con carattere diverso o fra virgolette

che ne dipendono; e tutta 1'opera ha la frase o il sugo. Con questa e piu-

coronato con tre utilissimi indici e altre osservazioni, cbe fa nell appen-

tre carte topografiche. Pretendere dice posta a pag. 767 del 2 volume,,

che in si vasta materia e alle volte egli confida d'aver tolto un po' del

oscuraed intricata egli abbia sempre bronciodi quelli che attfndono i do-

colto nel segao, sarebbe un preten- cumenti ;
ma noi lo confortiamo a.

dere cosa superiore alle forze della toglieranchequeiraltro^o'd*' bruncio

natura umana; ma si tratta di falli che e rimasto, pubblicando le attese

1 Nota. I libri e gli opnscoli, anuanziati nella Bibliografia (o nelle JRiviste
della Stampa.} della Civilta Cattolica

,
non puft 1'Amministrazione assnmere in nessnna

maniera 1'incarico di provvederli, salvo che i detti libri non sieno indicati come vendibili

presso la stessa Amministrazione. Cid vale anche per gli annunzi fatti snlla Copertina. del

periodico.

L :AMMINISTRAZIONE.
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fonti o in un libro a parte, o in una eruditi illustrator! delle Diocesi. Per

ristampa di questi due volumi. Allora altro, anche cosi come ora si leprge,

anche i piu scbizzinosi rispianeranno il suo lavoro e sempre un prezioso

ia corrugata fronte, ed egli verra ad tributo alia storia della sua Treviso.

assicurarsi un posto cospicuo fra gli

ANNliAIRE de 1'Uniyersite catholique de Louvain. 1899. 63me annee.

Louvain, typ. J. Van Linthout, 16 di pp. 710.

ANNUARIO ecclesiastico. 1899. Roma, S. Silrestro in Capite, 8 di

pp. 942. L. 5,00. Per 1' Italia L. 5,50; per 1' Estero L. 6,00.

Contiene la descrizione della Ge- 6 cosa meravigliosa che un vo-

rarchiaCattolica, della Famiglia Pon- lume si grande e scritto a due co-

tiflcia, del Clero d'ltalia, e la raccolta lonne con caratteri chiari ma piccoli,

in forma di Diario dei piu impor- possa vendersi a prezzo si mite. Si

tanti avvenimenti del Cattolicismo e vede cbe gli editori fanno assegna-

della S. Sede, compiutisi nel corso mento sopra una larghissima diffu-

dell'anno. sione, e non ban torto davvero.

BATTISTI LUIGI, sac. prof. Sommario della storia orientale an-

tica ad uso delle scuole compilata secondo gli ultimi documenti.

Beggio-Emilia, tip. degli Artigianelli, 1898, 16 di pp. 112.

Cent. 70.

II fine propostosi dalPautore di difetto cbe vi abbiamo notato sta nel

questo Sommario e lodevole e puo dare in cifre tonde certe epocbe in-

dirsi ancbe raggiunto, s\ veramente torno alle quali e fra' dotti diversita

cbe il maestro faecia, com'e neces- di opinioni. Cos\, p e. nelle Dinastie

sario, la parte sua di svolgere, di- egizie le differenze non sono fra gli

chiarare e giudicare quanto qui e egittologi di decine d'anni ma di se-

detto con brevita. La cbiarezza non coli, e 1'autore dovrebbe servirsi piu

inanca, lo stile e semplice, e il solo spesso di avverbii dubitativi.

BEANI GAETANO, mons. can. Gherardo Gherardi vescovo di Pistoia

e Prato. Cenni storici. Pistoia, tip. Cacialli, 1899, 16 di pp. 100.

L. 1,00.
E qui ridestata la memoria di un giata da documenti, e stesa con quel

Vescovo, cbe per quasi undici anni garbo e buon sapore di lingua, cbe

(1692-1703) fa modello di vigilanza generalmente si gusta in tutti gli

e di caritk pastorale, e spiro in odore scritti del cb. Mons. Beani.

di santita. La monografia, fiancbeg-

BENEDETTUCCI CLEMENTE D. 0. S. Rufina Vergine e Martire.

Recanati, Simboli, 1899, 8 di pp. 16.

Quest'opuscolo, edito per occa- cavato dalle catacombe di S. Pri-

eione di nozze, contiene due prege- scilla. L'altro documento e una me
Toli documenti. II prlmo e la dicbia- moria, scritta nel 1814 dal p. Roberto

razione autentica del Sagrista pon- Carradori d. 0. intorno TerezioLe

tiflcio cbe Tanno 1805 fu mandate della Cappella, ove ora si conserva

da Roma a Recanati il sacro corpo questo tesoro. II principale interesse

della vergine e martire S. Rufina, della pubblicazione consiste neirepi-
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grafe che leggesi sulla tavola mar- prima di dire la loro sentenza chiede-

morea che copriva il loculo dov'era ranno il calco dell'epigrafe o Pesatta

deposto il corpo della Martire, e che sua fotografia. II ch. p. Benedettuccr

fu pure mandata a Recanati. L'iscri avrebbe fatto bene ad aggiungere
zione e scorretta e presenta dei pro- quest'ultima alia sua erudita e gen-
blemi che potranno esercitare 1'acu- tile pubblicazione nuziale.

me degli archeologi; i quali perd

BERT1NI D. P., prof.
-

Epigrafi, per 1'anniversario della raorte

del Conte Com. Giovanni Prosdocimo Zabeo. Padova, tip. Prosperini,

1899, in 4.

Sono sedici bellissiine epigrafi, a ciascuno de' suoi, che lascio quag-

stampate in edizione di lusso e det giu nel pianto, terminando con que-

tate dalla nota penna del ch. Pro- sta cara epigrafe, che riportiamo a

fessor Bertini, con aurea semplicita saggio dell'altre :

e con pari eleganza, ripiena di sensi QUESTI DETTI

delicatissimi. L'A. felicemente ima- voi CREDETE IISCIR DAL SEPOLCRO

gina, che Pillustre defunto faccia E NON SONO CHE UN' ECO RIPERCOSSA

sentire la sua voce di sotterra, e DELLA MIA VOCE

rivolga ricordi salutari e dolci addii DAL CIELO

BIEDERLACK GIUSEPPE S. I. Introduzione allo studio della que-
stione sociale, versione sulla terza edizione tedesca del P. Melchiade

Yivari Stimatino. Pavia, tipografia Artigianelli, 1899, in 8. L. 2.

Nell'annuuziare che altra volta Noi la raccomandiamo in modo par-

facemmo (vedi quad. 1149), Popera ticolare ai Seminarii ed ai Collegi;

del ch. P. Biederlack scritta in te- dove potrebbe servire di testo ai pro-

desco, manifestammo il desiderio di fessori, affinch^ i giovani ben per
Tederla tosto tradotta nel nostro idio- tempo vengano istruiti intorno alia

ma. Ed ecco, che il ch. P. Vivari ce questione piu importante e spinosa,

ne da in istile corretto una fedele che travaglia la societa moderna.

traduzione, ed approvata dalPautore.

BILLERI P. PAOLO 0. S. A., consultore della S. Congr. del Con-

cilio. L'Enciclica Aeterni Patris. Sua necessita, suo senso e ri-

sposta alle obbiezioni. Pisa, tip. Mariotti, 1899, 16 di pp. XYI-138.
II nuovo Commento dell'Enciclica promuovere nella gioventu studiosa

Aeterni Patris dato ora alia luce dal delle scuole cattoliche Pamore alle

ch. P. Billed 6 molto acconcio per dottrine di San Tommaso.

BOFFITO P. GIUSEPPE B.
a delPOsservatorio di Moncalieri. Un

poeta della meteorologia. Gioviano Pontano. Napoli, tip. della R. Uni-

versita, 1899, in 8. Cent. 80. Rivolgersi all'Osservatorio di Mon-

calieri.

II ch. Barnabita fa una bella ana- raccoglie che il celebre umanista

lisi d'un poema, com'egli direbbe, o umbro conosceva abbastanza bene i

carme descrittivo, come vorrebbe il fenomeni meteorologici, e che si po-

Tallarigo, di Gioviano Pontano; e ne trebbe forse assegnargli un posticino
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anche fra i precursor! della moderna suo pascolo I'uomo di letters e 1'uomo

geologia e paleontologia. In questa di scienze.

bella Memoria trova egualmente il

BONSIGNORI P. GIOVANNI. ~ L'America in Italia, ossia la risur-

rezione delle terre e dei villaggi. Brescia, tip. Queriniana, 1898,
16 di pp. 262. L. 1,00.

II P. Bonsignori, direttore della

Colon ia agricola bresciana di Reme-

dello Sopra, in questo nuovo lavoro

ci regala sotto forma d'un interes-

sante racconto, unaesposiziooe cbiara

e convincente dei punti cardinali di

una sana economia agraria. Egli a

buon diritto vorrebbe nei contadini

un'istruzione piu estesa e piu soda

nelle cose agrarie. Chi non ricorda

infatti 1'ostinata ritrosia onde i no

stri rozzi vignaiuoli per lunghi anni

si rifiutarono di applicare alle viti il

solfo, unico rimedio contro la crit-

togama? Quanti raccolti perduti,

quante ricchezze sfumate in omag-
gio alTignoranza! Non meno ne-

cessario e saperproporzionare 1'esten-

sione del podere, che si prende a

coltivare, col capitale di denaro oc-

corrente a coltivarlo. P. e. che 30 et-

tolitri metta conto ricavarli da un
solo ettaro anzi che da tre ettari,

Arlecchino lo capirebbe alia prima;
ma i piu dei coltivatori in Italia, pur
di non fare novita, ne impacciarsi
di rotazioni con leguminose, di nomi

chimici cabalistici e altri pericolosi

gioni, che insomma e un pigliarsela

con le stelle, a uso Don Ferrante.

Le statistiche intanto ci riferiacono

che nella fertile Italia ogni ettaro

messo a frumento non riesce a pro-

durre in media 10 ettolitri, mentre

che in Francia ne produce 18, in

Belgio 20, in Olanda 22, in Germa-
nia 25, in Inghilterra 32. C'e vera-

mente ragione da consolarsi e da

correre in traccia della fortuna sulle

arene dell'Africao nella lontana Ame-
rica.

I miglioramenti da introdurre ri-

chiedono per altro associazione di

forze morali e materiali; la quale a

sua volta senza onesta e pero senza

religione non puo sussistere. Vor-

rebbe quindi il Bonsignori, e con lui

tutte le persone assennate, che i pro-

prietarii piu agiati e istruiti nei vil-

laggi si mettessro a capo del movi-

mento agrario, con questi tre prin-

cipii in mira Religione, Unione e

Scienza. II clero non vorra che se-

condare e aiutare si nobili e utili

iniziative, memore per altro che a lui

tocca ben piu elevato ministero, cioe

la sollecitudine degli interessi eterni

del popolo, e non un nuovo aposto-

lato, come vagheggerebbe un par-

tito molto audace, ma non abbastanza

cristianamente savio ne modesto di

fronte alia chiesa docente.

ritrovati, preferiscono languire alia

antica, loro e i loro poderi, rasse-

gnati di vederli esaurirsi d'anno in

anno, e consolandosi al piu con qual-

che sfogo contro 1'agente delle tasse

contro il pervertimento delle sta-

BROIA GIUSEPPE d. C. d. G. Eicordi utilissimi per 1'esame di

coscienza con la versione letterale e paralella delle principal! pre-

ghiere latine. Lecce, tip. Lazzaretti, in 16. L. 0,1.0.

II libretto tu indicate e gia stato vanetti, come Appendict o Supple-
utilmente prescelto, con gran bene mento al testo di religione o cate-

delle anime, particolarmente dei gio chismo in piu parrocchie, scuole ed
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oratorii. JS una guida ticura, fa-

cile e soave per apparecchio alia

Confessione e alia prima Comunione,
e per bene intendere e recitare le

piu comuai preghiere latine, che pur

CARBONE CESARE, mons. dott.

Sociale, 1898, in 8.

Abbiamo qui dieci elegie scritte

neila morte del padre. Aacorche non
distese in versi, sono per6 vere poesie
sul fare dei salmi, de 1

quali ritrag-

gono lo stile orientale, la solennita,

troppo da molti ai di nostri s'igno-

rano.

Chi desidera un saggio potrk ri-

volgersi all'Autore, Collegio Argento,
Lecce.

- Dolores Salmodia . Caserta, tip.

la religiosa mestizia. Lo spirito se

ne pasce con un non so quale au-

stero diletto, mille volte preferibile

a quel solleticare 1'orecchio che fanno

certe nenie rimate de' giorni nostri.

CARFAGNA ANGELO, sac. Leone XIII. Lotte, operosita 9 frutti

del suo Pontificate. Arpino, tip. Fraioli, 1899, 16 di pp. 342.

L. 2,00. Rivolgersi all'editore G. Fraioli in Arpino.

L'operetta e divisa in tre parti :

Leone XIII e la Chiesa, Leone XIII

e I' Italia, Leone XIII e la Societa.

Nella prima parte si parla delie prime

saggedisposizioni, della conciliazione

impossibile, della propaganda catto

iica, della pieta, degli studii e del-

1 'episcopate La seconda considera

Papa Leone alle prese coi mastini

della rivoluzione, e di fronte allo

Stato. La terza spinge lo sguardo
sulle nazioni estere, e specialmente

sulla Germania, sulla Francia, sulla

Russia, sulla Irlanda, ad osservarvi

1'opera di Leone. II libro si chiude

coll'obolo di S. Pietro e coi Giubilei.

Sark utile a chi voglia parlare o scri-

vere di queste materie.

GAUDANA FEDERICO. Tantutn Ergo a due voci bianche con accom-

pagnamento d'organo od harmonium. Torino, lib. Salesiana edit.,

1899. L. 1.

CERIA EUGENIC, prof. II Lelio. Dialogo suH'amicizia di M. Tullio

Cicerone, con note. Augustae Taurinorum, ex officina salesiana,

1899, 16 di pp. XXIV-146. Cent. 90.

Mediante i sunti dei singoli capi, 1'alunno, il bravo professore lo ac-

i raffronti con 1'italiano, le osserva- compagna fedelmente, lo sorregge
zioni di lingua e di stile, e le note-

relle storiche, il tutto esposto alia

semplice e quasi a tu per tu con

nel cammino, gli spiana gli ostacoli,

e lo conduce felicemente alia meta

che & la retta in telligenza del testo.

Le vite di Cornelio Nipote, con annotazioni, un indice di temi

e dizionaretto dei nomi proprii. Augustae Taurinorum, ex officina

salesiana, 1899, 16 di pp. XII-204. L. 1,20.
II testo qui riproduce ordinaria-

mente quello pubblicato da Carlo

Halm e riveduto dal Fleckeinsen.

Forse qua! che critico gridera la croce

addosso all'autore, perchfc ha cassato

qua e la certe espressioni e certi

tratti : noi invece ci rallegriamo con

lui, che ha mostrato di sapere che

prima del critico vi 6 il cristiano e

prima dei codici la coscienza ;
e

quindi ha omesso cio che il giovine

pu6 ignorare senza danno, ma non
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leggere senza pericolo (p. III). Nel professore ha consultato una cosa

suo commento, benche apparisca che soltanto, 1'esperienza della scuola

egli conosce i lavori intorno a Cor Chiudono il libro due utilissimi in-

nelio, che furono fatti in Italia, in dici.

Germania ed in Francia, per6 il bravo

CHAMBRUN (Le Comte de). Wagner a Carlsrtihe, 1'artiste du

sie"cle. Paris, Caiman Levy editeur, 1898, 16 di pp. 32.

Elegante e 1'edizione e soprat chi sia. Ma essa e effigiata in atto

tutto veramente stupende sono le fo- di pensare ; penaa forse al testo del-

toincisioni artistiche della CasaBraun I'opuscolo, elegante di stile, concise

Clement et Comp.,cherappresentano nella forma, ma tessuto d'idee piut-
tre scene delle opere wagneriane. tosto sconnesse, tanto chenon sempre

S'apre I'opuscolo con un bel ritratto s'intende, che cosa mai il ch Autore

di donna matura, che per6 non si sa voglia dire o provare.

COMETTO ALESSANDRO, teol. I Cieli della mente. Saggio. Roma,

tip. Vaticana, 1899, in 8.

E un saggio di dottrine ricavate timi progress! delle scienze positive,

dalle opere del Dionigi e di S. Tom- L'Autore dimostra possedere molta

me so, e poste in confronto cogli ul- coltura letteraria e scientifica.

CORSINI VITTORIO, dott. prof. Tucidide. La grande spedizione

ateniese in Sicilia. Parte seconda. Torino, libr. Salesiana, 1899,

16 di pp. 96. L. 1,00.

II dotto commento al libro VI latina e delle note erudite. Degna
VII di Tucidide merita la stessa altresl di lode ci sembra Tedizione

lode che g& demmo al precedente. di questa Parte seconda, per la bonta

Anche in questo si ammira la non fa- de 1

tipi e della carta e la modicita

cile sobrieta delle osservazioni gram- del prezzo.

maticali, de' riscontri con lasintassi

OSTANZt ENRICO. La Chiesa e le dottrine copernicane. Note e

considerazioni storiche. 2* ediz. riveduta dall' Autore. Siena, tipo-

grafia S. Bernardino, 1898, in 8 di pp. 444.

Omai la storia di questo sistema, tortura di Galileo e simili storielle;

<lel processo di Galileo, de' suoi pre- anzi le si innestano nei libri popo-

<jedenti e conseguenti, grazie agli lari, nelle prime letture elementari,

*tudii imparziali di storici italiani e si insegnano nelle scuole secondarie

stranieri, e tanto conosciuta, e la ve- e nelle normal! all'intento di intro-

rtta sfolgora di tanta luce, che Tin- durle stabilmente nel dominio della

cidente, come suol dirsi, dovrebbe ri- pubblica opinione. Quindi e pensiero

tenersi chiuso deflnitivamente e la opportuno contrapporre la costanza

questione passata in giudicato. Ep- alia pervicacia, ripetere e inculcare

pure si seguita a scrivere e stam- la verita storica, contro 1'errore, e

pare e ricantare su tutti i toni la divulgarla in forme svariate, adatte

persecuzione della Chiesa contro la ai different! gradi di coltura.

rinnovazione della scienza, 1'oppres- Tale e lo scopo propostosi dal

sione del pensiero, la prigionia e la Costanzi nel suo libro La Chiesa

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1177. 6 22 giugno 1899.
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e le dottrine copernicane ,
del quale

salutiamo la second a edizione con

tanto maggior piacere, in quanto che

1'A. non seguendo i pregiudizi co-

muni, anzi mirando a difendere la

Chiesa con la storia e con il retto

giudizio cristiano, non poteva con-

tare sul favore d'un pubbllco pur

troppo numeroso e a priori mal di-

sposto rispetto a qualsivoglia apolo-

gia. L'opera e divisa in tre parti: i

precursor! di Copernico nel secolo XV,
gli studii di Copernico stesso, e fi-

nalmente quelli di Galileo col suo

processo ;
non & per altro una sem-

plice narrazione storica, ma 1'espo-

sizione vi & accompagnata da copiose

considerazioni, forse anche un poco

troppo ampie, atte per altro, gene-

ralmente, a formare un giusto cri-

terio popolare.

Rimettiamo il lettore a quel che

voro in occasione della sua prima
edizione (Vedi Ser. XV, vol. Ill,

p. 697). Pero la grande stima che

abbiamo dell'Autore e 1'amicizia che

a lui ci lega non c'impediscono di

notare che nelle notizie storiche,

sparse in tutto il corso delPopera, vi

sono parecchie inesattezze, alcune

delle quali abbastanza gravi. B pec-

cato che il ch. Autore non abbia

avuto alia mano 1'operetta del Miil-

ler su Nicol6 Copernico, di cui par-

lammo in un precedente quaderno

(1165 pag. 568) ed abbia tralasciato

di consultare opere recenti stimatis-

sime tra'dotti e che trattano a fondo

le medesime questioni storiche o dot-

trinali. Una nuova edizione del libro,

che auguriamo non lontana, dovrk

quindi essere piu accuratamente ri-

veduta, corretta e forse anche in al-

cune parti abbreviata.

abbiamo detto a lode di questo la-

DEL BINO A., sac. Briciole di poesia. Rieti, tip. Faraoni, 1898,

in 16. Cent. 50.

perche) 6 un endecasillabo regolare,

e non c'& che ridire. II secondo, tra

per gli accenti fuor di posto e per

la misura, su per giu e un verso sba-

gliato. II terzo, con quello sdrucciolo

in mezzo, si pu6 chiamare lenissimo

un verso slombato. II quarto & lungo

un tantin di piu del giusto.

Prosegua chi vuole.

Aperto il libro al primo compo-
nimento, intitolato II mio ritratto

leggiamo quanto segue.

Porto una testa, in barba alia natura,

Piccina davvero, ma che su per giu

Pu6 star benissimo con la statura

Di sette palmi e mezzo e un tantin di piu.

Questi sono i primi versi, ma che

versi sono? II primo (lasciando stare

la barba fatta alia natura, non si sa

DE LORENZO A. Un terzo manipolo di Monografie e Memorie Reg-

gine e CaJabresi. Siena, tip. S. Bernardino, 1899, 16 di pp. YII-412.

L. 3.

La Monografia che narrava nella

prima edizione la storia del Semi-

nario di Reggio fino al 1845, in que-
sta seconda la continua flno al 1860.

Segue qui un'altra breve Monografia
intorno al Collegia domenicano di

Reggio nella cui facolta Teologica si

conferivano i gradi accademici, dal

secolo XVII al seguente. I Tratti Sto-

rici e le Pagine Sparse, come di pari

le Spighe e i Granelli comprendono
ricordi e illustrazioni patrie.

La sagace critica, la diligenza, il

dettato chiaro e dilettevole sono in

questo come in tutti gli altri lavori

da noi tante volte lodati, le qualita

proprie dell'Autore.
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DESHAYESF., professeur au Grand Seminaire du Mans. Questions

pratiques de droit et de morale sur le Mariage. (Clandestinite).

Paris, Lethielleux, 8 di pp. XII-456.

Molto utile pu6 riuscire ai par- Trento, a fine di eliminare gravis-

roci specialmente ed ai confessori il simi inconvenient! e disastrose con-

volume del ch. prof. Deshayes ;
dove seguenze dalla famiglia cristiana;

si trovano raccolte e ben risolute le la quale si forma col contratto ma-

molteplici questioni pratiche, riferen- trimoniale, elevato da Cristo alia

tisi all'impedimento canonico di clan- dignita di Sacramento,

destinita stabilito dal Concilio di

D10NYSII(D.) Cartusiani doctoris extatici opera omnia in unum corpus

digesta ad fidem editionum coloniensium cura et labore Monachorum
Sacri Ordinis Cartusiensis. Tomus XVII. Summa Fidei Orthodoxae.

Monstrolii, typis Cartusiae S. Mariae de Pratis, 1899, 8 di pp. 568.

I benemeriti editori della monu- deirarticolo,matalvoltanellarisposta

mentale collezionedelleOpere di Dio- alle obiezioni. Di qui vede ognuno di

nisio Cartusiano hanno giustamente quanta utilita sia questo lavoro, che

creduto di far piacere ai loro sotto- potrebbe chiamarsi il Vademecum dei

scrittori, dando loro anticipatamente, Tomisti.

per variare, questa Summa Fidei Or- Quanto poi a tutta la grandiosa

todoxac, che sara seguita dal Dialo- edizione eartusiana, ecco il punto a

gion de Fide Catholica. Queste due cui si trova. La Santa Scrittura com-

opere formano i tomi 17 e 18, dei prendera 14 volumi, i quali sono gia

quali il primo e questo che ora an- stampati, tranne le tavole analitiche

nunziamo, il secondo sar& pubblicato dei tomi 8-14. Tomi 15 e 16: com-

dentro Testate. In questa Summa Fidei mentarii sopra S. Dionigi 1'Areopa-

Ortodoxae tutte le 613 questioni con gita. Tomi 17 e 18: le due opere

tutti i loro 3125 articoli de' quali e de Fide sopra annunziate. Dal tomo

composta la Summa theologica di San 19 al 25: commentarii sui quattro

Tommaso, ti si offrono lucidamente libri delle Sentenze. Poi verranno i

e pienamente compendiate, con quello commentarii su Boezio, S. Gio. Cli-

stesso ordine e fino con le stesse pa- maco, Cassiano...; i Sermoni e Opera
role delPAquinate. E, ci6 che piu im- Minora.

porta, dei singoli articoli si riferisce Di tutta questa grande collezione

esattamente laconclusione, ipiu saldi vedi ci6 che ampiamente abbiamo

argomenti su cui si appoggia,e iprin- discorso nel vol. XII, alia pag. 586 e

cipii che non sempre sono nel corpo segg., della Serie XVI.

DIREZIONE generale della Statistica. Bilanci comunali per 1'anno

1897 e situazioni patrimonial! dei Comuni al 1 gennaio 1897. Roma,

tip. Bertero, 1899, 8 di pp. CXLVIII-144. L. 2,50. Rivolgersi

ai F. 111
Treves, Roma, Bologna, Milano, Napoli.

Statistica della Emigrazione italiana avvenuta nel 1897 e confronti

coU'emigrazione degli altri Stati d'Europa per TAmerica. Roma,

tip. Bertero, 1899, 8* di pp. XXIV-132. L. 2,00. Rivolgersi ai

F. 111

Trevts, idem.
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DIZIONARIO (Nuovo) italiano-tedesco e tedesco italiano di G. Rigu-
tini accademico della Crusca e Oscar Bulle dottore in Lettere.

Fasc. 15. Milano, Ulrico Hoepli editore, 1899, 4 di pp. 481-576,
dalle lettere GUT alle lettere KNICK.

Nel febbraio del prossimo anno timo anche per la copiosa fraseolo-

sara compiuto questo dizionario, ot- gia della quale e arricchito.

FERRARI LORENZO PAOLO, sac, dott. I tre ordini della cono

soenza urnana. Q-enova, Fassicomo, 8 di pp. 208. L. 2,00.
11 ch Autore, distinguendo in tre teoriche e praticbe del loro sistem .

ordini la conoscenza umana, intende

parlare della scienza, che noi acqui-

etiamo per mezzo deH'esperienza,della

metafisica, e della fede. Nella prima

parte del libro egli considera 1' idea-

lismo ed il realismo; ed esamina la

natura e svolgimento storico del

1'idealismo, il suo principio fonda-

mentale, e le sue funeste conseguenze.
Nella seconda collo stesso metodo e

divisione trattadel positivismoe della

metafisica, difendendo questa dagli

attaccbi dei positivisti, e passando in

rassegna le disastrose conseguenze

Finalmente nella terza parte intito-

lata il razionalismo e la fede, il Fer-

rari dimostra le armonie del cristia-

nesimo colla mente umana, col cuore

e colla fantasia. L'opera del Ferrari

per 1'importanza deli'argomento, e

per la facile e succosa esposizione

potra fare del gran bene, special-

mente nella gioventu studiosa, che

ha tanto bisogno di essere illuminata

tra la caligine degli errori e lo sbri-

gliamento delle passicni, addensata

la prima dalla scienza nuova, e pro-

mosso il secondo dalla morale nuova.

FERREIRA-DEUSDADO, doct. La Philosophie thomiste en Portu-

gal. (Extrait de la Revue Neo-Scolastique ). Louvain, Institut

Sup. de Philosophie, 1898, 8" di pp. 50.

La nazione Portoghese tra le al- nella Revue Ndo-Scolastique di Lo-

ire sue glorie vanta anche quella di

essere stata celebre nei secoli pas-

sati per le sue fiorenti Universita, e

segnatamente per i molti ed insigni

fllosofi, che illustrarono le dottrine

delPAngelico Dottore San Tommaso.

Un breve saggio della filosofia to-

vanio, e stato dal ch. Autore stam-

pato ora a parte. Noi aspettiamo, che

il Dr. Ferreira-Deusdado, vista la

sua competenza, come filosofo e come

etorico, voglia darci una storia com-

piuta della filosofia tomista in Por-

togallo.

mistica in Portogallo, apparao gia

FINI PELLEGRINO, can. Manuale teorico pratico per la direzione

spirituale dei giovani chierici specialmente seminarist! coordinato

alle attuali condizioni dei tempi. Milano> tip. Agnelli, 1899, 16 a

di pp. 196. L. 1,50.

II ch. Autore della <c Manna del

Seminarista ,
che ha incontrato tanto

favore, ha ben diritto di presentare

ora questo Direttorio ai direttori dei

chierici, fidente che gli eara fatta

eguale accOglienza. Egli non trascura

nessuna delle parti proprie del suo

soggetto : le d jti che si richieggono
nel direttore, i criterii da seguirsi

nell'investigare la vocazione dei gio-

vani, le Industrie per coltivarla, i

mezzi d'educarli alle virtu cristiane.,
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le arti per eccitare in loro lo zelo

sacerdotale, la qualita e il metodo

dei loro studii, ogni cosa 6 studiata

con diligenza, determinata con cri-

terio, esposta con didattica sempli-

cita. Due cose principalmente notiamo

con viva approvazione. L'una 6 1'in-

culcare ch'ei fa doversi i chierici

educare per tempo all'azione catto-

1-ca: l'altra il doversi quelli intro-

FINZI ANGELO ATTILIO, dr. II Codice Amploniano dell'opera of-

talmojatrica di Benvenuto ed il Collirium Jerosolimitanum, nella

pratica oculare. Modena, Soc. tip., 1899, 4 di pp.
La clinica oculistica della R. Uni- chiamandolo opera, che sfrondata

durre anche nelle scienze profane,

almeno quanto basti per saper con-

futare le obiezioni che da esse si ven-

gono deducendo contro la fede. Pro-

prio cosi : non trattandosi di allevare

romiti, ma apostoli della verita reli-

g-iosa, conviene cbe crescano batta-

glieri e sperti delle armi con cui di-

fenderla.

versita di Modena, diretta dal cbiaro

Prof. G. Albertotti, con grande onore

suo e profltto della scienza si occupa
da qualche tempo di Benvenuto, in-

signe oftalmoiatro del medio evo, e

degli scritti da lui lasciati sull'jirte

pua. Qualcuna delle pubblicazioni del

Prof. Albertotti, in ispecie quella che

rida alcuni codiei contenenti 1'opera

di Benvenuto abbiamo altra volta an-

nunziato (Vedi quad. 1151 del 4 gia-

gao 1898, p. 584). Ora il Dr. Finzi

pubblica un altro codice della me-
desima opera, cbe si conserva nella

Biblioteca Amploniana di Erfurt ed

e del sec. XIII-XIV, e lo illustra con
note critiche e dotti confronti, che

gioveranno sempre meglio a deter-

minare il testo primitive di Benve-

nuto e prepararne la definitiva edi-

zione critica. L'Albertotti dava que-
sto giudizio del lavoro di Benvenuto,

GAKOFALO DI BON1TO P. Intorno Sibari e Turio. Qualche me-
moria. Parte prima. Sibari e Turio. Parte seconda. Yersione del

XII libro di Ateneo preceduta da un ragguaglio e da un cenDo
critico Bull'Autore e sull'opera di lui. Napoli, Emilio Prass, 1899,
8 di pp. 218. L. 4,00.
Come si pud intendere dal titolo rica. II libro XII di Ateneo che egli

che 1'autore pone in fronte al suo traduce e che forma la parte seconda,
libro, non 1'e tra la prima e la se- non ha nulla che fare con Sibari e

conda parte veruaa connessione eto- Turio se non in quanto Tautore, come

dall'empirismo e mondata dalle sco-

rie che la involgono, frutto in gran

parte dei tempi in cui venne scritta,

raccbiude tesori mirabili di pratica

esperienza, i quali interpretati con

cnterio tecnicamente e scientifica-

mente mature possono tornare utili

auche oggi . Ed in vero ne da un

saggio il ch. Dr. Finzi; perche, avendo

egli ricomposta la ricetta del Colli-

riumjerosolitnitanum indicate, da Ben-

venuto ed usato il rimedio in alcuni

casi di congiuntivite granulosa, di

catarri congiuntivali subacuti ed an-

che di congiuntivite fictenulare, n-

nora ribelle alle cure consuete, De

trasse sempre immediate migliora-
mento ed in alcuni pazienti plena

guarigione, come appare dalle ta-

belle cliniche, che il cb. Autore pre-

sent a (p. 12 e segg.).
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avverte nel Proemio, vuole scemare

la trista fama di mollezza e di cor-

rotti costumi de' Sibariti, riscontran-

dola con quella di altri popoli ricor-

dati da Ateneo, i quali rivaleggiarono

con Sibari ed ancbe la superarono

nel lusso e nelle delizie d'ogni piu

abominevole volutta.

Nella prirna parte, se stiamo al

titolo stesso, 1'autore non intende scri-

vere una storia propriamente detta

di Sibari e di Turio, ma darci sol-

tanto qualche memoria. Questa parte

peraltro, 6 abbastanza ricca di notizie

generali, come p. e. sul nome di Ma-

gna Grecia, e delle particolari cbe

si riferiscono alia corografia della

Sibaritide, alia fondazione di Sibari,

alle sue colonie, alia forma di governo,

a' costumi, alia religione, alia guerra
co' Crotoniati, alia sua distruzione e

riedificazione e alia fondazione e co-

stituzione di Tucio.

La trattazione di questa prima

parte precede con chiarezza,e le fonti

dalle quali 1'autore suole attingere

sono gli scrittori antichi greci e la-

tini, e de' moderni segue in generale
il Corcia. Le question! di etnografia

e di archeologia non sembrano di-

scusse come si esige dalla nuova

scuola di critica storica: e il citarsi dal-

1'autore VEncyclopedia italiana o il

Dizionario del Ladvocat fa manifesto

segno della sua maniera di pensare
intorno agli studii storici delPeta

nostra. Aggiungi che i pochi voca-

boli greci che 1'autore cita, non son

corretti, scambiandovisi gli accenti

con gli spiriti e gli uni e gli altri

anche non ben collocati; e la con-

seguenza che viene logicamente da

queste osservazioni, si & che 1'autore

non ha voluto certamente serivere

un libro per i dotti o che da' dotti

debba essere consultato; e di cio nes-

suno puo dargli biasimo, essendo egli

libero di proporsi nello scrivere quel

fine utile o dilettevole che meglio

risponda agli studii ch'egli coltiva.

GUENOT C. Gli avvelenatori. Yersione libera dal francese per AL-

FONSO M. GALEA. Torino, libreria Salesiana, 1899, 16 di pp. 264.

L. 1,20.

Fioccano da tuttele parti, ai giorni Eccone qui un altro, fatto apposta

nostri, i romanzi cattivi, ma non si per soddisfare la sete che arde i tanti

puo dire che scarseggino i buoni. bramosi di questo genere di letture.

IEZZONI NICOLA. I fatti psichici e il materialismo. Sagglo. Chieti,

tip. Ricci, 1899, 8 di pp. 144. L. 1,50.

La apiritualita dell'anima umana con esattezza di forme, e con dici-

e difesa dal ch. Autore contro gli

attacchi dei materialist!. La dottrina

ftlosofica, riguardante il soggetto del-

1'opera, & stata esposta dal lezzoni

JOSZ AURELIA. La storia d' Italia nel Medio Evo. Conforme ai

programini governativi delle scuole coinplementari e tecniche. Mi-

lano, tip. Agnelli, 1899, 16 di pp. 200. L. 1,25
II libretto e ssritto con quelle conto. Peccato, che riguardo alle cose

giuste proporzioni che richiedono le della Chiesa, 1'autrice segua la falsa

scuole complementari e tecniche, ed politica liberalesca, avversa al Pa-

anche con una certa vivacita di rac- pato ! Le lettrici ingenue, non avendo

tura scorrerole in modo da poter

servire anche alle persone poco ver-

sate nella scienza della metafisica.
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dinanzi a loro che quel breve rac- gate a vedere attraverso una falsa

conto, non hanno modo da Bapere il lente. II libro quindi non e da con-

netto delle cose che ease sono obbli- sigliarsi.

MAGNANI LUIGI, sac. dott. Brevi cenni intorno alia vita e agli

scritti del card. Giuseppe Mezzofanti, aggiuntivi alcuni versi inediti

di lui e un ricordo di quanto fu detto e scritto per la solenne

commemorazione del Sommo Poliglotta fattasi nell'anniversario 50*

dalla sua morte. Bologna, tip. Mareggiani, 1899, in 8. Cent. 50.

Si vende a beneficio delPIstituto Mezzofanti.

L'Istituto Mezzofanti, per chi nol ligenza piccolo cose trascurate od

sapesse, istruisce nelle lettere e educa omesse dal Manarit, dal Cavedoni,

nella cristiana pieta buona parte della dal Russell, dal Bresciani e da altri

gioventu bolognese. Avrebbe dunque che scrissero del Mezzofanti, ma con

mancato ad un suo stretto dovere, amorosa cura da lui raccolte dai ma-

se avesse lasciato passare inosser- noscritti di questo, e disposte amo'di

vato il cinquantesimo anniversario un serto di fiori attorno alia fronte

della morte del sommo poliglotta da dell'eminente personaggio, che tanto

cui s' intitola. E per6 voile festeg- onor6 le lettere e la romana porpora.

giarlo con una solenne accademia Del qual lavoro con si bel garbo

musico-letteraria, e poi lasciarne me- condotto, non pure i concittadini bo-

moria piu durevole nello scritto, che lognesi, ma tutti gli amici della ci-

abbiamo ora annunziato. Nel quale vilta e della Chiesa saranno al gio-

il non meno valente che modesto vine professore riconoscenti.

professor Magnani ha notato con di-

MANGIOLA BRUNO, dott. prof. Studi Virgiliani. Reggio Calabria,

tip. D'Andrea, 1898, in 8.

Sono due studii critici. Nel primo quei versi dell'egloga terza:

11 prof. Bruno esamina quel VerSO Et vitula tu dignus, et hie, et qmsquis amores

dell'egloga prima: Pars Scythiam et Aut mftet dulces, ant experietur amaros.

rapidum Cretae veniemus Oaxen, e E con ragioni vittoriose, o almeno

suggeriscedi leggere invece Araxen, assai plausibili, propone che leggasi:

per ragioni degne certamente d'es- et quisquis amaros

Sere Considerate. Nel Secondo Studia Aut nietuet, dulces out ejcperi?tur amores.

LEGNANI ENRICO, S. I. - - Da theologica certitudine Maternitatis

B. Yirginis quoad fideles, iuxta Christi verba Mulier, ecce films

tuus. Dissertatio auctore Henrico Legnani S. I. Vemtiis, typ.

Aemiliana, 1899, 12 di pag. 46.

Comunissima e oggi fra i catto- tale persuasione, asserendo che il

lici la persuasione che colla parola senso letterale del testo si riferisce

dettain croce dal Signore alia Madre: ad un atto di pieta filiale, con cui

Donna, ecco il figliuol tuo, egli la Gesu al discepolo diletto commise
costitul in Madre dei fedeli, rappre- la cura della Madre, secondoche i

sentati dalla persona di Giovanni. Padri e gl'interpreti antichi e scrit-

Tuttavia alcuni moderni hanno re- tori anche recenti hanno inteso. Per

cato in dubbio il fondamento di una lo che il senso della costituzione di
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Maria in Madre dei fedeli che si de-

duca dalle parole del testo medesimo^
sembra da aversi quasi piuttosto per
accomodatizio che per proprio e ge-

nuine.

II ch. P. Legnani sostiene che con

le dette parole il Signore mir6 vera-

mente a dichiarare e ad istituire la

Madre sua per Madre di tutti i fedeli

in Giovanni, e che questa dottrina si

pu6 ritenere per cosi teologicamente

certa, che nulla vieta che divenga
altresi oggetto di un giudizio dom-

matico. La dissertazione e divisa in

guarda la verita e la certezza di si

fatta interpretazione col senso e con-

senso della Chiesa. La seconda la

conferma coll'esegesi del testo me-

desimo.

Studleranno con frutto questa bella

dissertazione quanti hanno per uffi-

zio, o si propongono per pieta di

accrescere ntgli animi dei cristiani

la flduciae 1'amore filiale verso Maria,
mostrando a luce di sole "origsimo

per ciascheduno di loro il detto slfa-

migliare al serafico giovanetto Stani-

slao Kostka: Mater Dei est Mater mea,

la Madre di Dio e Madre mia.due parti principali. La prima ri-

MARINI NICCOLO, mons. II primato di S. Pietro difeso dal prete
bizantino Pietro Atanasio il Retore. (Sec. XVII). Roma, tip. Sal-

viucci, 1899, in 4.

La Liberta. Avvertimenti alia gioventu studiosa. Roma, id., in 8.

Ideali antichi, ideali nuovi. Conferenze intorno agli odierni sistemi.

l.
a Contro il sistema del Femminismo. Siena, tip. S. Bernardino,

1898, in 16.

In questi tre opuscoli il ch. M. r Ma- nella scienza morale e nelle questioni

rini da prova di valente apologista sociali.

tanto nella scienza teologica, quanto

3IARTELLO TULLIO. Dell'interesse. Modena, tip. gia Soliani, 1899,
4 di pp. 88.

La presente Memoria fu premiata
dalla R. Accademia di Scienze, Let-

tere ed Arti in Modena nel Concorso

aperto il 10 febbraio 1895 sul tema

importante : L'interesse del capi-

tale, il suo fondamento economico e

giuridico e le sue variazioni nel corso

ordinario della societa. II ch. Au-

tore, con forma chiara e spigliata,

espone i quesiti e le dottrine tutte

che si riferiscono a tale argomento
ed il lavoro suo deve tornare utilis-

simo non solo agli economist! di pro-

fessione, ma a quanti nella vita do-

mestica e civile devono attendere ai

loro giusti interessi.

MARTIN JULES, abbe. La demonstration philosophique. Paris,

P. Lethielleux, 1898, 16 di pp. 270. - Fr. 3.50.

L'autore sin dal primo periodo

del capitolo primo cagiona al lettore

una molto ingrata sorpresa colla se-

guente affermazione : Entre Demon-

stration philosophique et System, ou,

selon le cas, Metaphisique, il n'y a

aucune difference reelle . Tra la

verita, che si vuol dimostrare, e gli

argomenti, che si adducono per pro-

varla non ci sarebbe dunque, secondo

il Martin, nessuna differ enza reale

Volendoci quindi egli dare una defi-

nizione della dimostrazione filosofica

risolutamente afferma : La demon-

stration philosophique se d^finit :

1'expost doctrinal qui traduit et qui
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montre coirme intelligible, une con-

ception totale de 1'univers (pag. 9).

La dimostrazioiie filosofica noa ser-

virebbe a provare la realta oggettiva,

ma solamente a renderci intelligibile

un concetto ! L'autore aggiunge, che

si tratta nientemeno di un concetto

totale dell'universo mondo. E questo

perche ? perche, secondo lui, tutt' i

uostripensieri speculativi non sono al-

tro mai, che un solo pensiero: toutes

nos pensees speculatives ne sont ja-

mais qu'une seule pensee (pag. 30).

Semplificati tutt' i pensieri in un solo,

il Martin dichiara, che si possiede

una filosofia senz'accorgersene ;
che

non si apprende giammai se non ve-

dendo ciascuno in se medesimo la

dottrina; che nelle scoperte scien-

tifiche non si arriva ad apprendere
una verita, che si possa dire scono-

sciuta nel senso proprio del signi-

flcato
;
e che finalmente tutto si ri-

duce a vedere meglio ci6 che si

vedeva anche prima : On possedait

une philosophic avant de s'en aper-

cevoir. Le fait capital dans Pordre

sp^culatif est celui ci: on n'apprend

jamais qu'en voyant en soi meme la

doctrine, et lorsqu'on fait une de-

eouverte, on n'atteint pas 1'inconnu

proprement dit: on voit mieux ce

que Ton voyait deja (pag. 58). La

differenza tra ignoranti e dotti e dal-

1'autore ristretta a troppo meschina

pvoporzione. Se si volesse stabilire un

paragone tra quello, che un uomo
anche dottissimo conosce e quello

che ignora, le proporzioni sarebbero

molto adatte
; giacche rimane sempre

ad imparare senza paragone molto

piu di cio che si e appreso. Ma 1'as-

serire, a mo' d'esempio, che fra uno

scolaro, che apprende la prima lezione

di logica, e lo stesso divenuto poi

grande fllosofo non passi altra diffe

renza, che il vedere meglio ci6 che

egli gia vedeva da studente impa-
rando le regole del sillogismo, e

questa un'affermazione, che ripugna
al semplice senso comune.

Ma le nostre sorprese aumentano
nel percorrere il quarto capitolo del

volume dell'abate Martin, dove egli

si propone di esaminare 1'efficacia

della dimostrazione filosofica. L'au-

tore stabilisce, e si sforza di persua-

dere tre proposizioni addirittura stra-

nissime. Prima proposizione : Ineffi-

cacia di ogni dimostrazione diretta

contro un tilosofo di genio ; pel quale

la sola ragione e la sua propria ra-

gione gik determinata a pensare una

tale dottrina (p. 212). Seconda pro-

posizione: Efficaeia possibile della

dimostrazione filosofica riguardo ai ti -

losofi di un genio secondario (p. 213).

Terza proposizione: Impotenza di

ogni dimostrazione filosofica per sta-

bilire, ovvero per rovinare definiti-

vamente una dottrina (p. 234).

Pei nostri lettori basterk questo

breve cenno, per giudicare 1'opera

dell'abate Martin. In quanto poi al

venire in disputa direttamente con

lui, dovremmo essere innanzi tutto

assicurati che la nostra dimostrazione

non sia diretta contro un filosofo di

genio ,
e ne anche contro una dottrina,

perche nell'una o nell'altra ipotesi

la nostra opera riuscirebbe inefficace,

secondo il criterio affatto peregrino

ne punto invidiabile dell'autore nel

giudicare la natura e 1'efficacia della

dimostrazione filosofica. A furia di

voler comparire originali nel senso

retto della parola, si giunge da molti

a farsi compatire originali nel si-

Bistro.

MATTIOLJ G. L'Organista alia benedizione del SS. Sacramento.
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Milano, Casa editr. Leonardo da Vinci (Corso P. Nuova, 5), 4 di

pp. 31. L. 2,50.

Contiene sei preludii o ripieni, nulla dal pedale; anzi questo e di-

dieci cadenze o intermezzi pel Tan- sposto in modo che pu6 anche ese-

turn Ergo, accompagnamenti del me- guirsi sugli organ! di vecchio sistema.

desimo, dodici adagio per la Bene- II ch. maestro ed esimio organista

dizione e sei postludii o ripieni finali. promette altre simili pubblicazioni,

Le composizioni d'ottimo stile sacro tutte d'uso pratico anche nolle piii

non sono difficili, ne richiedono quasi piccole chiese.

MEMORIE della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei. Volume de-

cimoquinto. Roma, tip. Cuggiani, 1899, 4 di pp. 444 e sei tavole.

MORTICELLI GIUSEPPE M.a Brevi lezioni di logica elementare.

La Metodologia. Parte 3.
a

Atri, tip. De Arcangelis, 1898, 16 di

pp. 360. L. 2,50.

Col presente volume il ch. Giu- un'apposita accademia), e la chiara

seppe M. a Morticelli compie la stampa confutazione degli errori accumulati

delle sue lezioni di logica, facendo se- dalla cosi detta moderna scienza, de-

guire alia dialettica ed alia critica la molitrice del metodo sicuro da se-

metodologia o scienza del metodo. La guirsi nell'investigazione e dimostra-

dottrinadeH'Angelico Dottore S.Tom- zione della verita, rendono utilissimo

maso (promossa gia dall'illustre au- alia gioventu studiosa il dotto lavoro

tore nella sua diocesi istituendovi del Morticelli.

MOSCARDI VINCENZO, can. Schiarimenti e nornie pratiche per

bene attuare il prograrama dell'azionecattolica (Estratto fairAbruzzo

Cattolico, Anno VI fasc. VIII). Chieti, tip. Ricci, 1899, in 8.

C. Sallustio Crispo. Esempio di stile storico. (Estratto dal Bollet-

tino della Societa di Storia Patria negli Abruzzi >
,
Anno XI. Pun

tata XXI). Aquila, tip. Aternina, 1899, in 8

XUO VIPREAMBOLI della Dottrina Cristiana. Milano, libr. Majocchi.

1899, in 16. Cent. 50.

PERIES Gr. abbe, prof, de Droit Canonique. La procedure canoni-

que nioderne dans les causes disciplinaires et criminelles, notions

pratiques sur les Tribunaux ecolesiastiques et le fonctionnement

des officialites. Paris, A.Rogerlibr.-edit., 1898, 16 di pp. XVI-390

Fr. 4,00.

Non tutti gli Ecclesiastic! sono e gerarchica della Chiesa. A tal fine

in grado, per varie ragioni, di riu- riescono di gran giovamento i trat-

scire profondi canonisti; pero tutti tati compendiosi di diritto canonico,

debbono acquistare una sufficiente che ai giorni nostri si vanno pubbli-

cognizione di quella scienza che ri- cando relle varie lingue. 11 ch. abate

guarda si da vicino 1'azione sociale Peries,dopo di avere dato alle stampa
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il BUG Codice di procedura matrimo- criminali. L' importanza dell'argo-

niale, e il Commentario delta Costi- mento, la forma spigliata, e la sicu-

tuzione dell'lndice, svolge nel pre- rezza della dottrina gli assicurano-

sente volume, la Procedura canonica 1'accoglienza favorevole da parte del

tnoderna nelle cause disciplinari e clero.

PIZZI ITALO, dott. prof. Le sentenze di Bhartrihari tradotte dal

Sanscrito. Torino, tip. Salesiana, 1899, 8 di pp. 100. L. 2,00.

chiari, tali non essendo seoopre le

sentenze dello scrittore indiano.

L'Introduzione dotta e degna del

Prof. Pizzi, e la parte piu utile e piu
bella di questo volume. Da quanto
e detto in essa di Bhartrihari e della

stile di lui, si fa manifesto non

potersi ingenerare nell'animo del let-

tore ne stima ne simpatia per il mo-

ralista indiano. L'edizione e vera-

mente meritevole di una lode parti-

colare e noi la diamo ben volentieri

alia tipografia Salesiana di Torino.

Dell'autore di queste sentenze

poco si sa, e non si hanno che con-

getture soltanto, dell'origine, della

patria e dell'eta in che visse. Delle

tre cataka, cioe centurie, in cui sono

raccolte le sentenze, il ch. traduttore

omise lodevolmente la prima, la quale

tratta dell'amore ed e d'una laidezza

ed oscenita senza pari. Le sentenze

della seconda e della terza centuria,

della nlti cioe o morale, e della vai-

ragya o rinuncia alle cose del mondo,
sono recate per la prima volta in

versi italiani facili e generalmente

RISI P. FRANCESCO dell'Ordine di S. Gio. di Dio. Sul motiva

primario della Incarnazione del Yerbo, ossia Gesu Cristo prede-

stinate di primo intento per fini indipendenti dalla caduta del-

1'uman genere e dal decreto di Redenzione. Roma, Desclee, Le-

febvre, 1898, voll. 4 in 8 di pp. XL-514
; 300; 444; 387.-

L. 20,00.

Nel Prologo il ch. Autore esprime

colle seguenti parole la sentenza, che

egli intende provare ed ampiamente

svolgere nei suoi quattro volumi:

Esiste iii Dio un decreto superiore

alia previsione del peccato in virtu

del quale esiste Gesu Cristo in quanto

Uomo-Dio; e che percio TUomo-Dio

esisterebbe quando anche Adamo non

avesse peccato; ed in altri termini

si homo non peccasset, Deus incar-

natus fuisset. Con questo poi sta,

che Gesu Cristo, in forza di un se-

condo decreto logicamente posteriore

alia prescienza della caduta di Adamo,
esiste come Redentore tal quale e

venuto, e come la Chiesa Cattolica

insegna, e crede.

II ch. p. Risi si rivela profondo

conoscitore della scienza teologica r

e sostiene la sua sentenza con tutte

le molteplici risorse attinte dalla

Santa Scrittura, da'Padri della Chiesa,

e dagli autori scolastici. Nel primo
libro egli si occupa della parte sto-

rica, critica, e polemica; nel secondo

della dottrina di S. Tommaso intorno

al motive primario dell' Incarnazione

del Verbo
;
nel terzo, della dottrina

tradizionale cattolica riguardo al me-

desimo soggetto; e finalmente nel

quarto, della dottrina Biblica. L'opera
del p. Risi scritta in lingua italiana

potra leggersi anche dalle persone

colte, ma non versate nelle scienze

sacre, e nella terminologia della scuo-
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la. II conoscimento delle divine gran-
dezze del Verbo incarnate 6 solida-

mente promosso ed aumentato nel-

l*animo de' lettori.

I teologi, come tutti sanno, trat-

tano la questione, se, cioe, il Fi-

gliuolo di Dio si sarebbe fatto uomo,
aucorch^ Adamo non avesse peccato.

II ch. p. Risi nella sua sentenza af-

fermativa ha il suffraorio di gravis-

simi teologi. La sentenza negativa

viene espressa in tal modo dall'Hur-

ter S. I. iTheol. spec, pars prior, the-

sis CXXXIV): De quaestione,utrum

Dei Filius naturam assumpsisset hu-

manam in bypothesi, quod Adam non

peccasset, haec statuimus: I senten-

tiam affirmantem esse praeter scrip-

turae et Patrum doctrinam: 2. Ben-

tentiae neganti baud parum favere

scripturam, aperte vero Patres turn

disertis verbis, turn variis doctrinae

capitibus Quare 3 bane sententiam

secundum theologiae normas esse

praeferendam .

Ci limiteremo a citare solamente

11n testo di S. Tommaso, ed un al-

tro del Petavio. II Dottore Angelico

(Sum. th. 3, p. q. 1, a. 3) dice: Cum
in sacra scriptura unique incarna-

tionis ratio ex peccato primi homi-

nis assignetur, convententius dicitur,

Incarnationis opus ordinatum esse a

Deo in remedium contra peccatum,

ita quod peccato non existente in-

carnatio non fuisset. Ed il Petavio

(1. c. 1. 2. c. 17): Quod eo sensu

defendioms (sententiam negantem),
uti nullam signiflcationem, nee ul-

lum documentum capi dicamus, sive

ex aliis theologicorum decretorum

regulis, unde aliud affirmare pru-

denter liceat... Divinare est ergo com-

minisci causam aliam adventus il-

lius et susceptae carnis praeter bane,

quam unicam tot ilia fidei oracula

et coelestia responsa personant.

Nella sentenza negativa si spiega
assai meglio, siccome riflettono al-

cuni autori, il peccato originale, cbe

suppone essere stato Adamo il capo
deH'uman genere e Tuniversale rap-

presentante di esso. Ma se indipen-
dentemente dal peccato di Adamo,
fosse stata da Dio decretata Tincar-

nazione, la dig-nita di capo fuori di

ogni dubbio sarebbe spettata all'Uni-

genito fatto carne, per un diritto ine-

rente alia dignita della sua persona.
Ed 6 per6 cbe in una tale ipotesi la

colpa di Adamo, non piu capo del

genere umano, sarebbe stata itnpu-

tabile a lui solo.

Abbiamo voluto dare un cenno

della comune sentenza non gia per

aprire una polemica interminabile col

cb. p. Risi, ovvero per diminuire il

pregio del suo dotto lavoro; ma sol-

tantopercomoJo di que'nostri letto-

ri, che estranei allo studio delle que-
stioni teologicbe, avessero bisogno
di conoscere le due sentenze, e quali

tra queste presenti maggior peso di

ragfoni, e meriti di essere preferita.

Certamente Iddio avrebbe potuto spin-

gere la sua bonta sino a decretare

1'incarnazionedel suodivin Figliaolo

ancorch^ Adamo non avesse peccato.
Ma altro e cercare quello che Dio

avrebbe potuto fare, ed altro ci6 che

realmente ha fatto. Or bene S. Leone

tra gli altri Padri e Dotto ri, aperta-

mfnte ci dice: Si homo ad imagi-
nem et similitudioem Dei factus in

suae honore naturae mansisset, nee

diaboli fraude deceptus a lege sibi

posita per concupiscent iam devias-

set, Creator mundi creatura non fie-

ret (Ser. 77, n. 2). > E S. Agostino

prima di lui: Nulla causa fuit ve-

niendi Christo Domino, nisi pecca-
tores salvos facere. Tolle morbos,
tolle vulnera, et nulla est causa me-

dicinae (s. 175, de verbis Ap. n. 1). >



GRONAGA GONTEMPORANEA

Roma, 9-22 giugno 1899.

I.

COSE ROMANS

1. Leone XIII coneacra il mondo al S. Cuore di Gesu. 2. Ferocissimo

omicidio in Roma, il 13 giugno. 3. II Papa al Perosi e vWAlbertario

reduce dal carcere. 4. Decreti delle Congregazioni romane (proibi-

zione di alcune preghiere con indulgenze apocrife). 5. I Concistori

del 19 e del 22 giugno: undici nuovi Cardinal!. 6. Nomine di Ve-

ecovi nel Concistoro. 7. Morte del Card. Sourrieu. 8. La Societa

primaria per gl'interessi cattolici ai Vescovi del Concilio Americano.

1. L'annunziata consecrazione al Cuore di Gesu Cristo, Dio e

Homo, da farsi in tutta la terra in nome di tutto il genere umano,
credente o non credente, e stata eseguita in Roma in modo solenne.

Leone XIII per tre giorni, il 9, il 10 e I'll di giugno, s'e recato alia

cappella Paolina, che e come la chiesa parrocchiale de' palazzi apo-

etolici. Ivi tutti e tre i giorni ha celebrato la Messa ed assistito alle

funzioni del triduo. II giorno 11 poi, il S. Padre stesso, dopo la Messa,

a nome di tutti gli uomini ha recitato la formola di consecrazione. II

Papa era evidentemente commosso e quasi nessun ciglio rimase asctutto

all'udire la voce del sommo Pontefice in quell'atto solennissimo. Nella

cappella Paolina erano presenti circa ducento cinquanta persone fra

signori e signore, in gran parte parrocchiani del palazzo apostolico

Vaticano, e talune famiglie tanto italiane quanto straniere. Notavansi

in posti distinti le LL. EE. i Signori Ambasciatori d'Austria Unghe-
ria e di Spagna e il Ministro del Belgio presso la S. Sede, con le

famiglie, il sig. Generate Conte Raffaele De Courten con la figlia ;
il

Generale Barone De Chare tte, accompagnato dalla consorte e dal figlio

ed alcuni uffiziali della marina spagnuola, di passaggio in Roma.
La consecrazione fatta in Yaticano e stata ripetuta in quel giorno

in tutte le basiliche e le parrocchie di Roma. Al Laterano, che e la

chiesa madre urbis et orbis, la consecrazione fu fatta dal Card. Sa-

tolli, a cui assistevano con torce i rappresentanti di tutte le societa,

cattoliche di Roma. In ispecial modo 1' istessa consecrazione con triduo
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solenne fu fatta alia chiesa del S. Cuore al Castro Pretorio, a cui in-

tervennero i Yescovi del Concilio americano present! in Koma. Con

Roma era unito quel giorno tutto il mondo cattolico; e, per citare

qualche esempio, a Vienna, nel Duomo di Santo Stefano, interven-

nero 1' istesso Imperatore, il borgomastro Dott. Lueger colla maggio-
ranza de' Consiglieri e molte associazioni cattoliche.

2. In questi giorni Roma era funestata da un orrendo assassinio,

simile a quello lamentato, quattr'anni or sono, nella persona di Suor

Agostina. Anche questa volta 1'omicida e stato un malato dell'ospe-

dale di S. Spirito, certo Antonio Caioni, uomo turbolento, che cre-

deva essere stato maltrattato dai medici e dalle Snore. II suo cinismo

e stato ributtante
; poiche, ndito che la sua vittima era portata al ci-

mitero, disse : Feccato che e una sola ! Tre altre dovevano cadere

sotto le mie mani. La povera vittima fu il Dottor Enrico Bondi,

medico primario dell'ospedale di Santo Spirito. II feroce Caioni compro

per due soldi un chiodo da travi, e acuminatolo alia meglio, il 13 giu-

gno apposto il Bondi al ponte di ferro sul Tevere vicino a Castel

S. Angelo, e vistolo vicino, senza proferir verbo, gliel conficco alia

gola. II povero Bondi dopo poco era cadavere. I funerali dell'ucciso

furono accompagnati dal lutto di tutta Roma. Un'osservazione fu fatta

a tal proposito da molti in quest'occasione. All'ospedale di S. Spirito

i rigeneratori del mondo a lettere di scatola hanno scritto liberta di

coscienza, per timore che qualche Suora o qualche Sacerdote, indu-

cesse a sensi cristiani qualche malato. Affe che era questo un gran

male! Ma hanno pensato a togliere la liberta del coltello? e certe cause

remote, donde proviene T irritazione popolare?
3. II S. Padre Leone XIII, giusto estimatore del merito, ha dato

una dovuta ricornpensa a due sacerdoti benemeriti in diverse campo
della causa cattolica. A D. Lorenzo Perosi, il noto maestro, ha con-

cesso la croce Pro Ecclesia et Pontifice. La consegna fu fatta dal Car-

dinal Jacobini in una riunione del Circolo di S. Pietro, il 6 giugno.

Questa specie di medaglia, ora e stata resa di carattere permanente r

mentre nella sua origine era stata destinata a compensare 1'opera di

coloro che avevano efficacemente contribuito alia riuscita delle feste

giubilari del S. Padre. Allora esistevano due classi distinte per tale

onorificenza, ma poi e stata ridotta ad unica classe, quella cioe della

croce argentea. Quella data al Perosi e pero la croce aurea di prima

classe.

In questi giorni fu a Roma, reduce da Finalborgo, D. Davide Al-

bertario. Esso in tutto il tempo e stato oggetto di veneraaione per

parte di tutta Roma cattolica, e fu par tutto testeggiato : al collegio lom-

bardo, al collegio di S. Bonifazio, al collegio Pio Latino Americano, alia
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Voce delta Verita, alia Vera Emna, alia Civiltd Cattolica^ dal Card. Yi-

cario, al Circolo universitario, eccetera. Ma la consolazione preciptia fu

per lui la parola laudativa di Leone XIII. D. Albertario ne scrisse par-

ticolarmente al suo Osservatore cattolico. A noi, atteso 1' importanza sto-

rica del fatto, basti il citare queste parole dell'Albertario stesso.

Leone XIII fece il confronto tra il carcere e la prigionia di Final-

borgo e il carcere e la prigionia del Yaticano
; poi si rallegro che fossi

tomato a liberta
; quindi dichiard la ragione per la quale mi chiamo

alia presenza sua
;
essa era perche io ne traessi incoraggiamento nel

mio lavoro
; perche del sofferto avessi il compenso della approvazione

solenne e della amorosa benevolenza del Yicario di Cristo
; perche si

conosca da tutti che il Papa encomia 1'opera di giustizia e di reli-

gione che ho prestata propugnando la verita, difendendo il diritto

e promovendo il bene della societa e della patria, e 1'encomia per se

stessa non solo, ma perche mi ha procurato le note sofferenze.

4. DECRETI DELLE CONGREGAZIONI ROMANE. Colla data del 5 mag-

gio 1898 i Cardinal! della Congregazione delle Indulgenze condanna-

rono e proibirono alcuni foglietti volanti (stampati anche recenternente

in varie tipogratie) in cui erano preghiere, orazioni e rivelazioni con

I'aggiunta di grazie da ottenere e di induJgenze indiscrete, le quali

indulgenze sono dichiarate apocrife e false. Cio a fine di premunire
la semplicita de' fedeli. II 26 maggio dello stesso anno il S. Padre

Leone XIII ratified pienamente il decreto stesso 2
. Ora crediamo ben

uieritare della storia contemporanea di Koma, se pur la storia deve

esser maestra della vita, il riferire tali condanne. I fogli condannati

sono nove. Ecco per ora i primi tre.

1 Ci sia lecito narrare in quest' occasione un fatto domestico; non

disgiunto, perd, dalle cose contemporanee. AlTAlbertario, nostro ospite il

19 giugno, fu recitato ed offerto in istampa, a nome del nostro collegio,

questo sonetto del nostro Direttore e collega, P. Gallerani. A D. Danide

Albertario, reduce da Finalborgo.

Nelle tue mani, che di Dio pel regno

Pugnsir sei lustri con ardir da forte,

Segni d'aspre vegg'io saate ritorte,

Perche a baciarle riverente io vegno.

Esulta, o David! Di si nobil sorte

Te de' Saulli il rio livor fe' degno,
Te dei latranti Semei Io sdegno,
Misto al furor di filistea ooorte.

Or torna al campo, ch6 Israel tl chiede:

Teco e Gionata tno *
: te pur circonda

La squadra nostra che giammai non cede.

David, al campo! Vedi la gia pronte
Le schiere avverse : afferra oraai la fionda :

Del novelli Golia spezza la fronte.
'

P. Zocchi.

2 Analecta ecclesiastica di Mohs. Cadene, fasc. di mar'zo 1899, p. 119 seg-g.



96 CRONACA

I'ogiio I. Questo prime foglio contiene alcune Litanie delta B. Ver-

gine Addolorata e una Salutazione a Maria SS. Addolorata. Alle prime

precedono queste parole. Litanie della B. Vergine Addolorata, composte
dal Sommo Ponteflce Pio VII, il quale accordo indulgenza plenaria nei

venerdl dell'anno a chi contrite la recitera (sic) col Credo, colla Salve

Regina e con tre Ave al Cuore Addolorato di Maria SSma. L'altra

e testualmente coei: Salulazione a Maria SS. Addolorata, dai Sommi Pon-

tefici arricchita dell' indulgenza plenaria lucrabile in ogni venerdl del-

1'anno da quei fedeli che confessati e comunicati la reciteranno devota-

mente : Ave Maria doloribus plena, Crucifixus tecum, lacrimabilis tu in

mulieribus et lacrimabilis fructus ventris tui lesus. Sancfa Maria, mater

Crucifixiy lacrimas impertire nobis crucifixoribus Filii tui, nunc et in hora,

mortis nostrae. Amen. Con approvazione ecclesiastica. Torino, 1865. Tipo-

grafia dell'Oratorio di S. Francesco di Sales. Primo foglio proibito.

Foglio II. La Corona di Spine. La corona di spine splega la

vita, la passione e morte di N. S. Gesu Cristo, cioe dalla sua nascita fino

alia morte. 1. Ogni grano di questa corona ha la somiglianza di una testa

di bestia, e rappresenta come Gesu nacque tra il bue e I'asinello. 2. Questa

corona somiglia alia corona di spine con cui fu incoronato Gesu Cristo.

3. Coloro cbe avranno questa corona in casa sopra uu Crocifisso od un

quadro e reciteranno per 33 giorni cinque Pater, Ave e Gloria all' incar-

nazione, passione e morte di N. S. Gesu Cristo, verra deliberata un'aniraa

. dalle pene del purgatorio della propria famiglia e questa prega per il

divoto che recita questa orazione. Queste corone sono spedite e benedette

dai PP. Crociferi del Belgio e autorizzati dal S. P. Leone XIII. Chi reci-

tera divotamente questa orazione acquistera 500 giorni d' indulgenza

oltre aver liberate un'anima dal purgatorio. Roma Tipografia Ponti-

ficia, 1894. Secondo foglio proibito.

Foglio III. Relazione fatta a S. Bernardo Abbat* di Chiaravalle

dell'incognita e dolorosa piaga della spalla di Nostro Signore Gesu Cristo

da lui so/erta net portar la sua pesante Croce. Domandando una voita

S. Bernardo a Nostro Signore nell'orazione, qual sia stata la sua maggior

doglia occulta, sentita nel corso della sua Santissima Passione, rispose il

Signore : lo ebbi una piaga sulla spalla profonda tre dita, fattami nel

portare la Croce; questa mi e stata di maggior pena e dolore di tutte le

altre, quale dagli uomini e poco considerata perche e incognita. Ma tu

abbila in venerazione, e sappi che qualunque grazia mi chiederai in virtu

di detta Piaga mi onoreranno, gli perdonerd i loro peccati quotidiani dei

mortali non mi ricordero piu e conseguiranno la vita eterna, cioe la mia

grazia e misericordia.

Eugenio III ad istanza di S. Bernardo ha concesso a chiunque dira

tre Pater noster e tre Ave Maria, in onore della suddetta Piaga come e

stato a S. Bernardo rivelato, tre mila anni d' Indulgenza.

Orazione da dirsi alia piaga della spalla di nostro Signore. Dilettis-

simo Signore Gesu Cristo mansuetissimo Agnello di Dio, io povero pec-

catore, adoro e venero la Santissima vostra Piaga che riceveste sulla

spalla nel portare la pesante Croce al Calvario, nella quale restaronc
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scoperte tre Sagratissime Ossa, tollerando in es^a un immense dolore .

Vi supplico pertanto per virtu e merit! di detta Piaga ad aver di me mi-

eericordia col perdonarmi tutti i miei peccati si mortali che veniali, e ad

assistermi nelTora della mia morte, e di condurmi nel vostro Regno beato.

Amen. Sia sempre benedetto, e ringraziato Gesu Cristo che col suo prezio-

sissimo Sangue ci ha salvato.

Alia preghiera segue YOremus pel Papa e poi: Sono pregati d'un'^c

Maria per chi dispensa gratis il presente foglio. Roma, tip. della Pace di

Filippo Cuggiani. Similmente, terzo foglio proibito.

5. Ne' giorni 19 e 22 giugno si tennero, da Leone XIII in Vati-

cano, due concistori, secreto il primo, pubblico il secondo, per la no-

mina e pubblicazione delle piu alte dignita della Chiesa cattolica,

quali sono quelle de' Cardinal! e de' Vescovi.

Nel concistoro del 19, il S. Padre, dopo avere premessa una breve

allocuzione sulla elezione del novello Patriarca d'Antiochia di rito

maronita (fatta il 6 gennaio 1899 dai Yescovi di quella nazione) e

sulla provvista del Patriarcato de' Copti (ristabilito gia nel 1895), ha

nominati que' due Patriarchi : per la Chiesa patriarcale d'Antiochia,

di rito siro maronita, Mons. Elia Huayek, che ha preso il nome di

Pietro Elia; per la Chiesa patriarcale di Alessandria, di rito copto,

Mons. Cirillo Macaire. Quindi ha nominati i seguenti Cardinali di

Santa Romana Chiesa. DELL'ORDJNE DE'PRETI: Monsignor Giovanni

Battista Casali del Drago, Patriarca di Costautinopoli, nato in Roma
11 30 gennaio 1838

; Monsignor Francesco di Paola Cas&etta, Patriarca

di Antiochia di rito Latino e Vicegerente di Roma, nato in Roma il

12 agosto 1845
; Monsignor Gennaro Portanova, Arcivescovo di Reg-

gio-Calabria, nato in Napoli I'll ottobre 1845; Monsignor Giuseppe
Francica-Nava di Bontife, Arcivescovo di Catania e Nunzio Aposto-
lico in Madrid, nato in Catania il 23 Inglio 1846

; Monsignor Ago-
stino Ciasca, dei Romitani di Sant'Agostino, Arcivescovo titolare di

Larissa e Segretario della Sacra Congregazione de Propaganda Fide,

nato in Polignano a mare, diocesi di Monopoli, il 7 maggio 1835
;

Monsignor Francesco Desiderata Mathieu, Arcivescovo di Tolosa, nato

in Einville, diocesi di Nancy, il 28 maggio 1839; Monsignor Pietro

Respighi, Arcivescovo di Ferrara, nato in Bologna il 22 settembre

1843
; Monsignor Agostino Richelmy, Arcivescovo di Torino, nato in

Torino il 29 novembre 1850
; Monsignor Giacomo Missia, Arcivescovo

di Gorizia, nato in Luttemburgo, diocesi di Lavant, il 30 giugno 1838.

DELL'ORDINE DE' DIACONI il S. Padre nomino Cardinali : Monsignor

Luigi Trombetta, Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e

Regolari, nato in Civita Lavinia, diocesi di Albano, il 3 febbraio 1820
;

Rmo P. Giuseppe Calasanzio da Llevaneras, al secolo Giuseppe Yives

y Tuto, dei minor! Cappuccini, Consultore della S. R. ed U. Inqui-

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1177. 1 23 giugno 1899.
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sizione e di altre Sacre Congregazioni, nato in S. Andrea di Lleva-

neras, diocesi di Barcellona, il 15 febbraio 1854. Inoltre il Papa fece

due altri Cardinali che si riservd in petto, da pubblicarsi quando a

lui piacera.

La precipua solenne cerimonia del concistoro pubblico (celebratosi

quest'anno nell'aula sul portico di S. Pietro) e 1' imposizione del cap-

pello cardinalizio e 1'assegnamento del titolo. Eccetto il Card. Fran-

cica-Nava e il Card. Missia, gli altri Cardinali erano presenti in Roma.

I due assenti riceveranno F imposizione del cappello in un altro con-

cistoro
;
intanto un Corriere pontifieio ed un Ablegato recarono loro

le prime insegne cardinal] zie, il zucchetto rosso e la berretta rossa.

6. NOMINE DI YESCOVI NEL CONCISTORO DEL 10 GIUGNO. Chiese Catte-

tedrali unite di Viterbo e Toscanella, per Mons. Antonio Maria Gras-

selli, dei Minori Conventual!, traslato dalla Chiesa titolare Arcivc-

scovile di Colossi, col la ritenzione del titolo di Arcivescovo. Chiesa

Metropolitans di Leopoli, di rito greco-ruteno, per MOBS. Giuliano Kuj-

lowski, promosso dalla Chi<?a Cattedrale di Stanislaow dello stesso

rito. Chiesa Metropolitana di Firenxe, per MODS. Alfonso Maria Mi-

strangelo, delFOrdine delle Scuole Pie, promosso dalla Sede Catte-

drale di Pontremoli. Chiesa Metropolitana di Oristano, pel R. D. Sal-

vatore Tolu, arcidiocesano di Sassari. Chiesa Cattedrale di Barcel-

lona, per Mous. Giuseppe Morgades y GUI, traslato dalla se je Cattedrale

di Vich. Chiesa Cattedrale di Troio, per Mons. Paolo Emilio Ber

gamaschi, traslato dalle sedi Catted rail unite di Terracina, Sezze e

Piperno. Chiese CattcdraU unite di Luni-Sarzana e Brugnato, per

Mons. Giovanni Carli, traslato dalla Chiesa titolare Yescovile di Pro-

conneso. Chiesa Cattedrale di Andria, pel R. D. Giuseppe Staiti di

Brancaleone di Napoli. Chiese Cattedrali unite di Feltre e Belluno,

per Mons. Francesco Cherubia, di Venezia. Chiesa Cattedrale di

Vich, pel R. D. Giuseppe Torras y Bages, diocesano di Barcellona.

Chiesa Cattedrale di Osnabruck, pel R. D. Uberto Voss, Canon ico

dell a Cattedrale e Rettore del Seminario di Minister. Chiesa Cat-

tedrale di Stanislaow, di rito greco ruteno, pel R. P. Andrea Szeptice

Szeptycki, dell'Ordine di San Basilio Magno, diocesano di Premislia.

Chiesa titolare Veseovile di Proconneso, per Mons. Tommaso Cirielli,

Arciprete ed Ordinario della Prelatura nullius dioeceseos di Altamura

ed Acquaviva delle Fonti. Chiesa titolare Vescovile di Titopoli, pel

R. D. Giovanni Giuseppe Laguarda y Fenollera, arcidiocesano di Ya-

lenza. Chiesa titolare- Vescovile di Jasso, pel R. D. Ignazio Romero,
diocesano di Parana, in Santa Fede nella Repubblioa Argentina.

7. II 18 giugno giunse notizia da Rouen della morte del Cardinal

Guglielmo M. Romano Sourrieu, Arcivescovo di quella citta. Nato in

Aspet, diocesi di Tolosa, nel 25 febbraio del 1825 fu elevato alia
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Sede vescovile di Chalons il 25 settembre del 1882, e il 21 maggio

del 1894 fu promosso a quella di Rouen. Nel concistoro del 19 aprile

del 1897 era stato nominate Cardinale col titolo di S. Clemente.

8. II 17 giugno, la Societa romana prirnaria per gl' interessi cat-

tolici diede al palazzo Altemps in onore de' Yescovi del Conoilio ame-

ricano un trattenimento per attestato dell'ossequio e benevolenza dei

Romani. A rendere piu degao 1'atto gentile intervennero col fior fiore

della romana nobilta cinque Cardinali: Aloisi-Masella, Di Pietro, la-

cobini, Cretoni e Agliardi, del cui nome, come socii, si onora 1'albo

di quella Societa. Y'era, inoltre, il generale Yelez, Ministro della Co-

lumbia, ed il signor De Goyeneche, Ministro del Peru presso la Santa

Sede, molti del patriziato e del clero romano. Dopo il suono dell' inno

pontificio, ripetutamente applaudito, il comm. Filippo Tolli, a nome

della Presidenza, rivolse un saluto ai Prelati, aggiungendo brevi pa-

role di circostanza, che riscossero vivi applausi. II signor Camillo Yi-

viani, ufficiale della Dataria Apostolica, lesse quindi, in idioma spa-

gnuolo, la relazione sulla origine e le opere della Societa, le quali

abbracciano specialmente le scuole e il patronato dei giovani che da

esse escono, 1'azione contro il lavoro festivo, la stampa quotidiana per

mezzo del giornale La Voce, 1'antischiavismo e 1'assistenza agli emi-

grati nelle Americhe, il concorso ai Giardini festivi parrocchiali per

i fanciulli, e via dicendo, mostrandone 1'alto intendimento religioso

e civile. La detta relazione venne distribuita a stampa agli invitati,

in lingua spagnuola e italiana
;
come pure insieme col programma del-

1'accademia, venne dispensato un saluto ai Yescovi in latino, spa-

gnuolo e portoghese. Dopo I'accademia poetica e musicale, a tutti i

presenti venne offerto un rinfresco, servito con ispleudidezza romana.

Dopo la prima parte, Mons. Gonzalez, Arcivescovo di Quito ringrazio

con calde parole la Societa, in nome di tutto il Coucilio americano,

dicendo che quell'accoglienza cementerebbe sempre piu i vincoli di

fratellanza tra romani ed ainericani. II nome di Mons. Gonzalez ri-

corda quel che accadde nel suo episcopio di Quito nel 1895. Sorpreso

egli da una masnada di rivoluzionarii, s' inginocchio per ricevere il

colpo letale dal sicario, a lui piu prossimo, armato di pugnale. Ma

questi, allorche abbassava il ferro per colpire TArcivescovo, s' intese

trattenere da una forza invisibile, e fuggi, seguito immediatamente

dai suoi^compagni, lasciando cosi miracolosarnente salvo Monsignore.
Nella seconda parte si svolsero varie Proiezioni luminose di bel-

lissimo eifetto, rappresentanti i principal! tra i piu antichi monument!

e ricordi dell'Archeologia Cristiana. La riproduzione di quelle scene

dei primitivi secoli dellajChiesa romana, dirette dall'archeologo Ora-

zio Marucchi, suscito la piu viva emozione ed ammirazione.
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II.

COSE ITALIANS

1. Le idee del nuovo ministero sull'impresa cinese. 2. Malcontento per
le nuove leggi restrittive della libert^ e per quelie contro il sacra-

mento del matrimonio; ostruzione de' socialist! alia Camera. 3. Un
secondo indulto pei condannati politic! del maggio 1898. 4. L'Acca-

demia de' Lincei per le scienze; tornata solenne; discorso del Luzzatti

sull'accordo tra la Fede e la acienza. 5. Elezioni amministrative con-

trarie al Governo. 6. Opere civili : un latifondo convertito in colonia

agricola.

1. Ricostruito il ministero italiano, come dicemmo, con 1'esclusione

del Ganevaro (che reed seco la vergogna dell'impresa in Cina) e re-

stato a capo il general Pelloux, benche avesse dichiarato di approvare
in tutto la politica del Canevaro, si venne alia prova del fuoco

;
ossia

il nuovo ministero si presento alia Camera. Da prima vi fu lotta per

1'elezione del presidente della Camera, perche" lo Zanardelli rinunzio

al suo uffizio. Della qual rinunzia le ragioni erano : primo, che nella

ricomposizione del ministero non si era tenuto conto di lui, ne s'era

interrogate sul da farsi, come e consuetudine, ma non legge; secondo

che il Pelloux, che pure era mallevadore della politica del Canevaro, fu

senza riguardo alia Camera richiamato alia presidenza del ministero.

Laonde la prima battaglia contro il ministero fu sull'elezione del nuovo

presidente. II ministero propose il Chinaglia, deputato del veneto e

1'opposizione lo Zanardelli. Riusci eletto 1'on. Chinaglia per soli trenta

voti di piu. Pochi giorni appresso il Governo, per mezzo del Yisconti Ye-

nosta, fece sull'impresa cinese dichiarazioni alquanto piu miti, dicendo :

Noi crediamo che a noi non conviene di intraprendere una politica

di espansione e di occupazioni territorial!, e invece convenga meglio

dirigere la nostra politica ad ottenere, a preparare quelie facilitation!

e quelie condizioni che potranno giovare all'iniziativa del nostro com-

mercio e per la nostra espansione economica, quando questa si rivolga,

come desideriamo, e come cercheremo di promuovere, ai grandi mer-

cati della China . Per queste dichiarazioni e perche in fondo in fondo

il nome di Yisconti Yenosta piu che quello del Pelloux, affida i po-

litici italiani, il ministero, qualche giorno piu tardi, ossia il 31 maggio,
s'ebbe una votazione niolto piu favorevole.

2. Ma vi sono ia sul tappeto le leggi politiche, restrittive della

liberta : in ispecie, le note leggi sulle associazioni e sulla stampa,

leggi che darebbero facolta al Governo di far man bassa, quando gli

tornasse utile, su coloro che non pensano come lui. E il ministro

Pelloux e tomato con esse, benche 1'Italia sia in pace. Or contro tali
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leggi I'estrema sinistra & uscita in campo vigorosamente, e la lotta

non e finita. Dapprima quella mise avanti le ragioni e, per mezzo

dell'on. Ferri, disse che i governanti farebbero molto meglio a pen-

Bare alia condizione economica, di quello che specolare ristringimenti

lla liberta
;
disse che lo stato di turbamento e di agitazione che fu-

nesta la nostra vita pubblica proviene dal malessere economico invano

dissimulate sotto le parvenze di grande nazione
;
disse che noi pre-

tendiamo, come la Francia, 1'Inghilterra e la Germania, imbrancarci

nelle lontane awenture coloniali, senza prima aver fatto come loro,

all'mterno, una buona politica economica, che consolidasse uno stato

di cose tale da permetterci di espanderci fuori di casa nostra. Ma,
non contenta di cio I'estrema sinistra, venne al fatto d'impedire col-

I'ostruzionismo (come lo dicono) la formazione delle leggi suddette.

L'ostruzionismo consiste in tirare a lungo i discorsi, anche per tre

e quattro ore, in chiedere appelli nominal!, in preparare ad ogni tanto

<emendamen.ti e in simili altri maneggi ;
i quali sono bensi legal?,

ma stanno su quel summum ius che, se talora e violenza ed ingiustizia,

ora e in mano de' socialisti contro il Governo una spada terribile. E,

per dare un esempio, il De Balzo, dopo aver parlato per un'ora intera,

disse: E adesso, veniamo ad Aristotele
;
da Aristotele passo alia

storia delle Kepubbliche di Sparta e di Atene, parlo di Platone e di

-Roma e venne giu giu sino a S. Ambrogio e S. Agostino. E siccome

la Camera s'annoiava e rideva, egli disse: Non capisco perche, ci-

tando io S. Ambrogio, si ride; allora vi citero S. Tommaso > e con-

tinud con S. Tommaso, con Machiavelli eccetera.

Al giusto malcontento di molti (non esclusi i cattolici, che nuo-

Tamente si vedono per queste leggi minacciate le loro societa) se ne

aggiunge un altro, piu speciale per parte de' cattolici stessi. Cio e

la preparazione della nuova legge lesiva del sacramento del matri-

monio. Esso gia non e considerato dalla legislazione vigente ;
il che,

se cosa negativa, e pero gravissima. Ora si vuole aggiungere un'offesa

positiva: cioe, primo, si vuol considerarlo come reato in certe con-

dizioni p. es. quando gli sposi non si sieno recati prima dal Sindano;

secondo, si vuol punire il sacerdote che fosse testimonio di esso sa-

cramento in qii3l medesimo caso. Parecchi Yescovi del veneto hanno

critto al Senato, pregandolb a non sancire tali offese al sacramento

cristiano. I giornali liberali fanno poi a fidanza coll'ignoranza de' loro

lettori, dando ad intendere che la Chiesa approvi tali leggi, perche pur

troppo sono in vigore in parecchi altri Stati d'Europa. I cattolici poi

non negano che in questa gran faccenda dell'origine e costituzione

della famiglia ci possa e ci debba etitrare anche lo Stato, per tuteJare

gli effetti civili che conseguono dal matrimonio; ina da cio al discono-

scere il sacramento cristiano, in una nazione tutta cattolica, com' e

1' Italia, e molto piu al considerarlo come reato, c'e gran differenza*
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Che le nuove leggi restrittive della liberta sieno in gran parte-

contro i cattolici 1'ha confessato il relatore di esse, Ton. Grippo alia-

Camera, il 15 ghigno ;
anzi egli fe' vibrar questo tasto per accattar

grazia dai colleghi, dicendo: Vorrei che ci trovassimo tutti uniti e

concordi nel pensiero che abbiamo un eterno nemico comune
;
e poi :

c L' Italia non e padrona della sua unita. Ora, se dovesse arrivare it

giorno triste nel quale occorresso scegliere tra liberta ed unita, io non

esiterei un momento nella scelta . Ognimo intende il valore di queste

parole.

3. Quest'atteggiamento de' radicali alia Camera deve essere stata

la causa per cui il ministero ha consigliato a dare ai condannati po-

litici dell'anno scorso, non Yamnistia, ma il semplice indulto. E questo

e un secondo indulto, dopo quello dato nello scorso decembre
;
e fu

pubblicato il 4 giugno, festa dello Statuto. Quindi furono messi in

liberta i piu noti socialisti, nonche deputati : Gustavo Chiesi, Carlo

Romussi, Filippo Tur^ti, Luigi De Andreis ed altri. La differenza tra

indulto ed amnistia e cosi stabilita dal codice italiano : ISamnistia,

oltre la pena del condaunato, toglie anche tutti gli effebti penali j.

laddove rindulto, restituendo la liberta al condannato, non fa cessare

la interdizione dai pubblici ufficii, ne la sospensione dell'esercizio di

una professione od arte, ne la vigilanza speciale dell'autorita di pub-

blica sicurezza, salvo il easo di espressa indicazione nel decreto d' in-

dulto o di grazia.

4. II giorno 4 giugno vi fu tornata solenne all' Accademia de' Lincei

che ha sede nel palazzo Coraini alia Lungara ;
e v' intervennero il

Re e la Regina coi ministri. Era la distribuzione de' premii, che

erano attribuiti dall'Accademia, pei diversi lavori scientifici, ai con-

correnti. Si diedero quattro premii per le scienze storiche, de' quali

il primo di 1700 Lire, due di 700 e uno di 500; tre premii per le

maternatiche, di cui uno di 2000 Lire e due di 700
; parimente tre pre-

mii per le scienze filosofiche
;
uno per 1'elettrotecnica. Per 1'astronomia

non furono presentati lavori; per la filosofia e per la geografia, si pre-

sentarono alcuni lavori degni solo di lode, ma non di premio. Questa

celebre Accademia de' Lincei (cosi detta, perche ha per simbolo una

lince) e stata la primogenita di tutte le altre Accademie scientiflche

fondate poscia in Europa, ed e anteriore a quella di Parigi, di Lon-

dra, di Pietroburgo e di Berlino. Essa fu fondata nel 1663 dal Prin-

cipe Federico Cesi, il quale teneva le tornate al suo palazzo in Roma
in Yia della maschera d'oro. Anche il Gralilei fu socio di quest'Acca-

demia. Essa abbraccia le scienze naturali, fisiche e matematiche, e

le scienze naorali, storiche e filologlche. L'Accademia conta ora un

55 socii italiani, 55 corrispondenti, 110 socii stranieri
;
ha due adu-

nanze al mese
; possiede una biblioteca di circa 30 mila volumi. An-
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nessa alia biblioteca deH'Accademia evvi la biblioteca Corsini, famo-

sissima per la collezione di stampe incise in rame e di disegni antichi.

Una cosa, che da indizio de' tempi, e da notare, riguardo a questa

tornata ai Lincei, di cui parliamo. Ci6 & un discorso sull'accorrfo della

scienza colla Fede dell'on. Luzzatti. Questi 6 israelita, e non sembra

scredente. II tema, discusso dinanzi ai dotti accademici, ha il suo

lato buono, in quanto dimostra il desiderio che e in fondo a tutte le

menti, cioe che quell'accordo, che necessariamente vi deve essere tra

le due fonti dello scibile, sia rieonosciuto anehe dagli scienziati. II male

e che il Luzzatti, messa da parte la Religione vera riconosciuta e

provata, che e la cristiana cattolica, si sia messo ad invocare una Re-

ligione futura predicata da un nuovo Aristotele o Messia, con la quale

debba accordarsi la scienza. E cid dinanzi ai capi d'uno Stato, che

riconosce nel suo primo articolo dello Statuto la religione cattolica

come sua religione. In questo hanno ragione gli scrittori del Don Ghi-

sciotte; quando dicono : L'uomo che si decide a credere trova in

Italia una bellissima religione gia pronta, alia quale lo trascina an-

che la tradizione, con belle chiese, un culto esterno seducente. In

altri termini non v'e ragione, per cni uuo non debba diventare (una

volta che si decide per la religione) un buon cattolico. >

5. II giorno 11 giugno vi furono in varie citta d' Italia le elezioni

amministrative, pel rinnovainento de' Consigli coniunali. In esse il

popolo di Milano, di Torino, di Genova, di Parma e di altre citta, batte,

mecliante la scheda elettiva (unica spada di sovranita che ha in mano)
il partito governativo, che e quello de' liberali moderati; quel parti to

donde gli vennero lo stato d'assedio, le condanne militari (che si son

dovute poi riparare cogl'indulti), le imprese dell'Africa e della Cina,

le tasse e, fra poco, le leggi restrittive della liberta. Milano, cui la

tradizione storica in Italia, dai Longobardi e dal tempo de' Comuni
fino a noi, ha costituito la vessillifera del pensiero italiano, ha dato

1'esempio. A Milano hanno vinto i socialist! e repubblicani che rac-

colsero circa 20 mila voti tra 32 mila votanti. Talche il Consiglio sara

costituito da 38 radicali e da 42 liberali moderati. I cattolici in gran

parte rifiutarono di allearsi con i liberali moderati, poiche giudicarono
<jhe una sconfitta con bandiera propria fosse migliore che una vittoria

riportata con i liberali. II senator Negri, 1'ispiratore dello stato d'asse-

dio, fu escluso da tutti i partiti dal far parte del Consiglio. A Torino

i socialisti entrano al Consiglio solamente per un quarto della loro lista.

A Parma trionfo la lista de' radicali compiutamente. A Genova il trionfo

fu dei cattolici, perche su 24 consiglieri da eleggersi, 21 appartengono
alia lista cattolica. Talche e vera la parola d'un illustre pubblicista

di Genova : Yinse 1'ordine, solo a Genova, perchd vinsero i ctittolici .

6. D'un'opera, apparenternente rnodesta, ma veramente civile, non

vogliamo tacere: cio un latifondo ridotto a cultura. Ne troviamo
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la narrazione in un giornale cittadino 1

,
a cai fu spedita dal luogo

stesso, ch@ e Bagnara Calabra. L'autore di quast'opera civile e il gia,

deputato Antonio De Leo, il quale colla sua industre operosita ha,

dato vita ad una colonia agricola. Ecco come narrano da Bagnara.
II Comm. Antonio De Leo compro nel 1856 dal comune di Seminara,

un latifondo, confinante con estesi boschi a lui appartenenti. E d'aliora,

col senno di un espertissimo agrario e con la larghezza di spirito e

di cuore di un filantropo, il comm. De Leo si adopero per trasfor-

mare quella grandissima estensione di terra in una campagna fertile

e prospera. Comincio, prima di tutto, col non assentarsi dal luogo
e Vassenteismo e stata sempre la causa principale della scadenza degli

istituti politici ed economic! e coll'applicarvi i piu efficaci mezzi

di cultura
;
non solo, ma riusci ad affezionare a se ed alia terra sua.

tutta la popolazione di contadini ai quali procurava virtu e lavoro..

Costrui il latifondo come un villaggio (che ora ha nome Covala) dov&

intorno alle case coloniche elevo una chiesa, una fontana, ua mulino,
delle stalle e dei concimai

;
sic3he nessun bisogno improvviso e nep-

pure il fastidio deila solitudine possa indurre 1'agricoltore a lasciare-

la terra. Per le relazioni economiche scelse il tipo toscano. Prevale,

quindi, il contratto di mezzadria, e la distribuzione delle quote colo-

niche e tale che ogni contadino vi trovi lavoro per se, per le donne

e per i bambini
;
non solo, ma il comm. De Leo diffonde il senti-

mento di solidarieta fra i suoi lavoratori, esigendo che ciascuno di

essi, quando abbia bisogno di altre braccia, ricorra ai suoi compagni e-

non ad estranei. Coi piu abili, fece un diverse contratto: garentendo-

1' iuamovibilita per 29 anni, assicurando una parte considerevole e

talora la maggiore di prodotti, otteneva che i contadini riducessera

a cultura agraria le terre incolte. Cosi una importantissima azienda.

agraria ed un pacifico villaggio sono nati in luogo, prima quasi de-

serto ed incolto.

III.

COSE STRANIERE

(Nolizie G-enerali). 1. FRANCIA. II vero carattere e le conseguenze della

manifestazione di Auteuil. Gli intrig-hi del signer Dupuy coi partiti

sovversivi e la maniera con cui n' e stato contraccambiato. II suo ca-

pitombolo. Tracotacza ed ambizione dei socialisti. Un'altra Lettera del

Papa ai Cattolici francesi, per mezzo delPArcivescovo di Parig-i, Car-

dinal Richard. Prevision! di assalti contro i Cattolici, e necessita di

unione per la difesa. 2. OLANDA. La Conferenza per il disarmo e la

pace. Osservazioni del delegato tedesco Zorn contro la proposta inglese

di un Tribunale permanente di arbitrate. L'appoggio datogli dal conte=

1

Tribuna, n. 139.
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Nigra, e la paura del Papa. 3. TRANSWAAL. II convegno di Bloem-

fontein ed il suo insuccesso. Atti del Volksraad di Pretoria. Ru-

mori di guerra. 4. ISDLE FILIPPINE. Nuove operazioni marziali. Tra-

monto del negoziato di pace. L'assassinio del generate Antonio Luna.

1. (FRANCIA). La vasta e rumorosa metropoli parigina non cesia

li ripercuotere intorno a s& gli echi piu sonori e durevoli della po-

iitica europea, e per tutta la scorsa quindicina ha tenuto sospesi gli

aaimi, scuotendoli ed agitandoli fra paure ed incertezze. Gli avveni-

menti che esponemmo nell'ultimo quaderno e ch'ebbero una sintesi

nella manifestazione al campo delle corse di Auteuil, finirono col ca-

pitombolo del gabinetto Dupuy, il quale spari non rimpianto da al-

cun partito.

L'accennata manifestazione di Auteuil venne falsamente attribuita

soltanto ai giovani della pingue aristocrazia, e la si dipinse coine ri-

volta personalmente contro il Capo dello Stato, signer Loubet. Dava

una parvenza di verita a tale interpretazione la presenza di non po-

-chi nobili clubmen fra i dimostranti (sebbene, al dire di testimonii

<degni di fede, essi fossero frammisti a molti cittadini di altre classi,

principalmente negozianti ed operai) e sopratutto 1'atto inconsulto

compiuto dal trentacinquenne conte Christiani, il quale in un cieco

trasporto d' ira levo ripetutamente il suo bastone sul Presidente della

Repubblica, il cui cappello rimase o sfiorato, od alquanto ammaccato,
senza peggiori conseguenze. Tale scappata costo molto cara aH'irruente

conte, fruttandogli una condanna a quattro anni di carcere, condanna

forse un po' troppo severa, considerando il carattere e lo stato psico-

logico del colpevole. Parecchi suoi compagni avranno da scontare

pene minori; ma none questo il lato piu serio della cosa per 1' im-

parziale osservatore.

II presidente del Consiglio, Dupuy, non contento di avere con

iattanza indioibile menato vanto alia Camera della compiuta repres-

sione, insultando petulantemente i conservator! col chiamarli oziosi,

infingardi, buoni a nascondersi dietro le donne>, e ferendo pure i

-cattolici quali falsi amici della Repubblica, che fingono di aderirvi,

per meglio tradirla ed annientarla >, credette fare opera da maestro,

procurando al signor Loubet una rivincita nella seguente domenica

destinata al grand prix di Longchamps.
Per una settimana, i piu scarmigliati fogli socialisti ed anarchici

4i Parigi chiamavano a raccolta le turbe dei loro adepti, convocavano

comizii preparatorii, predicavano 1'odio e la violenza, e gridavano a

squarciagola : sus aux clericaux! sus aux cures! sus aux nobles! L'anar-

chico Sebastien Faure urlava nel Journal du Peuple : A noi i ran-

delli ! A noi i revolvers!* ed in un manifesto ai soldati li esortava

a disobbedire ai proprii capi e ad unirsi al popolo per una rivolu-
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zione. Tutto cid sotto colore di mantenere la Repubblica, minacciata-

da una chimerica congiura reazionaria >
,

e coll'aperta connivenza

del miaistero.

Nel giorno prestabilito, lo sterminato luogo di convegno si trovd

tutto assediato dalle truppe, dalle squadre di polizia e da grossi stuoli

di socialist! portanti per distintivo all'occhiello un fiorellino rosso. Non
si verificarono incident! gravissimi, quantunque si contassero parecchie

persone maltrattate e ferite. Se non che, al ritorno, la polizia, che

aveva ricevuto ordine di mostrarsi indulgente coi socialisti, quali alleati

e cooperatori, essendosi serbata assai riguardosa nei pressi dell'Ippo-

dromo, divenne piu diffidente e manesca per le vie di Parigi; ed al-

1'indomani, udivansi da ogni parte amarissime lagnanze circa le sofferte

brutalita. Al Palazzo Borbone, il signor Dupuy venne coperto di rim-

brotti, e si vide rifiutare il voto di fiducia domandato, cosicche gli fu

inestieri dimettersi, dicendo che altri governera con migliore fortuna

di lui, ma non gia con maggiore coraggio. Per un'ironia della sorte,

i radicali e socialisti, di cui egli aveva accettato ed anzi acquistato

il concorso, da parecchi giorni gli sfrondavano pure il varto del co-

raggio a lui tanto caro, marchiandolo di vile (Idche), perche non osava

sottoporre a processo il generale Mercier e tutti gli altri capi delPeser-

cito che parteciparono alia condanna di Dreyfus.

La stampa sovversiva rivendico per il proprio partito la gloria della

sconfttta di Dupuy, e quindi anche il diritto di raccoglierne le opime

spoglie, esigendo che il nuovo Gabinetto abbia per lo meno il suggello

di quella vecchia e rancida concentrazione repubblicana ,
in cui

riesce ad essi tanto facile di prevalere e spadroneggiare,

Uu giudizio sul nuovo ministero non potra darsi che nel prossimo

quaderno. Qui ci preme innanzi a tutto di rivelare con quanta falsita

ed ingiustizia vogliasi dai settarii seminare sospetti contro la lealta del

Cattolici francesi, e di produrre comenuova e fulgidissima prova un'altra

Lettera del Sommo Pontefice Leone XIII, indirizzata questa al Car-

dinale Richard, Arcivescovo di Parigi, quasi a complements di quella

cui accennammo a Monsignor Servonnet, Arcivescovo di Bourges, per

inculcare anco una volta ai Caitolici la prescrizione di unirsi sul ter-

reno costituzionale per il maggior bene della Chiesa e della patria.

luUnivers prevede che i giacobini e rivoluzionarii, dopo sistemato

in qualche maniera Paffare Dreyfus, muoveranno di nuovo ai danni

dei Cattolici, assalendone due propugnacoli preziosi, due liberta caris-

sime ed indispensabili : quelle dell'insegnaniento cattolico e delle Con-

gregazioni religiose ;
onde un'occasione pratica, immediata, di unifor-

marsi ai consigli di Sua Santita. Speriamo che la voce della ragione

trionfi alfine sopra le ire di parte e sopra secondarii interessi politici.

2. (OLANDA). In questo mezzo, i lavori della Conferenza interna-

zionale all'Aja procedono con bastante alacrita, e parecchie sotto-com-
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mission! hanno gia quasi e senza quasi terminate i loro lavori prepa-

ratorii. Affermavasi, da principio, che null a sarebbesi concluso rispetto

al disarmo, poco riguardo alle ulteriori mitigazioni da introdurre nelle

regole della guerra, e molto invece nell'interesse delPistituzione di

giudizii arbitral! fra le genti. Da ultimo pero, qualche dubbio e venuto

a velare un tantino anche le speranze che nutrivansi intorno al terzo

argomento, e se ne voile ascrivere in gran parte la colpa alia Ger-

mania, la quale ha stimato necessario di difendersi nella pubblica

stampa contro coloro che vorrebbero in certo modo macchiare il suo

nouie agli occhi dei popoli stanchi della pace armata che li rovina.

Ecco i fatti.

II signer Zorn, uno dei delegati tedeschi alia Conferenza, mosse

obbiezioni al progetto inglese, presentato dall'ambasciatore Pauncefote,

inteso a creare un Tribunale permanente di arbitrate, mentre la Russia

si limita a proporne la formazione di volta in volta, col sorgere dei

casi litigiosi. Lo Zorn faceva spiccare 1' importanza del divario fra i

due modi di arbitrate, nel campo cosi dei principii come della pratica

esecuzione. Un monarca si spoglierebbe d'una parte della propria so-

vranita, se amrnettesse una giurisdizione stabile, non scelta da lui

stesso colla massiina liberta e col mandate di appiauare una determi-

nata controversia, e non altre, non per anco sussistenti. Si fa presto,

aggiunse lo Zorn, a neminare un giudice inamovibile
;
ma come fare,

poi, se il suo contegno non corrisponde all'aspettazione? Di piu, la

permanenza del Tribunale porterebbe per corollario anche la perma-
nenza delle spese, onde uno sciupio di danaro. Ne basta. Allorche

una sentenza apparisse ingiusta alia parte condannata o benanco a

terzi non direttamente interessati, quanta sfiducia e quali malumori

non si accumulerebbero mai contro un Tribunale permanente, con

immenso pregiudizio del principio stesso dell'arbitrato? Cio non si

avvera guari pei tribunal! che sentenziano in una questione rigorosa-

mente determinata, e poi si dileguano. Infine, un Tribunale permanente
si terrebbe assai piu legato di qualsiasi altro dalle sentenze anterior-

mente emanate, creando precedent! che acquisterebbero facilmente forza

di pregiudizii a danno deH'imparzialita e della fiducia necessaria nelle

parti interessate.

La Kolniscke Zeitung, la Nortdeutsche ed altri fogli germanici hanno

sostenuto la tesi del signer Zorn, che, invero, merita di essere atten-

tamente ponderata. Una riflessione curiosa venre fatta soltanto a pro-

posito della solidarieta che il delegate italiano, conte Nigra, voile pa-
lesare col suo collega tedesco, non sapendosi bene se lo facesse per
comunanza di convinzioni, per compiacenza di alleato, o forse per una

preoccupazione speciale che assedia sempre le menti dei titolari della

Oonsulta e dei loro mandatarii nei consigli delle nazioni : vale a dire
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il timore che la presidenza del Tribunale permanente venga data al

Papa, di fronte al cui altissimo carattere e sublime ministero svani-

rebbero molti del dubbii che giustamente rendevano perplesso lo Zonu
L'ombra del Papato non si toglie mai dallo spirito dei diplomatic*

italiani, ne puo dirsi impossibile che abbia infinite suH'atteggiamento-

del Nigra. Ad ogni mode, altri vi ha pensato, ed e prezzo dell'opera,

fame motto, in queste pagine. Ed ora, in mezzo a queste incertezze^

qual sorte avra 1'arbitrato nella Conferenza internazionale, dalla cui

testa pareva dover balzar fuori arinato e vigoroso, come una Mi-

nerva?

3. (TKANSVAAL). Mentre all'Aia si agita la causa della pace, da

Londra si vanno spargendo voci assai poco rassicurauti circa le re-

lazioni della Granbrettagna colla Repubblica Sud-africana, il cni Pre-

sidente, signor Kriiger, tenne teste, a Bloemfontein, varie conferenze*

col governatore inglese della Colonia del Capo (High Commissioner),.

sir Alfredo Milner, senza poter giungere ad alcun accordo. I lettori

della Civiltd sanno gia che il dissidio si aggira prinoipalmente intorno-

alle condizioni degli Uitlanders (stranieri) nel Transvaal, dei quali il

governo britannico ha accettato e sostenuto un ricorso presso la re-

gina Vittoria. Di cid appunto avevasi da trattare nell' importante con-

vegno di Bloemfontein.

Sir Alfredo Milner domandava che si concedesse il diritto di voto

agli stranieri dopo cinque anni di residenza, come pure che si mo-

difioassero il giurainento di naturalizzazione e la rappresentanza par-

lamentare delle nuove popolazioni, di guisa che non sussistesse piu
alcuna differenza fra i Boeri e gli Uitlanders dotati del diritto di voto.,

II Presidente Kriiger propose, invece, di accordare la naturaliz-

zazione dopo due anni di soggiorno, e il diritto complete di voto dopo-

cinque anni dalla conseguita naturalizzazione. Questa, pero, si accotn-

pagaerebbe al requisite di un certo possesso fondiario, ovvero di una

rendita annua di 200 lire sterline (5,000 franchi) o d'un salario di

50 sterline, oltreche all'esibizione di un certificate elettorale del paesfr

d'origine. Quanto al giuramento di naturalizzazione, esso sarebbe iden-

tico a queilo che si presta nello Stato Libero d'Orange. A tutto cio

si deve aggiungere, come condizione sine qua non, 1'accettazione, da

parte dell' Inghilterra, del principio di arbitrate in tutti i litigi v

esclusi gli arbitri appartenenti ad una Potenza straniera.

La Grranbrettagna vede con particolare avversione quest'ultima pro-

posta di arbitrate, che disarmerebbe il suo braccio in tutte le con-

troversie future, Con tutto cio, il Volksraad, o parlamento della Re~

pubblica Sud-Africana, deplorando che il negoziatore inglese non abbia

annulto alle proposte del Presidente Kriiger, approvava queste ultime,.

ed all'unanimita incaricava il Comitato esecutivo di dare loro al piu



CONTEMPORANEA 109

presto la forma di un regolare schema di legge. Detto fatto, lo schema

6 stato compilato, presentato, votato, e verra sottoposto per maggiore
Rolennita anche alia sanzione di un Referendiim degli elettori boeri.

L'opinioue pubblica si mostra piuttosto inquieta a Londra. Erasi par-

lato della partenza del signor Chamberlain, ministro delle Colonie,

per 1' Africa australe, cid che indicherebbe gia per se stesso un ten-

tative supremo di evitare eonflitti quasi inevitabili
;
ma tale voce fu

da lui medesimo smentita alia Camera dei Comuni. In quella vece,

nondimeno, i dispacci ufficiosi segnalano varii provvedimenti marziali

che vengono prendendo con flemma, senza precipitazione, le parti con-

tendenti. Grli Inglesi raccolgono un certo nerbo militare ai confini del

Natal. I Boeri, dal canto loro, ricevono da parecchio tempo, per la baia

di Delagoa, grandi quantita di munizioni per i nuovi cannoni a tiro

rapido onde hanno test& munito le proprie artiglierie.

Insomma, gli accenni silenziosi, ancor piu che i discorsi, fanno

temere una soluzione tragica, ed i Boeri mostrano di sperare poco in

un componimento amichevole, perche ogni ulteriore concessione all'In-

ghilterra equivarrebbe a subirne 1'invasione sicura, imminente, ine-

sorabile, per mezzo degli Uitlanders: quindi, essi dicono, fra i due

mali il minore e la guerra, i cui destini sono il secreto di Dio. Piu

che al focoso Chamberlain, toccherebbe alia consumata prudenza di

lord Salisbury di allontanare il pericolo di un conflitto, non scevro

di minaccie nemmeno per la Granbrettagna, o meglio per la vasta

mole dei suoi interessi nel continente nero.

4. (ISOLE FILIPPUNTE). Anche il governo degli Stati Uniti d'Ame-

rica trovasi avvolto in penose difficolta, per non essere riuscito ne

colla forza, ne colle persuasioui, a douiare gli insorti delle Filippine.

L'ultimo negoziato di pace sembra essere oggimai totalmente abban-

donato : il ferro ed il fuoco hanno ripreso 1'opera loro con piu furia

che mai. Uno scontro fierissimo, ad esempio, avvenne il 13 giugno
al passo del fiume Zapote, presso Bacur. Dopo un terribile fuoco delle

loro artiglierie, gli Americani, condotti dal generale Lawton, poterono
alia perfine guadare il fiume, ma per ingaggiare subito una nuova

battaglia, essendosi i Filippini rattestati dietro la loro seconda linea

di trincee. Non e qui il luogo di entrare in piu minute descrizioni

di questo e di altri scontri
;
ma il poco sin qui detto lumeggia abba-

stanza il valore e 1'ostinazione dei combattenti. Dal campo americano,

poi, si e sparsa la notizia che uno dei generali degli insorti, Antonio

Luna, sia stato ucciso dai soldati della guardia di Aguinaldo, presso
il quale erasi recato, insieme al colonnello Ramon, per chiedere fa-

colta d'imprigionare tutte le persone sospette di secrete intelligenze

cogli Americani. Causa del tragico fatto sarebbe stato un diverbio per
se stesso insignificante con un capitano, prima che Aguinaldo, fosse
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avvertito dell'arrivo del visitatore. II colonnello era caduto ancor

prima del Luna, cui avrebbe voluto difendere, trafitto da un colpo
di baionetta. Cosi almeno dicono gli American!, e la stampa quoti-
diana se ne occupa senza pero vedere quale profitto derivi alia causa

americana da simili notizie, vere o false che vogliansi ritenere.

FRANCIA (Nostra Corrispondenza). 1. La politica estera e la conferenza

delPAja; le proposte della Russia, delPInghilterra e degli Stati Uniti.

2. II bilancio e lo sciopero dei portalettere; le ferrovie e i cnlti.

3. Contro la Massoneria. 4. Negozii colonial!; progress! dell'Algeria,

del Tonchino, del Madagascar.

1. La Francia versa in tali condizioni da giustificare per avven-

tura quel detto : non abbiamo piu politica; cioe per adesso non ab-

biamo piu da occuparci di una questione urgente imperiosa all'estero.

La nostra situazione al di fuori e buona anzi che no, non ostante la

offesa patita dai nostri interessi e dal nostro amor proprio a Fascioda.

Una politica piu preveggente avrebbe potuto preservarci da questo

insuccesso, come ora suol chiamarsi 1'esito infelice di unafaccenda;
ma e mai possibile che ministri, i quali niutano per lo meno ogni

anno, possano prevedere e predisporre i buoni riuscimenti? Ottime

sono le relazioni nostre con tutte le potenze ;
non esiste in verun

luogo una questione o disputa qualsiasi, che possa far nascere com-

plicazioni infauste. La rassegnazione piuttosto e qui da noi, piu che

altrove, la dominatrice della situazione presente. Niuna potenza e in

grado di farsi innanzi in questo momento, perche ci vorrebbe una vi-

gorosa lega per intraprendere una guerra e condurre una politica ga

gliarda. Gli armament) d'adesso producono 1'effetto di stecchire le

forze delle nazioni. Qui la maggior parte dei politici e dei politicanti

non preveggono alcun grave mutamento, se non quel giorno, in cui,

dopo la morte dell' imperatore Francesco Giuseppe, 1'Austria-Ungheria,

potrebbe andar soggetta ad una crisi, e fors'anche disgregarsi. Per

conto mio, dubito di siffatto disgregamento, perche 1' impero degli

Absburgo ha sorpassato e vinto crisi assai piii pericolose. L'Austria

e una necessita per 1'Europa, e soprattutto per la Francia, ond'e la

iiaturale alleata. La conferenza, di questi giorni adunata all'Aja,

ad iniziativa dello Czar, trovasi di fronte ad una situazione pacifica,

qual non ebbe da gran tempo PEuropa: deve dunque occuparsi sol-

tanto del disarmo, ovvero di fornire ai grandi Stati il modo possibile

per diminuire i loro aggravii militari ed agevolare 1'arbitrato in caso

di conflitto. E da questa conferenza viene escluso quel Sovrano, che,

per la sua sublime e speciale condizione, per la sua autorita morale

universale, e sopra ogni altro in grado di essere 1'arbitro fra le na-

zioni, che anzi e desso 1'arbitro per eccellenza ! Ed e precisamente il
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Sommo Pontefice ora regnante, quegli che piu spesso e etato scelto

per arbitro, e che in questo uffieio, ha avuto i maggiori riuscimenti,

e pud far vedere il maggior numero de' buoni effetti ! In contraccambio

& stato ainmesso alia Conferenza il Granducato di Lussemburgo, il cui

esercito di 350 soldati e semplicemente ima milizia di polizia per la

quiete interna del piccolo Stato. II Capo della Cristianita, dell'Eu-

ropa, quegli che, a cosi dire, fe' nascere gli Stati odierni e li ha gui

dati e sorretti nei loro progrediinenti sociali e politici, 1'autorita che

porge in se le inaggiori guarentige di giustizia e d' imparzialita, e

esclusa da uu congresso che deve rafforzare il buon accordo delle po-

tenze! L'ltalia-una, col non essersi messa in buona regola col Soinmo

Pontefice, e quella che priva la conferenza dell'Aja del concorso di

lui, ciod del concorso piu efficace, e della sua piu alta sanzione. La
Krancia cattolica e dolorosainente colpita da siffatto contegno, e non

attende grandi risultamenti da questa confereuza, come altresi le altre

])0tenze che aderirono alia cominendevole iniziativa dello Cz^ar. Ben

si capisce che non vogliamo far tristi presagi di questa adunanza; ma
ci rammentiamo che parecchie volte, nel corso del presente secolo, e

scoppiata la guerra dopo un congresso od un tentative di congresso.

Tutte le guerre del secondo impero, furono precedute da un congresso,

o dalla proposta di un congresso. In quelle adunanze, pare che le

potenze divengano viepiu tenaci nelle loro scissure. In tali condizioni

il congresso dell'Aja non potrebbe far altro che sancire la conferma

del presente statu quo, che gia la Russia c' impose colla sua alleanza.

Qui reca molto sgradevole niaraviglia, che la Russia all'Aja vada di

un passo colla Germania.

Le menti perspicaci s' iinpensieriscono degl' intendimenti della Rus-

sia, delP Inghilterra e degli Stati Uniti. Fra breve la Russia condurra

a termine la sua ferrovia, attraversante la Siberia, e inerce cui le sue

milizie potranno agevolmente radunarsi alle porte di Pechino e insi-

guorirsi della Cina. Al tempo stesso minaccia le Indie inglesi. Ove
non sieno impediti i suoi disegni, la Russia diventera padrona del-

1'Asia intera. Gia in Inghilterra si pensa ad opporvisi prima che la

Russia, mediante 1'estendersi delle sue ferrovie, sia in grado di tra-

sportare per ogni dove in Asia le sue milizie. La Russia chiude al

commercio dell' Europa i paesi, di cui s'impadronisce ;
e per questa

ragione tutti gli Stati debbono desiderare che rampliainento russo

venga a cessare. Alineno 1' Inghilterra non impedisce alle altre na-

zioni di trafficare nelle sue colonie
;
e poi essa iavorisce anziche coin-

battere la propaganda cattolica, rnentre invece la Russia tende a sop-

primerla del tutto ne' suoi possedimenti. Gli Stati Uniti da gran tempo
seguono 1'applicazione della teoria di Monroe, vale a dire I'esclusione

di qualsiasi podesta od influenza degli Stati europei in America : essi
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vogliono a se sottomettere gli Stati ispano-americani per trarne van-

taggio solo per se, ed escluderne piu che e possibile le merci europee.
Siccome 1' Europa ha bisogno del prodotti di quegli Stati, cio& caffe,

cereali, pelli, carni ecc., deve combattere siffatti intendimenti, pro-

curando di rafforzare la propria influenza negli Stati latini dell
1Ame-

rica, e per assicurarsi un mercato pe' suoi prodotti. Si tratta d'inte-

ressi di somma rilevanza, comuni a tutti gli Stati europei, e che do-

vrebbero indurli ad un accordo, invece di agevolare coi loro dissidii

gl'interessi e 1'ampliamen to degli Stati Uniti, dell' Inghilterra e della

Russia. La Francia cattolica e interessata moltissimo in tutte queste

questioni: dovunque sono dei cattolioi, esaa ha degli amici. Specialmente
nella Cina, il suo protettorato cattolico e stato non ha guari confer-

mato e di bel nuovo riconosciuto da un decreto imperiale. Certo che

-questo protettorato non ci reca alcun vantaggio materiale; ma le na

zioni non vivon gia di pane soltanto. --La malaugurata faccenda

Dreyfus ha minacciato di rompere le nostre buone relazioni col Belgio,

che e il nostro tradizionale amico. I Frances! cola dimoranti stabil-

inente sono scissi per riguardo a questa faccenda; eppercio il Coini-

*ato della Camera di commercio francese a Bnixelles ha escluso uno

de' suoi membri, il signer Montier, ma lo ha esciuso altresi perche
e il capo del contro-spionaggio che si dirama anche sulla Germania

ed altrove.

II sig. Gerard, ministro di Francia, ha proibito alia camera di toe-

care il sig. Montier, ed un giuri d'onore ha dichiarato che egli e de-

gno di appartenere alia Camera di commercio. Ma forseche il Belgio,

per cagione degli altri suoi vicini, vorrebbe tollerare in casa sua una

corporazione francese, i cui membri si occupano di spionaggio? Fino

ad ora lo spionaggio non e mai stato protetto dai governi, contro i

quali e rivolto. II nostro ministro a Bnixelles, come altresi le nostre

gazzette, non si sono condotti saviamente, mettendo in palese la fac-

cenda Montier.

2. La camera, non ostante alcune restrizioni che si e imposta.

seguita a perdere un tempo prezioso con interpellate che irritano,

specialmente relative alia faccenda Dreyfus. La discussione del bilancio

G andata cosi a riiento che solo il 31 niaggio ha potuto metiers! a

partito. In ricambio questa discussione ci ha procacciato uno sciopero

d'impiegati, cosa del tutto nuova nel nostro paese. II socialistaGroussier

fece assegnare clalla camera due milioni per aumentare lo stipecdio

dei portalettere. Costoro, arrivando la mattina del 18 maggio al pa-

lazzo delle poste, appresero che il Seiiato aveva soppresso questo as-

segnamento: la dehisione f'l grande e generate : la proposta dei primi

arrivati, di mettersi in isciopero, fu accettata da tutti, tanto piu che

gl' iniziatori ne diedero 1'eseinpio. Parigi, per una giornata, riaiase
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del servizio postale. Ma i portalettere desistevano ben presto

<tall'andazzo, tra pel contegno del pubblico e pel provvedimenti del

governo. Poscia si deliberava un assegno di 1,200,000 franchi pel

portalettere. Questo qualsiasi avvenimento dovrebbe servire di avviso

ai nostri governatori. I deputati fanno a gara nel profondere promesse

a tutti e specialmente agPimpiegati meschini, mentre invece si mol-

tiplicano gli omciali maggiori, lautamente pagati, e sulla cui utilita

non di rado c'e molto a ridire. Ora sono appunto gl' impiegati di

minor grado quelli che lavorano di piu, e sono commendevoli per

onesta esemplare; lavorano con zelo e si pud fare assegnamento sopra

di essi. I portalettere, i poliziotti, i gendarmi, i doganieri, i modesti

impiegati di finanza, e via dicendo, hanno paghe assai meschine, in-

sufficienti : tuttavolta sono rarissime oltre ogni dire le mancanze di

fedelta e le frodi. Costoro non sono gia tutti dabben cristiani, ma
tutti osservano strettamente la legge cristiana per risguardo all'onesta.

I portalettere a Parigi hanno un salario da 800 franchi a 1800, oltre

qualche centinaio di franchi per indennizzi e mancie. Nelle campagne
le paghe sono meschinissime. La Repubblica non si e mostrata pro-

pizia che ai maestri, il cui stipendio, fatto salire a 1200 franchi almeno
7

pu6 arrivare fino ai GOOO franchi in Parigi. Ma si ebbe in mira di

farli diventare antagonisti dei parrochi, propagatori di miscredenza e

d'anticristianesimo. E comune lamento, e con ragione, che da pa-

recchi anni le fazioni che stanno al governo sono troppo assorte nei

loro interessi elettorali e trascurano gl' interessi generali del paese :

ond'e che 1'agricoltura, 1'industria ed il commercio non fanno quei

progress! che pur potrebbero. Nondimeno e a notarsi un migliora-

mento sensibile: nel 1883 lo Stato ha conchiuso contratti con le sei

grandi societa ferroviarie, che han fatto salire da 40 milioni a quasi

100 le sovvenzioni dello Stato. Nel 1893 giungevano a 97 milioni.

Di poi si sono abbassate le tariife dal 12 al 27 per cento. L'effetto

Ticavatone si e, che le rendite hanno progredito a tal segno da ridursi

nel 1899 a soli 16 milioni la diffalta delle societa che dev'essere

coperta dallo Stato. Le societa delle ferrovie Parigi- Lione-Mediter-

raneo e Parigi-Orleans, hanno gia cominciato il rimborso delle sov-

Tenzioni fat fee loro dallo Stato
;
e la societa delle ferrovie del Nord

sara in grado di farlo anch'essa nelPanno venturo. E noto che dal

1878 in poi la Camera ha diminuito di una decina di milioni il bi-

lancio del Culto, ed ora e ridotto a 44 milioni soltanto. Ma tutto e

in sospeso ;
i canonici non hanno piii assegno, quello dei vescovi e

stato diminuito da 15,000 franchi a 10,000: sono stati tolti i sussidii

ai semmarii, e cosi via via. Quest'anno perd il presidente dei ministri,

sig. Dupuy, ha promesso di aumentare di 500,000 franchi il credito

{^he e di un milione) assegnato al mantenimento delle Cattedrali. -

S&rie XVII, vol. VII, fasc. 1111 . 8 23 giugno 1899.
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Le comunita religiose debbono pagare ancora 6 milioni e mezzo di

tasse d'accrescimento, tassa eccezionale imposta loro alcuni anni fa.

Di 735 comunita ricalcitranti, 675 sono state sottoposte a processo ;

si son fatti 55 sequestri immobiliari, che hanno frnttato 285,000 franchi

della tassa dovuta. Delle 1468 comunita religiose esistenti adesso,

sole 64 sonosi trovate in condizione di ottenere una esenzione, in tutto

o in parte, dalla tassa, atteso le opere di beneficenza o di carita alle

quali si consacrano. Queste eccezioni tutt'insieme sommano ad 8000

franchi
;

il che vuol dire abbastanza che sono solamente una lusinga.

Se davvero si volessero esonerare dalla tassa le comunita religiose che

attendono ad opere di carita, nessuna dovrebbe pagarla.

3. II Governo ha fatto processare e condannare i capi delle varie

leghe intitolate della patria francese, giustizia, eguaglianza, dei patrioti,

dei diritti dell'uomo, che furono create per sostenere la lotta pro e

contro la revisione del processo Dreyfus. Le ammende son state cosa

da nulla, e le leghe continuano ad agire. Ma e stata posta sul tappeto

la questione dei principii : perche non si processa la frainmassoneria,

la quale non e autorizzata piu di quel che sieno le associazioni sot-

toposte a processo? Parecchi dei capi condannati, e primo di tutti il

sig. Giulio Lemaitre, hanno dunque iniziato una gtierra contro la fram-

massoneria, o piuttosto contro la condizione illegale ond'essa fruisce.

Si sono organizzate pubbliche adunanze, uu ampio sistema di petizioni

per chiedere che la frammassoneria sia fatta rientrare nella cerchia

legale. La popolazione per tal modo comincia a partecipare ad una

lotta, che finora dai cattolici soltanto era sostenuta. II Temps ha ri-

prodotto la difesa della frammassoneria, ed eccone la parte essenziale :

Potrei rispondervi senz'altro che un decreto imperiale dell'l 1 gen-

naio 1862 dichiara la frammassoneria legalmente autorizzata in Francia,

e questo ci dispenserebbe affatto da ulterior! ragguagli. Ma peraltro

non inanca d'interesse far sapere al pubblico, che nol sa, quali sono

le relazioni che noi continuamente manteniamo colle pubbliche auto-

rita, sotto la cui custodia ci siam messi in ogni tempo. Sotto tutti i

reggimenti la frammassoneria si e cattivata la benevolenza dei capi di

Stato rnerce la forza morale delle sue dottrine. Luigi XVI ed i suoi

due fratelli, che regnarono col nome di Luigi XVIII e di Carlo X,

appartenevano alia loggia dei Tre Fratelli. Sotto la restaurazione il

duca di Berry, padre del conte di Chambord, pur esso frammassone,

intervenne alia riapertura di parecchi templi. Da ultimo, sotto Pim-

pero, il gran maestro dell'ordine era nominato dal Governo
;

sotto la

repubblica fu soppresso il gran magistero; fu Napoleone III quegli che

promulgo il decreto del lcS62, che consente a noi di esistere legal

mente. Noi siamo costituiti per lo studio della morale universale, quali

filosofi e non quali politici. Non c'immischiamo mai di politica mil!-
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tante, non proponiarao noi, a cagion d'esempio, un candidate a qual-

siasi elezione, e restringiamo il nostro cdmpito alia elaborazione delle

dottrine. Per ci6 appunto ci teniamo in relazione assidua colle pub-

bliche autorita, giacche Ja maggior parte delle grandi riforme sociali

hanno trovato il loro fulcro nelle loggie de' frammassoni. I principii

della rivoluzione furono propugnati da frammassoni, Mirabeau, Saint

Just, Sieyes, Camillo Desmoulins, Lafayette, Danton, Boissy d'Auglas;

Diderot'apparteneva alia loggia delle Nove Sorelle, d'onde usci la dichia-

razione dei diritti dell'uomo. Guardate a' di nostri, le leggi d'insegna-

mento laico ed obbligatorio, il divorzio propugnato da Naquet, la ere-

mazione approvata dopo un clamoroso discorso del dottor Blatin, e

quant' altre riforme ! Ci fu sempre accordo fra i nostri rappresentanti

e i rappresentanti delle pubbliche autorita. - - Questa difesa equi-

vale ad un'accusa, perocche si aggira tutta sulla dimostrazione della

illegalita della frammassoneria, la quale esiste unicamente pel bene

placito dei governanti, sieno monarchic! o repubblicani. Sapevamcelo

gia da gran pezza che le loggie sono le consigliatrici e le guide dei

governanti nelle loro opere antireligiose e antisociali.

4. La lotta antisemita ha prodotto una appassionata discussion e

sulle faccende algerine, riuscita edificaute per varii rispetti. L'Alge-

ria di presente e in condizione fiorentissima; 1'agricoltura, 1'industria ed

il commercio han preso un volo considerevole. La popolazione consta

di 3,750,000 nativi, 209,000 francesi, senza tener conto dei 18,000

fra impiegati e soldati, 237,000 stranieri, specialinente spagnuoli, ita-

liani e maltesi, e 48,000 ebrei. Molto si e parlato del pericolo di si

gran numero di stranieri, dei quali si e favorita la cittadinanza. Ma
sembra aver ragione il sig. Drumont, il quale afferma che la fusione

delle tre stirpi latine sara di grande vantaggio all'Algeria ed alia

Francia, di fronte all'estendersi sempre maggiore delle stirpi anglo

sassone e tedesca. Rispetto ai nativi, tutti i cristiani saranno sempre
concordi. Gli ebrei esercitano 1'usura in Algeria, ma 1'esercitano altri

ancora; e dessa una piaga generale del paese. Non la si potra com-

battere, fuorche con acconce istituzioni. La lotta antisemita e stata

soprattutto invelenita dalla questione elettorale e da certi abusi dis-

seminati un po' dappertutto in quel paese. II governatore generale
dell' Iiido-Cina, sig. Doumer, e venuto in Francia per procacciare da-

naro e imprenditori per le ferrovie. II Tonchino e 1'Annam sono in

pace da parecchi anni, il commercio va a gonfie vele
;

i Francesi di

stanza in quei luoghi, tentano con buon esito d' introdurvi la coltura

del caffe, del cacao, del cotone, e d'altri consimili prodotti. II catto-

licismo si diffonde
;
sonosi edificate cattedrali ad Hanoi ed Haiphong ;

le chiese si vanno moltiplicando. II generale Gallieni, governatore
del Madagascar, & stato oggetto di lusinghiere manifestazioni al suo
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arrive a Tolone ed a Parigi. Egli riesci a por termine alle ribellioni

del nativi distruggendo la tirannia degli Hovas sulle altre schiatte,.

e organ!zzando 1'amministrazione, 1' istruzione pubblica e le vie di

comunicazione in tutto quel paese; un regolare servizio di procacci

e stato stabilito fra i luoghi principal! dell'isola e progredisce 1'opera

di cristianeggiamento.

AUSTRIA UNGHER1A (Nostra Corrispondenza). 1. II nuovo mlnistero Szell

in Ung-heria; lieti primordi; programma liberale del g-overno; fisionomia

della Camera. 2. Los von Rom
;
cronaca dell'agitazione anticat-

tolica, suscitata dai tedeschi radical!; fiasco finale; reazione cattolica;

altre agitazioni religiose. 3. Cose scolastiche; piega pericolosa. Nei

ceto de' maestri popolari; lagnanze de' comuni di campagna.

1. E ben difficile incontrare nella storia parlamentare dell'Austria-

Ungheria un presidente di gabinetto, al quale sia toccato in sorte di

vedersi accolto fin dalle prime con tanta fiducia da aniici e da av-

versari, e con tanti applausi da tutte le parti, come il nuovo capo
del governo ungarese Colomano Szell, il quale a buon diritto puo ap

plicare a'rse medesimo il veni, vidi, vici di Giulio Cesare. Get-

tato a mare il Banfy da tutti aborrito, la furia della burrasca aveva

gia ineominciato a dar gin ;
ed ecco che al primo apparire dello Szell,.

senza bisogno ne del tridente ne del quos ego ritorna di botto la.

calma perfetta, ed il sereno piu splendido. II nuovo uiinistero, im-

prowisato in poco d'ora, viene accolto in ambedue le Caniere a brae-

da aperte, e il discorso-programina del presidente ottiene un successo

trionfale su tutti i banchi
;
cessa ogni dissidio nella maggioranza libe-

rale, che riabbraccia lietamente i dissident!, uscitine sotto il prece-

dente ministero; finauco i partiti deila opposizione, il nazionale dello

Horanski colle due fazioni dell'Apponyi e del Tisza a rimorchio, ii

quarantottista del Kossuth, 1'indipendente ileil'Ugron, il gruppo croato,.

e II partito popolare cattolico, pur mantenendo ciascuno il proprio pro-

gramma, attestano ad una voce la loro piena fiducia nella persona del

nuovo presidente. Tace come d' incanto rostrtizione, il Parlamento

riprende la sua andatura regolare, e 1'arcobaleno della pace brilla pifi

splendido che niai sul campo di battaglia pocanzi si sconvolto e pieno
di tumulto. Insomnia un mutamento istantaneo di scena, che ha del

portentoso !

Pur troppo tuttavia il fondamento del nuovo edificio e poco solido.

Ne forma la pietra asgolare un compromesso, bensi accettato da una

maggioranza strabocchevole, ma appunto perche strabocchevole, mal

sicura, e per giunta lo Szell, autore del compromesso, gli ha posto

a base un programma spiccatarnente liberale. Di fatto nel discorso-
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programma del 1 marzo, dopo un'aperta professions di fede nel dua

lismo, e dopo aver affermato, che 1'approvazione del compromesso col-

1' Austria fino al 1903 e 1'oggetto principals della sua attivita, egli

lascio intravvedere la risoluta volonta di mantenere le tradizioni del

Bistema magiarizzatore a danno delle altre stirpi del regno, ed in pieno

accordo col teutonismo centralista della Cisleitania contro il comune

nemico, lo slavismo. Per logica conseguenza egli proclamo la sua fe-

delta inconcussa alia politica della Triplice alleanza nei rapporti col-

1'estero. Qaanto alia politica religiosa contentossi di dire, che egli cu-

rera i migliori rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ma applichera tutte

le leggi vigenti senza distinzione di confessione religiosa o di nazio-

nalita. E nella tornata del 20 aprile, discutendosi in terza lettura la

legge finanziaria, il presidents Szell sorse a confermare qnesta parte

del suo programma, ripetendo che egli manterra inalterate le leggi

politico-ecclesiastiche, perche" egli e il suo governo voglior.o tenersi

saldi alia base del liberalismo, e perche d'altra parte non vuolsi tur-

bare la pace confessionale. Come se pace confessionale potesse chia-

marsi il silenzio dell'oppressione tirannica imposto all'episcopato cat

tolico, e la confisca de' diritti della Chiesa, e della liberta religiosa,

consummata dalle leggi wekerliane sul inatrimonio civile ecc., e del

cosiddetto paragrafo del pulpito che provocarono il malcontento non

solamente de'cattolici, ma anche delle confessioni acattoliche e scismu-

tiche del regno di S. Stefano ! Di fronte a siffatte provocazioni il par-

ti to popolare cattolico ha gia dichiarato per bocca dell'Ab. Molnar,

che esso, siccome ha fatto sino dblla sua prima costituzione, 11011 ces-

sera mai dal chiedere la revisione delle leggi politico-ecclesiastiche,

la quale sta in capo al suo programma. Vedremo poi qual parte pren-

dera in questa lotta il partito nazionale dell'Apponyi, pocanzi oppu-

gnatore anch'esso d'una parte della legislazione politico-ecclesiastica,

ed ora passato con armi e bagaglio sotto le tencle ministerial! del pre-

sidente Szell. Anche nella Tavola dei Magnati si levo una voce a di-

fesa degli interessi cattolici, e fu quella del conte Ziohy, il quale

nella tornata del 25 aprile deploro che 1' indirizzo politico dell' attuale

governo non tenga conto degli interessi legittimi dei cittadini catto-

lico-romani, e tenda a rendere dipendenti dalTamministrazione dello

Stato le scuole confess!) nali fondate col denaro della Chiesa, e man
t3nute dall'autorita ecclesiastica. II rninistro se la cavd, dando buone

parole, e promettendo un prossimo miglioramento della congrua del

clero curato.

Frattanto, mentre si sta trattando con Vienna per eliminare le

ultime non leggere difficolta dell'accordo coll'Austria, in punto di con-

tribuzione ecc., conforme alle nuove proposte dello Szell accettate da

S. M. Francesco Giuseppe, la Camera risuscitata, come si disse, al
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tocco della bacchetta magica del nuovo presidente, lavoro indefessa-

mente tutto il marzo e Taprile, coll' interruzione delle ferie pasquali,

per riguadagnare il tempo perduto, approvando a vapore 1'elezione

della nuova presidenza nelle persone del Perczel, del Talyani e del

Daniel, la legge sulla leva militare, il bilancio provvisorio negato al

Banfy, il compromesso provvisorio coll 'Austria quale fu proposto dallo

Szell, il finanziario provvisorio colla Croazia ecc.; e si continua a gonfie

vele, inentre in Austria il Parlamento e chiuso sotto il chiavistello

del . 14. Interrompendo a questo punto la cronaca ungarese, non

sara discaro al lettore 1'avere sott'occhio i rapporti numerici della

destra e della sinistra della Camera attuale, sotto il ministero Szell.

La maggioranza ministeriale conta oggi nientemeno che 357 deputati,

vale a dire: 285 liberal!, compresi i dissident! ritornati all'ovile
; piu

32 nazionali e 40 liberal! croati. L'opposizione non dispone che di

96 voti, la piu parte di liberal!, raccozzati come segue: 51 radical!

del Kossuth, 7 indipendenti delPUgron, e 22 fra selvaggi ed in-

colori. S'aggiungono i 16 deputati del partito popolare cattolico, sotto

la presidenza dell'ab. Molnar, i quali in question! religiose si trove-

rebbero a fronte d'una maggioranza liberale, forte almeno di 400 voti.

Di cio conviene tener conto, per giudicare rettamente 1'azione del

partito popolare cattolico nella Camera, e non affrettars! troppo a con-

dannarlo per quanto in una Camera di tal fatta non riesce a fare.

2. Come sanno i lettori della Clviltd Cattolica, il grido di guerra

sollevato nella Cisleitania dallo Schoneier e dal Wolf contro la Chiesa

cattolica, riempi ed assordo per parecchi mesi tutte le regioni tede-

sche dell'Austria. Los von Eom (stacchiamoci da Koina) gridavasi

dappertutto, inentre con rneno ipocrisia politica e religiosa quel grido

avrebbe clovuto suonare los von G-ott e Los von Oesterreich

(stacchiamoc! da Dio... dall' Austria). Per il giorno di Pasqna volevasi

poter annunziare solennemente 1'apostasia di almeno 10,000 figli d'Ar-

minio dalla Chiesa cattolica alia setta del gran padre Lutero, incielata

come unica vera religione nazionale de' popoli tedeschi, nemici nati

della latina romanita. A conseguire questo trionfo altissimo, nessun

mezzo venne trascurato. I corifei della nuova crociata ne' loro organ!,

la Ostdeutsche Rundschau del Wolf, e la Unverfdlschte deutsche Worte

dello Schonerer, diedero fiato alle trombe, mettendo sossopra cielo e

terra con articoli, conferenze, opuscoli, sottoscrizioni, con formolari da

dichiarare la conversione
,

coll'obolo di Cfiuda largamente fornito

dalle societa evangeliche, e coi soliti mezzi morali. Ne mancarono qua e

cola pastor! protestanti, ed apostoli del vecchio cattolicismo g!a rim-

bambito da un pezzo, i quali con predicozzi intessuti dalle solite rancide

storielle coatro la S. Sede ed il clero romano cattolico, tennero bordone

alia propaganda giornalistica del genuino cristianesimo germanico ;
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mentre naturalmente gli organ! magni e piccini della Sinagoga, al prime

scoppiare dell'agitazione, quando cioe il trionfo finale della vagheggiata

apostasia se non sicuro appariva probabile, soffiavano a pieni polmoni

nel fuoco, gonfiando le cifre de' convertiti e del convertendi, secon-

dati da tutti i giornali del teutonismo radicaleggiante. E gia appros-

simandosi il gran giorno della conversione in massa > andavano sem-

pre piu moltiplicandosi le notizie di centinaia e centinaia di proseliti

guadagnati al protestantesimo, e dell' imminente passaggio di popola-

zioni intere nella nuova area di Noe. II vecchio parturient montes >

non poteva essere annunziato con una reclame piu americana.

Se non che viene la Pasqua, ed ecco saltar fuori un ridicolo topo-

lino. La strombazzata conversione in massa erasi convertita in un

fiasco colossale fra le risate della gente, ed a' suoi promotori non re-

stava che pigliarselo su, e coprire alia men peggio una vergognosa

ritirata. Essa venne tantosto incominciata colla dichiarazione, che ri-

nunziandosi ormai all' idea d'una conversione in massa, chi intendeva

convertirsi alia religione c nazionale tedesca avesse a fare i taglie-

rini in casa sua per conto proprio, annunziando dimostrativamente il

fatto nella pubblica stampa. E per meglio dar 1'aire alia nuova levata

di scudi lo Schonerer ed il Wolf insieme con tre o quattro de' loro

lanzichenecchi annunziarono per i primi urbi et orbi la loro conver-

sione e quella delle loro famiglie alia setta evangelica.

Ma prima di passar oltre, sara bene raccogliere qui alcuni parti-

colari del primo atto di codesta farsa indegna, destinata a riempire

una pagina assai istruttiva negli annali delle moderne passioni poli-

tiche, e della stoltezza umana. In un congresso di circa 4000 tede-

schi, convocato dal Wolf a Yienna il 25 p. p. marzo, il pastore evan-

gelico Antonius fece il panegirico del Bismarck, presentandolo qual

modello di cristiano evangelico, campione del germanismo, il cui busto

era ben degno di troneggiare come un idolo sul palco della sala.

L'adunanza fece plauso gridando : Los von Rom . Nella Boemia

settentrionale, dove il Wolf tiene il suo quartier generale, fu notato

nella Settimana Santa un grande via vai di predicatori e galoppini

protestanti, i quali, non trovando di meglio, s'impancavano nei pub-
blici ristoratori ad evangelizzare i bevitori di birra. Nel giorno di

Pasqua 1' Ost-deutsche Rundschau del Wolf, forse per compensarsi del

fiasco toccato, inneggiava in un suo articolo al rinnovamento del pro-

testantesimo in Germania, mediante un felice suo innesto sull'albero

della mitologia pagana degli antichi Germani, onde nelle feste prin-

cipali del calendario cristiano avranno a commemorarsi Wodan e Freia,

e gli altri numi del Walhalla materialistico-teutonico. Un bel com-

plimento al cristianesimo nazionale tedesco, ed a quei pastori evan-

gelici che lo presero sul serio e gli fecero buon viso ! Se non che a
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fiasco compiuto i corifei del c Los von Rom, abbandonati da' loro

fautori, e vergognosamente sconfessati da ogni parte, rimasero soli a

divorarsi lo smacco. I priini ad intravedere la mala parata furono i

protestanti autentici della Societa Gustavo Adolfo > di Berlino, la

quale s'affrettd di raccomandare a tutte le sue filiali di astenersi da

ogni partecipazione a quella pagliacciata. Appena passata la Pasqua
anche i sopraintendenti della chiesa evangelica riformata (di confes-

sione elvetica) della Moravia sentirono il bisogno di purgarsi da quella

bruttura, dichiarando che nulla volevano aver di comune con un'im-

presa ispirata dal fanatismo politico, diametralmente opposto alia pa-

rola di Dio. Ed essendo sorto in Berlino un comitato allo scopo di

promuovere il movimento protestante in Austria, favorite sottomano

da qualche sopraccio della setta evangelica, la stampa ufficiosa del-

1'impero tedesco raddoppio i suoi moniti contro siffatta intrusione nel

campo d'imo Stato amico ed alleato, biasimando 1'agitazione Schone-

riana come un movimento pseudo religioso, e come una manifestazione

d'irredentismo germanico, guidato dall'odio di razze. E mentre i ca-

porioni Schonerer e Wolf credevano d'avere 1'appoggio, o per lo meno
la simpatia del partito socialista democratico, 1'ebreo D. r

Adler, capo
de' socialist! austriaci, li sconfessava in pubblico comizio, affermando

che di tali mene il suo partito non ne voleva sapere.

Nessnna meraviglia pero, che le Narodni Listes di Praga, organo
de' giovani-czechi, facessero risaltare la stoltezza del Los von Rom

raminentando, come anche il suo partito aveva tentato anni sono di

rinfocolare il fanatismo ussita, a sostegno de :

suoi principii liberal! e

nazionali, ma senza alcun pro. Ed avrebbero potuto rincalzare viem-

nieglio 1'argomento, portando in mezzo anche il fiasco colossale del

vecchio cattolicismo > precipitate cosi presto nel vuoto, malgrado la

farna scientifica d'un Dollinger, e 1'onnipotenza politica di un Bismarck,
finite pur esso a Canossa.

I Giudei della stampa liberale Viennese non si tosto ebbero fiutato

la cattiva piega dell'affare, s'affrettarono a virare di bordo, e fecero

a gara nel prendere addirittura posizione di combattimento contro il

* Los von Rom
,
sulle prime da essi esaltato e gonfiato. La N. F. Presse

aperse in furia le sue colonne a parecchie cosiddette interviste, pro-

curatesi all'uopo da parte di professori cattolici dell'iiniversita e di

pastori evangelici, i quali ad una voce condannarono 1' insulto alia

religione, abusata a maschera di passion! politiche. La W. Allgemeine

Zeitung fa lieta alia sua volta di poter pubblicare un articolo del par-

roco protestante D. r
Johanny, che venne riprodotto e commentato an-

che nella stampa provinciale. Non si puo mica (vi era detto) pas-

sare dall'una all'altra chiesa, come si passerebbe da una societa gin-

nastica o corale ad un'altra, per motivi o scopi politici. E se anche
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il numero de' convertiti raggiungesse i 10,000 profetizzati dagli apo-

stoli del c Los von Rom che cosa si sarebbe guadagnato o dimostrato?

Dei tanti milioni di cattolici austriaci poche migliaia sarebbero pas-

sate ad ingrossare le file d'un partito, colpevole d'aver peggiorato le

condizioni della sua nazione e dello Stato austriaco, ecco tutto ! II

D. r
Johanny passava poi a dimostrare, non esser vero che il prote-

stantesimo sia la religione propria del popolo tedesco. Di fatto in Austria

esso non novera fra i suoi seguaci che 240 mila tedeschi, 140 mila

czechi, 70 mila polacchi; laddove in Germania il Cattolicismo conta

18 milioni di fedeli. Cattolica & la Baviera, e parte del Wiirtenberg,

delPAssia, della Prussia
;
o si dovra dunque negare a questi tedeschi

la nazionaiita tedesca, perche sono cattolici? Finalmente conchiudeva,

che la propaganda < Los von Rom ad altro non sarebbe riuscita,

che a recare danno ed onta alia chiesa evangelica.

Di fatto la setta evangelica ben poco ha guadagnato dall'acquisto

di due o tre migliaia di apostati, che erano gia fuori della Chiesa,

priina d'uscirne, sbarbatelli scapati, amanti del chiasso o ipnotizzati

dal fanatismo nazionale de' loro circoli, ed in genere individui senza

religione, spogli d'ogni autorita, d'ogni coltura, e d'ogni credito, e chi

piu ne ha piu ne metta. Tuttavolta in mezzo a tanti guasti, cagionati

massimamente nelle popolazioni tedesche dell' Austria per lunga serie

di anni dalla setta anticristiana, sarebbe inutile dissimulare il fatto^

che gli elementi ignoranti od indifferent! in fatto di religione, disposti

a seguire gli impulsi de' mestatori eterodossi, non fanno difetto nei

paesi tedeschi, eppero sarebbe male abbandonarli a se stessi in preda
alle insidie dei lupi. Per la qual cosa devono apparire piu che giu-

stificati gli atti di reazione, che vennero opposti alia propaganda del

Los von Rom>. Ai primi di marzo la societa della gioventu catto-

lica di Yienna tenne una solenne adunanza di protesta contro la detta

parola d'ordine, riconfermando la sua piena devozione alia Chiesa cat-

tolica ed al Papa, come pure la sua fedelta al trono. Un'altra assem-

blea del partito cristiano sociale riprovo 1'agitazione schoneriana, cui

il principe Liechtenstein designo come antimonarchica ed antidina-

stica, e il borgomastro D. r
Lueger dichiaro contraria al sentimento

della popolazione Viennese, la quale fu sempre fedele e riconoscente

al Papa. Somiglianti proteste rinnovaronsi il 15 aprile a Praga in un

congresso generale della confraternita di S. Michele, che accoglie nel

suo seno il fiore dell'aristocrazia. Ad Eger, nella Boemia settentrio-

nale, focolare dell'agitazione anticattolica, il clero pubblico un mani-

festo al popolo, sfatando con grande erudizione le calunnie contro Roma r

e comprovando storicamente i segnalati beneficii da essa portati al pro-

gresso civile del popolo tedesco. Finalmente destossi dal sonno anche

il Governo, e dopo aver richiamato 1'attenzione de' luogotenenti pro-

vincial! sui pericoli di quest'agitazione antiaustriaca, fece sciogliere
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a Vienna quattro societa radical!, e sequestrare dalla polizia tutti i

libri, gli opuscoli e gli appelli che servivano alia propaganda prote-

stante. Ben s'intende che contro tali atti di rigore rivoltaronsi furibondi

i tribuni del radicalismo teutonico, mettendo in iscena nuove dimostra-

zioni e tumulti, nei quali la gioventu studiosa si lascia ciecamente tra-

scinare a rappresentarne le prime parti, ed a pagarne lo scotto.

Ne si pud dire, che 1'autorita ecclesiastica se ne stesse colle mani

alia cintola. Ancor prima di Pasqua corse voce, che quanto prima sa-

rebbero convocati a Vienna dal cardinale Gruscha i vescovi dei paesi

tedeschi della Cisleitania, ed un certo numero cli presidenti d'associa-

zioni cattoliche e d'altri personaggi di maggior conto, per consultarli

e trattare delle questioni del giorno congiunte cogli interessi cattolici.

Di fatto subito dopo le feste pasquali ebbe luogo una serie di confe-

renze, e pochi giorni appresso venne letta dai pulpiti delle chiese di

Vienna una lettera pastorale di S. E. Gruscha, nella quale mettevansi

in guardia i fedeli cattolici contro il fanatisnio nazionale e partigiano,

in riome del quale va promovendosi 1'apostasia da quella Chiesa di-

vina, che non fa distinzione fra nazione e nazione, ma tutte le abbraccia

egualmente in un materno amplesso, e da tutte deve essere ricono-

sciuta come primo principio e piu efficace ausiliatrice d'ogni loro pro-

gresso civile. Anche nelle altre diocesi tedesche fecesi altrettanto, e

vennero ordinate pubbliche preghiere contro il movimento eterodosso.

Naturalmente la cosa non ando a' versi degli organ! della Smagoga,
i quali pur riconoscendo gitista la condanna dell'apostasia ed illogico

il motivo di essa, cercarono di riversare la colpa dell'agitazione scho-

neriana, non gia sul furore teutonico de' nuovi pagan! cultori di Wodan,
nia sul clero cattolico e sul partito popolare cattolico tedesco, i quali

non Tollero piegare il ginocchio all'idolo, e tradire la giustizia a danno

delle altre nazioni delPimpero. Lasciando costoro sbraitare a lorposta,

e consolante il fatto, che nella conferenza di Vienna vennero prese

decision! pratiche per un'azione concorde in tutte le important! que-

stioni del giorno, fondandosi all'uopo un nuovo Coniitato di azione

cattolica*, il quale in data 14 aprile pubblico un appello ai patriot!

cattolici, per confortarli a conibattere contro i nuovi einissarii di Sa-

tana, con raccolte di denaro (da opporre alle centinaia di migliaia di

march! mandati in Austria dalla Germania a scopo di proselitismo pro-

testante) con pubbliche conferenze, con la stampa, sia mediante arti-

coli di giornali, sia col mezzo di libri, opuscoli ecc.

Ora che il nemico e smascherato, e Pazione di difesa abbastanza

bene avviata, e lecito sperare, che in an tempo non lontano la mal-

nata agitazione restera pienaniente debellata. Ma il quadro fin qui

tratteggiato delle agitazioni religiose nell'impero austro-ungarico ri-

inarrebbe incompiuto, se almeno di passata non facessi cenno di qual-

che apostasia, avvenuta nel regno di S. Stefano, causa la lingua ma
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giara imposta dal governo ungarese ai predicatori in paesi di popo-

lazione mista. Per tale motive 85 famiglie tedesche del comune di

Koczala, a detta de' giornali ungaresi, passarono al protestantesimo,

e da Szantova venne annunziato, che 1200 Serbi cattolici sarebbero

passati allo scisma greco.

3. Devo ritornare un'altra volta sulla questione de' maestri delle

scuole popolari, nei quali la legislazione scolastica liberale ha create

una nuova classe di spostati, facile preda al socialismo, e strumento

pericoloso contro il clero e la Religione. Alle cifre ed ai fatti, rac-

colti nella passata corrispondenza, intorno all'agitazione socialistica e

irreligiosa proinossa fra i maestri di scuola e le loro societa, vuolsi

aggiungere ii recente tentative, fatto sullo scorcio del marzo p. p. dal

partito socialista democratico dell'Austria superiore per attirare i mae-

stri nelle sue reti per mezzo d'una nuova lega dei giovani che

pone a fondamento del suo statute la perfetta separazione iella scuola

dalla Chiesa, e la lotta contro il clericalismo. Nell'Austria inferiore

i maestri socialist!, messi alia porta dal inunicipio Viennese, conti-

nuano, col patrocinio della camorra giudaico-liberale e del Wolf e

compagnia radicale, le loro agitazioni di protesta e di guerra a morte

contro il borgomastro Dr. Lueger ed i cristiano-sociali, i quali ebbero

il coraggio di sbrattarne le scuole della capitale gia di lunga mano
ebraizzate nel peggior modo immaginabile. Anche in Moravia le cose

vanno alia peggio, tantoche il vescovo mons. Bauer stimo necessario

richiamare con un serio discorso 1'attenzione della Dieta di Briinn

sullo spirito irreligioso de' maestri, e sul pericolo del socialismo nelle

scuole popolari. Fra altro egli cito il fatto d'una nunione tenuta a

Briinn nel passato agosto, dove un migliaio di maestri accolse ed ac

clamo la proposta di cacciar fuori della scuola la religione, perche
1'educazione religiosa nella scuola e una sbarra, posta a menomare la

liberta de' maestri, ed una breccia aperta all' invasione della Chiesa

nella senola. E 1' illustre prelate, giustamente sdeguato di tanta enor-

mita, ed impensiehto per 1'awenire delle scuole popolari, facevasi a

chiedere in qual maniera tal fatta di maestri pno essere ammessa ad

educare i fanciulli moralmente e religiosamente, come (almeno sulla

carta) sarebbe richiesto dalla stessa legge dell' impero sulle scuole po-

polari. Quindi presentava la proposta, approvata anche dal metropo-

lita, di invitare il governo a prendere intorno ai maestri i provvedi-
menti necessarii, per assicurare a' genitori cattolici 1'educazione mo-

rale-religiosa de' loro figli nella scuola e per mezzo della scuola.

Incredibile ! Siffatta proposta venne rigettata dalla maggioranza libe-

rale della Dieta morava. E proprio vero che quos Deus vult per-

dere, dementat !

A' primi di marzo il partito cristiano-sociale di Vienna, il quale
in seno al consiglio comunale di quella citta aveva propugnato la ri-
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duzione della frequentazione obbligatoria alia scuola da otto anni a

sette, convocd nel palazzo di citta un'assemblea di circa 3000 conta-

dini dell'Austria inferiore, per discutere sulle riforme scolastiche. I

contadini diedero ragione a' cristiani -social!, rilevando come la scuola

sia diventata un peso insopportabile alia economia della popolazione

campagnuola, e dolendosi forte del cattivo spirito de' nuovi maestri,

della loro albagia veramente ridicola, e delle esageratissime pretese

in punto a salario, a propine el a pensioni. Ben presto, osservo un

contadino, il comune si vedra obbligato a fornire al signer maestro

oltre tutto il resto aiiche una pariglia di cavalli russi, col relativo

cocchiere in livrea! Anche nella Dieta del Tirolo venne presentato

da molti comuni tedeschi una protesta contro 1'aumento di salario ecc.

prete&o dai maestri in una loro petizione. AU'assemblea cristiano-so-

ciale di Vienna, il partito socialista-democratico ne contrappose un'al-

tra, dove intervennero 5000 operai; guardati a vista da un migliaio di

poliziotti a piedi ed a cavallo. Yi tuonarono le solite frasi contro la

scuola, mezzo di abbrutimento popolare nelle mani dei preti, pd al

vecchio grido di guerra: fuori i Gesuiti > vennero approvate pa-

recchie conchiusioni in senso anticattolico e socialista.

IV.

COSE VAR1E

1. La Massoneria e il Matrimonio crlstiano. 2. II libro Evoluzione e

domma del Prof. Zahm. 3. Persecuzioni religiose nelle Filippine.

4. II vino in Germania. 5. Una fortezza romana in Germania.

1. La Massoneria e il Matrimonio cristiano. La Ri vista della Mas-

soneria italiana*, che si pubblica a Roma dalla tipografia Giuseppe

Civelli, basterebbe da se sola a dimostrare quanto accanita sia la guerra

che la setta infame muove contro la santita e 1' indissolubilita del

matrimonio crisfciano. Nel suo quad, del febb.-marzo 1899, si legge una

circolare del Gran Maestro, in cui questi cosi scrive a' suoi confratelli

delle Loggie italiane: Ricordatevi, e non lasciate sonnecchiare nel-

I'opiiiioae pubblica, due nostre initiative che opportunamente e costan-

temente agitate, possono in breve riparare a lacune nella nostra le-

glslazione che facilitano la seduzione e seminano il disordine nella

famiglia. Per la difesa di questa istituzione (sic), dell'emcina entro

cui si plasmano le future geuerazioni e 1'avvenire umano, e indispen-

sabile assicurare con opportune stringenti sanzioni la precedenza del

matrimonio civile su quello religioso ; opporre alia indissolubilita

dogmatica del vincolo niatrimoniale, la sua caducita, quando la colpa

individuale la giustitica . I lettori notino che il Gran Maestro chiama

queste due proposte, due nostre initiative. Non v'ha dunque dubbio

sulle fonti ispiratrici de' disegni di legge contro il matrimonio cristiano.
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2. // libro < Evoluzione e Domma > del Prof. Zahm. A proposito

di questo libro, di cui la Civilta Cattolica notd parecchi error! ne j

qua-

derni 1118 e 1165, leggiamo nella Gazzetta di Malta (num. del 31 mag-

gio 1899) le seguenti dichiarazioni del suo Autore americano e del

suo traduttore italiano:

I. Lettera del Prof. Zahm al Signor Alfonso M. Galea.

Notre Dame, Ind., May 16th 1899.

I have learned from unquestionable authority that the Holy See

is adverse to the further distribution of Evolution and Dogma ,

and I therefore, beg of you to use all your influence to have the

work withdrawn from sale. You have probably foreseen this result

and it will, therefore, cause you no surprise,.. However, we can both

thank God that we laboured only for His honor and glory in giving

the work to the public. As for myself it will cause me no pain to

see the fruit of so much toil consigned to oblivion. God rewards the

intention and our intentions were good.

Yery sincerely yours,

J. A. ZAHM, C. S. C.

(Traduzione delta suddetta lettera).

Son venuto a sapere da fonte sicura che la Santa Sede e contraria

a una ulteriore diffusione dell'Evoluzione e Dogma, ed io percio vi

prego di fare tutto il vostro possibile, perche 1'opera sia ritirata dalla

circolazione.

Yoi avrete probabilmente preveduto questo risultato, e percio non

vi cagionera sorpresa alcuna... Comunque sia, noi possiamo ambedue

ringraziare il Signore d'avere lavorato a Sua gloria ed onore nel ren-

dere di pubblica ragione quest'opera. Da parte mia, non mi duole

affatto di vedere il frutto di molto lavoro consegnato all'oblio. Dio ri-

munera 1'intenzione e le nostre intenzioni erano buone.

II. Dichiarazione del Traduttore italiano.

Anch'io mi unisco all'illustre Dr. J. A. Zahm, come traduttore

della sua Evoluzione e Dogma e chiedo ai miei amici sinceri di non

leggere ne dare ulteriore pubblicita alia mia povera versione del-

1'opera suddetta 4

,
in ossequio ai desiderii della Santa Sede, pronto

eempre a ricredermi se tanto ca me si richiedesse.

Bctharram Sliema 31 Maggio 1899.

ALF. M. GALEA.

1 La versione italiana fa pubblicata a Siena nel 1896 dalla Tipografia
di S. Bernardino per la Biblioteca del Clero.
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3. Persecuzione religiosa nelle Filippine. I telegrammi ed i giornali

comunieano all'Europa notizie frequent! di fatti d'armi, con diversa

vicenda, nell'aspra guerra d'indipendenza che gli abitanti delle Isole

Filippine sostengono cogli Stati Uniti. Ma scarse informazioni danno

di altre cose. I pubblici fogli ultimamente hanno riferiti particolari

dolorosissimi della persecuzione, che gl'insorti hanno mossa ai missio-

narii cattolici, ed in particolare ai Padri domenicani, dei qaali un

centinaio ha patito prigionie e maltrattarnenti feroci. II P. Agostino

Macip, professore di scienze matematiche nel Collegio di Dagupan,
nella provincia di Panganisa fu arrestato il luglio dell'anno scorso e

carcerato a Yittoria, dove, privo di ogni conforto, mori in eta di 38 anni.

II P. Yincenzo Avila, professore ancor egli, insegnava a Manilla. Fu

spedito a Dagupan, incatenato, battuto con verghe. Gli s'impedi di

ricevere le consolazioni della religione, ed e morto pur egli all'eta di

appena 35 anni. II P. Raimondo Arameta, curato di Urbistondo, a

33 anni e morto di stenti e pene nella prigione medesima. II P. Fran-

cesco Fans y Moles, rettore del Collegio di Dagupan, pote fuggire 4alle

mani dei carnefici: ma giunto a Manilla vi e morto di strapazzi a 51 anno.

Vero martire e stato il P. Yincenzo Iztegui, nato ad Ellorio, in Ispagna,

nel 1845. Egli ando in Manilla nel 1867, e da inissionario percorse

vasti paesi. Dal 1890 in poi era curato di Dagupan. Allorche gl'insorti

assediavano questa citta, fu persuaso a prender la fuga : ma egli non

voile abbandonare il gregge suo. Caduto in potere dei inanigoldi, gli

furono strappati di dosso gli abiti religiosi. Estenuato dalla fame; con-

dannato ai lavori forzati, spesso flagellate con dugento battiture per

volta e morto consunto dagli strazii nella sua prigione. Parecchi

altri Padri sono passati in Cina a morirvi, come il P. Raimondo Alier,

di anni 49, che spiro a Nia-Tao ; il P. Mariano Jimeno, morto in

Amoy, ed il fratello converso Giacomo Yborra di anni 44, il quale r

catturato dagl'insorti di Cavite, e perito in mare, presso Muutilupa.

Onore a questi eroici figliuoli di S. Domenico, vittiine nobilissime della

fede cattolica ! Ma che pensare della causa di gente che, col pretesto

della indipendenza patria, incrudelisce per tal maniera contro uomini,

tutti dediti al bene religioso e civile del paese?

4. II vino in Germania. L'impero tedesco possiede 116,000 ettari

di vigneti che producono da tre a cinque milioni di ettolitri all'anno.

L'ultimo prodotto e stato dei piu miseri, perche le viti soffrirono gravi

danni per cagione dei geli tardivi. Ma, le annate precedent! furono

felicissime, segnatarnente pel Rheingan, presso Magonza, ove sono i

migliori vigneti. I vini del Reno hanno da 15 a 16 gradi di alcool,

e la loro fragranza e senza confronto superiore a quella di tutti gli altri

vini. In questi ultimi anni i vini della Mosella si sono venduti fino

a 12,500 marchi la fuder di 960 litri. La loro fragranza e delle piu
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squisite, ma di rado toccano i 12 gradi alcool. I romani introdussero

la vite in Germania, e tenevano in gran pregio i vini del Reno e della

Mosella. La coltura delle vigne & stata condotta a singolare perfezione

in questi ultimi tempi, ed altresi la confezione del vino. Un parroco

ebbe il pensiero di passare a disamina i grappoli e mondarli degli acini

guasti ;
& un lavorio molto lungo, ma la qualita del vino ci guadagna

il cento per cento
;

la mondatura percid & divenuta regola generale e

i vignainoli se ne sono contenti. Le annate mezzane in Germania pro-

ducono vini troppo acidulati : si e cercato di porvi rimedio coll'aggiun-

gervi dell'uva o del mosto d'ltalia
;
ma siffatta mescolanza non e sempre

riuscita bene. La grande calamita dei vigneti tedeschi sono i geli tar-

divi, che non di rado distruggono affatto il raccolto. II signor Haupt,
a Brieg in Islesia, ha posto riparo al pericolo coprendo le sue viti alia

altezza di due metri con telai mobili che lasciano passare la pioggia,

ma ripigliano sempre la loro posizione orizzontale. In questa serra,

senza alcun riscaldamento artificiale, la temperatura, merce il river-

bero dei raggi solari sui vetri, e sempre piti alta di 4 o 5 gradi che

al di fuori. Cosi la messa delle gemme e sempre difesa dal gelo, ed

anche nelle annate piovose e fredde le viti producono in gran copia

vino eccellente. Adesso si sta per produrre del vino coll'orzo. Gia Pillu-

stre Pasteur aveva trovato, che unendo della feccia di vino al malto,

la fermentazione non produceva birra. ma sibbene un liqnido vinoso.

Un dotto teclesco, il signor Sauer, proseguendo a fare sperienze, e riu-

scito a produrre dei vini del tutto simili al Malaga, al Madera, al

Xeres ecc., aventi la forza di 16 a 19 gradi, merce la fermentazione

del malto con feccia dei detti vini. Sono vim bianchi di gran forza e

zuccherini, gustosissimi e sanissirni. II Sauer si accinge a creare tmo

stabilimento per produrre di questi vini in gran copia.

Cio, osserva la Corrispondenza Verde, pud provare la verita di quel

vecchio paradosso, secondo il quale il vino si pud fare con tutto, ma

specialmente senza uva !

5. Una forte%%a romana in Germania. Merce i sussidii largiti da

Guglielmo II, si sta ora ristaurando la Saalburg presso Ornburgo (Fran

coforte) una delle principali fortezze dei romani in Germania e che

faceva parte delle fortificazioni delle lime. La Saalburg dee servire da

museo, per raccogliervi le antichita trovate negli scavi fatti da pa-

recchi anni sull'area delle lime e delle loro opere fortificate. La Saal-

burg, situata sopra un monte, e relativamente ben conservata e i

lavori di restauro possono farsi in gran parte cogli antichi material!

che trovansi la sul posto. La porta decumana e gia ricostituita
;

e

composta di due grandi porte fiancheggiate da torri. Di fronte a questa

porta principale sta la porta praetoria; ci sono poi due porte d'uscita,

dextera e sinistra. La porta decumana e la piu grande ed ha un so-
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lenne carattere monumentale. Nel centro della fortezza, o castellum

c'era i\ praetorium assegnato agli esercizii della cavalleria e del pilum,
che occupava un'area di tremila metri quadrati. Nell' interne c'era

un portions che circondava Vatrium; in quest'ultimo si riscontrano

due fontane ed il sacellum. Dietro Yatrium vedesi un peristilio di

29 metri per 9. Nel mezzo sorge una torre con refettorio al pianter-

reno. Questo castellum e cinto di mura, munite di fosse; poteva dar

ricetto a parecchie migliaia di soldati. Adesso accogliera il musea

delle lime, una biblioteca, le dimore dei direttori e di alquanti cu-

stodi. Altre antichita romane trovate nei dintorni vi si sono mandate i

fra 1'altre un altare di (Move, di Giunone e di Mercurio, eretto a

quanto dice 1' iscrizione di Caio Nobilio, beneficiarius del Console,,

inilite della ottava legione, sotto il consolato di Mamerto e Eufo, addi

7 inarzo dell'anno 182 dopo Cristo
;
e poi anche un altare dedicate

alle deita egiziane, Iside e Serapide. Poco lungi da Saalburg si ri-

scontrano ancora alcune vestigie del castello d'Ingelheini, dimora di

Carlomagno. Ad Acquisgrana trovansi tuttora i notevoli avanzi del

palazzo di Carlomagno, inchiusi adesso nel palazzo municipale, ove

si procedeva alia elezione de' suoi successor!. Goslar possiede il pa-

iazzo degl'imperatori della famiglia sassone del secolo XI, edifizio di

cospicua bellezza artistica e molto rilevante per la sua architettura.

E state ristaurato dopo il 1873 e contiene fra gli altri oggetti rag-

guardevoli il trono o seggio deH'imperatore. Da parecchi anni si la-

Tora a restaurare Marienbourg, vicino a Danzica, la piu grande for-

tezza dei medio evo in Germania, edificata nel secolo XIII dai cava-

lieri teutonici, e divenuta sede del loro gran maestro. Ora rimane

tuttavia a restaurare il vastissimo castello di Eidelberga. capolavoro-

del rinascimento in Germania, gia sede dei principi Elettori del Pa-

latinato, che 1'avean fatto edificare.

Tutta la Germania si e grandemente ora preoccupata della recente

infermita del Santo Padre; i cattolici poi in modo specialissimo, e

ne hanno preso occasioue a porgergli numerose manifestazioni di fe-

clelta e di aifetto. Fra queste ultime vuolsi notare 1' invio fatto dal

conte Clemente Droste-Visehering di Miinster, di due bottiglie di vin

del Reno, vecchio d'oltre dugent'anni. I medici di Sua Santita hanno

raccomandato di far uso di questo vino come di un farmaco, che ha

fatto ottiina prova durante la convalescenza del Santo Padre.

Esistono in Germania parecchie cantine rinomate pei loro vini

vecchi. La cantina del palazzo municipale di Brema mantiene tredici

grandi botti di vin del Reno del 1624, che sono sempre tenute colme

coi migliori mosti della stessa provenienza. Nella cantina del castello

reale di Berlino trovasi parimente del vino del Reno del secolo XVII.



I.

Cosl e stata definita da parecchi e, a nostro giudizio, ret-

tamente quella che ha veduta la luce negli Stati Uniti del-

rAmerica del Nord, prima a Notre Dame (Ind.), nel perio-

dico V Ave Maria, col titolo Lettere 'private di un Papa i e

poscia a Nuova ^ork, nel periodico The Catholic World, col

titolo Lettere di Ganganelli (Clemente XIV)
2

.

Percorrendo tutte e due queste pubblicazioni, il lettore si

accorge facilmente che il loro contenuto mal risponde al ti-

tolo; poiche ne le lettere divulgate nellMr^ Maria sono le

Lettere private DI UN PAPA, ne quelle ristampate dal Catholic

World sono DI CLEMENTE XIV. II Pontificate di Clemente XIV
comincio il 19 maggio dell'anno 1769; ora le lettere pubbli-

cate da' due periodic! americani portano tutte una data a

questa anteriore. Esse dunque, pur supponendole autentiche,

non sarebbero altro che lettere private del Frate o del Car-

dinale Ganganelli.

II fatto poi che il Frate francescano e il Cardinale di-

venne piu tardi Papa, non aggiunge niente al valore intrin-

seco di quelle lettere, le quali restano quel che sono, degne
di lode o di biasimo, secondo che si giudicano buone o cattive.

Aeneam (tudistis, Plum sequimini diceva il Piccolomini, ante-

1 A Pope's private letters, nel Vol. XLVII, nn. 5 e 6. DeWAve Ma-
ria 6 editore un collega e confratello del Prof. Zahm, il Rdo D. E. Hudson,
della Congregazione della Santa Croce.

2 Letters of Ganganelli (Clemente XIV), nel quad, del maggio 1899,

pp. 224-231. L'articolo e del Rdo E. L. TAUNTON. Del Catholic World
sono editori i RR. PP. della Congregazione di S. Paolo, fondata dal no-

tissimo P. Hecker, di cui si e tanto parlato a proposito de
nismo.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1178. 9 4 luglio 1899.



130 UNA PUBBLICAZIONE AMERICANA

cessore di Clemente, a quelli che gli citavafto contro alcune

sentenze da lui tenute prima della sua elevazione alia Sede

Apostoliea. Se fosse altrimenti non vi sarebbe errore o anche

delitto che non potesse in qualche modo giustificarsi, mo-

strandolo essere stato un tempo di questo o di quel Santo,

di questo o di quel Ponteftce. Come nelle questioni giuridiche,

cosi nelle storiche vale il detto dell'antica sapienza: Distin-

gue tempora et concordabis iura.

Affermandosi pertanto nelle dette lettere attribuite al Ganga-
nelli parecchie massime sugli ordini religiosi, sull'obbligazione

de' voti, sulla direzione spirituale delle anime, sulla liberta

di opinare e di operare, eccetera, le quali sono identiche o

affini a quelle dell' Americanismo, condannate dal Santo Pa-

dre Leone XIII nella sua recente lettera all' Emo Cardinale

Gibbons, non pochi, non solo a Roma, ma eziandio negli Stati

Uniti
*,

hanno voluto vedere nella ristampa di quelle lettere,

fattane oggi nel Catholic World, come un ripicco e, quasi di-

rernmo, una indiretta risposta al Sommo Pontefice.

Se cosi fosse, Tanzidettapubblicazione non potrebbe essere

ne piii sconveniente, ne piu inopportuna, ne, percio, piu de-

plorabile. Ma non occorre fermarci su questo punto. A noi

preme piuttosto vendicare il Papa, il Cardinale e il Frate

dairingiuria che gli si fa oggi in America, attribuendogli scritti

che non si e mai dimostrato essere suoi e che tutto persuade

essere Topera di un venale impostore.

Se dunque, come gia dicemmo, e fuor di dubbio che le let-

tere, pubblicate dal Catholic World e dallMrc' Maria non

sono affatto di Papa Clement? XIV, sono esse almeno, come

si pretende da' due periodic! americani, del Frate francescano

o del Cardinale Ganganelli?

Ecco la questione che ci proponiamo esaminare nei se-

guenti paragrafi.

1 Cf. The Messenger of the Sacred Heart, quad, del giugno 1899,

pag. 558; The Catholic Telegraph di Cincinnati, 15 maggio 1899; The

Review di San Luigi, 1 giugno 1899
;
The Church Progress parimente di

San Luigi 10 giugno 1899 ecc.
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II.

L'autenticita di queste lettere poggia interamente sulla pa-

rola di colui che le raccolse e le pubblico. Chi egli fosse non

apparisce dalle prime edizioni che ne furono fatte a Parigi e

a Firenze, negli anni 1775el776. In queste il raccoglitore, o

editore che dir si voglia, amo di nascondersi sotto il velo del-

ranonimo. Ora chi cosi mascherato pubblica scritti inediti e

eonfidenziali d'un altro gia morto, discredita Topera sua e non

merita che gli si aggiusti fede sulla sua sola parola. Questa in-

fatti, appunto perch6 di un anonimo, non offre per se stessa

le necessarie guarentige della scienza e della veracita del suo

autore.

Cosi fosse egli rimasto anonimo e percio sconosciuto! In

questo caso, pur mancando ogni prova in favore della sua auto-

rita, non si avrebbe tuttavia alcuna ragione positiva per im-

pugnaiia. Se non che egli non tardo molto a farsi conoscere.

Fin dall'aprile. dell'anno 1777, gli scrittori del Mercure de

France 1
sapevano e stampavano il suo nome, assicurando i

loro lettori, che la Raccolta delle Lettere interessanti di Cle-

mente XIV era dovuta alle cure del signor Luigi Antonio Ca-

raccioli, nato a Parigi nel 1721, divenuto Oratoriano nel 17-39,

uscito ben presto dalla Congregazione e, dopo una vita awen-
turosa e misera, morto a Parigi il 1803.

Del Caraccioli si hanno parecchie opere, ora meritamente

dimenticate. Per quanto poi diverse sieno le opinioni degli

eruditi nel giudicarlo come letterato, si accordano nondimeno

nel dipingercelo come uno scrittore di nessuna autorita. Chi

lo dice avido piii di originalita che di serieta nelle sue opere ,

chi lo chiama mercenario
,
chi rinomato per sapere con-

traffare
,
chi discreditato

,
chi impostore e falsario .

Ne daremo piu iimanzi le testimonialize. Intanto basti qui

citare Alfredo Reumont, il quale, ricordando appunto la que-

stione agitatasi dell'autenticita delle lettere, dice : II piii

1 Vol. IV dell'anno 1777, pag. 65.
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grave scoglio era, che il Caraccioli, un infaticabile scribac-

chiatore (ein unermudlicher Skribler), poteva dare di se cosi

poche personal! guarentige '.

Ecco Tuomo, la cui parola dovrebbe da se solabastare a

convincerci, come sembra aver convinto gli editor! del Ca-

tholic World e dell' Ave Maria, che le lettere contenute nella

Raccolta da lui pubblicata furono veramente scritte dal Gan-

ganelli !

III.

Diciamo che la sola sua parola dovrebbe bastare, poiche

manca assolutamente ogni altra prova.

Nessuno scrittore geloso del proprio nome e che voglia

essere rispettato, ardirebbe di pubblicare, per la prima volta,

un documento inedito senza indicarne le fonti, alle quali gli

studios!, se loro aggrada, potessero ricorrere, e verificare cosi

Fesistenza, 1' integrita, la genuinita del documento in que-

stione. Ora le fonti, donde fu tratta la Raccolta delle supposte

lettere inedite del Ganganelli, non si poterono mai conoscere
;

116 il Caraccioli, sebbene ne fosse espressamente richiesto

da' critic!, pote mai nominarle. La scappatoia poi da lui scelta

per giustificare il suo silenzio e quella notissima e propria

di tutti i falsarii ed impostor! antichi e modern!. C'est une

affaire de confiance, scriv'egli, et puisque lex -person-vies de

qai noux les tenons ne veulent pas paraUre, il nous est impos-

sible de trahir leur secret 2
.

Ne questo 6 tutto. Non solo il Caraccioli non indica le

font!, ne mostra a chicchessia gli original! delle lettere, che

egli aiferma di possedere, ma neppure fa conoscere sem-

pre a' suoi lettori chi fossero le persone, alle quali le let-

tere erano state dirette, e dalle quali si sarebbe potuto ot-

tenere o una conferma o una mentita. Percorrendo 1' indice

delle lettere contenute uel primo volume, ne troviamo una

1 REUMONT A. Ganganelli
'

Papst Clemens XIV Seine Briefe und
seine Zeit ; Berlin, 1847, p. 42.

2 Nella Prefazione all'edizione LOTTIN di Parigi del 1776, vol. I,

pag. XIV.
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diretta a Maritime X, un'altni al ttrio I>arirt> X, una terza

-ad un Canonico X, una quarta al Conte X, una quinta al

tHCflesfiftf) X, una sesta ad >m l^relato A", una settima, una

ottava e cosi via via ad un'Abbadessa, ad una Signora, ad

un Religioso, ad un Cavali-ere, tutte persone anonime, delle

quali s'ignora il casato, la patria e persino il tempo, in cui

vjsscro e furono in corrispondenza epistolare col Ganganelli.

Le lettere, di cui qui parliamo, spesso mancano altresi di

qualsiasi data!

IV.

Non vogliamo dire con questo, che le 177 lettere pubbli-

oate dal Caraccioli, come scritte dal Ganganelli daH'aprile
del 1747 al maggio del 1769, prima cioe che questi fosse as-

&unto al supremo Pontificate, sieno tutte, senza eccezione,

spurie o interpolate. Possono benissimo esserverie alcune po-
ohe autentiche, le quali, ad ingannare piu facilmente i let-

tori, si troveranno sparse qua e la ne' tre volumi, onde si

compone T intera opera. Questa e forse la sola e la vera

ragione, per cui il Caraccioli crede ben fatto pubblicare

quelle lettere, omettendone le date o senza punto curarsi

del loro ordine cronologico.

Nel corso di questa Collezione, scrive egli, non si tro-

vera sempre Tordine delle date }
. A chi poi, sospettando

gia della sua onesta letteraria, pigliasse nuovo argomento di

sospetto da siffatta deliberata confusione, egli furbescamente

risponde di aver cio fatto con prudente accorgimento. Ecco

le sue parole : Ho creduto di dover distribuire le lettere in

questo modo, (cioe, senza ordine cronologico), a fine che il

lettore passasse da una materia morale ad altra recreativa

(sic), rendendole cosl piu gradite al pubblico
8

. Parole stra-

vaganti che contengono un sotterfugio troppo malamente

velato.

1 Nella Prefazione all'edixione italiana, pubblicata a Fireuxe ncl

1776, pag. X.
2 Ibid.
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Se non che, come pur ora notammo, puo benissimo am-

mettersi col Reumont *, che
?
tra le tante spurie o certamente

interpolate, si trovino nell'anzidetta Raccolta alcune lettere

genuine ; puo anche, se si vuole, concedersi al Ranke 2

quel

che gli altri critici generalmente negano, cioe, che il Cardi-

nale di Bernis 3 abbia veduto gli original! di quelle lettere che

il Caraccioli afferma aver copiate in Firenze nel 1758, dagli

original! fornitigli dal Prelato Cerati e dall'Abbate Lami:

J'en ai copie moi-meme un certain nombre a Florence des

Vannee 1758., sur des originaux que me communiquerent
le Prelat Cerati et VAIM Land*.

Ammettendo, ripetiamo, tutto questo, nulla ne avvantaggia

la causa difesa da' due Periodici americani, benevoli seguaci

e ciechi editori della Raccolta del Caraccioli.

V.

Le seguenti osservazioni basteranno, crediamo noi
?
a di-

mostrare pienamente il nostro assunto. E, anzitutto, chi non

vede quanto inverosimile sia Taccennata affermazione del

Caraccioli? Nel 1758, quando egli afferma di aver cercate e

copiate in Firenze le lettere del Ganganelli, questi era un sem-

plice Frate del Convento de 7

Santi Apostoli
5

?
conosciuto bensl

in Roma, ma pressoche ignoto fuori di essa, non avendo fino a

quel tempo fatto o pubblicato niente che attirasse su lui Fat-

1

REUMOXT, 1. c. p. 40 e segg.
2 Histoire de la Papaute. Tom. IV. Parigi 1838, pag. 497. II RANKE

pero ammette, che, Ces Lettres peuvent bien ne pas ftre authentiques.

(Ibid).
3 II P. THEINER chiama il Card, di Bernis un uomo g'ioviale e sa-

tirico
,

il quale scorda cosi le convenienze, come i doveri della pro-

pria dignita ed e perito nell'arte leggera del motteggiare e del cri-

ticare. Egli era petulante, troppo precipitato, pochissimo discrete,

troppo ardito, troppo impmdente ancora. Storia del pontificate di Cle-

mente XIV. Firenze 1854, Vol. I, pp. 183-184 e 190.

4 Nella Prefazione alia 2a edizione francese, pag. IV.

5 II Ganganelli fu create Cardinale il 14 settembre 1759 ed eletto

Papa nel Conclave del 19 maggio 1769.
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tenzione del mondo letterario, politico e religiose. La sua fama,

come tutti sanno, fu postuma e fu dovuta massimamente, se

non unicamente, agli atti da lui compiuti durante il suo breve

e fortunoso pontificate (1769-1774). In queste circostanze, e

egii credibile che uomini di senno cercassero fuori di Roma

e, fin dalFanno 1758, copiassero le sue private lettere morali

e ricreative per darle alle stampe?

Si osservi altresi che cio fu, per la prima volta, affer-

mato dal Caraccioli riel 1776, che e quanto dire 18 anni dopo

1'accaduto
; quando cioe, negandosi da parecchi Tautenticita

delle lettere da lui pubblicate nell'anno precedente, egli fu

sfidato a citarne le fonti e mostrarne gli originali. La sua

risposta e, in parte, gia nota: Per quel che riguarda le

fonti di tutta la Raccolta, non mi e lecito parlare, poiche

c'est une affaire de confiance; posso pero sicuramente affer-

mare, che alcune lettere del Ganganelli mi furono comuni-

cate a Firenze dal Prelato Cerati e dall'Abbate Lami . E
ben poteva egli cio affermare senza pericolo d'essere con-

traddetto ! Infatti tutti e due questi testimoni erano morti,

quando egli, nel 1776, li cito in sostegno della propria ve-

racit& l
.

VI.

Ma si ammetta pure come vera raffermazione del Carac-

cioli. In questa ipotesi, e chiaro trattarsi soltanto di quelle

lettere che sarebbero state scritte ne' primi undici anni (1747-

1758) della supposta corrispondenza epistolare del Ganganelli

e che si sarebbero potute raccogliere a Firenze nel 1758 da' due

sullodati ecclesiastici. Restano quindi senza neppur Tombra

d'un fondamento storico tutte quelle altre moltissime lettere

contenute nella Raccolta, le quali o non portano alcuna data

o sarebbero state scritte dal Ganganelli, prima e dopo la sua

elevazione al Cardinalato dall'anno 1758 airanno 1769.

1 II Prelate Cerati morl il 19 giugno 1769; 1'Abbate Lami lo segul
Tanno appresso, il 6 febbraio 1770.



136 UNA PUBBLICAZIONE AMERICANA

Inoltre le anzidette lettere, le quali, se autentiche, non co-

stituirebbero se non una frazione di una parte della Raccolta,.

sono tutte incerte e indeterminate. Non dichiarandosi in alcun

luogo n6 quali ne quante esse sieno, il lettore e lasciato va-

gare nel buio e il critico non ha modo aleuno di progredire

nelle sue ricerche.

Si aggiunga, che il testo originate italiano di queste let-

tere, che diconsi copiate con tanta cura a Firenze dagli auto-

grafi ivi conservati, non e stato mat pubblicato ne dal Carac-

cioli ne da altri. In tutte le edizioni italiane della corrispon-

denza epistolare del Ganganelli, cominciando da quelladel 1776 ?
.

fatta nella medesima Firenze, e curata dallo stesso Caraccioli,.

non troviamo altro che una pessima traduzione italiana, fatta

sulla traduzione francese del supposto testo originale italiano !

Su questo punto non cade dubbio di sorta alcuna. I critici di

quel tempo lo notarono immediatamente, e il Caraccioli, pur

promettendo, nel 1777, di dare piu tardi una edizione italiana

del testo originale (cosa che non fece mai, sebbene vivesse per
altri 26 anni ]

),
fu costretto confessare, che rEdition de ces

Lettrex en IIalien, qu'on rient d'imprimer a Florence, ce n'est

qti'itne tradiicMon litterale faite si.tr le franca is nieme 2
. .

VII.

II sofisma proposto dal Caraccioli e ripetuto da' suoi acco-

liti e cosi grossolano, che neppur merita di essere preso in

seria considerazione. Si I'on s'accorde, scriv'egli, a recon-

naitre seulement trots Lettres pour etre de Clement XIV, il

faut necessairement qn'elles en soient toutes; parce que c'est

la 'nieme dme et le menie genie qui les ont dictees 3
.

Al che rispondiamo negando la conseguenza. Poiche, man-

cando ogni altro argomento estrinseco, il solo fatto che tutte

1 II Caraccioli mori a Parigi il 29 maggio 1803.

2 Nell'-du-wiso stampato al principio del terzo volame della 2a edizione-

francese. Parigi, Lottin, 1777, pag. XXIX.
3 Nella Prefazione, gia citata, al primo volume dell'anzidetta edi-

zione, pag. VII.
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le lettere attribuite al Ganganelli portano la medesima im-

pronta, puo ottimamente sussistere attribuendone alcune a lui

<e le altre ad un esperto falsificatore, il quale ne avrebbe ri-

prodotto ed imitate perfettamente lo spirito e lo stile.

Che cio non sia impossibile, si dimostra abbondantemente,
non solo a priori, ma eziandio a posteriori con una quantita

di esempii, noti a tutti i cultori della storia letteraria antica

<e moderna. L'illustre bollandista, P. Ch. De Smedt, nel suo

pregevolissimo lavoro sui Principii della critica storica, oppor-

tunamente avverte: Une etude approfondie et un long usage
ont pu tellement familiariser certains hommes de lettres avec

lex monuments litteraires d'ane autre epoqae (ed e il mede-

simo se si tratti di un altro scrittore), qu'ils sont capables

de fabriquer des pastiches auquels les plus habiles se laisse-

raient prendre
1
.

Ricordiamo a mo' d'esempio gli antichi Atti suppositizi,

sui quali riposa, in parte, la storia dell' Ordine ospitaliere

-dello Spirito Santo 2
;
la frode intorno il celebre Pastor di

Hernias 3
;

il libro De duplici martyrio, scritto da Erasmo

attribuito a S. Cipriano
4

;
i due finti testi di lingua, cioe,

le Parabole del P. Boncompagni e il Martirio de' SIS. Padri

di Monte Sinai del Leopardi, stimati dallo stesso Cesari,

espertissimo letterato, quali opere di qualche ottimo autore

del trecento 5
. Mentre scriviamo si agita a Roma, anche

ne' tribunal!, la controversia riguardante alcuni Pensieri del

Leopardi, che il Prof. Venturi dice essere suoi e che il Prof. Cu-

i ed altri ostinatamente gli negano.

VIII.

Nel resto ritornando alle lettere attribuite dal Caraccioli

al Ganganelli, possiamo dire di avere confitentem reum. Pre-

scindendo dal fatto, gia accennato, che non si conoscono quali

1

Principes de la critique Mxtorique, cap. IV. Liege 1883, pag. 91.
1 Cf. 7,e Journal des Savants, quad, di giugno 1893, pp. 317-332.
3 Cf. BARDENHEWER, Patrologie, pag. 57, n. 7.

4 Cf. MIGNE, Patrologia latino
>> Opera 8. Cypriani.

5 Cf. TIPALDO, La Biografia italiana. Vol. V. Venezia 1837, pagino
425-426.
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sieno, tra le 177 lettere pubblicate dal Caraccroli, quelle che

indubitatamente appartengono al Ganganelli ; prescindendo an-

che dall'altro fatto, egualmente dimostrato, che senza gli ori-

ginal!, non mai pubblicati, 6 impossibile qualsiasi confronto

tra le lettere che diconsi autentiche e quelle che si riten-

gono essere spurie e supposte o interpolate, abbiamo, nella

seconda edizione francese delle lettere, una pretesa difesa

della propria onesta letteraria, scritta dal Caraccioli, che e,

in realta, una confessione esplicita e manifesta del proprio

torto.

Non appena le cosi dette Lettres interessantes du Pape
Clement XIV videro, per la prima volta, la luce a Parigi,

solerti critici studiandole accuratamente vi scoprirono parec-

chie frasi ed intere sentenze che si trovavano letteralmente

nelle opere gia pubblicate a Parigi dallo stesso Caraccioli

sotto il suo nome. II fatto patente e incontrastabile, una volta

scoperto, non potendosi negare, doveva spiegarsi e il Carac-

cioli lo spiego nel modo seguente. La smcerite (sic) qui con-

duit ma plume, ne m'a point fait retrancher les phrases

qu'on pourrait retrouver dans mes outrages. J'ai laisse les

chose* telles qu'elles sont, parce qiie je mis reellement a con-

tribution (sic) les ecrits de Ganganelli, des les premieres

annees qu'ils me tomberent sous la main. D'ailleurs on ne

se depouille ni de son style (sic), ni de sa maniere de pen-

ser (sic), quand on traduit ; et cela est tellement vrai (ve-

rissimo), qu'on trouverait mon Tableau de la Mort, tout en-

tier darts les Nuits d'Young, si j'en avals ete I'Editeur *,

Cio posto, non sara inopportune confermare il nostro giu-

dizio sulle lettere pubblicate dal Caraccioli con quello di;

alcuni critici e storici che ci hanno preceduti in questo esame.

Fra i primi ad impugnare Tautenticita di queste letterer

il posto d'onore spetta al domenicano Carlo Luigi Richardr
il quale, nell'anno stesso in cui le lettere videro per la prima

1 NeirAvertissement al terzo Volume pubblicato a Parigi nel 1777,,

pag. XXVIII.
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volta la luce, le dichiaro e dimostro spurie. Egli pubblico,

nel 1776, in Baviera, un suo scritto col titolo Prgservatifn-
^cessaire a toutes les personnes qui ont lu les lettres fauw-
ment attributes au Pape C16ment XIV *.

Nella Biographic Universelle 2
, pubblicata a Brusselle nel

1851, si legge: Caraccioli ha data una traduzione di pa-

recchie lettere e di altri scritti attribuiti a Clemente XIV. I

dotti autori dellMrte di verificare le date ne hanno voluto

veriflcare gli original!, e non li hanno trovati.

Gli scrittori delle Memoires pour servir a Vhistoire eccle-

sif/xfique
3 cosi scrivono dell'opera del Caraccioli: Caraccioli

a donne la Vie et les Lettres de Clement XIV, qui furent

accuellies avec autant d'empressement que de credulite par
un parti flatte de voir ses propres idees mises sur le compte
d'un souverain pontife. Heuresement on sait que penser au-

jourd'hui de ces deux ouvrages. II est bien av6re que les

Lettres, publiees sous le nom de Clement XIV, ne sont pas

de lui, et Ton y a releve bien des traits qui decelent Tim-

posture. Tout y trahit 1'auteur veritable ecc.

Non altrimenti ne discorre il Cantu. Autore delle Let-

tere di Clemente XIV fu Luigi Antonio de' Caraccioli di Pa-

rigi, prete dell* Oratorio, rinomato per sapere contraffare

con atti e gesti le persone. Fu in corrispondenza con altezze

e con capi cardinali, viaggio assai, e pubblico un subisso di

opere, lette molto, massime in provincia e dai preti, che se

ne valevano anche per fare i loro sermoni. Tutte pero sono

inferiori alle lettere suddetfce; per la qual ragione taluno cre-

dette egli non facesse che pubblicarle come originali, mentre

evidentemente sono una traduzione dal testo francese
;
certo

roriginale di nessuna si trovb fra le carte di quelli cui si

tengono dlrette 4
.

Essendo riuscite inutili tutte le ricerche da loro fatte di

questi originali, gli autori delTArte di verificare le date, ri-

1 Cf. HURTER, Nomenclator literanus Tom. Ill, num. 215. Oeniponte

1895, p. 435. II P. Hurter (ibid.) afferma del Caraccioli, che questi edi-

*dit epistolas interpolatas dementis XIV.
2 Tom. Ill, pag. 51.

3 Tom. II, Parigi 1815, pag. 597.

* Storia Universale, Vol. X, Torino 1888, pag. 438, nota 37.
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gettano Tautenticita delle lettere ed aggiungono, che questa

e rigettata da dotti assai distinti e in gran numero, qualunque
sia d'altronde 1'opinione da essi professata

l
.

Lo storico Barone Henrion non e meno esplicito nella sua

condanna del Caraccioli e delle Lettere da lui pubblicate:

Queste Lettere, scriv'egli, impastate piu dello spirito del

secolo, che vivificate da quello del Vangelo, suscitarono subito

la diffidenza, perche false date, frequent! error! e massime

indegne di un religiose, d'un cardinale, d'un pontefice, le

provarono non di Clemente, ma apocrife. Fu citato Caraccioli

a deporre gli autografi, che non aveva, onde fu convinta

d'impostura
2

. .

Anche il Rohrbacher si occupo di questo argomento. EC-

cone la conclusione: Le lettere pubblicate sotto il nome di

Clemente XIV dal Caraccioli sono una impostura. Eccitato-

costui a mostrarne gli original!, non pote qual falsario for-

nirne alcuno 3
.

A queste aggiungeremo la testimonianza del P. Agostino-

Theiner, Prete dell' Oratorio, che nessuno sospettera d'es-

sere nemico di Clemente XIV o ligio a' Gesuiti. II Theiner

adunque afterma essere dimostrato sino all
7 ultima evidenza

che tutte le lettere pubblicate dopo la morte di Clemente XIV
e sotto il suo nome, sono supposte . E quasi questo non ba~

stasse, soggiunge : Tale verita d'altronde e stata si sovente

e con tanta chiarezza dimostrata che sarebbe un perditempo il

riparlarne
4

. E per questa viva ragione appunto noi ci fer-

miamo, tralasciando altri giudizii egualmente espliciti e pe-

rentorii .

X.

Con queste testimonianze sotto gli occhi, giudichi il lettore

della prodigiosa ingenuita dell'editore del Catholic World nel

1 Parte III, Vol. IV, Venezia 1841, pag. 258.
2 Storia universal?, della Chiem, Vol. XI. Milano 1841, pag\ 462.
3 Storia unimrsale della Chiesa Oattolica, lib. 89. Torino 1878, Vol. XIV..

pag\ 499.
4 Storia del Fontifieato di Clemente XIV. Firenze 1854, Introduzione*

pag\ 15. ,
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pubblicare le supposte lettere del Ganganelli, senza neppur so-

spettarne la spuria origine, e quindi nel darle in pascolo

a' lettori come document! storici inappellabili, dai quali si

puo formare una giusta opinione di quel che fu realmente Cle-

mente XIV, il migliore e il piu calunniato de' Papi
l

. j>

Ma se 1'ignoranza, per quanto deplorabile, vale a scusare

in qualche modo la pubblicazione del Catholic World, essa in

nessuna guisa scusa quella doll' Are Maria. II suo editore, nel

ristamparle, era conscio che Tautenticita delle lettere era con-

trastata. Cio non ostante, credendo falsamente che gli impu-

gnatori di quella autenticita (come e. g. il P. Theiner) fossero

tutti nemici del Ganganelli, egli, con sicumera indegna di un

serio scrittore, assevera, senz'altra prova, che nessun lettore

atten to e spregiudicato dabitera della loro genuinita*.
Tutti e due questi editori, ci si assicura, appartengono a

quella nuova scuola
,
la quale predicando indefessamente

la riconciliazione della Chiesa col secolo e co' progress! della

liberta e della scienza moderna, non lascia occasione per mor-

dere e censurare quei ch'essa si piace chiamare conserva-

tor! e percio refrattarii
,

codini
,

oscurantisti
,

re-

trivi ad ogni progresso nelle scienze e segnatamente nella

critica e nella storia.

Confessiamo che Tesempio di critica storica qui datoci

da' nostri pretesi maestri di oltre Atlantico non e il piii bello,

ne il piu efficace a farci abbandonare Tantica e la speri-

mentata strada.

I cosi detti nemici del Ganganelli impugnano rautenticita
delle Lettere a lui attribuite dairimpostore Caraccioli, sol per-
che cosi richiede la verity storica. Nel resto quelle lettere

;

1 The best and most calumniated of the Popes, as the Encyclopaedia
Britannica (sic) calls him... some points in the character of Clement XIV
which we can gather from his correspondence when a h amble Franciscan,
will go far to enable us to arrive at a fair estimate of what the man really
was. Quad, di maggio 1899, pag. 224.

2 We are aware that the authenticity of these letters has been que-
stioned, the enemies of Ganganelli held that they are too clever to be
his work, but no attentive, unprejudiced reader will doubt their genui-
neness*. L. c., pag. 587.
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quando fossero autentiche, farebbero ottimo giuoco a' veri ne-

mici di quel Papa per discreditarlo nella opinione di tutti gli

uomini onesti e ben pensanti, i quali non sono bacati di razio-

nalismo o di liberalismo o di americanismo moderno.

Se quelle lettere non contenessero del marcio
;
se non fos-

sero, nelle massime che spesso inculcano, poco conformi ed

anche ostili alle massime del Vangelo e della costante tradi-

zione della Chiesa cattolica; se esse non fossero nella parte

morale, che spesso toccano con indicibile leggerezza, perniciose

al vivere cattolico, esse non avrebbero meritato, al loro sup-

posto autore, come di fatto meritarono, gli elogi e gli applausi

di un Voltaire, di tutti i sedicenti filosofl del morente secolo

XVIII, de' protestanti di tutte le nazioni e persino de' greci

scismatici. Non affermiamo qui niente di nuovo
; poiche di

questi elogi e di questi applausi mena vanto lo stesso Ca-

raccioli nella sua Prefazione alia prima edizione italiana delle

supposte lettere \

Che piu? L'Editore dell'Are Maria volendo fare, secondo

lo stile americano, un po' di reclame alia sua ristampa delle

medesime lettere, non trovo niente di meglio o di piu cal-

zante che pubblicare una lettera di congratulazione da lui

ricevuta da un Ministro protestante. Sulla copertina del num. 5

del volume XLVII egli ce ne da I'annunzio nelle seguenti pa-

role: Un eminente ecclesiastico protestante, il Rev. Carlo

C. Starbuck cosi ci scrive : Che cosa ammirabilefaic) e quella

che sta facendo /'Ave Maria pubblicando le lettere di Cle^

mente XIV 2
\

XI.

I veri nemici di Clemente XIV sono quelli, i quali attri"

buendogli scritti severamente e meritamente censurati, scritti

che non sono suoi, ne offendono la memoria e ne intaccano

la riputazione come Religioso, come Cardinale e come Papa.

I suoi veri nemici, ad ogni modo, debbono dirsi quelli, i

quali tenendo senza ragione, anzi contro ogni ragione, quelle let-

1 Firenze 1776, pagg. III-IV.

2
. An eminent Protestant clergyman, the Rev. Charles C. Starbuck,'

writes: What an admirable thing the Ave Maria is doing in giving those

letters of Clement XIV!
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tere come autentiche, le pubblicano al mondo contro Tespressa

sua volonta.

Diciamo ci6 ad liontincnt. Poiche se le lettere pubblicate

dal Caraccioli sono tutte autentiche, autenticissimadeve essere

quella da lui parimente pubblicata per dimostrare che il Gan-

ganelli, prima che fosse Papa, non ignorava che s'erano rac-

colte alcune sue lettere per darle quandochessia alle stampe.

Le lettere, alle quali qui si allude, sono quelle stesse di cui

abbiamo sopra parlato, quelle poche cioe, incerte e indeter-

minate, che sarebbero state copiate a Firenze nel 1758. Ecco

come andarono le cose secondo che narra il sempre sospetto

Caraccioli : En ayant copie moi-mme un certain nombre a

Florence des 1'annee 1758... j'eus envie deles mettre au jour

en 1762; alors je recus la reponse suivante du P. Ganganelli,

devenu Cardinal, de qui je voulais avoir Tagrement
i

.

II Ganganelli adunque avrebbe cosi risposto : Illmo Si-

gnore. Le lettere che hanno comunicate a Firenze a V. S.

Illma sono state scritte con precipitazione, e non meritano

affatto I'onore ch'ella vuol compiacersi di far loro, dandole

alia luce; motivo per cui prego istantemente V. S. Illma a

non divulgarle
2

. II Caraccioli, amico del Ganganelli, non

ne rispetto questa grave e solenne volonta
; poiche, com '6 noto,

le lettere furono divulgate nel 1775. Di che egli avrebbe giu-

stamente guadagnato il titolo di traditore dell'amico.

Noi pero crediamo che qui non sia tradimento di amicizia
;

si solo una lettera finta, una impostura di piu da aggiungere
alle altre. Ma per certissimo asseriamo che male serve alFonore

del Papa e della Chiesa, chi in paese misto di cattolici di ogni
condizione e di protestanti male istruiti nelle cose cattoliche,

gitta in pascolo al volgo un mazzo di documenti infidi, racco-

mandati dairautorita stessa del Periodico cattolico che se ne

rende mallevadore
;
documenti atti a scandalizzare cattolici e

protestanti. Molti giudicheranno questa un'azione malvagia,
noi ci contenteremo di biasimarla come una Pubblicazione

deplorabile.

1 Nella Prefazione all'edizione francese del 1776 pag. IV.
2

Ibid., pag. V.



PRESENTIMENTI E TELEPATIE

VI. Dal presentimento alia telepatia.

Ciascuno di quest! fenomeni ha carattere proprio e di-

stinto, e noi li determinammo con qualche accuratezza. Spie-

gato separatamente il presentimento ipnotico, ctie non puo

riguardarsi come interamente naturale, del presentiment! na-

tural! fonnammo due classi, dei razionali cioe e degli irra-

zionali. Quest! ultimi trovano compiuta spiegazione nel ca-

priccio della immaginazione umana, la quale cento volte,

come avviene a! fantastic!, s'inganna sull'esito immaginato,
e una volta sopra cento imbercia nel segno per puro caso.

Chi va soggetto a cotali presentiment!, non ha migliore par-

tito da prendere che non fame conto, e non toglierne ca-

gione di vana letizia, o di vano terrore, o di altra turbazione.

Che se invece il presentimento non e semplice scatto della

pazza di casa, ma piuttosto germoglio di inotivi ragionevoli,

allora diviene presentimento razionale, e tanto deve commuo-

verci quanto ci commuovono i motivi, librati colla umana

prudenza, senza che il presentimento accresca loro nulla

di peso.

Di tutto cio abbiamo recate le dimostrazioni. II che non

impedira forse che alcuno osservi come Tanalisi critica da

noi istituita di un picciolo numero dijpresentimenti razionali

(Calpurnia, Lincoln, Gludden) poco basti per ricavarne una

induzione o teorica generale. A che noi rispondiamo che troppo

ci sarebbe agevole di accrescere il numero dei presentiment!

storici d'ogni genere e di ogni tempo, specie poi dei presen-

timenti funerei di soldati che alia vigilia di entrare in battaglia,

presentirono e prenunziarono la propria morte. Gli Spiritist!
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ne menano grande scalpore ne' loro libri e giornali, quasi
d'una controprova del perpetuo commercio degli spirit! disin-

carnat! cogli spiriti incarnati, e vogliono significare delle

anime trapassate all'altra vita cogli uomini viventi. Ne ab-

biamo viste narrazioni moltiplicate, anche di questi ultimi

anni, dettate sia da menti esaltate e sia da uomini in con-

dizioni normali. Ma confessiamo e protestiamo che siffatti pre-

sentiment!, vecchi e nuovi, dato pure che sieno strettamente

storici e veridici nei loro particolari, tutti si possono ridurre

ad una delle due classi, o di semplice apprensione e pero

raramente e casualmente avverati, o di logica deduzione dalle

condizioni presenti, e pero spesso avverati, non gia in forza

delle prevision!, si bene perche poste in probabili cause, pro-

babile e pure 1'effetto.

Quindi 6 al tutto fuori di proposito notare che i santi e

i giusti presentono spesso Tesaudizione delle preghiere e che

queste sono infatti esaudite; e che pero si danho dei presen-

timenti di cui si deve tener conto, come di tali che influiscono

nell'evento, o almeno sono connessi coll'evento presentito. II

vero si e che tali presentiment! escono del tutto dal soggetto

che ci siamo proposto di esaminare, il quale versa unica-

mente sul fenomeno naturale, o creduto tale e per tale pro-

posto e studiato dai moderni. Di piii, i presentiment! dei pre-

ganti, cosi si chiamano impropriamente, nell'uso popolare:
ma scientificamente parlando sono tutt'altra cosa che presenti-

ment!. Perche Tespettazione dell'evento ossia della grazia im-

plorata non si fonda, come nei veri e proprii presentiment!,

in quella persuasione, ora cieca ora ragionante, per cui il

presenziente si ripromette il fatto avvenire; ma si fonda nei

motivi altissimi della promessa e dei merit! del Salvatore,

pei quali 6 certo il pregante di vedere compirsi il desiderate

effetto, ove egli preghi di cosa necessaria a sua salute e pre-

ghi nei modo conveniente. Cio che piu lo dispaia dal pre-

senziente e che la espettazione sua non e solo atto dell'in-

telletto (come nei presentimento) ii quale giudica del proba-
bile o certo evento presentito; ma e atto virtuoso della

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1178. 10 4 luglio 1899.



146 PRESENTIMENTI

volonta, che sotto 1'ausilio divino, si ripromette la gloria, e con

essa i mezzi di conseguirla vuoi spiritual!, vuoi temporali. Chi

mai, filosofando, chiamerebbe presentimento della salute eterna

la ferma espettazione della beatitudine, che pure 6 1'atto pro-

priissimo della cristiana speranza '? Quest'atto e volontario

ad un tempo e doveroso, in ciascun cristiano, ne v'e chi lo

confonda col presentimento; e lo stesso vale per la fiducia di

conseguire ogni altra grazia.

Quei presentimenti poi che si narrano spesso nelle vite dei

santi e di altri giusti, della loro vicina morte, o si fondano in

motivi puramente naturali, o in motivi soprannaturali. Sa-

rebbero motivi naturali la vecchiaia, Tindebolita sanita e si-

mili : e allora ricadono nella generale teoria data dei presen-

timenti razionali, a cui il savio estimatore accordera tanto

peso quanto ne meritano i motivi determinanti il presenti-

mento. Che se i motivi dell'aspettare la morte in un dato

tempo, appartenessero indubbiamente all'ordine spirituale,

sarebbero chiara ed espressa rivelazione avuta da Dio, (gli

esempii abbondano nelle vite dei santi), e niuno vorra chia-

mare una tale espettazione, soprannaturalmente certa, un pre-

sentimento; ne e qui luogo di discorrere di simili carismi

divini.

Bene potremmo conservare il nome e riconoscere la na-

tura di presentimento razionale in certe altre significazioni

della divina provvidenza, amorosa dei fedeli suoi servi, ed

ancora talvolta di tali che meno ne sembrano meritevoli. Vo-

gliamo dire delle significazioni che, pur non arrivando al

chiaro lume di rivelazioni propriamente dette, invitano tut-

tavia il soggetto a pensare e provvedere efficacemente alia

morte vicina, come sarebbero le frequent! e vive ispirazioni

di acconciarsi deH'anima, di stendere un testamento neces-

sario alia quiete dei superstiti, le forti impression! ricevute

da qualche lettura o da conferenza di religione, e somiglianti.

Non escludiamo neppure certi sogni, diremmo cosi, ragione-

1

Spes ext certa expectatio futurae beatitudinis . S. Th. 2. 2, q. 18

art. 4 in corp.
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voli e benefici, i quali possono talvolta riguardarsi come av-

visi celesti, ancora che non rivestano un carattere espresso

e indubitabile di soprannaturale rivelazione.

Nella Chiesa cristiana si sa che Spiritus ubi vM spirat

(lo. Ill, 8) ;
e dottrina conosciuta e certa, che Iddio non cessa

dal commercio intimo, onde dirige la Chiesa insegnante, ed

i semplici fedeli
;
e che all'intento provvidenziale il Padre ce-

leste si vale di mozioni interne d'ogni maniera sia dirette, sia

mediante il ministero angelico, ed ancora di sogni. Di tali sogni

abbiamo esempii moltiplicati nelle divine Scritture e nelle vite

dei Santi: o perch6 il Signore non potrebbe valersene oggi,

come ieri? Certo noi abbiamo udito da piii persoiie dei sogni,

che, attese le circostanze, sarebbeci parso temerario il giudi-

carli altrimenti che come avvisi celestiali.

II perche un cristiano che da tali incentivi superiori si

lascia persuadere di una morte vicina, opera prudentemente ;

tanto pm che ad arrendersi non corre pericolo veruno, anzi

procaccia quiete di spirito a se e agli altri, in ogni evento,

ancora che s'ingannasse nella estimazione dei motivi deter-

minanti. La natura forse soprannaturale degrimpulsi ricevuti,

non toglie ma accresce la razionalita della persuasione che ne

consegue. Che anzi tali motivi sono dei piii acconci a illuminare

la sua mente nel presagire T evento. Che si ha da dire di tali

presentimenti? Quello che appunto fu detto in generale dei

presentimenti ingenerati da motivi plausibili : che cioe dob-

biamo aspettarne Tevento con persuasione commisurata al va-

lore dei motivi. Qui si ha una forma di presentimento non

solo razionale, ma anzi dei piu razionali che si possano imma-

ginare.

VII. Critica di un presentimento, probabilmente soprumano.

II che si parra manifesto da un caso celebre di presenti-

mento, col quale ci apriremo il passo alle telepatie, e avremo

dimostrato una volta di piii che i motivi del presentimento

sono quejli che gli danno tutto il valore che puo avere, essendo
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invece la mera apprensione o fissazione un fenomeno di nes-

suna conseguenza. Lo scegliamo nella vita di S. Giovanna

Francesca di Chantal, come ci suggerisce un nostro lettore

coltissimo e cortese, e ne ricerchiamo le circostanze storiche

nelle Memoires, della Chaugy *. Quando la Santa era tuttavia

giovane sposa accadde che il barone suo marito, convalescente

da lunga e fiera malattia, ebbe un sogno singolare. Parevagli

che per un accidente inaspettato Tabito suo si tingesse in rosso

porpora, ed egli pareva vestito come un cardinale. La dimane

egli racconto il sogno alia moglie, e fiero soldato com 'era, e

spiritoso, aggiunse che il sogno significava ch'egli sarebbe

ferito in qualche battagiia e n'andrebbe tinta di sangue la sua

divisa. Ne rise la santa donna, e come quella che non dava

credito ai sogni, non ebbe difficolta di confessare anch'essa un

suo sogno della stessa notte : Veramente io ho sognato, che

ero rivestita di un grande velo nero, a guisa di vedova : ma

capisco che cio proviene dalle lunghe apprensioni che ebbi

dell'esito di tua malattia; percio non vi do nessun peso.

Ora qualche studio del fatto. II barone di Chantal non tur-

bavasi del suo sogno. Egli era grand'uomo di guerra, e gia

gli era balenato il bastone di maresciallo di Francia. Una fe-

rita sul campo dell'onore non lo sgomentava. Ma lo impres-

siono forte il sogno della sposa. E difficile era attribuirlo tutto

al caso, era un sogno contemporaneo al suo, e che troppo bene

s'innestava come complemento funesto, accennando ad una

ferita mortale. perch6 non intravvedervi uno di quei niente

insoliti avvisi del cielo, di provvedere all'anima? Non si smarri

adunque il savio e cristiano cavaliere, ma neppure disprezzo

il presentimento d'una morte vicina, <( et ne repondit autre-

ment que par nne devote (eillade rerx le del. Ecco un giusto

estimatore dei presentiment!, il quale li valuta secondo i mo-

tivi che ragionevolmente li producono. L'intreccio dei due

1 Memoires sur la vie et les vertus de S. Jeanne-Fran^oise Fremyot
de Chantal: par la Mere F.-M. de Chaugy secretaire de la Sainte, etc.

Parig-i, Plon, 1874, 8, a pp. 29 e sgg. Queste memorie sono una delle

piu pregiate fonti storiche della vita della Santa.
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sogni dava naturalmente da pensare e da dubitare. E per suo

sogno ridsrt'ti dithitunt, dice Dante del figliuoli del conte Ugo-

lino. Forse fu anche secreto lavorlo della grazia divina : ma
il soprannaturale aiuto non toglie la retta operazione della na-

tura, si bene la perfeziona. Che anzi quando pure i motivi

fossero di ordine soprannaturale, o di natura mista e dubbia,

e sempre atto ragionevole prendere da quest! la norma su-

prema a presagire 1'awenimento, e questo piu che mai me-

rita il nome di presentimento razionale.

L'esito del presentimento del barone di Chantal, fu me-

morabile ed istruttivo. II degno cavaliere, per sua grande ven-

tura, si tenne come preavvisato dal cielo, o almeno dubito

d'avere ricevuto qualcosa di somigliante ad un preavviso. In-

fatti pochi giorni dopo il sogno, fu gravemente ferito, e non

da nemici in battaglia, si bene da un cugino suo amicissimo,

per isbaglio, alia caccia. Subito si fece morto, e spaccio quattro

valletti a cercare de' varii sacerdoti del vicinato, e col primo
arrivato si confesso

;
nei nove giorni che sopravvisse, lascio

esempii non pure di un gentiluomo cristiano, ma di un vero

santo e degno della sposa, S. Francesca, la quale veneriamo

sugli altari. Per corona delle divine misericordie sulla fami-

glia Chantal, essa ebbe subito un segno dal cielo, che I'anima

del barone era passata in luogo di salute. E questo segno co-

stituisce un caso splendido di telepatia, col quale vogliamo
entrare a parlar di proposito di tali fenomeni i

.

1 Parecchi de' nostri benevoli lettori ci chiesero schiarimenti intorno

all'articolo precedente. Uno di essi ci propose una lezione variante circa

Ja fine tragica del povero dottor Gudden, sulla quale lasciamo liberta di

discutere ai futuri storici
;
ma intanto supponendo vere le circostanze co-

irmnemente divulgate, demmo secondo queste la spiegaziohe del presenti-

mento di lui. Altri ci raccontarono varii casi di preseiitimenti, da se stessi

avuti
;
altri quello della moglie di Pilato, riferito da S. Matteo, e varie storie

antiche
;
altri scambio i presentimenti con certe telepatie, di cui faremo

ricordo a suo luogo. Piu specialmente abbiamo risposto alle dimande di

un coltissimo signore veneziano, il quale ci accennq il fatto dei baron i

di Chantal, fatto da cui prendemmo occasione di chiarire viemeglio la

data teorica, e mostrare com'essa si estenda anche a simili presenti-

menti, piu che ogni altro, razionali.



150 PRESENTIMENTI

VIII. Caso tipico di telepatia.

Origine degli studii telepatici moderni.

Diamo subito un' idea chiara delle telepatie, recandone un

esempio chiarissimo, colle semplici e autorevoli parole della

Chaugy sopra citata. Al tempo stesso die spirava quel va-

loroso signore (Cristoforo di Chantal), il suo padre che era

ammalato
;
a dodici leghe da Bourbilly (dove il giovane Chantal

moriva), vide (in sogno) passare nella sua stanza una grande

comitiva di giovinetti, molto graziosi e vestiti a guisa di

angeli, i quali conducevano in contrada molto lontana il ba-

rone di Chantal. E questi appressandosi a lui, il tocc6 leg-

germente sulla spalla, come dandogli un addio. In quella il

buon vecchio si desto piangente : . II mio figiiuolo di Chantal

e morto ! Si spaccio subito un uomo, il quale sulla strada

s' incontro in un altro messaggiero che veniva appunto ad

annunziare la morte del Chantal. Confrontata con diligenza

Tora del decesso, si scoperse che rispondeva esattamente

all'ora che il padre aveva avuto la visione .

In questo racconto certamente degno di fede, abbiamo gli

elementi costitutivi del fenomeno detto di telepatia. Un agente,

che qui e il barone Cristoforo di Chantal, morente a Bour-

billy, da cui seinbra che muova Tazione. Vi e un pas'tente

o soggetto ; il padre del morente, il quale risente T impres-

sione, cioe la vista in sogno e il toccamento, e la conseguente

persuasione che il flglio suo si muore. Tutto cio avviene tra

persone distant I un dodici leghe, senza che si conoscaverun

mezzo naturale che serva di ponte o di veicolo alia commu-

nicazione.

Di casi sostanzialmente simili non fu mai penuria nel

mondo antico, se crediamo alle memorie coetanee che sussi-

stono di nazioni civili. In ogni eta, in ogni popolo si cerco

sempre di indagarne la causa non facile ad assegnare; ma

variamente, e secondo le idee correnti, e dominando per lo

piu nelle spiegazioni un qualsiasi retto o torto sentimento
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religiose. A dl nostri, in questi ultimi decennii non sono punto

scemati in numero, n6 forse aumentati, i casi di telepatia;

ma egli e sopra modo cresciuta la cura scientifica di tenerne

registro e rinvergarne le piu minute circostanze, coscienzio-

samente vagliate da ogni giunta malsicura. Si vuole far tesoro

di fatti quanto piu si possa accertati, secondo la critica storica

piu severa, e coi presidii che ci porgono le scienze naturali

a' di nostri progredite.

Ci si dimandera come traesse origine la novella vaghezza
di indagini serie sopra una materia che veniva dai cosi detti

filosofi e dai positivisti professori di scienze moderne riguar-

data come una illusione immaginativa da lasciare nel dimen-

ticatoio, utile tutto il piu ad illtistrare il libro de' sogni. Ecco,

rispondiamo noi, primi in questo. secolo e nel precedente a

dare importanza a cotali osservazioni furono i magnetisti,

gr ipnotisti, gli spiritisti, preceduti dai Camisardi, santi del

Calvinismo, e dai Convulsionarii, miracolai dai giansenismo
J

.

I magnetisti e ipnotisti fondano una principale gloria del loro

sistema scientifico appunto sulla telepatia, come fenomeno

che dimostra la chiaroveggenza, a cui puo assorgere il loro

soggetto ; agli spiritisti e cara la telepatia, per simile ragione

e nel tempo stesso come prova di intervento e di azione reale

degli spiriti nelle loro esperienze.

La frequenza e la pubblicita di tali fenomeni, che si mol-

tiplicarono a dismisura sotto T influsso di agenti straordi-

narii, e tenuti o sospettati da molti per innaturali, metteva

in animo ad alcuni scienziati di studiare i fatti telepatici

provati, esaminandoli per via di severa analisi fisica, anzi che

risolverli alia ventura coi placiti spiritisti o ipnotici sempre
incerti e misteriosi. A questo modo andarono formandosi due

correnti di studii e di opinioni, una spiritica e ipnotica, Taltra

scientifica e razionale. Ma per dime la verita quale noi la

intendiamo, gli spiritisti si awolsero sempre tra i castelli in

aria senza fondamento di prove concludenti a ragione di logica

1 Cf. FRANCO, L'Ipnotismo tornato di moda. 4a ediz. Roma, 1899,

pag. 91.
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e di filosofia
;
e gli scienziati, molti in numero e valenti per

ingegno, pure chiedendo spiegazioni alia fisica, alia chimica,

alia dinamica, all'energetica, alia elettricita, all'etere, non

finirono mai di venire a capo d'una spiegazione delle telepatie,

che si possa dire razionale, anzi non giunsero a compic-

ciare una ipotesi veramente probabile.

Noi proporremo la nostra teorica, o piuttosto le nostre,

o ci proveremo a sventare le invenzioni, quali piu quali

meno materialistiche messe in campo ai giorni nostri. Ma

per una tale disquisizione ci conviene dare prima un suffi-

ciente saggio di casi telepatici, e, prima ancora, che facciamo

conoscere ai nostri lettori quali sono le fonti dalle quali noi

attmgiamo le narrazioni storiche.

IX. Storici dei casi telepatici, e rariela delle telepatie.

Nulla sarebbe piu facile che accumulate migliaia di casi tele-

patici, ricavandoli dai libri e dai giornali spiritici o ipnotisti,

rnilitanti sotto varii titoli, di annali dello spiritismo, di scienze

magnetiehe, spiritualiste, zoistiche
7 mistiche, ipnotiche, occul-

tiste, e somiglianti ; pubblicazioni che oggidi, ignorate da molti
?

pure inondano TEuropa e il mondo civile, e specialmente i

due contineuti americani. La Rivista (mensile) di siudii psi-

chici, di Torino, che giunge ora al suo anno quinto, ne

fornirebbe, da se sola, un buon dato. Ha per direttore il

conte Cesare Baudi. Ma noi nel raccogliere da costoro alcun

documento andremo col calzare di piombo : il che ripetiamo

pure dell' operetta: La Telepatia del dottor Giambatttista Erma-

cora, la quale non rimpiangiamo di vedere non finita, serbando

il compianto pel defunto autore. Gode invece qualche ripu-

tazione presso i dotti il periodico londinese, il Borderland,

abbondante di tali fenomeni l

;
come anche la Storia dello Spi-

1
Borderland, A quarterly Rewiew and Index of Telepathy, ecc.

Editor W. T. Stead. Londra. Si pubblica da molti anni.
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del predetto Vesrne *, libro assai erudito, ma fallace nel-

raccommodare i fatti soprannaturali della Bibbia e di tutta

quanta la storia antica alle fantasticherie spiritiche : gia per

lui, la Bibbia e scuola di crudelta, di lussuria, e perfino di

ateismo (vol. I, pp. 118, e prima e poi). Ne meglio ortodossa

e La Telepatia, di Armando Pappalardo, tra i Manualetti editi

a Milano dairHoepli : ma raccoglie larga copia di fatti e li

classifica ordinatamente.

Assai piii sicure fonti abbiamo negli Annales des sciences

psychiques, di Parigi. Questi Annali formano un ricco reper-

torio di telepatie, chiaroveggenze, presentimenti, apparizioni

e simili 2
. E migliori forse riescono i Proceedings of the So-

ciety for psychical Research, di Londra. In entrambi questi

periodic! non iscrivono adepti dello spiritismo o dell' ipno-

tismo, ma scienziati di gran nome, indipendenti da ogni scuola

settaria, e valendosi nelTanalisi dei fenomeni, di tutti i mezzi

consigliati dalla prudenza e dalle scienze naturali del nostro

tempo. I preziosi lavori della Societa psichica londinese ven-

nero scelti e raccolti dai dottori Gurney, Myers e Podmore,

tradotti in francese e compendiati dal dottor Marillier 3
. Un

buon numero di telepatie notava fin dal suo tempo I
7

erudito

Gorres, quando altri non vi poneva ancora attenzione, come

ad argomento da studiare. Nella sua Mist-ica, sotto il titolo :

Action a distance, ha un intero capo che ipnotisti e spiri-

tisti copiano spesso e volentieri, spiegando poi i fatti sopran-

naturali a loro talento 4
. II dottor Ochorowicz, sebbene ipno-

tista, ci pare assai diligente e leale nel riferire varii casi di

1 CESARE BAUDI DI VESME, Storia dello Spiritismo. Torino, 189(5 r

1897, 2 vol. in 16. Non 6 ancora finita.

2 Annales des sciences psychiques. Recueil d'observations et d'expe-
riences paraissant tons les deux mois. Dirig-e par le docteur Dariex. Pa-

rigi, 1892 e segg.
3 GURNEY, MYERS et PODMORE, Les Hallucinations telepathiques,

traduit et abrege des Phantasms of the Living, par L. Marillier. 2a ed.

Parigi, 1892.
4 GORRES, La Mystique divine, naturelle et didboliqile. Trad. fr. par

Sainte-Foi. Parigi, 1854. Vol. in 8. Vedi vol. II, pag. 335 e sgg.
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telepatia, tanto ipnotica quanto spontanea, nella sua Sugge-
stion mentale i

. Ma con piu fiducia ancora che al dottore po-

lacco ricorreremo all' italiano dottor Oscarre Giacchi, il quale,

recentemente, in tre opuscoli ci da una bella serie di casi,

del quali egli e o parte o testimonio
;

e che ci sembrereb-

bero tuttavia piu utili, se non gli spiegasse a modo suo e

con una nuova nomenclatura di psicogrammi, di dispacci ce-

rebrali, di psicotelegrafia
2

.

Dai predetti e da molti altri autori potremmo a piene
mani attingere una bellezza di telepatie, ed anco dai gior-

nali correnti, che spesso ce ne recano novelli esempii. Vero e

che noi non vogliamo formare qui.un museo di telepatia, e

dalla immensa messe troppo rigogliosa, spigoleremo un fa-

scetto, quanto basti a dare giusto concetto delle principali

varieta, e a porgere opportuna occasione di proporne le pro-

prie spiegazioni.

Seguendo i benemeriti raccoglitori del primo grande em-

porio di telepatie, i dottori Gurney, Myers e Podmore, e al-

tri autori che gli imitarono, si puo formare una prima cate-

goria di azioni in lontananza
?
adunandovi le numerosissime

telepatie ideali
;

sotto il qual nome si comprendono pensieri,

consigli, comandi, cognizioni intellettuali e immaginazioni,

quali che sieno, trasmesse da una persona all'altra stando

esse reciprocamente lontane. E chiaro che aH'azione altrui

corrisponde la impressione passiva di chi la riceve, il che

propriamente e
?
secondo Tetimologia dal greco, la telepatia

o come altri la chiama telestesia, cio che abbiamo fatto no-

tare nel fatto del barone di Chantal.

Una seconda categoria accoglie le telepatie sensitive, nelle

quali si trasmette una vista
?
una parola ?

un suono
?
un con-

tatto, e simile atto che si percepisce dai sensi.

1

OCHOROWICZ, Suggestion mentale. 2a ediz. Parigi 1889. Egli rac-

coglie fenomeni spesso trascendentali, come fatti naturalissimi, molti da

celebri magnetisti, e molti passati per le sue proprie mani.
* Dott. 0. GIACCHI. Tre opuscoli, estratti da periodic! medicali, To-

rino 1893, Forll 1894, 1898.
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Una terza contiene le communicazioni per via di sogno,

o nello stato prossimo al sogno, cioe, nella sonnolenza o nel

dormiveglia.

Una quarta si suol fare dei casi piii rari, nei quali la

communicazione del lontano awiso si riceve nello stato per-

fettamente normale, cioe, di perfetta veglia e di coscienza

ragionante, come avviene tra persone pienamente in se e

padrone delle loro azioni.

Una quinta e delle telepatie reciproche, ed ha luogo al-

lorche 1'agente e il paziente si trasmettono qualche pensiero

vicendevolmente allo stesso tempo.

Una sesta ed ultima e riserbata alle telepatie collettive.

Si danno infatti dei casi, non frequenti, che uno stesso agente

opera sopra due diversi soggetti o sopra un numero piii o meno

grande di essi.

Come noi potemmo osservare (e sara facile a chiunque
studii i varii casi) queste distinte specie di fenomeni si me-

scolano bene spesso tra loro, si innestano e si compiono a

vicenda, talmente che si potrebbe ciascuno sotto varie cate-

gorie classificare. Esempio ne sia il caso tipico di telepatia

proposto piii sopra. Vinterviene la trasmissione d'idee, per-

che il morente barone di Chantal fa sapere al padre infermo

il suo passaggio all'altra vita, e il suo stato certamente non

infelice: prima categoria. Si presenta allo sguardo di lui e

lo tocca sulla spalla: cose sensibili, e proprie della seconda

categoria. Tutto cio si passa in sogno : terza categoria. II per-

che noi nel riferire le telepatie, sopra le quali, intendiamo di

ragionare, narreremo i fatti, senza arrestarci soverchiamente

alle categorie, e porremo invece la cura piu diligente nell'ap-

puntare quelle circostanze che meglio ci scorgeranno a divi-

nare le cause del fenomeno.

Rimane che il lettore si armi di benevola sopportazione

nelFesaminare il quadro delle svariate telepatie, che loro of-

friremo nel prossimo articolo, e che sara capitale nella no-

stra breve trattazione.



UNA LETTERA INEDITA

DT SANT' IGNAZIO DI LOIOLA
AL DUCA COSIMO I DI TOSCANA

Volge un anno da che pubblicammo una lettera sconosciuta

ed inedita di S. Ignazio alia duchessa Leonora di Toscana .

Se 1'editore nella primavera del 1898 avesse avuto agio di per-

correre fogiio per foglio le parecchie e parecchie centinaia di

pagine del grosso volume ove da piu di tre secoli si giaceva

sepolta, non glie ne sarebbe sfuggita un'altra scritta dallo

stesso Santo al duca Cosimo, meritevole anch'essa di essere

tratta alia luce. A riparare pertanto Finvolontaria omissione

vogliamo ora qui pubblicarla, e lo facciamo tanto piu volen-

tieri in quanto che essa non viene solo ad accrescere il co-

pioso epistolario di uno dei grand! santi del secolo XVI, ma

giova non poco a fare meglio conoscere le relazioni di lui

con la casa dei Medici e il primo stabilirsi della Compagnia di

Gesu in Toscana 2
. Al qual fine pero ci e mestieri, come gia

ci convenne nel mandar fuori Taltra alia Duchessa, di pre-

mettere alcune osservazioni
;
senza di che anche coloro, cui

non e al tutto ignoto questo periodo di storia del nascente

Ordine, difficilmente giungerebbero ad intendere appieno il

senso di questo scritto.

All'attento lettore della vita di S. Ignazio non pote pas-

sare inosservato lo studio perenne ch'egli ebbe di propagare

1 Civ. Catt. S. XVII, 3, 147-159.
2 La lettera originate con la soscrizioue autografa del Santo e nel-

I'Archivio di Stato in Firenze, Med-.~4461, volume gia da noi descritto

lo scorso anno (Civ. Catt. 1. c. p. 148). Anche del ritrovamento di questa,

come gia di quello della precedente alia Duchessa, noi dobbiamo saper

grado al chiaro archivista il sig. Dante Catellacci.
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la Compagnia nelle grand! citta oppure dove fosse come un

centre di forte vita intellettuale, quali erano le universita,

poste talora in luoghi meno abbondanti di popolazione che di

coltura.

Bernardus valles, colles Benedictus amabit,

Oppida Francixcus, magnas Ignatius urbes,

& notissimo epigramma, passato come in proverbio, dove fu

concettosamente ritratto il peculiare genio di quattro grandi

fondatori nella scelta della sede per i loro figliuoli. Nel 1546,

quando si compievano sei anni dal nascimento della Compa-

gnia, scarsissimi e appena degni del nome di collegi erano i

domicilii dove in disparatissime parti del mondo vivevano in-

sieme i nuovi religiosi. Da S. Maria della Strada in Roma al

Seminario di Goa nell'Indie, il tutto si riduceva a dodici pic-

cole case, sparse Tuna in Francia a Parigi, 1'altra a Lovanio

nolle Fiandre, una terza a Coimbra nel Portogallo ;
la Spagna

ne aveva quattro, in Valenza, Alcala, Valladolid, Gandia; non

piu di una, in Colonia, per tutti i vasti paesi di lingua tedesca,

e due finalmente, oltre Roma, se ne contavano nell' Italia; il

collegetto di Padova, sorto nel 1542, e 1'altro di Bologna, che

aveva appunto principio in questo medesimo anno 1546.

Frattanto, tutto altramente da quello che doveva seguire

pochi anni di poi ed in ispecie sotto i primi successori di

S. Ignazio, abbondava la gente e mancavano le case ove allo-

garla. Di qua il vivo bisogno di provvedere nuovi collegi, per

inviarvi specialmente i giovani che dovevano compiere gli

studii, non gia per aprirvi gratuito insegnamento di lettere,

al qual ministerio non aveva peranco il Loiola rivolto ranimo.

Pisa fu tra le citta dell'Italia media quella che piu gli parve

opportuna al soggiorno di una piccola colonia de' suoi giovani.

Cola aveva il duca Cosimo richiamato a nuova vita 1' univer-

sita o studio, come allor si diceva, e per cio solo era bene a

proposito per mandarvi alcuni studenti che vi si formassero

nelle lettere e attirassero altri col buon esempio allo stesso
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istituto di vita. Quindi allorch6 nella primavera del 1546 i

pp. Salmerone e Lainez passano per la Toscana viaggiando
alia volta di Trento, ove recavansi come teologi del Pontefice,

afferra Ignazio la buona occasione e da loro pressanti com-

missioni di procurare stanza e vitto in Pisa per quattro o cin-

que de' suoi scolastici 1
. Non conclusero nulla; ne per questo

Faltro si rimase di ritentare in breve la prova.

Nella seguente estate compievano in Padova gli studii di

teologia tre giovani religiosi di rare parti, destinati a lasciare

in diverse campo chiara memoria di se negli annali dell'Ordine.

Erano lo spagnolo Giovanni Alfonso di Polanco, il francese

Andrea Des Freux, anch'esso sacerdote e conosciuto comune-

mente sotto il nome latinizzato di Frusio, e Grirolamo Otello

di Bassano, che tra poco avrebbe ricevuto gli ordini sacri.

Ignazio, all'entrare di settembre, chiama in Roma gli ultimi

due e commette, invece al Polanco di recarsi a Pistoia, non

solo a coltivarvi la citta e il vicino contado con i minister!

spiritual!, ma anche, e forse precipuamente, per condurre a

buon porto i trattati, aperti invano dal Lainez e Salmerone,

circa lo stabilire una piccola residenza nel territorio del Duca 2
.

Fu talento al tutto straordinario del Loiola, che riempie

d'ammirazione chi si fa a studiarlo dappresso, non tanto la

moltiplicita e vastita delle imprese, da lui abbracciate con la

piu grande tranquillity di spirito e diremmo quasi disinvol-

tura, quanto la prudenza nel rinvenire espedienti a superare

difficolta, talora gravissime, che per poco parevano rendes-

sero impossibile il riusciniGiito dell' opera. II segreto poi che

davagii in ultimo la vittoria, se consideriamo solo i mezzi

1 Narra tutto il fatto il Polanco, facendo specialmente notare i'l gran
desiderio del p. Ig'nazio di stabilire i suoi giovani nelle principal! citt&

d'ltalia. Videbatur p. Ignatius non parum exoptare lit in praecipuis qui-

busdam Italiae locis aliqua collegia, ubi nostri litteris darent operam (non

ubi alios docerent) instituerentur etc. (Chronicon Soc . lesu in Monum. hist..

S. I. I, 177, 11. 125).
2
POLANCO, Op. cvf. I, 172, n, 120.
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umani da lui adoperati, consisteva in primo luogo nell'arte

rarissima di sapere trovare gli uomini di talenti proporzio-

nati al fine
;
in secondo luogo nel non lasciarli senza guida,

per saggi che fossero, ma reggerli con minute istruzioni che

pero mantenessero intatta la liberta di far mutazione al so-

praggiungere o al variare delle circostanze, e finalrnente negli

aiuti e nel favore che anche da lungi lor procurava con bene

scelti ufficii di raccomandazione. Queste saggissime norme

vediamo appunto seguite anche nella missione affidata al Po-

lanco, benche, ci affrettiamo a dirlo, 1'esito, come vedremo,
non corrispondesse alle sue diligenze. H'Polanco, e lo dimostro

bene coi fatti nei trent'anni che sopravvisse a questo suo

primo entrare in azione, possedeva al certo in alto grado le

parti richieste a riuscire nella delicata impresa. Giovane di

trent'anni e veramente homo novus doveva essere guidato

per supplire il difetto della pratica nel maneggio dei negozii,

ed anche piu abbisognava di trovare gia benevolo e disposto

a favorirlo il Sovrano. Ci venne felicemente trovato nell'Ar-

chivio di Stato in Firenze un documento del quale niuno fin

qui, che noi sappiamo, fece ricordo. E una calda lettera

che Tambasciatore di Carlo V in Roma, don Giovanni di

Vega, scrisse in questa occasione a Cosimo raccomandandogli
Tinviato del Loiola, grande e venerato suo amico.

M. Gaspare Dotti, uditore del R. mo Carpi, cosi gli scriveva,

si loda molto della buona accoglienza che V. E. gli fece fare

e deiranimo che ha di ricevere in codesta citta i membri

della Compagnia di Gesii. Percio il loro Preposito ha dato

ordine che uno che si trova in Padova se ne venga costi ed

anche un altro da Trento, come si sara fatto il decreto della

giustificazione. E benche in opera tanto meritoria e per tale

tenuta da V. E. potrebbero parer superflui i miei ufficii, avro

nondimeno in conto di grazia segnalata che quei religiosi

siano riguardati e favoriti come vedra tornare piu a loro pro-

posito e autorita, specialmente in questi principii.
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<( N. S. conservi e prosper! T ill.
ma ed ecc.ma persona

di V. E.

Di Roma ai 20 di novembre 1546.

Di V. Eccellenza Ill.ma

GIOVANNI DE VEGA *.

Chi non e ignaro dello stato politico d' Italia in quel tempo
e dei vincoli che legavano a Spagna la famiglia de' Medici

intende subito quanto la commendatizia del Vega poteva riu-

scire efficace. II Polanco pochi di dopo che la lettera era stata

recapitata al Duca, cioe verso la meta di decembre, fu am-

messo ad udienza in Pisa. Mostro Cosimo desiderio che la

Compagnia mettesse collegio in Firenze, onde quegli vi si

trasferi per vedere dove convenisse piantarlo; esamino varii

luoghi, ma nel fatto non concluse nulla, ecc3tto un po' di

bene ottenuto colla predicazione in alcuni monasteri e la fon-

dazione di un ospizio per le povere fanciulle pericolanti, opera,,

1 Ecco il testo dell'originale castigliano.

111.
1"

y Exc. 1110 S." r

M. Gaspare Dotti, auditor del R. 1UO
Carpi se loa mucho del buen

acogimiento quo V. Ex. a mando hazelle y ammo que tiene de resavir

en esa ciudad a los devotos de la Compania de Jesus, con lo qual el

Preposito dellos ha hordenado que uno qu' esta en Padua venga ay, y
tanbien otro de Trento coino se hubiere heclio el decreto de la Justifi-

cation
; y amique en hobra tan meritoria se podria escusar nii medio,

teniendola V. Ex. a
por tal, todavia resavire yo seiialada merced que los

religiosos sean mirados y favorezidos como vera ser mas a su proposito

y authoridad mayormente en este principio.

Guarde y prospere nuestro Sor la Illma y ecc.ma persona de V. Ex.a

En Roma XX de noviembre 1546.

de V. Exa illma

Iu.an DE VEGA.
[a tergo]

Ad Illmo y eee.. 8. or el

Sefwr Duque de Floren. ri
'

a

(Med. 4461) Innanzi alia soscrizione autografa vi sono quattro paroJe
dello stesso Vega, che non riuscimmo a decifrare. II padre che da Trento

avrebbe dovuto recarsi col Polanco a Firenze e Giacomo Lainez (vedi

Boero, Vita del p. G. Lainez p. 16-68). Di Gaspare de Dotti, grande
amico del Loiola sin dal 1536, allorche lo conobbe in Venezia, tratta

1'Orlandini Hist Soc. le. 1. 1, n. 121
;

1. 14, n. 23.
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dovuta in grandissima parte alia pieta ed operosita di una no-

bile dama tiorentina, Marietta do' Gondi l
. Da Firenze, &

ignoto dopo quanta lunga dimora, ma probabilmente dentro

il gennaio 1547, fcrc il Polanco ritorno in Pistoia.

Poteva dirsi i-on ten to dell'esito di quest! suoi prirai trat-

tati nel maneggio dei negozii deH'Ordine? Non gia; tanto piu

che alsuozelo, non molto discrete, doveva attribuirsi in parte

se, invece di vantaggiare la causa della Compagnia presso Oo-

simo, Taveva per poco ridotta in termini piu difficili che prima
non era. Una lettera di S. Ignazio e la sola fonte, fin qui cono-

sciuta, che ci ragguagiia di quest'istruttivo episodio. Ci piace

riportarne, fedelmente tradotto
;
un passo piu notevole il quale,

se pure lascia desiderio di conoscere altri particolari che non

ci furono tramandati, ci da nondimeno sufficientemente la

sostanza del fatto, Terrore del Polanco e Talta prudenza del

suo superiore. ... Vi feci scrivere per Maestro Andrea, avra

gia un mese intero, che mutaste modo di procedere con co-

desti signori. Poiche a somiglianti signori e di cosi buono

esempio, che c'on molta ragione stanno continuamente con gli

occhi aperti per osservare quelli che loro sono favorevoli o

contrari, il dare ad essi in iscritto ordini o avvisi per rifor-

mazione delle loro coscienze o dello stato senza prima pos-

>sederne il debito amore, il credito e 1'autorita e piuttosto per

mandare tutto alia maFora, che per riuscire in cio che si

pretendeva. Parimente vi fu scritto a Bologna il modo che

avevate da tenere col Vescovo e col Duca, se vi chiamas-

sero, per guidarvi in tutto secondo il loro avviso a line di

1

POLANCO, Chron. Soc. le. 1, 173-74. II Polanco non dA il nome
dc.lla Signora quae et suam operam intra domurn illam et mille ducatos

obtulit; ch6 essa fosse la Marietta Gondi costa irkhibitatamente da altre

t'onti. Ella non visse da questo tempo in poi che per le sue povere fan-

ciiille raccolte nel monastero della Pieta, e fece le parti di madre nelle

grandi strettezze che per parecchi anni patirono i primi padri delia Com-

pagnia in S. Giovamiino. Onde il Polanco il 25 novembre 1559 scriveva

al rettore Diego Guzman che non si poteva negate a Madonna Marietta

de' Gondi la sepoltura nella chiesa del Collegio poiche essa ha tenuto

et tiene, come madre, il collegio di ;Firenze. RK. GG. It. 1559-60 (ms.

posseduto dall'Ordine).

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1178. 11 5 luglio 1899.
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fare maggiore profltto spirituals nel popolo. Ed ora vedete a

che termine sono le cose riuscite con il Duca e la Duchessa,

volendo d'un subito riformarli. lo sono intieramente persuaso,

quando considero la molta carita e i molti talenti che avete

ricevuto da Dio nostro Signore, che questo passato vi sara

buono avviso per il futuro e che sua Divina Maesta ha da

fare molte cose a sua maggior gloria eleggendosi voi per suo

sincere e fedele strumento. Per questo, senza perdervi di co-

raggio, procurate di andare innanzi nel Signore
1

.

Se il Polanco uonostante i suoi talenti, per difetto d'espe-

rienza che contrabbilanciasse 1'ardore giovanile, non aveva

corrisposto alle speranze sopra lui concepite dal santo suo

superiore, questi non depose il pensiero di stabilire i suoi,

e tra breve, in Pisa o in Firenze. Avere il Lainez dal Con-

cilio non gli era possibile; che il card, legato Marcello Cer-

vini vi si era opposto risolutamente 2

; prese dunque il par-

tito di chiamare a Roma il Polanco e frattanto, a tenere in

qualche modo vivi i trattati, inviare senza indugio a Firenze

il p. Andrea Frusio e Girolamo Otello, tornati da pochi mesi

dallo studio di Padova.

Correva il decimo anno da che Ignazio dimorava in Roma
e in tutto questo non era entrato in relazione diretta con il

duca Cosimo. La missione commessa al Frusio e air Otello

gli porse occasione di presentarglisi con una abilissima sua;

che le difficolta si facevano piu scabrose, ne i due nuovi in-

viati avevano in se maggiori probabilita di riuscire di quello

1 Cartas de San Ignacio da Loyola, Madrid, 1874, I, 327. La copia
dove fu pubblicata 11011 ha la data. Ma, come gia notarono gii editor!,

e queste nostre ricerche pienamente confermano, non pote essere scritta

che alia fine di febbraio o ai primi di marzo 1547. II M. Andrea e il

Frusio che di quei mesi serviva al santo Fondatore da secretario e da
li a poco doveva essere surrogate dallo stesso Polanco.

2 La lettera con la quale il Cervini ai 3 febbraio 1547 partecipava
a S. Ignazio di avere trattenuto in Trento il Lainez, fu edita dal Boero

nella Vita del Lainez p. 68.
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ne avesse avute il Polanco. E questa appunto la lettera che

qui segue insieme con la versione italiana.

ill us,

Mi Sciior (>n el S."'"' nra

La suma gracia y amor eterno de Christo nuestro Senor

a Vra. Eccelencia salude y visite siempre con sus sanctissimos

dones y gracias spirituales a maior servicio, alabanca y glo-

ria de la su divina mayestad. A la buena y sancta inten-

cion que V. Ecc. ha mostrado d'esta minima Conpafiia por

medio del R. 1100 cardenal de Burgos, > de la senora dona Leo-

nor Osorio a maior gloria divina, yo manifiestamente conozco

haber mas faltado en lo que puede parecer fuera que dentro

de mi anima
; porque, lo que mas me acusa el sinderesi

della, es por no haber echo primero algun complimento, dando

de mi alguna conveniente razon, por tener yo indignissima-

mente cargo de la tal Conpafiia. Y es mucha verdad que
han seydo dos cosas en causa. La primera por hallarme tan

baxo y tan indigno de escribir a V. Ecc. a
,
la 2a [es]perando

de mes en mes de ymbiar algunos de los nuestros mas ydo-

neos y que mas a niaior gloria divina y al maior servicio

de V. Ecc. a con maior provecho spiritual de las animas se'

pudiesen emplear. Agora seyendo sucedidas algunas cosas sO-

bre uno que pretende por tiempo de seer profeso cori los

nuestros, sentiendo su buen zelo y buenas partes, seyendo

bien regidas y governadas en el Senor nuestro, me he atreyido

a escribir esta, suplicando a V. Ecc. a humillmente por sola

gloria divina, a mi aunque indignissimo y d'esta nueva planta

de los que en una Conpania somos teniendo nos por siervos

fidelissimos, V. Ecc. a
por el su divino amor se digne de dar

grata audiencia y credito cerca nuestras cosas, que a mi se

podrian dar estando a los pies de V. Ecc. a
,
a maestre Andreas

gallo, que esta dara, yendo en aquella simplicitad y humill-

dad, que esta minima Conpania, mas de V. Ecc. a
que nuestra,

pretende. Para tanto nos otros menearnos, quanto V. Ecc. a

juzgara seer maior servicio de Dios nuestro Senor y de
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V. Eec.*, quien por la su infinita y suma bondad a V. Ecc.a

siempre conserve y aumente en su maior alabanc.a y gloria

como yo se lo deseo, y no serd mas que desear en el Senor

nuestro. De Roma, 13 de marco de 1547.

d. V. 8. Ill.
ma

y ecc.ma

huinillimo y perpetuo

Siervo en el Senor firo

IGNATIO L. '

[a tergo] Urns

d mi Senor en el S.w nro

el duque de florencia.

VERSIONS

Mio Siynore nel Siynor Nostro,

La somma grazia e amore etorno di Crist Nostro Signore saluti (.1

visiti sempre V. E. con i suoi santissimi doni e grazie spiritual! a mag-

.gior ser.,vi.Z;i9, lode e gloria della sua divina maesta.

Alia buona e santa iiitenzione che V. E. a maggior gloria di Dio

ha inostratp verso questa minima Compagnia per mezzo del reverendis-

simo cardinal di Burgos e della signora donna Leonora Osorio, io ma-

uifestamente conosco avere mancato piu in cio che puo apparire di fupri

che ne^l* inter-no dell'aiiimo mio. Poiche, cio che piu mi accusa la cp-

scienza,. e di non avere fatto prima d'ora alcun atto di ossequio verso di

y. E., (Jandole qualche conveniente conto di me, siccome colui che in-

degnissiinamente ha il carico della detta Compagnia. Ma due cose, con

tutta verita, ne sono state cagione. La prima fu il trovarmi tanto pic-

colo e tanto indegno di scrivere a V. E.; la seconda perche sperava di

inviare di mese in mese alcuni dei nos.tri piu idpnei i quali con piu

profittp pirituale delle anime si potessero impiegare a maggior gloria

divina ,e al maggior servizio di V. E. Ora, esseiido accadute alcune cps

in,torno ad uno che gia da tempo pretende di essere professo con i no-

stri, e sentendo io il suo buon zelo e le sue buone parti ben ordiiiatc

e goyernate nel Signor nostro, mi sono ardito di scrivere la presente,

1 Solo la soscrijsionc e autografa; la lettera sembra di mano del me-

desimo Polanco entrante allora appunto nell' ufticio di segretario, che

avrebbe continuamente tenuto, sotto i primi due successor! di S. Ignazio,

>sino air.ottobre 1572. Neirestremita della seconda carta, ove e il recapito,

un addetto alia cancelleria del Duca noto, seguendo il computo fioreutino:

J54b' da Roma; dal P. Ignatio de 13 di marzo.
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umilmciitc V. E. per sola gloria divina che, tenendo me,
e indigni.ssiino e di questa nuova pianta, e gli altri che si.m.' in

<|i.i<
i sta Compagnia per fedelissimi scrvi, si degni di dare quella grata

utlienza e quel credito, che potrci avere io medesimo, se fossi a suoi

piedi, a maestro Andrea trance.se. che le porgera la presente con quella

si'mplicita e umilta voluta da questa minima Compagnia, piu di V. E.

rhr nostra.

Per tanto noi ci adopereremo quanto V. E. giudichera essere mag-

giore servizio di Dio nostro Signore e di V. E. Iddio con la sua infi-

nita e somma bonta conservi sempre ed accresca V. E. a sua magg'ior

lode e gloria come io le desidero e non vi sara piu che desiderare nel

Signer nostro. Di Roma 18 di marzo del 1547.

Mentre il Loiola per la prima volta si rivolgeva in qu-jsta

forma al duca Cosimo, Giovanni di Vega tornava a scriver^

4il medesimo in favore della Compagnia e del suo capo, ancor

piii caldamente che non avesse fatto poco piu di tre mesi

innanzi. L'ufficio cadeva a proposito; poiche in quel tempo il

nome del maestro Ignazio non era fuori di Roma cosi univer-

salmente conosciuto
;
come qualche anno di poi, specialmente

dopo il 1550. Anche Toriginale di questa seconda lettera d?l

pio Ambasciatore di Carlo V fu da chi scrive rinvenuto nello

Archivio di Stato in Firenze e, tradotto
;
e di questo t3noro.

Per altre mie lettere che alcune volte ho scritto, e da altre

parti, avra inteso V. E. la grande religiosita e virtu del

maestro Ignazio e della Compagnia del Gesu. E avvenuto

\\n caso di che le dara conto il portatore di questa, che e dello

stesso istituto. Supplico V. E. che gli faccia dare ascolto in

<cio che dicesse abbisognargli grazia e favore. Poiche oltre

all'importare al servizio di Dio, la certifico che, per avere

donna Leonora ed io particolare devozione a questi reverendi

padri Io terro per segnalato benefizio. N. Signore conservi e pro-

.speri la sua persona e il suo stato. Di Roma 12 di marzo 1547 *.

1 Diamo il testo spagnolo dal vol. Medic- 4481.

111. Q Exc.m *S'.
r

For otras cartas inias que alguuas vezes he scripto y de otran partt

tcndra V. Exc. a entendida la gran religion y virtud de M. Ignacio y
<'ouipania del lesus. Ha succodido un caso de que dara cuenta el llevador
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Quest! ufficii raggiunsero il loro scopo che era, non tanto

ottenere favore per quel caso particolare, rimastoci occultor

cui accennano le due lettere, quanto disporre il terreno alia

fondazione. Non si conoscono le prime relazioni che il Frusio^

invio a Roma ragguagliando il Preposito Generate dell'acco-

glienza trovata presso Cosimo. In una pero del 16 aprile gli

scriveva da Firenze : . . . . credo che per lettere mie da due

settimane inanzi la presente, sara la R. V. informata come

il signor Duca, senza voler altra approbatione delle cose della

Compagnia concesse con brievi et rispettate parole che Gie-

rolamo et io ci esercitassimo in opere pie ;
il che habbiama

procurato di fare per tutte le vie che ci sono parse possibili

et convenient! ecc. i
.

Le cose tuttavia andarono fredde e non senza incontrare

gravi ostacoli 2

, finche, giunto nell' estate di quel medesimo

anno il Lainez, omai libero dal Concilio, presero ben altro

aspetto. Con la predicazione da lui fatta in duomo nell'ottava di

S. Giovanni gli riusci guadagnarsi talmente Tanimo del Duca,

della duchessa Leonora e di altri primarii fiorentini che 1'in-

troduzione della Compagnia di Gesu in Firenze, tanto cer-

cata da Ignazio, fu sodamente stabilita, non si pero che prima
del 1551 si riuscisse di recarla ad effetto.

(Testa que es de su profession. Supplico a V. Exc. a mande oyrle y en

lo quo dixere hazerle la merced y favor que se pudiere. Que allende

atravessarsse el servicio de Dios, por tener dona Leonor y yo muy par-

ticular devocion a estos R.^os padres, certifico a V. Exc. a
que lo estimare

por senalada gracia ; cuya vida y estado guarde y prospere N. S. De
Roma XII de marco 1547.

[a tergo]

Al ill. y exc.mo S. 0> '

el a) de V. Excellencia

S.r Duque de Floren.^a Ji r

.an DK VEGA.

a] Precedono la soscrizione quattro parole autografe conie nell' altra'.

dei 20 novembre 1546. Non riuscimmo a leggerle; esse pero non conten-

g'ono altro che qualche formola di conclusiorie.

1 Litterae Quadrimestres in Monum. hist. Soc. le. I, 33.

2 Cf. Op. cit. le lettere del Frusio e dell'Otello pp. 33-44.
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XVI.

Prima di entrare nel campo imaginario della leggenda,

riguardo al famoso Guido conte di Montefeltro, vediamo quel

che ci sia di veramente storico, intorno a questo personag-

gio. E dunque a sapere, che Guido da Montefeltro fu uno

dei piu illustri capitani, ch'ebbero i Ghibellini, del secolo de-

cimoterzo. Secondo il Villani fu il piii sagace e il piu sot-

tile uomo che a quei tempi fosse in Italia 2
. Celebre la rotta

che egli diede il 13 giugno 1275 ai Guelfl e ai Bolognesi presso

il ponte a San Procolo, dove perirono quasi settemila Guelfi e

quattromila furono fatti prigionieri. Dopo altre battaglie e

vittorie, Guido sconfisse nel 1282 Giovanni de Appia, presso

Forli ed occupo la Romagna contra voluntatem Ecclesiae B
.

Poi, riconciliatosi colla Chiesa, fu confinato ad Asti. Eletto

dai Pisani a .loro capo nel 1288, ruppe i confini che avea per
la Ch-iesa, e partissi di Piemonte e venne a Pisa 4

;
e quindi

s'inimic6 novellamente col Papa, il quale scomunico lui e la

sua farniglia e lancio T interdetto contro Pisa. Ma dopo aver

difesa cotesta citta dai Guelfi, racquistate le perdute castella

e messala in grande e buono stato, venne 1'anno 1294 di-

scacciato dalle sue mura. Questa sventura gli torno a salute

1 Vedi quad. 1176 del 17 giugno 1899, pag. 687 e segg.
2 Giov. VILLANI, VII, 80.

MURATORI.. Script. It. Ital., XIV, 1106.
4
VTLLANI, VII, 128.
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deiranima. Poich6 riconciliossi di nuovo colla Chiesa, prima
con Celestino V, e poi con Bonifazio VIII, il quale, assoltola

dalle scomuniche, che aveva incorso, gli scrisse una lettera 1

il 22 novembre 1295, perche aiutasse del suo favore e con-

siglio il Vescovo di Pavia, mandato nelle Romagne a quetare

certi torbidi ivi scoppiati.

Nell'anno seguente, siccome T Emilia ondeggiava ancora

in sobbollimento di parti, Bonifazio ordino, che gli oratori di

tutti gii ordini venissero a lui per trattare d'una solida al-

leanza. A questo scopo scrisse a Guido di Montefeltro, dal cui

comando dipendeva gran parte della provincia, una lettera^

nella quale, accennata la sua intenzione di metter pace nelle^

Romagne, dove per colpa del nemico del genere umano se-

minante zizzania gaerraram turbines et gravia scandals

sant exorta, e dettogli che percio era opportuna la pre-

senza di lui in Roma e degli altri nobili, conchiude : no-

bilitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus, in-

fra Kal. martn proximo futuras, co/npareas personaUter

corani Nobis, ut te ac aliis nobiUbus et personis huiusmodi

in, curia nostra praesentibus, nos per te ac illos de predic-

tarum partmin conditionibm informati, tractare, ordinare,

dlsponere, et proridere possfmus ea, quae ad vestrum et alia-

ram ipsarum partium bona, station, tranqulllitatem et pa-

ce in -ciderintM-s expedire
2

. Dat. apud *S
Y

. Petrum VII. KaL.

febraarii anno II.

Alia voce del Papa ubbidi pronto Guido, e, recatosi in

su' primi del marzo a Roma, oltre il trattare con Bonifazio

degli aftari, per cui era stato chiamato, tratt6 pure d'un al-

tro, che gli stava a cuore, vale a dire di abbandonare il

1 Cf. Meyesti di Bonif. VIII, pag. 288, n. 840 (fol. 202 - V.).
-

Ap. RAYNALD. Annales, a. 1296, n. II, pag. 198. Questa lettera si

trova tra le curiali. L. 2, ep, cur. 1. Scritta ai 26 di gennaio del 1296.

E una Circolare di Bonifazio VIII iiidirizzata a diversi Capi delle Ro-

magne. II Potthast la cita come diretta al solo Malatesta da Verucchio,

ma essa 6 iiidirizzata pure a Guido da Montefeltro, come appare dal Rai-

naldi e dallo stesso BALUZE Miscellan. ediz. Mansi III, 413, citato dat

Potthast.
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inondo e rendersi -religiose, per riparare cosl ai gravi delitti

<;he aveva in sua vita commessi. E che di presenza abbia

trattato questo aftare con Bonifazio, ce ne fa fede indubitata

ia lettera stessa, che il Papa raando per questo al Ministro

<lella provincia francescana delle Marche in Ancona, dopo

che Guido se n'era gia partito da Roma. Infatti, scrive il

Papa: Dilectus fillus nobilis rir Guido Comes Monti-Fel-

//, tarn per .svv'y/s;/////, quam per fide dignas personas, apt>-

n'em votum xuuni. -nob is, pluries intimare curavit, quod ipse

reversus ad cor desiderat et proponit pro diluendix Accent 1^

>-</./x, quibus Deuin et Romanam Ecclesiam matrem suam of-

tendit
;
sab IMif/ioitfx habit-n. fin-ire in Dei servitio dt'cx

N//ON, maxime cum coniugis suae, prout dicitur, volentis vo-

tum emittere perpetuae castitatis, ad hoc accedat assen-

us . E nella fine della stessa afferma d'aver detto a Guido,

meutre si trovava in Roma alia sua presenza, che o abbrac-

classe egli I'ordine di S. Francesco, o quello dei Religiosi

militanti, 1' avrebbe ugualmente aiutato e tanto nell 'uno

quanto nell'altro Ordine avrebbe reso devoto servizio a Dio:

'< Ccterum licet sibi in nosira praesentia comtituto dixcri-

/ittt.x, quod sive in Fratrum Militantium, sive in Minorum Or-

ilinem vellet intrare, opportunam sibi viam et auxilium prae-

beremus etc. *.

In questa lettera il Papa indica minutamente al P. Pro-

Tinciale de
j

Francescani, quello che deve fare per ricevere

nel sacro chiestro Guido, sia riguardo alia .consorte, de-

siderosa anch'essa di far voto di perpetua castita, sia ri-

guardo alia disposizione dei suoi beni mobili e immobili, che

lascia nel mondo : e in fine raccomanda al Provinciale di non

1 Questa lettera di Bonifazio VIII a Guido, veramente bella, poiehe
viviila dall'una partc la conversione sincera di questo famoso guerriero
v. dall'altra la sapic.nza, la prtidenza, e la discrezione mirabile del Papa,
nieriterebbe d'essere qui riportata pi'.r intero; ma, poich6 6 troppo lim^a,
la rimetteremo tra' document! del prcscnte lavoro. La lettera e tratta dal-

TArchivio dei Padri Conventuali in Ancona, che ne conservrano 1'origi-

nale, dal quale 1' illustre WADDING la trascrisse per infiorarne i suoi .In-

nales Minorum, Tom. V, pag. 349.
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fare pressione di sorta suiranimo dell'illustre Conte, lascian-

dolo in perfetta libert& sopra la scelta della Religione, dove

ritirarsi a servir Dio in pace
!

. La data della lettera ponti-

ficia e del 23 agosto 1296 da Anagni.

Guido, che sinceramente era ritornato a Dio e voleva

calcare davvero il vanitoso fasto del mondo, il piii presto

possibile disbrigati i suoi affari, e, celebrato con pompa, se-

condo gli ordini papali
2
,

il divorzio colla moglie, dopo emesso

il voto, si ritiro nel chiostro il 18 dicembre del 1296, a ve-

stirvi I'umile tonaca di San Francesco 3
,
anziche 1'abito pom-

poso dei Religiosi militanti. Ivi meno vita santissima dando

mirabile esempio d'ogni virtu egli, gia vecchio e nobile guer-

1 II TOSTI, raccontata la conversione del terribile .Ghibellino, e il

pio desiderio di lui, esposto con molta umilta al papa Bonifazio, di ren-

dersi o cavaliere di alcun ordine militare, o frate di San Francesco, sog-

giunge che il Papa risposegli, trovarlo aiutatore in tutto, o frate o

cavaliere che volesse essere. Ma poi forse pensando, che a rattenere quei

polsi vi volessero ceppi di buona tempera, voile piuttosto confortarlo al

ruvido sacco di /S. Francesco, che alia spada di cavaliere ( Vita di Bonif^
1. Ill pag. 230). Quest'ultimo periodo, da noi sottolineato, non e giusto;

poiche non concorda con quello, che il Papa scrive al Provinciale delle-

Marche, perche si lasci a Guido pienissima liberta nell'eleg'g'ere piuttosto
1' uno che 1'altro Ordine: De Minorum tamen sibi potius, quam mili-

tantium Ordine per te nolumus suaderi qtiidquam; quia, quamvis Mi-

norum JRegula dignoscatur asperior, personarum tamen conditioni, qua-
litati mentis et aetati, plenius et melius in omnibus et per omnia Integra
libertas condescendet.

* Prius inter ipsum (Guidonem) et eamdem conjugem, ut moris est,

ea solemnitate qua decet, post votum castitatis emissum,-divortio celebrato.

Cosi il Papa nella sua Lettera sopra citata.
3 Cosi il WADDING: Ad XV Kal. Decembris an. 1296 (verba tran-

scribe ex Hieronymo Rubeo gravissimae historiae Ravennatis auctore)-

die Dim Gregorii cognominati Taumaturgi memoriae dicato vir milita-

ribus Imperils, et gloria ubique florentissimus, Ordims Franciscani habi-

tum induit : et quam in omni actione expediti, praestantisque viripersonam

prae se tulerat, earn in tanta morum ac vitae diversitate egregie praestitit .

(Annales Minorum Tom. V pag. 350. Romae 1733}. Quindi sbaglia il la-

cobilli, citato piu sotto, il quale scrive che Guido entro nell'.Ordine Fran-

cescano il 17 d'agosto 1296. Poiche e impossibile che siavi entrato prima-
che il Papa scrivesse al Provinciale delle Marche. E la lettera del Papa
porta la data, come vedemmo, del 23 luglio del!296!... Dunque entrovvi

il 17 di novembre dell 'anno stesso.
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riero, ai suoi confratelli di religione. Da Ancona, ove vestl

1'abito, pass6 quindi ad Assisi, per la perdonanza della Por-

ziuncula, e in questa citta, come asseriscono il Mariano e un

cotal Giacomo di Perugia, che conviveva con Guido, lode-

volmente conversando in profonda umilta e in continua ora-

zione, finl santamente i suoi giorni il 29 settembre, se-

-condo la testimonianza del Rubeus Tertio Kal. Octobrls (anni

MCCXCVIII) Guido Montis-Feltrii Comes... migravit ex

.hac vita, e non, come dice il lacobilli, il 23 di settembre.

Ecco quello che si sa di positivamente storico intorno al

celebre Guido da Montefeltro. Passiamo ora a vedere quel

che ne dicono i poeti, i quali, secondo il Wadding, tanto

sono pw celebri, quanto piu periti nel fingere.

XVII.

Non v' ha dubbio che il primo a metter fuori la leggenda

del mal consiglio, dato da Guido di Montefeltro a Bonifacio

per impadronirsi di Palestrina, fu I'Allighieri, da cui tutti

gli altri, come il Ferreto, il Pipino, il Villani, presero rim-

beccata. Per il che il fondamento di questo fatto non s'ap-

poggia punto a testimonianza di uno scrittore di veduta, n&

di un sincrono che scrive storie, ma a quella d'un poeta,

come Dante, che verseggia a sfogo di vendetta. Probabilmente

la chiamata di Bonifacio e la conseguente andata a Roma di

Ouido, per dargli consigli sulle faccende turbinose della Ro-

magna nel 1296, avra servito di addentellato all' ira dan-

tesca, per architettarvi sopra la fantastica leggenda del fro-

dolento consiglio, che sarebbe stato dato nel 1298. Nei docu-

ment! sincroni finora non si puo trovare altra origine di

questa favola, tanto decantata.

Non fa mestieri che noi citiamo qui le terzine del Poeta
;

:sono gia note a tutti. Riepiloghiamone per6 il senso in prosa.

Guido da Montefeltro (Dante non lo nomina espressamente,
tuttavia da tutto il complesso non sembra ch'e' parli d'altro

personaggio) famoso piu per astuzia che per fortezza ( I'opere
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mie Non furon leonine? ma di colpe ) venuto al termine-

di sua vita si rese francescano. II santo proponimento di mi-

gllor vita gli ando fallito per colpa del Principe de' farisei, Bo-

nifacio VIII. Costui avendo guerra coi Colonnesi, che abitavano-

presso a Laterano, e non potendo vincerli, perch6 rinchiusi

nella munitissima Palestrina, chiese di consiglio Frate Guido,.

a gittare in terra quella rocca. Indugiando per rimorso Guido

a rispondergli, Bonifacio Fincalza e lo stringe, assicurandogli

1'assoluzione di quel peceato, che stava per commettere. Al-

lora Guido esce alia fine nel famoso consiglio, cio6 che promet-

tesse molto, e non adempisse punto il promesso :

Lunga promessa con rattender corto

Ti fara trioufar nell'alto seg'g'io.

(Inf. XXVII-110).

Trovandosi poi Guido in punto di morte, venne San Fran-

cesco a prenderne 1'anima e condurla seco in paradiso. In

quella ecco sopraggiungere un diavolo, che, pretendendo quel-

ranima essere sua
?
e provandolo logicamente, se la porto giii

a Minosse, che la condanno all'ottava bolgia dei frodolentL

Questa storiella si tradisce da se. E un velenoso darda

scoccato contro la memoria di Bonifacio VIII. Lo stesso Poeta

ci fa capire, ch'egli disvela una cosa nascosta, cui i vivi non

conoscevano, poiche raette in bocca a Guido queste parole^,

come preambolo al racconto:

S'io credessi, che mia rispowta fosse

A persona, che mai tornasse al mondo,

Questa fiamma staria senza piu scosse.

Ma perciocche ^iammai di questo fondo

Non torno vivo alcun, s'i' odo il vero,

Senza tema d'infamia ti rispondo.

(Inf. XXVII, 60-66).

Quindi posto cio, e considerando insieme che, qualora

fosse avvenuto tutto che il Poeta racconta, nessuno avrebbe

mai potuto penetrare un mistero di corte di tanto obbrobria

per Tuna parte e per Taltra; e da dedurre senza piu, che
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cotesta storiella fu inventata di pianta dall'Allighieri, quando

nel suo cuore bolliva tremenda 1'ira contro il papa Bonifacio,

cagione primaria, secondo lui, del suo esilio. Tanto piii che

Dante stesso, quando scriveva nel 1298 ',
anno della morte

di Guido, il Trattato IV del suo Convito, non accecato allora

da passione, ma con serenita di giudizio, ci fa saperey che il

nobilisstmo Guido Montefellrano, calando qual buono mari-

na ro, sulla fine di sua giornata, le oele delle mondane ope-

i':iom, se ne ritorno a Dio con tutta soavita e pace, sic-

come a quello porfo, onde I'anima si parti quando venne ad

entrare nel mare di questa vita (Tratt. IV, c. 28).

Onde non basta, come fanno alcuni 2
, per togliere la con-

traddizione tra i due passi, 1'uno del Convito e Paltro della

Comedia, il dire, che nel primo Dante parla da storico, e nel

secondo da poeta: ma bisogna aggiungere che nel secondo

parla si da poeta, ma da poeta, che, per isfogo d'ira, falsifica

la storia a suo capriccio, pur di darla tra capo e collo a Boni-

facio. E quindi si capisce il perch6 nella Divina Comedia non

abbia neppur citato il nome di Guido: probabilmente temendo

non gli si rinfacciasse a buon diritto la contraddizione^ in cui

cadeva. Ne e a dire con lo Scartazzini, che Dante sia venuto

dopo in cognizione del pravo consiglio e della cattiva morte

di Guido, poiche nessuno storico della vita di questo perso-

naggio ne parla punto, ed anzi tutti sono concordi nelFasse-

rire, ch'ei si dipartisse dal mondo santamente, come religioso

esemplarissimo
3

. Dunque dobbiamo conchiudere, che la leg-

1 II FRATICEL.LI dimostra con argomenti irvefrag-abili che il Trat-

tato IV del Convito fu scritto da Dante nell'anno 1298 (Cf. Disaertaasiane

2 Lo Sc'AR'i'AZziNi neila sua Enciclopedici dantesca dice parlando di

Guido: Dante lo menziona pure e con lode Cow. IV, 27,47. Qui egli

parla da filosofo e da storico
; Inf. XXVII e^li parla da cristiano e da

poeta (Vol.. I, pag. 976). Parla si da cristiano, ma poco cristianamente

davvero, inaltrattando cotanto il Padre della cristianita!

3 II lACOBiLLii nella sua Opera de' Santi e de' Beati deU'Umbria, nar-

rando di Guido da Montefcltro, dice: Siccome nel mondo fu guerriero
<-elebre ed illustre, cosi nella Religione vero cavaliere di Cristo e di santa
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genda di Guido nella Comedia e un'invenzione di Dante, e

che il passo medesimo del Convito ci offre un valido argo-

mento per dimostrarne Tassurdita i
.*

Ma v'ha di piii. Palestrina si arrese nel settembre del 1298.

Or nel settembre dello stesso anno Guido trovavasi in Assisi

moribondo, ed ivi il 29 passo di vita. Come dunque avrebbe

egli potato essere in quel tempo sotto le mura di Palestrina,

per esaminarne la fortezza, come narra il Ferreto 2
? Qui pro-

prio il bravo storico si da della zappa in su' piedi, ch'6 una

maraviglia.

Piii ancora. Per ammettere la possibility del perverso con-

siglio di Guido, fa d'uopo supporre che la resa di Palestrina

non 'fosse avvenuta a discrezione del vincitore, ma per patti

fra i Colonnesi e il Papa. Se Palestrina venne a cadere senza

patti fra i due contendenti, il consiglio di Guido lunga pro-

messa con rattender corto (v. 110) non pot6 per certo aver

luogo. Ma veramente non vi fu resa,per patti, ma resa a discre-

zlone. Dunque non pote aver luogo affatto il consiglio di Guido.

Questo sillogisnio tronca di netto il nodo della questione e

inesorabilmente sCaiicella dalle pagine della storia questa schi-

fosa leggenda deirAllighieri. Basta provarne la minore, cio6

che fu resa a discrezione e non a patti. La Cronaca d'Orvieto,

vita e di molto esempip a' ppsteri, e prese 1'abito sacro dei Minori per

majio del Ministro provinciale della Marca in detta citta d'Ancona a di

17 d'agosto 1296. Visye in continua orazione, umilta &t esempio : dopo si

trasferl nella citta d'Assisi, a prender 1'mdulgenza della portiuncula...

Fermatosi nel convento di S. Francesco dentro Assisi, se ne passo al suo

Signore santamente a' 23 settembre 1298 (Cf. REPOSATI, Delia Zecca di

Gubbio e de' Duchi di Urbino. Tom. 1, pag. 86).
1 II celebre storico irlandese LUCA WADDING cosi suggella la leg-

genda dantesca : At domestic! testes, et serii Scriptores, dicentes homi-

nem (Guido da Montefeltro) in sancta humilitate et perpetua oratione re-

liquos vitae dies transegisse, et quam laudabiliter obiisse, praeferendi

sunt Poetarum commentationibus, qui eo sunt celebriores, quo. in fingendo

peritiores (loc. cit. pag/ 351). Ottima osservazione !

2 Adieus igitur Guido... muros et aggeres huiusce Oppidi (Palae-

strinae) undique circumspexit (FERRBTI VINCENT. Historia, ap. Mura-

tdri R. Ital. Script. Tom. IX, pag. 970).
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data dal Garambi al Petrini, ce Tattesta: Dominus lacobus,

De Petrus, Agabitus et Sciarra de Columpna, et Rebelles huic

summo Pontifici rciicnnil fncturi et paritm-i nnnt(1(ifix Do-

mini Papae cum multa reverentia et humilitate magnet,, qui

recepti fuerunt a Romana Curia cum laetitia multa 4
. Ce

Tattesta Paolino di Piero nella sua Cronica airanno 1298 : In

questo tempo e mese di settembre essendo Bonifacio Papa colla

corte in Rieti... Messer lacopo e Messer Piero figliuol di Messer

Gianni dalla Colonna con tutti gli altri Colonnesi vennero alia

misericordia, ai quali il Papa graziosamente e di buon'aria

perdond.

Ma perche, obbiettera qui il lettore, aggiunger fede piutto-

sto a queste due Cronache, ehe a Ferreto da Vicenza 2 ? Noi

rispondiamo in prima, perche il Ferreto (come dice bene

lo stesso Levi) si dimostra apertamente avverso a papa Bo-

nifazio, contro il quale ripete Taccusa dantesca del fraudo-

lento consiglio di Guido da Montefeltro. II ritratto ch'egli ci

fa di questo Pontefice, con colori presi in prestito dall'anti-

chita classica, riesce poi in fondo troppo somigliante ai ti-

ranni lombardi, ai signori di Lombardia, che lo storico aveva

sotto gli occhi 3
. Come dunque aggiustar fede a costui, che

ne sballa tante nella sua Cronica riguardo a Bonifazio ?

In secondo luogo rispondiamo col Tosti, perch6 il racconto

deH'Orvietano e del di Piero 6 confermato da un altro do-

cumento di valore incontestabile. Quando s'agito in Francia,

dinanzi a Clemente V, la causa di Bonifazio, il Cardinale

1 Annales Urbev. in PERTZ, XIX, 271-272.
2 II FERRETO, dopo aver rifiorita la nota leggenda, sulla falsariga

di Dante, dice : Hostibus (i Colonnesi) ergo ad pactionem vocatis re-

staurationis gratiam lanitor caeli est pollicitus. Credentes antem, et falli

non putantes oppidum tarn nobile inimicorum gentibus humiliter tradi-

dere. Unde illud:

Lunga promessa con I'attender corto

Ti fara trionfar neU'alto Seggio.

(Hist. Ferreti Vicent. ap. MURAT. R. It. Tom. IX, pag. 910).
3 GUIDO "Lisvi.' Bonifazio VIII e Firenze, (ArcMvio delta Soc. Rom.

di St. Patria, Vol. V, pag. 426. Roma 1882).
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Francesco Gaetani agli accu^atori, che diceyano non essersL

resi a discrezione, ma a patti e percio Bonifazio avere tra-

dito Palestrina, sbugiardandoli francamente rispose:

Fahum est: quia dum D. Bon. PP. VIII Reate mora-

retur, in Concistorio publico in praesentia Domin-oruni Car-

dinalmm, ac omnium Praelatorum, qui tune erant praesen-

tes in Curia, nee non Domini Principis Tarentini, qui nunc

praesens hie extat, quiqwe posset de praedict.is verum testi-

monium perhibere, ac etiam aliorum Clericorum, et Layco-

rum, praesente ibidem multitudine copiosa, dicti Colump-
nenses ttm-c humiliations spiritwm praetendentes, non insi-

dendo equis, sed pedes (sic) a pprtis Civitatis Reatin. usque
ad praefati Summmi Pontiflcis, tune in trono sedentis... ad

pedes ems h u milHer prowoluti, ipmm Dominum B.perde-
mrfa pedum oscula, ac per verborum expressionem, ex qui-

buvS contriti cordis et humiliati spiritus indicia praeferebant,

veruni cafholicum ac legitimum Papam publice recognove-

runt et profess! sunt; et den-ique snos excessus et oidpas

longe lateque per orbem notorios, tune ibidem, sponte reco-

gnoscentes, et confitente* expresse se digno* poena non gra-

tia, misericordiam sibi fieri non judicJKui humiliter postu-

larunt j
.

Documento e questo di grandissima importanza. Di quanto

afferma il Cardinale Francesco Gaetani non e a dubitare punto.

Poiche egli tocca di cose non avvenute in segreto, ma al co-

spetto di moltitudine immensa; ne da secoli
7
ma da pochi

anni innanzi
;
ed anche i presenti, tra' quali lo stesso Prin-

cipe di Taranto, alia cui testimonianza il Gaetani appella ;

potevano confermarle. Ora il venirsene a piedi gridando mi-

sericordia al Papa era forse nn renders! a patti? Era forse

il rappresentarsi al vittorioso Ponteflce di uomini che ancora

si sorreggevano su le condizioni di alcun trattato, oppure di

disperati d'ogni mezzo di difesa, e commettentisi alia cle-

menza del Papa? Se questo e un renders! a patti, quale sara

la resa a discrezione? E se fu resa a discrezione, ove tro-

1 Vedi il TOSTI. Vita di Bonif. <J)o$umenti. Nota ,$. L. ,VL p. 40$.
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veremo piu il tradimento eonsigliato da Guide? Cosi egre-

giamente confuto il Tosti la leggenda del fraudolento con-

.siglio '.

XVIII.

Dopo cio, con qua! faccia il Gregorovius puo asserire che

il Tosti imprese a spurgare Bonifazio dalia taccia di sper-

giuro, ma non rimd a darne dinioxtrazionc 2 ? La dimo-

strazione del Tosti per ognuno, che non abbia pregiudizii in

capo e capisca il linguaggio della logica, e una dimostrazione

convincentissima e che non ammette replica. Chi poi bra-

masse vedere, come la passione sappia ragionare, legga lo

3cartazzini, che, dopo avere riportate le parole del Villani

e del Pipino, dice: InUeramente d'accordo con Dante (bella

Jbrza, non fa che copiarlo!) e i suoi versi citando racconta

il fatto Ferreto mcentino ; e conchiude la sua nota al Canto

'XXVII, v. 110 dell'Inferno cosi: Atcuni dubitano della ve-

rita storica di quanta qal racconta il Poeta: tale dubbio

c privo di fondamento. Fatto sta che Bonifazio segui il

fraudolento conxiglio! Ma, di grazia, perche malmenar cosi

la povera logica? Qui si tira una conseguenza, che non

ista nelle premesse. Manco male, per rispettarla un poco,

avesse detto (come gli noto acutamente il Sichirollo) : Fatto

xla, c'he Bonifacio s'aftenne a q lies to fraudolento partito
8

l

Ma anco questo e falso di pianta, come piu sopra dimostrammo

a luce di sole. In tutta questa faccenda della presa di Palestrina

da parte di Bonifazio non ci fu la menoma ombra o d' inganno o

di tradimento. Gli inganni e i tradimenti furono sognati sol-

1 Vita di ttonif. VIII. Tom. 2. pag. 404. Note.
* GREGOROVir;*. Storia della citta di Kama. Vol. 5, pag'. 629.

3 Nella 3 a Edizione del suo Commento lo Scartazxini, ricordatosi del-

1'appunto fattogli, inodifico .1'espressione cosi: Alcuni dubitano della

jstoricita di questo racconto. Fatto sta che Bonifazio VIII agl itrecisa-

mente secpndo il fraudolento consiglio . Siano g-razie al cielo, che ora

43 alineno salva la logica. Ma come si salva la storia? Dove son le prove

lel suo asserto? Le aspettiamo.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1178. 12 5 luglio 1899.
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tanto dopo, vale a dire quando i Colonnesi, vedendo che col

loro poco sincere pentimento non aveano ottenuto quel che

speravano, cioe di avere oltre il perdono anche il cardina-

lato e le castella, ritornarono al vomito col ribellarsi, e collo

spargere attorno, che Bonifazio li aveva traditi, che Pale-

strina s'era resa a patti e non a discrezione, che il Papa era

stato uno spergiuro e tante altre infami corbellerie, pullulate

dal loro animo ferocemente arrabbiato.

Lo Scartazzini poi al v. 75, dove si dice che le opere di

Guido non furon leonine, ma di volpe, s'intenerisce tutto pel

povero Montefeltrano e fa questa nota : L'amore che noi

portiamo al sommo Vate non ci pub impedire di osservare

che questo giudizio non e troppo giusto. Le opere di Guido

da Montefeltro furon di volpe si, ma nello stesso tempo an-

che di leone, essendo egli stato imo dei piu valenti guerrieri

del suo tempo. - - Benissimo. L'osservazione 6 giusta. Ma

perche una nota simile non farla pure al v. 85 Lo prin-

cipe de' nuovi Farisei pel povero Bonifacio? Non se la me-

rita questi forse piii che il Montefeltrano? L'imparzialita quindi

del critico Commentatore lascia qui molto a desiderare. La

passione invece purtroppo vi fa capolino.

Tanto piii che lo Scartazzini nella sua terza edizione mo-

stra d'aver letto il Tosti, poiche al v. 70 avverte il lettore

dicendo: Sidle relazioni tra Guido e Bonifacio VIII cfr,

Tosti, Stor. di Bonif. VIII, II, 268 e seg. . Ma allora che

dire di questo Commentatore, il quale poco dopo al v. 85, espo-

nendo il frodolento consiglio di Guido, ardisce soggiungere: II

Betti s'avvisa che tutto cio sia una mera invenzione di Dante
r

il che non sembra in verun modo ammissibile ? Convien dire

1'una delle due. il celebre Commentatore non ha letto la

dissertazione del Tosti, benche Tabbia citata; ovvero, ch'6

piu naturale, non ha badato al valore deirargomentazione.

II supporre ch'egli, per cieco pregiudizio, chiudesse gli oc-

chi in faccia alia verita, sarebbe un fargli grave torto. Ma
come prova egli che Topinione del Betti non sembri in verun

modo ammissibile ? II solo asserirlo, non basta. Quod gratis
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assertfiir, (jrnfis ncf/aliir. Invece e tanto ammissibile, che per-

fino il Muratori ebbe a dire: Probrosi Indus facinori* nar-

rafioiii fifl.i'ttt (idtittifjcrc nemo probus velit, quod coufixere

lion ifiK-ii <',, i nli l
. E il Mansi nelle sue note al Rainaldi

afferma: Quant luxloriam narrant.de illo Ferretus Vicentinus

et F. Pipinus, luutc inter calumnia* reiiciendam censeo 2
.

E tanto ammissibile, che anche il Bianchi e con lui i piu

sensati dantisti dei nostri giorni affermano: Fu una mera

invenzione dei nemici di quel Pontefice, la quale piacque al

Poeta seguitare e comicamente abbellire9 senza troppo cu-

rar&i del rcr/simile 3
.

E tanto ammissibile, che il celebre Prof. Giuseppe Rigu-

tini, accennando alia falsita del consiglio dato da Guido a

Bonifacio, dice che i commentator! non sogliono fare cri-

tica sulla verita ed esattezza dei fatti e dei giudizi storici,

ma solo si dan cura di soggiungere narrazioni, quali che

siano vere o non vere, a illustrazione del testo
4

. Buona

lezione a chi tocca ! . . .

Conchiudiamo. II frodolento consiglio del Montefeltrano

non e storia, ma favola. E un velenoso germoglio spuntato

dalla fungaia ghibellinesca e rinfronzato dall'arte immortale

d'un Poeta fieramente inviperito. Onde il magnanimo Boni-

facio VIII non fu ne traditore, ne seduttore. Dunque ingiu-

stamente viene daH'Allighieri chiamato.nella sua Commedia:

Lo Principe de' nuovi farisei.

(Inf. XXVII. 85).

Riguardo poi alia bellezza artistica di questo episodio, noi

se dall'una parte non oseremmo col Bartolini battezzarlo per

uno forse dei piu belli della divina Commedia 5
;
dall'altra

1 MURATORI. Riv. Ital. Script. Tom. IX, pag. 969. Nota.
2
Ap. RAYNALD. a. 1303, pag. 356.

3 Commento D. Comedia. Firenze. Le Monnier. 1863, pag. 187.
4 Da articolo intitolato : Guido e Buonconte da Montefeltro sul

Fanfulla della Domenica. Roma. An. VI.
5 M. r

BARTOLINI, Studi danteschi. Vol. I, pag. 284.
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pero non lo butteremmo certo a terra, come fa il Palmieri,

dicendo : Per buona sorte questo racconto non si raccomanda

per alcun pregio singolare di lingua e di stile : ma e'piacque-

a Voltaire, che lo voltb in francese
i

. Ambedue quest! giudizii

ci paiono un po' esagerati, specie il secondo. Converra dunque
fame la giusta tara, pigliando una via di mezzo. Certo non.

mancano a questo episodic peregrine bellezze di lingua e di

stile, ma non si che lo si possa dire uno dei piii belli del

sacro Poema. Al quale episodio ben volentieri applichiamo

la bella osservazione, che il Prof. Sichirollo fece su quello

del Re Manfred! : Nello stapendo episodio dantesco (dic'egli)

si deoe separare Vinvenzione dai fatti, e do per amor della

poesia e della storia insieme. La storia lumeggi I'arte col

fatti, col genio I'arte la storia: ma che la storia non si attinga

mal dalla poesia, come da fonte autorevole 2
.

XIX.

Licenziavanio alia stampa questo articolo, ed ecco capi-

tarci alle mani im'opera di polso, uscita pur ora dalla tipo-

grafia deir Hoepli con questo titolo : Da Bonifacio VIII ad

Arrigo VII. II celebre Autore, Isidore Del Lungo, ce la man-

dava gentilmente in regalo. Sopra queste pagine di storia

liorentina abbiamo quindi alia sfuggita gittato uno sguardo,

riserbandoci a miglior tempo il darne un piu adeguato giu-

dizio.

Intanto, come da una parte sentiamo 1'obbligo di grati-

tudine nel rendergliene i nostri piu cordiali ringraziamenti,

dall'altra ci permettera 1'illustre Autore che gli facciamo fran-

1 P. DOMENICO PALMIERI S. I. Commento alia D. Commedia. Vol. I,

pag\ 474. Prato, tip. Giacchetti, 1898.

2 Prof. D. GIACOMO SICHIROLLO. Studi sulla D. Commedia. Rovigo,

Tip. Vianello, 1897. pag\ 76.
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camente una qualche osservazione. Quest'opera, a dire il vero,

si legge con molto piacere, perche ti fa passare innanzi i

piii celebri personaggi della repubblica fiorentina, tratteg-

giandoli si al vivo, che ti pare di vederli e di udirli, e, quasi

senza avvederti, ti trovi trasportato in mezzo al secolo di

Dante. E scritta poi con un tal gusto di lingua toscana, da

farti venire 1'acquolina in bocca, come direbbe la buou'anima

del nostro Cesari.

Una cosa tuttavia ci displace, ed e il vedere che il va-

loroso Autore non abbia tenuto conto della difesa di Boni-

facio VIII, fatta dal celebre Tosti, che pur egli chiama no-

bilisswtti) d'ingegno e di cuore ; degno figliuolo di San Bene-

detto (pag. 5) ;
e quasi che le calzanti dimostrazioni dello

storieo Cassinatese non sieno riuscite a cavar pur un ragno

dal buco, l'A. ritorna a ricantarci le viete bubbole e le rancide

calunnie dei (Ihibellini contro Bonifacio. Ogni pagina quasi

e, per dir cosi, una frecciata contro la veneranda memoria di

si gran Pontetice. Qui si chiama violenlo, la e detto teocrate

mondano, altrove gli si da or del sitHoniaco, or dell'ambi-

zioso a tutto spiano. Citiamone per saggio qualche passo.

/ laceri avanzi, che della Chiesa di Cristo Jia laxciati loro

(cioe ai Papi susseguenti) Yambizione e la sinionia dell
9
in-

felice Bonifacio (pag. 13). Lasciando da Tun de' lati quella

frase assai impropria i laceri avan si.della Chiesa di Cristo

per dinotare il decaduto poter temporale de' Papi, ci fa specie

che l'A. rimetta ancora a galla Tace lisa di simonia contro

Bonifacio, gi& le cento e mille volte sfatata dagli storici piu

accreditati.

Andiamo innanzi. Parlando l'A. del Cardinale Acquasparta,
mandato da Bonifacio VIII per le terre d'Italia a predicarvi

la giustissima crociata contro i ribelli e scismatici Colonna,

osa scrivere queste righe poco decorose e false: N6 meno
scandalosa di questa era stata un' antecedente venuta del-

TAcquasparta fra il 97 e il 98, a mercanteggiare armi e spar-

gere indulgenze nella guerra colonnese intimata dal Principe
de' nuoci Farisei, e nella quale esso 1'Acquasparta era pre-
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posto a risuscitare indegnamente, dopo due secoli, gli entu-

siasmi che nel Concilio di Clermont avevano accompagnata
la parola di Pietro Eremita per le guerre della Croce

(pag. 130). Chi ha letto il nostro antecedente articolo potra

far ragione del valore di questa sfuriata.

Un terzo passo e punto 11. Profferiva (dice il Del Lungo)
il Pontefice al Valois denari, armi proprie e di Carlo II, di-

gnita molte sino a quella suprema dell'Impero orientale, ed

anco dell'occidentale. Lunghe promesse, com'ognun vede, le

quali mostrano Bonifacio non immemore del consiglio di frate

Guido da Montefeltro (pag. 165). Santo cielo! Pare proprio

impossibile, che un uomo di tanto senno e desideroso della

verita, qual e il sig. Commendatore Isidore Del Lungo, possa

ingollarsi cotesta bubbola del frodolento consiglio di frate Gluido

da Montefeltro, germogliata dalla stizza d'un poeta. Bisogna

pur dire che gli scrittori liberal!, in certe materie, bevano

grosso. Saremmo ben fortunati, se il presente nostro articolo

riuscisse a levar di capo all'illustre Commendatore una tale

falsa credenza, discoprendogli di questa verita storica

Provando e riprovando, il dolce aspetto.

(Par. Ill, 3).
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XLIX.

La storia di una madre.

lo appartengo alia tribu del Kumpawat, prese a dire

Giandra Bai, e mi fu padre il ragia di Sanganar, piccola citta

a sette miglia da Jaipur. Mokundas, soprannominato Nahur

Khan, uno dei principi Rahtori fu il fondatore della mia fa-

miglia. Egli viveva al tempo del tiranno Aurangzeb, e da lui

ebbe il titolo di Nahur Khan. Trovandosi Mokundas a Dalhi

rinfaccio un giorno alFimperatore la sua crudelta contro i

propri fratelli ragiput, di che infuriate il tiranno comando che

Mokundas entrasse, alia sua presenza ed inerme, dentro la

gabbia di una tigre, e combattesse a corpo a corpo col fe-

roce animale. Mokundas senza punto temere entro dentro la

gabbia della tigre, e fissandole in faccia due ocehi che Tira

e Toppio avevan fatti rossi e scintillanti, cosl parlo: tigre

del mussulmano, affronta, se ti basta il cuore, la tigre di

Geswant Rao !

Cio detto stette immobile a fissare Tanimale.

La tigre a quella vista insolita e a quello sguardo sicuro

s'intimori, abbass6 la testa e ando a rincantucciarsi nel fondo

deirampia gabbia.

Assalta 1'animale, grido Timperatore.
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Sire, rispose Mokundas, la tigre ha paura di me, ed e

contro il costume del Ragiput assalire un nemico che fugge.

Per tal fatto il tiranno perdono a Mokundas e gli diede il

titolo di Nahur Kkan, o signer della tigre. Mio padre fu,

come ho detto, il signore di Sanganar, e per madre ebbi una

iiglia dei principi di Mewar. lo non nacqui a Sanganar, ma
nel palazzo di Jagmandar nell'isola del lago di Udipur. Cola

io passai i primi anni della mia vita, ed era felica. Gli del

non mi avevano ancora fatto conoscere la sventura. Un

giorno due signori maratti vennero a far visita al signore di

Udipur, e si fermarono con esso noi quasi un mese. Una sera

io tornaya colle figlie del mio signore da una gita sui lago,

quando alia riva trovai il piu giovane dei due ospiti maratti

che mi aspettava. Io era incoronata di fiori, e caiitava colle

mie compagne i cantici d'amore del pastorello di Vrindaban.

Dammi la tua corona, mi disse il giovane maratta : io

me la posero sul cuore, e olezzera come il profumo degli dei.

II giovane si era invaghito di me, ed io a poco a poco

caddi nella rete, che gli dei andavano tessendo contro di me.

10 era nel fiore della eta e inesperta della vita. In me cor-

reva il sangue piu puro dei principi Rahtori, e questi non co-

nobbero mai aitra cosa che battaglie e amori. Io amai 1'ospite

maratta, e diedi il mio consenso a diventar la sua schiava.

In mezzo ai fiori e ai sempre verdi aranceti, o seduti aU'ombra

dei superbi tamarindi parlavamo di amore.

Ma non sempre questo soggetto occupava la nostra mente.

11 giovane mi descriveva spesse fiate a vivi colori le antiche

glorie deirimpero maratta, e la speranza che egli nutriva di

risuscitaiio nella sua persona e di cingere la corona del gran

Sivag'i. e conchiudeva sempre con queste parole che sonavano

come una musica gradita alle mie orecchie : Quando io saro

di nome e di fatto Peshwa dei Maratti, tu sarai regina e madre

di un gran popolo, e una grande nazione s'inchinera a baciare

il loto dei tuoi piedi.

Una sera che da soli in barca andavamo errando qua la

sul lago, io fissai gli occhi nelle pupille di Me mi avven-
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turai a fargli una domanda che mi pungeva da lungo tempo
il cuore.

- Quanti soli, chiesi io, brillauo nella tua casa?
- Due soli, ei mi rispose ;

ma tu fra tutti sarai il su-

premo. E non e detto che le figlie dei Ragiput siiperano in

bellez/a T astro notturno?

- Io dunque saro la tua sposa principale, ripresi io.

- Te Io giuro, grid6 con gran fervore il giovane ;
e se gli

dei mi aiutano, tu sarai non la principale solamente, ma Tunica

mia sehiava.

A queste parole il cuore per gran gioia mi diede un balzo

nel petto, e mi si dischiuse alia vista deH'imaginazione un

sogno di felicita interminabile. bugiardo oceano della vita

umana! Sotto le tue acque in apparenza tranquille, quanti

scogli ti racchiudi nel seno ! Mio padre e il signore di Udipur,

fratello di mia madre, diedero il loro consenso al mio matri-

monio col principe maratta, ed io dinanzi all'altare degli dei

giurai etefna fede a Nana Sahib, figlio adottivo di Bagi Rao,

Peshwa dei Maratti.

- Oh Dio ! dunque Nana Sahib e mio padre ! mormoro

Rama, e per un momento si nascose il volto fra le mani.

Dopo il matrimonio, continue Ciandra Bai, ci fermammo

un paio di mesi a Sanganar, e poi ci mettemmo in viaggio

alia volta di Bithur. Bagi Rao ci avea preceduti di qualche

giorno, oiide io feci 1'ultima parte del viaggio sola con Nana

e qualche servo. A poche miglia da Bithur ci fermammo in

una palazzina appartenente a mio marito, e la Nana Sahib

mi pianto il primo pugnale nel petto.

-
Ciandra, egli mi disse, a Bithur troverai due altre donne

che mi sono mogli. Una di quelle e la ftglia di Bagi Rao, e

ad essa tu ubbidirai come a signora, finch^ gli dei non dispon-

gano altrimenti. Tu sola possiedi il mio cuore, ma finche vive

Bagi Rao, non posso negare alia figlia di lui gli onori di moglie

principale. Al mio signore Bagi Rao io e la mia casa deve

ogni'cosa.
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lo a queste parole svenni e caddi come fulminata. Quando
finalmente ritornai in me, io mi trovai adagiata su un letto

in una sala del palazzo di Bithur, e in mezzo ad un gran nu-

mero di ancelle che prendevano cura di me. Dopo un poco

mi riebbi dal gran colpo patito, ma il mio amore per Nana

Sahib era svanito per sempre. Lo sleale maratta voleva tra-

sformare una nobile ragiaputa, che egli s'era tolta a moglie

principale, in una schiava volgare, e non sapeva che se io

avessi tollerato un tanto affronto Tombra sdegnata del gran
Mokundas avrebbe interrotto il suo sonno di morte, per venire

a rimproverarmi la mia vilta. Io quindi determinai di fuggire

da Nana Sahib e far ritorno alia casa di mio padre.

Un mese solo passai a Bithur, e quella fu per me una

vita d' inferno. La figlia di Bagi Rao si era accorta che io

possedeva il cuore del mio signore, e non potendo essa sfo-

garsi contro Nana, si sveleniva contro di me. Le ingiurie,

grinsulti, gli strapazzi che io soffersi in quel mese superano

ogni credenza. E il vile maratta, per timore di Bagi Rao, non

ardiva frenare quella fiera donna, che a poco a poco ucci-

deva la sua schiava. Finalmente una sera, una mia ancella

mi riferi che la figlia di Bagi Rao aveva preparato il latte

caldo per avvelenarmi. Cio mise il colmo alia misura, e resa

intrepida dalla disperazione, nel colmo della notte fuggii dal

palazzo.

Dinanzi alle sale del harem dormiva uno schiavo
,
che cu-

stodiva il gregge del mio signore. II cigolio della porta che

si apriva lo fe
;

svegliare; onde levatosi rapidamente in piedi

si avanzo verso di me per arrestarmi. Ma io non gliene lasciai

il tempo; che dato subitamente di piglio ad un pesante corno

da caccia che pendeva dal muro, gli menai con esso un tal

colpo sulla testa che lo schiavo tutto intronato cadde senza

dir motto a terra. Discesi rapidamente le scale e mi diressi

verso la porta del palazzo. Questa era chiusa e la sentinella

passeggiava su e giu davanti all'atrio. Io mi guardai d'at-

torno
;
una sola porta era aperta, e vi entrai risolutamente.

Quella porta metteva in un andito che si apriva entro un
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secondo cortile del palazzo. In fondo al cortile vi erano le

stalle, e una di queste era aperta. Alcuni mozzi di stalla dor-

mivano qua e cola gettati sulle loro stuoie, e non si mossero

punto al fruscio delle mie vesti. Dalle finestrelle ad occhi

entrava uri chiaro raggio di lima, che mi fece vedere che la

porta della stalla che metteva al di fuori era chiusa a chiave,

ne vi era speranza di aprirla senza svegliare i servi vicini.

Ma le finestrelle circolari erano aperte, e senza punto indu-

giare spiccai un salto, afferrai un anello di ferro inserito nel

muro vicino alia finestra, sporsi le gambe all'infuori e in un

momento mi trovai sul terreno all'aperto. Attraversai in fretta

il giardino, guadagnai la via pubblica e camminai per quella

tutta la notte.

Alia mattina incontrai un sanyassi che andava al tempio

per sue divozioni. lo gli raccontai la mia storia, e gli pro-

misi di farlo ricco*per sempre, se mi accompagnava e pro-

teggeva nel viaggio fino a Sanganar. II mendicante accetto

la difficile impresa, e dopo corse mille avventure io rientrava

un mese dopo sotto il tetto paterno a Sanganar. Nana Sahib

accortosi della mia fuga monto su tutte le furie, e mi fece

cercare per ogni dove
;
le mie rivali invece toccarono il cielo

col dito, e ringraziarono gli dei che avessero loro risparmiato

un assassinio.

Finalmente, avendo il principe Nana saputo che io mi era

rifugiata presso mio padre, fece infinite pratiche perche gli

venissi restituita. Ma la mia casa si levo tutta a rumore per

difendermi, e il signore di Sanganar mando significando a

Nana, che se egli mi voleva avere doveva dare sicura promessa
di tenermi per moglie principale ; giacche gli aveva dato la

propria figliuola a moglie e signora e non a schiava volgare.

II Maratta lascio questa protesta senza risposta, onde io ri-

masi nella casa paterna. Ma io non era arrivata sola a San-

ganar. Io portava te, o figlio mio, nel mio seno, e il tuo cuore,

a quel tempo, gia palpitava di vita propria vicino al mio.

In cosi dire Ciandra Bai si piego su Rama e gli stampo
un caldo bacio sulla fronte.
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La nobile ragiaputa rimase lunga pezza in silenzio quasi

per pigliar leria a raccontare la mesta storia, e intanto il

giovane poggiando il capo sulle ginocchia della madre andava

esclamando: To dunque sono il figlio di Naua Sahib, e il

mostro di Kanpur e mio padre ! Ed io dovro amare quel-

1'uomo, le cui mani grondano aucora di sangue innocente?

O Dio, quale martirio ! Io non posso amare Nana Sahib. No,

il sangue di Nana Sahib non mi scorre nelle vene! Tu o donna

credevi di sposare il Peshwa dei Maratti, ma inveee sposasti

un demonio uscito dai sette mondi inferior! che prese la carne

e 1'effigie di Nana. Pera, pera il giorno in cui son natal...

Ferma, o Rama, grido la madre in atto solenne, non

maledire il giorno della tua nascita. Non tutti gli d&i ti fu-

rono nemici; un dio buono e a me ignoto ti protesse in modo

meraviglioso fin dai tuoi primi giorni. Odi e stupisei.

II monsone volgeva alia fine quando vent'aim i fa <t& we-

desti la luce nella casa del padre mio^ il ragia di Sang-anar.

10 avea fermato, ove avessi partorito una bambina, di seguire

11 costume dei miei maggiori, e darle morte poiehe ; meglio

era per la figlia della ripudiata andar tosto ad abitare le re-

gioni felici dello swarga
1

;
che vivere nella terra del pianto

amaro. Ma tu fosti il sole che venue a rischiarare ie tenebre

della figlia di Sanganar, e vinto dalla tua bellezza pensai a

risparmiar la tua vita. Gli dei furono invocati sulla tua eulla
;

Rama ti venne dato a protettore e Io Yoski di casa deserisse

il tuo oroscopo. Tu eri bello come il fior di toto quando alza il

capo sulle tranquille acque del lago. Dopo dieci giorni ti fu

dato il nome, e quella sera stessa un messaggero partiva da

Sanganar alia volta di Bithur. Egli recava a Nana Sahib il tuo

oroscopo e una spada, con richiesta che scegliendo-i/uno o

Taltra decidesse del fato della tua vita. Se spezzava la spada,

tu saresti vissuto. se in quella vece distruggeva 1'oroscopo

tu eri dannato a morte. II messaggero tardo a far ritorno un

1

Swarya, noine che la mitologia ragiaputa da al paradiso.
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moso iutero, e durante tutto quel tempo io soffersi uu tormento

d'infcrno. Ogni sera saliva sulla torre del palazzo, e spiando

collo sguardo verso oriente, cercavo del messaggero che doveva

recare a te la vita o la morte. Finalmente dopo una luna in-

tcra, io lo vidi far ritorno, e gli corsi incontro. II servo di-

scese da oavallo, mi adoro colla fronte a terra, indi mi con-

segno un involto che portava i sigilli di Bithur.. Io lo presi

con ansia febbrile, corsi nelle mie stanze e 1'apersi. O Sankra,

dio che conducevi alia guerra i principi Rathori, quale strazio

obbi io a provare in quel momento! Rotti i sigilli, spiegato

Tinvolto, trovai che la spada era intera, e 1'oroscopo era stato

stracciato in minutissimi pezzi. A quella vista caddi colla

faccia boeconi per terra, morsi la polvere, bestemmiai cielo,

terra, animali, uomini e dei, e quivi distesa sul pavimento
continual 'per parecchie ore, a dare in atti, gesti e parole da

demente.

Finalmente a notte alta mi levai e afferrata la spada mi

diressi verso la culla dove tu giacevi. La mia lingua era

muta, ma nelle caverne del mio cuore, dove uinano orecchio

non sente, risuonavano grida e clamori d'inferno. - - Muoia,

diceva na voce interna, muoia il figlio della ripudiata! Uc-

c.idi il figlio del mostro di Bithur! Spegni per sempre il germe
di una rasza maledetta piu colpevole degli stessi Asuras! Non

prendere il lume, affinche il sorriso del pargoletto non arn-

malii ed arresti il tuo braccio vendicatore! Va, cammina ai-

roscuro; la culla dove giace il figlio tuo e la nel cantone della

camera a siriistra, il lieve respiro del bambino ti indichera

dove hai a ferire! Percuoti non una ma cento volte! Muoia il

figlio di Nana Sahib! Muoia!

E fuori di ine per la disperazione penetrai nella stanza,

arrival a tentoni fino al tuo letticciuolo, e levai in alto la

spada per ferire. E intanto tu dormivi il sonno dell'innocenza

e ignoravi che tua madre stessa stava per darti la morte,

carneftce volontario del padre tuo! Ma quando stava per ca-

lare il colpo, una inano robusta mi afferro il braccio e una
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voce a me ben nota tuono come uragano alle mie orec-

chie.

Sciagurata, che fai ? Perche uccidi il figlio innocente ?

Serba quella spada per farle bere il sangue del Maratta tra-

ditore!

La mano e la voce di mio padre ti salvo la vita. II Si-

gnore di Sanganar stava leggendo nella sua camera, e dalla

porta socchiusa mi aveva veduta passare colla spada sguai-

nata, cogli occhi fuori delle orbite, cogli abiti e le trecce scom-

poste, onde temendo male di me segui i miei passi, e arrivo

a tempo per campar te dalla morte. Al rumore improvviso
il tuo sonno venne interrotto, e cominciasti a vagire. Quel

pianto mi disarmo Tanima feroce, e presa da un novello im-

peto di amore materno mi curvai sulla tua culla e ti copersi

di baci.

II giorno dopo arrivava a palazzo un messaggero di Nana

Sahib, e recava il pentimento del mio signore. Alia mia fiera

proposta il figlio di Bagi Rao avea stracciato il tuo oroscopo

e rimandata a me la spada che dovea darti morte; ma poi

la natura oltraggiata parlo al cuore di lui
?
ed egli sped! un se-

condo messaggero ad arrestare la spada del carnefice. Ma se

non era pel signore di Sanganar, il pentimento di Nana Sahib

sarebbe stato inutile, e tu, o figlio, or saresti felice nei campi
beati dello swarga.

- Oh perche il Signor di Sanganar arresto la mano della

morte? sclamo Rama. Ma poi chinato il capo si corresse, e

mormoro' a bassa voce: -- E chi sono io che ardisco censu-

rare i disegni di Dio?
- I terribili dolori e le ambascie da me provate, continuo

Ciandra Bai, passarono dalFanima nel corpo ed io ne caddi

gravemente ammalata. II seno nego di piu darti una goccia

di latte, e la figlia di Rathore dovette far chiamare una nu-

trice mercenaria per allattare il figlio delle sue viscere. Men-

tre io lottava fra la vita e la morte, il signore di Sanganar

fece avvertire Nana Sahib del mio stato ed aggiunse il se-
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guente messaggio : II sole si leva e cala al tramonto, ne

falla mai di compiere 1'usato ufficio. La luna corre 1'arco del

cielo, e ripete infallibilmente ogni mese il suo cammino. II

monsone ritorna ogni anno ad inverdire le arse pianure, e

mantiene la sua parola. Allo stesso modo la parola dei prin-

cipi Rathori non falla mai. Odi, o Nana Sahib, I'annunzio del

signore di Sanganar. Tu ricevesti da lui in dono un fior di

loto la cui fraganza allietava i cieli, e tu gualcitolo sotto i

piedi, lo gettasti a pascolo di una bestia immonda. Ecco la

tua sentenza ! Se riesci a scampare dai fucili del principe di

Sanganar ,
non potrai evitar la sua lancia. Se scampi da que-

sta, perirai sotto il suo pugnale. Se il pugnale non ti torra

la vita, il veleno fara vendetta di Ciandra Bai e del signore

di Sanganar. Questa e la parola del principe Rathore, e la

parola dei discendenti di Mokundas non falla mai.

II vile Maratta udita la minaccia di mio padre temette

per la sua vita e scese a patti. Lunghe e difficili furono le

trattative
;
ma fmalmente venne stabilito che Nana alia morte

della figlia di Bagi Rao riconoscerebbe me per moglie prin-

cipale, e. se quella continuasse sterile, tu saresti dichiarato

suo erede. Intanto, a suggestione di Bagi Rao eri adottato in

figlio dal principe di Dhar, al quale principato io pure ho

dei diritti, avendolo Fimperatore Akber fin da due secoli fa

conferito in feudo perpetuo ad uno dei miei antenati. Final-

mente Nana Sahib si obbligava a pagare ogni anno una

grossa somma di denaro pel mio mantenimento. In tal modo
si fece una mezza pace, e per tuo amore mi rassegnai a vi-

vere. Ma non poteva piu essere la moglie di Nana. Dal giorno
della mia fuga fino ad oggi non ho messo piede in Bithur,
ne forse ve lo mettero mai piu. La figlia di Bagi Rao vive

ancora, e Nana Sahib passa il suo tempo in una mandra di

devadasi. Nei primi anni quando tu vivevi in Dhar sotto la

cura della buona Ciandra, sorella di Nana, io veniva ogni anno

a visitarti, e cola m'ineontrai qualche volta col mio signore;
ma dacche lasciasti Dhar per Kanpur e Gwalior io non lo
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vidi piu, ne di vederlo mi cale punto. lo so che il tristo

uomo piu non ti ama.

Madre e figlio rimasero lunga pezza in silenzio a medi-

tare sul passato e far congetture suirawenire. Primo a rorii-

perlo fu Rama, che commentando le ultime parole della Ma-

dre soggiunse:

Si, Nana Sahib non mi ama piu, e cio per tre ragioni.

Primo perche ho rinunciato, lui ripugnante, al principato di

Dhar
; poi perche non voglio combattere al suo flanco contro

gringlesi, e finalmente perche...
- Perch6 hai abbracciato la religione degii stranieri, con-

chiuse la madre.

E soggiunse : Rama, so tutto. Benche da te lontana io

vegliava sopradi te, come Fuccellino sul nido dei suoi piccini.

Rinunciasti al principato di Dhar e ben facesti. Anand Rao

vive, ed egli e il legittimo successore di Geswant Rao. Che

tu non voglia combattere contro gli Inglesi non mi fa mera-

viglia. Tu parli la loro lingua e sei dotto nelle loro scienze;

di piu, almeno nella Ragiputana, quegli stranieri governano
bene. Cinquant'anni fa la mia patria era un deserto, ed ora

e un giardino, e cio si deve al loro amore di giustizia e alia

loro scienza. Ma perche hai di piu abbracciato la loro reli-

gione ? Quel giorno in cui udii che tu avevi ricevuto il sacra-

mento del Signore Gesu, mi sentii una stretta al cuore. E potra,

dimandai a me stessa, potra il Signore Gesu condurre il figliuol

mio nella beata regione dello swarga? Come potrei io essere

felice in paradiso senza di lui?

- Madre, grido Rama commosso in volto, non temete ! II

Signore Gesu e un Dio grande, potente, signore del cielo e

della terra. Egli sapra condurmi nella terra beata dello swarga,

e cola vivremo felici insieme per tutti gli anni eterni.

-
Figlio, continue Ciandra Bai, tu un giorno amavi quella

signorina inglese, che giace nella stanza vicina. Le hai forse

promesso di sposarla ? Se e cosl mantieni ad ogni costo la tua

parola ! Non seguire i tristi esempii del padre tuo !
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II giovane si commosse grandemente al caldo appello della

mad re, e guardandola in faccia disse: -

Si^nora, a te non

terro nascosto nulla che alberghi nel mio cuore. Un gioruo

io amava ardentemente Maria O'Reilly ;
ma coll'andar del

tempo io mi accorsi che i pensieri della signorina europea

erano lontani dalla terra, e che io non era degno di lei. Allora

io accettai ramore di Padma, la quale Geswant Rao morendo

consegno alia mia protezione. Padma sara mia sposa.

Ciandra Bai riflette un momento, e poi levandosi in piedi

abbraccio ancora una volta Rama, e gli mormoro all'orecchio :

- Sii felice, figlio mio, nel tuo amore, e che il fato che pesa

sulla tua madre abbia a restare sempre lontano da te.

II giorno dopo Rama partiva per Gwalior, se non contento

almeno rassegnato alia volonta di Dio
;
e Ciandra Bai rima-

neva a Bhind con Padma e Maria. In tal modo ella soddisfa-

ceva al suo amore materno di rimanersi quanto piu vicina

poteva al suo Rama, e d'altra parte la presenza di lei in Bhind

poteva giovare alia sicurezza di Padma e Maria, che Rama

partendo aveva raccomandate alia sua cura materna.

Serie XVII, vol. VII, fctsc. 1178. 13 7 lugllo 1899.



L'AMERICANISMO
GIUDICATO DAI VESCOVI DEGLI STATI UNITI

Tra le tante lettere di adesione e di ringraziamento per-

venute al Santo Padre Leone XIII dagli Eccmi Vescovi degli

Stati Uniti in risposta alia recente sua Lettera sull'America-

nismo, 'notevolissima, sotto ogni riguardo, e quella di S. E. Rma

MonsignoreKatzar, Arcivescovo di Milwaukee, e deiVescovi suoi

suffraganei. La pubbliehiamo qui in primo luogo nel suo testo

originate, die merita di essere letto e meditato da tutti, massi-

mamente poi da quegli Americanist!; i quali ripetono tuttodi

che il Santo Padre, eondannando rAmericanismo religioso

degli Americani, non ha fatto altro che condannare i sogni

di un francese.

I. Lettera deirArcivescovo e dei Vescori della Promncia

ecclesiastica di Milwaukee.

Beatissime Pater!

Litteras Apostolicas Sanctitatis Tuae de erroribus, quos nomine

Americanism! designant, eo majore gaudio et gratitudinis affectu re-

cepimns, quo opportunior Sedis lafallibilis sententia nobis videbatur.

Quodsivero usque adhuc praetermisimus, Sanctitati Tuae pectorum
nostrorum sensa manifestare, id profeoto nee pietatis erga Patrem.

defectui nee rei gravissimi momenti negligentiae adscribendum est,

sed nobis potius opinantibus, ab iis, qui ab initio controversiae errores

istos perhorrescebant, responsum non expectari planumque esse, filios

usque pios Patris amantisshni monita jucundo gratoque animo audire

et amplecti.

Nunc vero qutim quidam hoc nostro silentio et nujusmodi omis-

sione abuti et illam sinistro modo interpretari et juxta sua vota ex-

plicare videantur, nostrum esse duximus, responsum baud longius dif-

ferre et Sanctitati Tuae gratias vel maximas et profundissimas agere

pro Epistola vere Apostolica, qua errores, a nostratibus quibusdam
haud alieni, adeo firmiter, quamvis clementer, reprimuntur ;

infalli-

bile magisterium Ecclesiae ejusque Capitis supremi denuo adstruitur;

Traditiones Ecclesiae salubriter sustentantur et definiuntur
; periculo
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innovations feliciter obsistitur et fideles in pura et Integra et avita

fidei professione contirmantur.

Absque ulla igitur auimi haesitatione et mentis reservatione vel

restrictione qualicunque, unanimes declaramus, nos cum filiali obsequio

et plenissimo assensu Litteras Apostolicas de erroribus Americanism!

acceptare et ab initio religiosissime acceptasse.

Congratulantes autem Sanctitati Tuae ex intimis cordibus de pa-

terna et dementi iiidulgentia, qua errores condemnando, errantes ad

rectum sentiendi tramitem revocasti, facere non possumus, quin animi

nostri dolorem et justam indignationem exprimamns quod, inter no-

strates, non pauci et praecipue Ephemeridum Scriptores Catholici adeo

multi inveniuntur, qui quidem errores memoratos se reprobare et re-

jicere affirment, sed ad modum lansenistarum iterum atque iterum

proclamare non haesitent, Americanum vix ullum istas opiniones er-

roneas tenuisse et Sunctam Sedem, falsis nunciis deceptam, aera verbe-

rasse et somnium, ut ita dicamus, persecutam esse.

Quam injuriosus in Sedem Infallibilem et quam alienus a fide

orthodoxa hie modus agendi sit, nullum Catholicum germanum prae-

terire potest, quum istas opiniones erroneas et scriptis et verbis,

etsi forte non semper tarn aperte, inter nos proclamatas esse certo

oonstet et nemo, qui Catholice sentit, negare possitj Ecclesiae magi-

Hterium non sol urn ad veritates revelatas sed etiam ad facta cum

dogmate connexa sese extendere et ipsius esse de sensu obiectivo ali-

cujus doctrinae et de existentia opinionuin falsarum iufallibili sen-

tentia judicare.

Vehementer insuper deploramus quorundam, etiam Catholicorum,

rationem lequendi et scribendi, qua eos, qui errores Americanismi

inter nos extitisse admiserunt et Tuae Sanctitati assensum suum et

gratitudinis animum pro Epistola Apostolica significarunt, tamquam
patriae et institutis Americanis minus amicos traducunt, quamvis
cordato cuique inpromptu manifestumque esse oporteat, Litteras Apo-
stolicas neque Reipublicae Americanae, neque legum nostrarumque in-

stitutionum, neque denique morum aliarumve dotum Americanis

peculiarium censuram ullam continere, sed solummodo de opinionibus
a quibusdam invectis et enunciatis agi, quarum profecto damnatione

nullum dedecus, nulla iniuria nullaque nota quaecunque sive Reipu-
blicae eiusque civibus sive Catholicis in America inuratur.

Contra quos, rem doctrinae Catholicae solius et Ecclesiae dome-

sticam ad civilia trahentes, solemniter declaramus, ob hanc causam,

quod Litteras Apostolicas de erroribus Americanismi opportunas ha-

bemus et gaudenter accipimus et religiose amplectimur; erroresque
dictos juxta mentem Sanctae Sedis, reprobamus, nos patriam nostram

Americanam civesque omnes et Reipublicae felicitatem prosperitatem-

que baud minore pietate et studio amanter prosequi.
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Haec sunt quae Provinciae Milwaukiensis in civitatibus foede-

ratis Americae Septentrionalis pro tempore Ordinarii Sanctitati Tuae

scribere desiderarunt.

Ad pedes Sanctitatis Tuae provoluti pro nobismetipsis et fide-

libus nobis commissis Apostolicam Benedictionem humillime efftagi-

tamus, offerentes filialis nostri amoris et obedientiae vota.

Datum Milwaukiae in festo Pentecostes 1899.

FREDERICUS Xav. KATZER,
Archiep. Milwaukiensis.

IACOBUS SCHWEBACH,
Ep. Crossensis.

SEBASTIAISTUS Q-. MESSMER,
Ep. Sinus Viridis.

FRIDERICUS Eis,
Adm. Apostolicus S. V.

Dioecesis Mariopolitanae et Marquettensis.

II. Lettera del Vescoro di Saint Cloud nel Minnesota.

Saint Cloud Minnesota, die 1. m. Junii 1899.

SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO

LEONI P. P. XIII.

Beatissime Pater !

Jacobo Trobec, Episcopo Sti Olodoaldi in Minnesota, Statuum

Foederatorum Americae Septentrionalis, nee non et Clero suae Dioe-

cesis ante pedes Sanctitatis Yestrae provolutis, liceat quam humillime

gratias referre pro admonitionibus. et consiliis, quae sapientissime in

Litteris De Americanismo
, nuper ad nos dirigere dignata est

Sanctitas Yestra.

Profitemur etiam nostram obedientiam et omnimodam subjectior

nem sub magisterio Sanctitatis Yestrae, quern Deus posuit ducem et

sui ovilis pastorem.

Insuper Deo optimo Maximo gratos exhibemus animos, qui Sancti-

tatem Yestram a summo vitae eripuit discrimine, deprecantes ut Ipse

pro Sua misericordia, diu servare dignetur in Sui gloriam et commissi

gregis salutem.

Sanctitatis Yestrae pedes quam humillime deosculans, permaneo,
sumina qua par est humilitate et devotione.

Sanctitatis Yestrae

submissimus servus

JACOBUS TROBEC

Ep, St. Clodoaldi.



RIVISTA BELLA STAMPA

i.

I MONASTERI DELLE RELIGIOSE IN GERMANIA
DURANTE 1L SECOLO DELLA RlFORMA.

Fin dal 1891, il ch. Prof. Francesco Falk di Magonza, espri-

mendo nel Literariseher Handweiser *
il desiderio che si mettesse

mano a compiere con nuovi lavori alcune gravi lacune che presen-

tano la storia e la letteratura ecclesiastica di Germania, notava fra

le altre cose la mancanza di un quadro sintetico, acconcio a porre

sotto gli occhi del lettore i patimenti gravissimi sofferti durante il

periodo della riforma luterana dalle vergini a Dio consecrate e la

rairabile costanza di una gran parte di loro nel conservarsi fedeli

alia dottrina cattolica ed ai loro voti. Non mancano tuttavia me-

morie particolari di questo o quel monastero e il prof. Falk ne in-

dica parecchie; ad esempio: il libro bellissimo di Suor Charitas

Pirckheimer di Norimberga pubblicato dal Binder, la storia delle

Domenicane di S. Margherita e di S. Agnese di Strasburgo, scritta dal

de Bussiere, le memorie dei monasteri di Diessenhofen e di Einbeck

accennate dal Janssens, ed altri appunti raccolti da altri autori, in

parte svolti a sufficienza, in parte semplici indicazioni letterarie e

bibliografiche a sussidio di chi intenda occuparsene piu di propo-

sito. E par bene che codesta storia generale de' monasteri di reli-

giose in Germania durante quel triste periodo non tardera ad ap-

parire r poichd il medesimo Prof. Falk ne assicura che da lui e da

altri sotto la sua direzione vi si lavora intorno con amore partico-

lare
2

. Intanto daremo qui un cenno di altre due o tre brevi me-

morie, messe in luce su questa materia negli scorsi mesi, ricor-

dando anzitutto il commovente racconto intorno le monache ci-

sterciensi di S. Croce di Kostock nel principato di Mecklenburg,
scritto dal Lesker e pubblicato negli Historisch-politische Blatter di

Monaco 3
.

1 Nn. 523-524, col. 139.
2 Literar. Handtvtiser 1899, nn. 1-2, col. 3.

* LKSKEK B., Das Cistercienser-Nonnenkloster zum hi. Kreuz in Rostock

und die Reformation in Hist. pol. Blatter, 1898, j-p. 826-?4t, 874-884.
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Quel celeberrimo monastero era stato fondato nel 1270 dalla

regina Margherita di Danimarca; arricchito poscia di dcmi e di le-

gati de' pii benefattori, divenne in breve e rimase per lungo corso

di tempo il piu belFornamento della citta, fonte della pubblica be-

neficenza, scuola d'arte e di sapere, giardino olezzante di fiori ver-

gini ed immacolati. Cosi durd nella pace piu bella per quasi tre

secoli, fine alia malaugurata ribellione di Lutero.

II primo veleno della riforma fu inoculate in Rostock nel 1523

dal cappellano della chiesa parrocchiale, certo Maestro Gioacchino

Sltiter. II quale per6 ebbe non poco a combattere eo' suoi prose-

liti, a fin di vincere le ritrosie de' cittadini contro il nuovo van-

gelo; pur finalmente riusci a guadagnare per se il Consiglio di citta,

eke nel 1531 pubblic6 con bando solenne la ribellione, proibendo-

le ceremonie del culto cattolico. I sacerdoti fedeli furono dispersi,,

tolte le loro prebende, dilapidate le chiese e spogliate de' sacri ar-

redi. Le monache tuttavia in que' primi anni non furono turbater

forse per riguardo alle donzelle, di nobili famiglie, che quivi ave-

vano preso il velo. Soltanto le loro rendite furono in parte assot-

tigliate, in parte disperse. Ma le pie religiose, non ostante le stret-

tezze pecuniarie che tosto si fecero sentire, offnrono generosa ospi-

talita presso il monastero al prevosto deila cattedrale Mcolo Erankev

scacciato, perseguitato, privo di tutto
;
ed in mezzo alia comune ro-

vina, pure essendo cessata in ogni altra chiesa Pofficiatura del culto

cattolico, persistettero a celebrarla nella loro.

Un primo tentative diretto di perversione avvenne sole* nella do-

nienica Inbilate del 1532. II Consiglio di citta invio nel monastero

due predicanti, a fine di indurre le monache a rinunziare alia messa.

Ma le furono parole sprecate. Piu tardi, nella domenica di sessa-

gesima 1533 si rivenne alia carica. Racconta il Gryse, discepolo

dello Sliiter e fanatico riformatore, nella vita che scrisse del suo

maestro: II signor Tommaso, gia frate francescano qui in S. Ga-

terina, fu designate predicatore luterano a Santa Croce. Ma le mo-

nache papiste si levarono contro con 1' irnpeto piu violento. Allorcho

quegli nella medesima chiesa di S. Croce comincio il suo sermone

evangelico, le monache divennero terribilmente furiose, come se

avessero in corpo il diavolo anticristo. Cominciarono nel coro a can-

tare e a sonare, per modo che il predicatore ne fu stordito e do-

vette tralasciare la predica. Povere monache! Si difendevano, come

solo potevano.

Nel luglio quattro deputati del Consiglio tornarono a tempestare
le religiose con insistenti minacce per indurle all'apostasia ;

m&
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<]iielle rimasero salde e dichiararono ad una voce che volevano ad

ogni costo perseverare nell'antica fede. Cosi si continu6 in seguito

n piu riprese, con sempre maggiore insistenza, senza tuttavia giun
-

gere mai a smuovere d'un sol punto quelle intrepide donne.

Ma se i predicanti furono ogni volta respinti con iscorno e con-

t'usione, il mouastero dovette sottomettersi necessariamente a prova

ben dura. II Consiglio tolse loro 1'amministrazione di tutti i beni,

nffidandola ad un prevosto luterano, il quale pot& cosi governare

a capriccio le nionache e disporre di ogni lor cosa, specie di quanto

riguardava il culto esterno di S. Croce. Neppur questo valse a smuo-

verle, si che dessero pure un piccolo segno di debolezza. Soprag-

giunsero alcuni anni, non gia di pace, ma di quel po' di sosta che

offdrono provvidenzialmente, prima la guerra con la Danimarca, poi

la vittoria di Carlo Y sulla Lega smalcaldica, per ultimo la pubbli-

cazione fo\VInterim di Ausburgo. Anzi nel 1548, le cirstenciensi

obbero perfino la consolazione di vedersi concesso dal principe un

prete cattolico in sostituzione del defunto prevosto Nicole Franke,

che era stato per si lungo corso di anni la loro guida, il loro so-

stegno, il loro difensore nella professione della fede.

Tale nuovo conforto durO be.n poco. Nel 1551 per ordine del

Consiglio fu- loro strappato il sacerdote cattolico, e posto in suo

luogo qual direttore spirituale del monastero il celebre amieo di

Lutero, Giovanni Drach, detto volgarmente il Draconita. II culto

cattolico fu tosto abolito nella chiesa di S. Croce, e le religiose si

videro costrette ad assistere agli ufficii e alle prediche dell'apostata.

Sei anni interi durd il lavoro settario del Drach, e pur troppo riusci

alia fine nel 1558 a pervertire quattro o cinque monache delle piu

giovani, entrate forse in monastero con la mente oramai turbata

dalle dottrine riformate. Esse accettarono pubblicamente la comu-

nione sotto le due specie dalle mani del Drach, che ne mend gran
trionfo e ne sparse per tutta Germania la notizia in uno scritto da

lui messo a stampa. -

Dio solo sa i patimenti sofferti dalle vittime innocenti. La co-

munita era divisa nella professione della fede, e le poche anziane

che da ben trentacinque anni avevano resistito con si mirabile co-

stanza e che la morte aveva risparmiato. dovettero sottostare alia

prepotenza di un manipolo di giovani sacrileghe, inneggianti alia

loro vittoria. Ma quelle trovarono pure un conforto nella preghiera,

<e di tanto in tanto ne' santi sacramenti che ricevevano di nascosto

<la un qualche prete cattolico, fatto penetrare segretamente nel mo-

nastero con sagace industria. Un ultimo documento del 1562 parla
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ancora dell'invincibile resistenza della superiora Margherita Beselirr

e delle monache piu attempate. Poi non se ne sa piu nulla. Pro-

babilmente 1'una dopo 1'altra morirono, cogliendo in cielo la palma
della loro costanza.

Nel 1573 il monastero di S. Croce fu cangiato in un istituto

luterano di educazione per le giovinette di Rostock. Le monache

pervertite, che oramai avevano tutto in mano, rimasero alia dire-

zione della nuova casa, mantenendo il celibate e dandosi per reli-

giose protestanti col titolo di Conventuali. Oggi ancora dura quel-

1' istituzione, e le Conventuali sono otto di numero, ed abitano il

monastero medesimo, sebbene ciascuna viva quasi da se con ogni

comodita della vita ed abbia un proprio appartamento con parti-

colare giardino a suo diporto.

Le vicende di Rostock si sono ripetute in migliaia e migliaia

di monasteri. Ci furon senza dubbio lacrimevoli cadute
;
ma nel

complesso 1'invitta costanza delle religiose in Germania forma una

splendida pagina nella storia di quelle Chiese, ed e giusto che tale

pagina venga scritta ed altamente predicata a nostra edificazione.

Quel che non ottennero la confisca dei beni, le insidie, il tradimento,

Fabbandono di ogni conforto spirituale, 1'apostolato della perver-

sione continuato per anni ed anni, ottenne la morte; e gran numero

di conventi rimasero cosi spopolati. Molti nondimeno durarono la

prova e si mantennero per lungo corso d'anni, alcuni fino ai giorni

nostri, monumento vivente della fede incrollabile delle vergini spose

di Cristo. JSTelle trepide angoscie della persecuzione fii cura costante

della Chiesa, dei vescovi, dei nunzii pontificii, de' sacerdoti fedeli,

dei zelanti missionarii, I'aiutaiie con ogni mezzo che si avesse alia

mano, in palese od in segreto. Cio ripetono quelle relazioni che di

tanto in tanto si mandavano in Roma a notizia delle torture morali,

sofferte dalle religiose ed a richiesta di caritatevoli provvedimenti.

Una di tali relazioni, che riguarda parecchi monasteri, fu recen-

temente scoperta dal ch. P. Van Ortroy, bollandista, in un documento

delPArchivio secreto vaticano, ed e una memoria inviata a Roma dal

nunzio di Colonia, mons. Erangipani, e scritta con ogni probabilita

nel 1591 l
.

1 Arch, secret. Vat. Miscdl. Ann. X, vol. 89. col titolo : Itesistentia mo-

nialium cathollcarum adversus haercticos ministros. II p. Van Ortroy ha pub-

blicaio qu6t>to prezioso documento con piena illustrazione critica nella

R&m. Quartalschrift fur christl. Alterthumskunde u. Kirchengeschichte, An-

no Xlli (1899), pp. 50-57.
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Anche qui si narrano di predicanti, mandati per pervertire le

religiose e rimasti sempre scornati vergognosamente. Ad Heders-

leben il visitatore apostata voleva per ogni modo consegnare alia

Badessa il libro della riforma. Ma non fu verso
;
ch& quella teneva

le mani coperte e serrate entro la cocolla. Glielo pose sul braccio,

ed ella lo fe' scivolare sul banco.

che; forse e veleno? chiese colui indegnatp.
-

Certo, e veleno dell'tfnima !

Ma leggetelo prima.
- Ne conosco la somma.

Almeno fatelo leggere alle vostre vergini.

Che importa, se gia sanno anch'esse quel che contiene ?

- Come possono saperlo, se da poco e scritto ?

-
Oh, correva gia pel volgo da piu di mezz'anno quel che

andavate meditando !

I predicanti se ne andarono lasciando il libro. Ma la Badessa

lo sped! lor dietro per mano di un servo. Quando il principe seppe

quant'era avvenuto, lodando assai la costanza della Badessa, sclamo :

S'ella fosse uomo, me ne servirei a corte. Ed a proposito di altre

monache del Convento di S. Giacomo, che avevano sostenuto vit-

toriosamente una lunga disputa religiosa, disse: Meine Nonnen
halten sich besser als meine Pfaffen! (Le mie monache si manten-

gono meglio de' miei preti).

Un'altra pure bellissima lettera del medesimo nunzio Frangipani
al Cardinal Montalto, in data di Colonia 12 maggio 1588, fu pub-
blicata in questi giorni da Mons. Ehses nel suo nuovo volume della

Nunziatura di Colonia A
. Ci piace riferirla per intero ad illustrazione

e conferma. del fin qui detto.

Sono molte vergini in duo monasterii Halberstadii et Magde-

burgi, quali desiderano velarsi et coronarsi et non vi e" vescovo per
sodisfar alii lor santi desiderii. Et procurarli da parti remote sa-

rebbe di gran spesa et niolto pericolo al vescovo et alle vergini per
1' insidie di principi protestanti, per li quali andando talvolta alcuno

religioso per consolarle con li santi sacramenti et qualche pia esor-

tatione, bisogna che vi vada in habito dissimolato et molto segre-
tamente. Loro han pregato un abbate Hildesiense, Benedettino, huomo
da bene secondo intendo da persone degne di fede, che voglia aiu-

tarle in questa lor necessita, et lo faria v.olentieri, ma per non haver

1

EHSES, Nuntiaturben'chte aits Deutschland, 1585 (1584)
- 1590. Ersfce

Abtbeilung: Die Kolner Nuntiatur, II. Hiilfte (Paderbon. 1899), p. 146.
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questa facolta vescovale e forzato di lasciarle sconsolate. Hor per-
che il pericolo e grande, et mancando le professe et coronate in

quelli monasterii, tanta maggior licenza sara del principe in occu-

parli et profanarli. Et 1'abbate e vicino alPuno e Faltro monasterio.

Mi e parso di riferir questo pericolo, accioche ponendosi in con-

sideratione a N. Signore si possa impetrar dalla Santa Sede tal fa-

colta al detto abbate, che essendo egli mitrato come intendo, et ben

spesso si vedono siraili abbati privilegiati da quella Santa Sede fin

a confer! r li quattro ordini minori, fara opera molto rilevante per
servitio di Dio et per beneficio et conservatione di quei duo mona-

sterii, dove intendo che si osserva molto bona et stretta disciplina.

ancorche Magdeburg! siano costretto haver un ministro di Satanasso-

che li predica per ordine del principe; ma loro otturano le orec-

chie et leggono cose pie, mentre che egli si affatica. Tengono il

sacratissimo Sacramento di continuo nascosto con lume, qual ogni

di spesso adorano devotamente, dopo che i ministri del principe et

official! da lui constituiti sono partiti et ritirati. Per6 supplico V. S. I.

et R., che le aiuti appresso N. Signore, essendoche quelle benedettfr

anime non desiderano altro che essor perfette spose di Christo.

II Montalto rispose subito il 4 giugno : N. Signore se contenta,

che V. S. possa dare faculta ad uno abbate mitrato, di velare le

monache di Halberstad et di Magdeburg, purche siano cattoliche et

di quella buona et santa vita, che si ricerca.

Qui sull'ultimo, a fine di recare anche noi un modesto tributo

ai documenti gia raccolti e pubblicati, riferiamo il testo di una me-

moria inedita, e di data piu antica, che trovammo nella Biblioteca

Barberiniana. Assai probabilmente essa fu inviata a Roma per infor-

mazione della S. Sede, circa lo stato doloroso dei monasteri di donne

in Germania. Era stesa originariamente sopra un foglio staccato;

ma ora trovasi rilegata in un volume contenente varie lettere di Mas-

similiano Imperatore, del Duca di Baviera, di alcuni Principi elettori

e di altri personaggi, dirette ai Pontefici Pio IY e Pio Y. In capo
al documento, scritto in bellissimo carattere, e stato aggiunta da

altra mano la nota : Oermania 1568. E questo e tutto quel che

possiam dire a notizia della memoria, mancandone ogni altro indizio

per illustrarla criticamente. Ma la natura del documento non sembra.

altro richiedere a conforto della sua veracita.

Rotna, Bibliofecn Barberini.

Ms. se<?nato : XL1II, 188 (verso il fine del volume).

Sotto questo medesimo capo ua una simile uisita ben cir-

conspetta che si haueria da far in alcuni monasteri de Monache y
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<che nel mezzo de gP heretic! si sono conservate catoliche per mera

misericordia et miracolo di Dio benedetto che s' corapiaciuto di

far risplender le gratie sue nel sesso fragile. Di questi monasteri

se ne trouano in Ulma, in Argentina, in Noiburg, nel Bucato di

Sassonia, in quel di Brunsuich, di Brandeburg, et fin in Halsatia

molti et ben numerosi, il mantenioiento de quali, se si deue attri-

buire in parte alcana a ragione humana, ella deriuera da questo,

ch'essendo tali monasteri per il piu di Donne Nobili, hanno rispetto

i Prencipi 6 le Communita a supprimerli per non offendere la No-

-bilta, la quale si allegra d' hauer questi luochi one locare le figliuole

^senza prouisione di dote. GPesempi di costanza che si sono ueduti in

alcuni di questi monasteri sono pieni di meraviglie et degni d'es-

sere registrati nelle scritture sacre. Alcune, costrette da un Principe
<-id interuenire alia predica Luterana, accordarono per consiglio del-

li Badessa d'empirsi le orecchie di cera per non udire le bestemmie

lieretiche, et finita la predioa ricercate di lasciar la religione cato-

iica risposero costantiss. 6 che piu tosto lascieriano la vita. Altre, non

|)otendo hauere altra consolatione spirituale, tenevano il Santiss. Sa-

cramento in luoco occulto, et uenuta la notte si congregauano tutte

mettendolo in uista et adorandolo con continue orationi. Alcune non

potendo pur hauer copia dell'aqua benedetta hanno usato di farlasi

portare in Fiasco, mostrando che fosse vino per ingannar la guar-
<dia posta da gl' heretici a fine di farle maucare d'ogni consolatione

spirituale. Altre desiderose di confessarsi, s' hanno ingegnato di far

uenire un sacerdote in forma di GentiP huomo laico, et passeggiando

per un Chiostro in uista de medasimi guardiani si sono confessate,

et con tali inganni santi sono ite mantenendo uiuo il lurne della

*iera fede et della pieta, onde par bene che meritino che in q.
tj S. u

tempi siano consolate di qualche gratia spirituale.

II.

L'ASTENSIONE POLITIGA DEI CATTOLIGI ITALIANI

SEGONDO IL DEPUTATO MOLMENTI.

Giudichiamo non inutile di dire qui qualche parola sulParti-

colo, che, con questo titolo, Pon. deputato Molmenti pubblicava nella

Nuova Antologia del 16 giugno
l

. Ne discorsero piu o meno lun-

gamente, piu o meno profondamente, piu o meno simpaticamente

quasi tutti i nostri fogli giornalieri: non e per6 da credere che il

Molmenti abbia trovato nulla di recondite. In cosa trita e ritrita,

qual e questa, anche il miglior genio inventive avrebbe dovuto
1 Nuova Antologia, fascicolo 660, pel 16 giugno 1899. Pagg. 725-738.
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fallire. Egli, con parola facile, diede prova di un certo buon vo-

lere riguardo al Pontefice, e fece intendere, tra le linee, che ne-

avrebbe mostrato di piu, se non avesse avuto paura di sentirsi dare

del clericale.

Quindi per mettere, a buoa conto, le mani avanti comincia isso-

fatto da una dichiarazione di liberalismo pieno ed intiero. CM
scrive e schiettamente liberale . Non basta. II Molmenti crede ne-

cessario altresl di gittar subito il suo guanto di sfida nel campo dei

clericali intransigent, cioe a dire, in buon italiano, dei cattolici veri r

che Yogliono sol quello che il Papa vuole e come lo vuole il Papa.
Chi scrive (cosi egli) considera nemici della patria coloro che

anche con il semplice desiderio, ne vorrebbero distruggere P unita,.

pensando a impossibili restaurazioni. Per ciO da ogni liberale Fasten-

sione dalla vita politica dei clericali intransigenti, che vagheggiano
di ridonare Roma al Papa, dovrebbe esser veduta o con soddisfa-

zione o per lo meno con indifferenza . Cosi sino dal bel principio

Ton. Molmenti scopre la contraddizione logica in cui andra poi

avvolgendosi per tutto 1'articolo, del quale, ci perdoni, il difetto

primo e massimo e appunto di logica. Noi rendiamo omaggio al~

Fonesta sua, al bene che in piu d' un'occasione, particolarmente a

Yenezia, fece alia Keligione, col promuovere il catechismo nelle

scuole
; possiamo anche riconoscerlo mosso da eccellenti intenzioni :

ma non possiamo dire che in questo suo articolo ragioni bene.

Giacche condizione essenziale di un buon ragionamento e non con-

traddirsi: or qui da capo a fondo egli si contraddice.

Di fatti, posto il principle ^he noi cattolici papali, ossia, a mode-

suo, noi clericali intransigenti siamo risoluti ad ogni costo a di-

struggere 1' unita della patria, ne tira dapprima la conseguenza, che

ogni buon liberale pari suo, deliberate ad ogni costo a mantenere

1' unita della patria cosi com'e, con Eoma capitale, deve esser con-

tentone che noi ce ne stiatno fuori della politica, astenendoci dal-

1'esercitare in Parlamento il mandate legislative. E fin qui, non

diciamo la verita, ma la logica c'e, perche (sempre nel suo ordine

d'idee) a qual fine ci metteremmo noi dentro la politica, se non per

distruggere quel che loro liberal! vogliono conservare per ogni modo,

unguibus et rostris, n'andasse pure sacrificata anche la liberta, come

proclamava teste in Montecitorio il famoso Grippo ? Or e assai strano

che, con tale persuasione nell'anima, un liberale si faccia poi a scri-

vere tredici fitte pagine della Nuova Antologia, per convincere i

cattolici intransigenti, che fanno male inalissimo astenendosi dal man-

dato politico, e che debbono, senza piu, cominciare a dimenarsi e

tragittarsi per entrare in Montecitorio nel maggior numero possibile.

D'innanzi a tal procedimento un dilemma diviene inevitabile: o
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costui non d buon liberale e contraddice alia sua dichiarazioiie; o

e buon liberale e contraddice alia sua persuasion e. In ogni modo tutto

il suo articolo riesce ad una contraddizione manifesta.

A schermirsi dalla quale, non basta che il Molmenti dica, come

dice infatti : ma io parlo per ver dire, io noto tutti gli aspetti della

questione e la esamino come potrebbe essere considerata da un

cattolico di animo pacato e di mente serena
,
e ne inferisco che

voi cattolici avete tutto 1'interesse per voi, per la religione, per la

moralita, per la Chiesa stessa ed il Papa ad abbandonare Tasten-

sione. Poi io sostengo che i cattolici debbono entrare in Monteci-

torio con un programma largo, il quale tenda soltanto al bene mo-

rale, religioso e sociale della patria, non gia alia restaurazione del

dominio temporale del Papa. No : con tutti questi sforzi non isfug-

gite, ottimo Molmenti, alia contraddizione che vi serra e vi soffoca

da ogni lato, dappoiche a quei cattolici medesimi, dai quali ora mo-

strate d'aspettare il bqne della patria, avete intimato poc'anzi netto

e tondo, senza eufemismo alcuno : io vi considero nemici della patria.

No, ottimo Molmenti : alia contraddizione non vi sottraete, stan-

tech$ voi avete apertamente proclamato che siete schiettamente

liberale e insieme che ogni buon liberale deve confermare quei

cattolici nell'astensione, anziche dissuaderneli
;

e intanto sudate

invece dieci camicie ad incalzarli, a spronarli, a cacciarli per forza

dentro la baraonda di Montecitorio, dove si fa ai pugni ed ai calci

per il bene della patria.

Avete un bel chiedere, caro professore, con soave figura d' insi-

nuazione, perche i cattolici non profittino delle buone disposizioni,

che verso il clero loro mostrano molti uomini autorevoli del laicato

liberale, nella magistratura, negli uffici pubblici e persino nelle due

camere, e perche, attirati da tali disposizioni, non corrano senz'altro

a nominare dei deputati i quali, in Montecitorio, si diano il diver-

timento di persuadere gl' italiani che il Pontefice e chi gli obbedisce

non vogliono in alcun modo il ritorno degli stranieri e 1'antica divi-

sione della patria e inoltre che la parola cattolico non e sinonimo

di antinazi-onale; e per tal metodo vi accrescano il numero ed il

coraggio degli uomini d'ordine, che ora vi sono e non si dichiarano

francamente cattolici, perche temono d'incorrere nella taccia di essere

nemici della patria . Tutte queste belle e soavi cose non valgon piu

nulla, e non bastano queste dolcezze a neutralizzare ramarissimo

fiele di quella prima intimazione : voi che state col Papa siete ne-

mici della patria, ed ogni buon liberale non pu6 mai considerarvi

altrimenti che come tali.

Laonde al Molmenti, che domanda perche i cattolici non profittano

delle religiose disposizioni di molti liberali, cioe dei liberal! piu tern-
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perati, piii moderati, conservator! e uomini d'ordine, ai quali egli

pure appartiene, la risposta del cattolici e questa, facile ed ovvia

e limpida : perche non ci fidiamo, n& ci possiamo fidare di voi, che,

se ci doraandate aiuto, nol fate per altro che per egoismo, perche

affogati sino alia gola, volete che noi corriamo a salvarvi
;
ma poi

salvati che siate dal socialismo, dalla rivolta, dall'anarchia, siete

gia belli e disposti a mandarci via in malo modo, e fors'anche a get-

tarci in un Finalborgo qualsiasi, quali sovvertitori e nemici irrecon-

ciliabili delPunita della Patria.

II Molrnenti non dissimula nemmen questo, poiche si lascia

scappar dalla penna, che quella cortesia e benignita di molti libe-

rali verso il clero, sard opportunita politico, non convincimento,
sara interesse non persuasions. Or appunto per ci6 i cattolici non

ne tengono conto e filano dritti per la loro strada, astenendosi dal

mandate politico, dignitosamente, fieramente, con savia, illuminata

e coscienziosa ubbidienza ai comandi del Papa,, respingendo tenta-

zioni e seduzioni, da qualsiasi parte vengano, ed anche le piu incan-

tevoli profferte di benefizii futuri. Che volete? Di chi vi grida in

faccia: tu mi sei nemico, e come nemico io ti ravviso, e intanto

v'invita ad andar di conserva con lui, voi non potrete mai pensare che

una cosa: egli mi vuole compagno o per nuocere a me o perche io giovi

a lui. E nonostante le piu belle promesse, non gli risponderete che

col motto della diffidenza : Timeo Danaos et dona ferentes. Laonde

e chiaro, che al Molrnenti manco 1'ispirazione giusta del suo tema,

riuscendo allo scopo opposto di quel che intendeva, cioe a confer-

mare nel proposito di astenersi dalle elezioni politiche quei che egli

avrebbe voluto trarro alle urne. A lui, artista di valore e di grido,

falli questa volta 1'arte
;
o piuttosto ne dispiegd troppa, contravve-

nendo al capitale precetto deirarte, che tutto fa nulla si scopre.

Cio non per tanto concediamo agevolmente che parecchie osser-

vazioni da lui fatte e sono baone e partono da UQ cuore sincero e

desideroso del bene. Concediamo che conseguenze disastrose parec-

chie derivano dall'astensione politica dei cattolici, e che il danno di

esse non casca solamente sui liberali ma anche sui cattolici. Tutto

questo non e risaputo soltanto da ora, e Leone XIII il considero

bene quando, dopo mature riflessioni e molte consultazioui, risol-

vette di tener fermo alia proibizione pel concorso dei cattolici nelle

elezioni politiche, nettatnente misurando nelPeccelsa sua mente, la

preponderanza clelle ragioni altissime, che persuadono 1'astensione,

sopra quelle che consiglierebbero il concorso. II Molmenti con tutta

la scuola liberale moderata e conservative, di cosi fatte ragioni al-

tissime fa molto vil mercato, se pur e giunto ad afferrarle od an-

che solo ad intravederle; giacche per lui come per tutta quella
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scuola, nel concorso del cattolici, che d'un tratto di sovvertitori

divengono uomini d'ordine, s'assorama e la restaurazione delFItalia,

o la risurrezione della vita parlamentare, e la soluzione del dis-

sidio tra la Chiesa e lo Stato. E un vero sogno da Eldorado. Ma
in questo sogno va confuso, come bene Hikros notava test& nel

Oittadino di Genova, un episodio col dramma, un corollario col

principio.

peroh mai i liberali non vogliono intendere, che qualche altra

cosa incomparabilmente maggiore, davvero sostanziale, essenziale,

vitale rimane ad eseguirsi in Italia, prima che i cattolici entrino

nella vita politica ? Restituire cioe alia nazione quella coscienza cat-

tolica che essi le hanno violenteniente strappata dal cuore; resti-

tuzione, la quale non al Papa, non all' Episcopato, non ai preti,

non alle associazioni cattoliche, non al cattolico laicato spetta di

fare, ma ad essi, e per essi alia loro rappresentanza ufficiale, che

costituisce 1'oligarchia dominante. Pretendere che i cattolici ven-

gano in Parlamento a corroborarvi contro il socialismo, che mugge
co' suoi fiotti di fuori, e la inontagna, che vi si rovescia sul capo

al di dentro, e ridicolo, quando ci6 da voi si pretenda gratis, senza

dare niun compenso, niuna garanzia, niuna riparazione, pel solo gu-

sto da parte dei cattolici di corroborare il braccio di coloro, che li

hanno schiacciati fin qui e che tengono il fermo proposito di schiac-

ciarli sempre piu violenteniente nell'avvenire. E siccome questa giu-

stissima idea e lucidamente esposta nelParticolo del foglio genovese

teste aecennato, crediamo ben fatto di risparmiarcene una esposi-

zione nostra propria, che verrebbe a dire presso a poco lo stesso.

Giteremo dunque il Cittadino.

II Oittadino dice che il desiderio del Molmenti, che i cattolici

entrino in Parlamento per tutelarvi i diritti manomessi, per soste-

nere le istituzioni, per combattere i socialisti, per far argine all'anar-

chia, per ridare vita alia parte liberale, che affoga nello seandalo, e il

desiderio di un liberale illuminate. E soggiunge poi :

Ma il liberale non e logico quando invocando il sussidio de' cat-

tolici dopo averli descritti come nemici, e averli in sostanza consi-

derati uomini d'ordine, non rivolge prima il suo appello ai suoi amici,

al Governo, al mondo liberale insomma, per chiamaiio positivamente

ad un cambiamento di politica, di legislazione, ch'e tutta opera suaT

opera escogitata, mantenuta contro la Chiesa e i cattolici.

E qui se puo entrare la grande quistione romana, non solu-

bilo con piccoli espedienti; entra in grado maggiore 1'interesse di

quella monarchia e di quelle istituzioni che il Molmenti vorrebbe

sorreggere coll'appoggio de' cattolici. Noi comprendiamo facilmente

1'entrata dei cattolici nella vita pubblica; ma la comprendiamo,
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non negativa, non inutile, non pregiudicata e pregiudizievole al

grande problema del dissidio : la vediamo invece come conseguenza

della pacificazione religiosa, non gia come opportunismo politico,

desiderato piu da' nostri avversari che da noi. Che farebbero i cat-

tolici in Parlamento, se dai liberali fossero considerati come ne-

mici, o come semplici ausiliari numerici nell'ora delle battaglie

parlamentari, quando il Groverno e alle prese co' partiti radicali?

Questo dell'astensione politica, non e il fulcro della questione : e un

episodic, importante se volete, ma secondario : e un corollario, una

conseguenza del dissidio organico. E allora? Allora e necessario che

il problema non si restringa allo scioglimento precario dell'episodio,

ma alia quistione principale, a quella generale tra Stato e Chiesa.

La partecipazione de' cattolici alia vita politica nazionale sara con-

seguenza logica del mutato stato di cose. E chiaro questo ? Noi lo

vediamo chiaro come la luce meridiana. Attualmente potra parere

grande affare il partecipare de' cattolici alle lotte parlamentari ai

fretfcolosi delle due parti: e potrebb'essere anche il cominciamento

del novus ordo, vagheggiato dal Molmenti, solo quando, permesso
dal Papa che ci impose il divieto, fosse il principio di altri fatti

maggiori, che lo seguissero a breve distanza. Ma isolato, sarebbe

sterile, inutile, forse dannoso: dannoso alia causa cattolica, inutile

a quella delle istituzioni, sterile dinanzi al progressivo aumento del-

1'esercito socialista; poiche i cattolici si troverebbero in una posi-

zione falsa dinanzi alia logica giovane e diritta de' socialisti e alia

vecchia procedura de' partiti costituzionali. Sarebbero considerati dai

primi come ruota del carro governativo : dai secondi, quali coper-

chio delle odiosita burocratiche. Mancherebbe loro la liberta e il pre-

stigio dell'indipendenza e della lealta di grande partito nazionale, quale

dovrebbe necessariamente essere un partito politico cattolico. Dunque?

Dunque la vecchia querimonia dell'astensione politica non vuole essere

giudicata con criterii opportunistic! o unilateral!, anche in parte com-

mendevoli, come, per lealta, sono alcuni esposti dal Molmenti
;
ma

deve integrarsi, come n'e porzione infatti, colla grande e piu com-

plessa quistione romana *.

E il sente in verita anche Ton Molmenti; ma ne ha paura. Ha

paura di dire ai suoi, che prima di chiamare i cattolici in Parla-

mento, perche sorreggano la crollante loro baracca, fatta tutta di

contrast! personali, di contraddizioni logiche e di puntelli da legulei,

bisogna sciogliere la questione romana, o piuttosto la questione

della liberta del Papa, dell'indipendenza del Pontefice, regolatore

delle coscienze cattoliche, il quale, come, a detta pur del Molmenti,
tatU anche i liberi pensatori, in ossequio alia liberta delle co-

science, devono ammettere, ha da essere libero ed apparire tale. Questa
1

11 Cittadino di Geneva N. 179 pel 29 giugno 1899.
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questione bisogna scioglierla, prima di pensare alia partecipazione

del cattolici nelle elezioni del deputati; perche non e sciolta an-

eora, e ci6 costituisce 1'impedimento primo e massimo ed insupe-

rabile di quell' intervento politico dei cattolici, tanto bramato dai

moderati che affogano. Non e sciolta : e il Molrnenti 1'ammette im-

plicitamente cercando nell'arbitrate universale del Papa una gua-

rantigia d'ordine morale piu efficace della famosa legge fatta dal

Parlamento, il quale (dice con molta lealta lo stesso on. Molmenti)

pu6 quest'anno abolire od alterare cid ch'erasi sancito 1'anno pre-

cedente
;
laddove il Pontefice deve godere vera e stabile liberta .

Non o sciolta : e il Molmenti Fainmette esplicitamente, dicendo che

con tale arbitrate universale del Papa, la questione romana si stio-

ylierebbe da se quietamente e nobilmente *.

Perche il Molmenti non ha preso con le due rnani questa que-

stione, per districarla coraggiosamente, in quell'unico modo che la

logica ad il buon senso consentono, e non ha spiattellato chiaro ai

suoi amici: sapete? se vogliamo i cattolici con noi in Parlamento

a combattere Vestrema, bisogna che in modo autentico dichiariamo

al Papa che siamo convinti dell' insufficienza delle guarentige vo-

lute dare finora alia sua liberta, e ci mettiam quindi nelle sue mani,
affinche da buon Papa e da buon italiano, da profondo politico e

da sincere patriota quale egli e, suggerisca il mezzo di salvare la

liberta della Chiesa e 1'unita dell' Italia e c'impegniamo ad accet-

tarlo. Allora sara il momento di chiamare in linea di battaglia le forze

cattoliche, le quali fresche e vigorose coopereranno efficacemente al-

1'esecuzione della grande impresa di restaurazione religiosa e so-

ciale, veramente italiana.

Ma il Molmenti sfiora appena la questione con un dito e si ri-

trae subito, come scottato. Entra nei consueti luoghi communi del

temporale che non fu, non e, non sara mai oggetto di fede, dell'as-

surdita di ritornare il poter temporale nella sua forma antica (come
se mai alcuno avesse parlato di forme o antiche o nuove), dell' impossi-
bilita che ritorni una religione di Stato, la quale, rappresenti un'etica

e una politica di Stato intollerante ecc. ecc. Tutte cose che non hanno

punto a vedere colla questione. E cosl il suo articolo, il quale poteva
esser buono, diviene per piu d'un capo biasimevole, e va ad ac-

orescere inutilmente quella catasta di carta, onde il liberalismo ha

mostrato finora soltanto il suo torto e la incapacita sua.

1 Lode all'on. Molmenti d'aver riconosciuto la somma convenienza di

porre il Vicario del Dio della pace a capo dell'arbitrato mternazionale

per la pace dei popoli. Ma come non ha egli visto che gli uomini del suo

cuore, i moderati stessi del Governo lo smentivano fieramente, opponen-
dosi di mani e di piedi pur al semplice intervento del Papa nella confe-

renza dell'Aja?

S.'rie XVII, vol. VII, fasc. 1178. 14 .7 luglte 1899.
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1 . Due nuovi tipi di cannocchiale. 2. II cannocchiale di Galileo, quello di

Keplero e il terrestre. 3. Analisi e confronto del binoccolo col cannoc-

chiale terrestre. 4. II nuovo tipo, con riflessione interna su prismi

Ingrandimento, campo, effetto stereoscopico. 5. Altro tipo : cannoc-

chiale a rilievo; effetto stereoscopico piu pronunciato; aitri vantaggi.

1. Sono omai tre secoli che 1'ottica diede al mondo forse la piu bella

delle sue invenzioni, il cannocchiale, presentandolo fin da principio

in due tipi notevolmente different! tra loro, forniti ciascuno di pregi

incompatibili coi pregi dell'altro, ma insieme affetti di inconvenient!

onde 1'altro e immune; e per quanto gli ottici teoretici e pratici vi

si logorassero attorno, i due tipi rimasero distinti ne poterono indursi

mai a veruna conciliazione.

Primogenito e il cannocchiale ad oculare divergente, inventato nel

1608 da Hans Lippershey in Middelburg, presso di no! piu conosciuto

sotto il nome di cannocchiale di Galileo
; perche Galileo Galilei, che

nel giugno 1609 avendo avuto sentore di quella invenzione, da se

stesso ragionando, secondo ch'egli racconta, ovvero provando e ripro-

vando, com'e piu probabile, lo ritrovo, lo costrui di mano sua in Pa-

dova, lo perfeziono e per una idea geniale rivolgendolo tosto al cielo

lo illustro con le prime scoperte astronomiche dei satelliti di Giove,

delle stelluzze della via Lattea, delle macchie del sole, deile fasi di

Yenere ecc.

A questo tenne dietro poco stante 1' invenzione del cannocchiale

ad oculare convergente, che il Keplero pubblico nel 1611 in Augusta

(Augsburg) fondato su giusti principii diottrici. II primo cannoc-

chiale secondo 1'idea di Keplero fu costruito nel 1613 dal gesuita Cri-

stoforo Scheiner, che se ne valse tosto a proiettare sopra un telaio

e studiare le macchie del sole.

2. II cannocchiale di Galileo dopo pochi anni, riconosciuto disadatto

alle osservazioni astronomiche, tra le altre ragioni perche, non for-

mando immagini reali, non consente 1'uso del reticolo ne misure, do-

vette cedere il campo dell'astronomia a quello di Keplero, che oggi

ancora rimane il tipo di tutti i cannocchiali astronomic!, fino ai gi-

ganteschi refrattori del Merz, del Clarke e del Gautier. Ma il can-

nocchiale di Galileo aveva il pregio incomparabile di fornire le im-

magini diritte, laddove quello di Keplero le rovescia
;

il che se non

reca fastidio all'astronomo, rende per altro inservibile o almeno assai
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incomodo lo strumento a chi non e uso mirare i suoi simili cammi-

nare col capo in giu. Per rimediare a questo difetto il cappuccino

Antonio M. de Rheita (Schyrl) nel 1645 J ebbe la felice idea d' in-

serire poco dinanzi all'oculare di Keplero una coppia di lenti con-

vergenti, che raddrizzano 1'immagine e, se allungano notevolmente

il sistema oculare e con cio tutto il cannocchiale, lo rendono almeno

utile alle osserrazioni terrestri, col vantaggio di ingrandimenti senza

comparazione maggiori che non dia quello di Galileo.

Per gli usi terreni adunque abbiamo due tipi di cannocchiali, no-

tissimi entrambi, oggetti comuni, universali. Qual e il migliore?
-

Se badiamo alia comodita, il cannocchiale olandese o di Galileo, che fin

<ia principio si us6 costruire geminato cioe in forma di binoccolo 2
,
esso

a ragione gode il favore della gente, che se lo metie in saccoccia, a

tracolla, se lo porta a teatro, alia caccia. in viaggio. L'altro per con-

tro, lungo, serio, pesante, costringe allo sforzo sempre molesto di mi-

rare con un occhio solo, non si pud facilmente reggere con una ne

con due mani, vuole un treppiede, insomma fa pagar cari i suoi frutti.

Ma se mettiamo in conto le qualita ottiche, cioe quello che propria-

mente costituisce 1'essenza d'un cannocchiale, la bilancia pare che

accenni a traboccare dalla sua parte.

Se qualcuno de' nostri lettori medita 1'acquisto d'un buon can-

nocchiale ed ha mezx'ora di tempo da seguirci in queste pagine, non

isdegni ponderare con noi un istante le due parti, e poi... decidera

forse per un terzo, nuovo tipo, novissimo, che unisce i pregi di en-

trambi, e che tosto, fatte le debite introduzioni, gli presenteremo.

3. Prima dote del cannocchiale di Galileo e la cortezza. Esso uguaglia

in lunghezza la differenza delle distanze focali dell'obbiettivo e del-

1'oculare; e cosi, fintantoche ci restringiamo a deboli ingrandimenti

di tre o quattro diametri, non raggiunge la meta d'un cannocchiale

frjrrestre ordinario. Ma se gli si domandano piu forti ingrandimenti,

p. es. anche solo di 10 diametri, quel pregio quasi svanisce : in tal

caso esso sarebbe lungo 40 centiin. circa e il terrestre 50.

In secondo luogo la sua struttura e semplicissima, due sole lenti :

epperd piccolo il costo, sempre che si rimanga in quelle modeste

proporzioni. Volendole passare ed avere pure buoni risultati, crescono

a dismisura le difficolta di costruzione e con cio la spesa.

1 Nella sua opera intitolata Oculus Enoch et Eliae Anversa 1645.

I\ri pure compariscono per la prima volta i notni di obbiettivo ed oculare,

ilappoi universalmente accettati.

2 Con pateate del 13 febbraio 1609 gli Stati generali di Olanda con-

cedono airiuveutore Hans Lippershey una pensione annua per avere egli

tffettivamante fornito due strumenti da vederci coi due occhi, come ne era

stato richiesto .
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Ma cid che lo rende piu pregevole ancora si e la grande intensita

luminosa, dovuta essa pure alia semplicita della struttura, che riduce

a poco o nulla 1'assorbimento del raggi che 1'attraversano, e che non
avendo bisogno di diaframmi di verunasorte,lascia libero il varco a tutto

intero il fascio luminoso, che se ne va a riempire la pupilla. Questo
e il valore massimo, 1'ideale, per dir cosi, dell'intensita possibile a

raggiungere in uno strumento ottico : ben inteso per6 che ci conten-

tiamo di tenui ingrandimenti.

Ora ecco il rovescio della medaglia. Primo, 1' illuminazione del

campo visuale i non e uniforme; & massima nel mezzo e va dimi-

nuendo verso 1'orlo, dove forma una zona semiscura che ne' forti in-

grandimenti, come il calcolo dimostra, giunge ad invadere addirittura

tutto il campo. In secondo luogo questo e relativamente assai ristretto;

ristretto cioe in confronto di quello di altri strumenti, in particolare

del cannocchiale terrestre, come or ora vedremo; e a misura che si

rinforza 1' ingrandimento o moltiplicazione dello strumento il campo
si restringe. (V. fig. 4). P. e. mentre con una moltiplicazione di

tre diametri si pud ottenere ancora un campo apparente di 18 (e un

campo reale di 3), portata la moltiplicazione a 10 diametri il campo
apparente si riduce a 11 circa, e il reale a 1; sarebbe come farsi

tanto addosso a un oggetto che 1'occhio non ne abbracci che una mi-

nima parte.

Sicche, a buoni conti, i pregi ottici del cannocchiale di Galileo sono

vincolati ai deboli ingrandimenti di tre o quattro volte al piu. Uscire

di questi limiti e uscire dalla sua natura.

Yenendo ora al cannocchiale terrestre, dichiariamo subito che non

parliamo se non di strumenti costruiti secondo le norme scientifiche e

tecniche, dirette a ottenere quanto consente il tipo dello strumento,
non gia a mero scopo di lucro; cioe, a dirla con termine mercantesco,
intendiamo parlare della fabbricazione seria

,
non della merce d'ap-

parenza.

Inconveniente primo, si pud dire unico, e radice di tutti gli altri
y

e la sua lunghezza, eguale incirca alia sornma delle distanze focali

dell'obbiettivo e dell' oculare. Ducentocinquant' anni vi faticarono

attorno ottici e fisici per accorciarlo; e bisogna dire che non poco

s'ottenne, grazie sovratutto all' inglese Dollond nel secolo scorso, e

al tedesco Fraunhofer nel nostro, nomi celebri e inseparabili dalla

1

Campo (reale} d'un cannocchiale e 1'apertura del cono che ha il ver-

tice nel mezzo dell'obbiettivo (propriamente nel primo punto principale

deirobbiettivo
)
e limita lo spazio visibile attraverso lo strumento ; e negli

strumenti ad immagini reali s'intende la parte visibile con chiarezza uui-

forme, giacche 1'altra parte viene esclasa dai diaframmi. II campo appa-
rente 6 uguale al reale moltiplicato per 1* ingrandimento.
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soluzione pratica dell* importante questione deH'acromatismo. Notiamo

tuttavia che la sola coppia delle lenti di raddrizzamento porta un allun-

gamento di quattro volte la propria lunghezza focale ; sicchd il Fraun-

hofer che reed 1'oculare terrestre a perfezione con una distanza focale di

30 millim. non gli dava meno di 30 centim. di lunghezza. Dappoi con

nuovi sforzi, a costo di difficolta tecniche del tutto sconosciute ai pro-

fani, venne fatto di ridurlo a 10 cm. e piu comunemente a 15 e 20 cm.

Ma in sostanza 1'octilare da s& solo prende gia tali dimension!, che

appena ci rassegneremmo di tollerare in tutto il cannocchiale, volendolo

comodo e maneggevole. Ora la spesa di siffatti oculari perfetti non

$ pagata dal meschino risultato che si otterrebbe adattandolo a un

piccolo obbiettivo
; per 1'opposto essa e largamente compensata di fronte

ai forti ingrandimenti ,
o ci6 che d lo stesso, a grandi distanze focali

dell'obbiettivo
; giacche 1'ingrandimento & misurato appunto dal rap-

porto delle distanze focali dell' obbiettivo e dell'oculare. Per questa

ragione raramente si fabbricano cannocchiali terrestri che ingrandiscano

meno di 12 volte; anzi si parte comunemente da 15 o 18 volte in su.

Quanto poi alia complicazione di struttura & manifesto che il can-

nocchiale terrestre composto di cinque lenti non puo competere con

quello di Galileo, che ne ha due sole.

Ma quanto alia chiarezza, cio& non la nitidezza delle immagini

(che supponiamo perfetta ne' due casi) ma 1'intensita luminosa, questa,

non ostante un poco piu d'assorbimento per effetto delle cinque lenti,

non e minore, anzi in un cannocchiale tipo si puo quasi dire mag-

giore. Infatti, accettiamo come conclusione di calcolo che, in qualunque

cannocchiale, se 1'apertura dell'obbiettivo misurata in millimetri non

e almeno 6 volte maggiore del rapporto d'ingrandimento, vi ha sempre
un getto inutile della chiarezza massima che si potrebbe ottenere.

Quindi un cannocchiale terrestre che ingrandisce 10 volte (e sarebbe

poco, come teste dicevamo) dovrebbe avere un obbiettivo di 60 millim.

almeno d'apertura. Ora ad una lente siffatta, volendola costruire a

modo, non si pud dare una lunghezza focale minore di cinque volte

Papertura cioe 300 millim. Pongasi un oculare di 200 mill., e siamo

al mezzo metro, per lo strumento intero. In tali condizioni avremo

nel campo chiarezza massima e uniforme. Preso un eguale obbiettivo

per un cannocchiale di Galileo, questo darebbe nel centro del campo
la chiarezza massima

;
ma subito partendo dal centro andando all'orlo

diminuirebbe fino a perdersi del tutto. Nel centro e giorno, all'orlo

crepuscolo.

Un'ultima osservazione riguarda 1'ampiezza stessa del campo appa-

rente, il qnale, grazie alia perfezione degli oculari moderni nel cannoc-

chiale terrestre, e stato portato nientemeno che a 30 e 40 gradi, per

qualsivoglia ingrandimento. II che viene a dire che a parita di condi-
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zioni, cioe con eguale ingrandimento, esso $ due, tre, quattro volte

piu esteso che nel cannoochiale di Galileo; qualita che permette di

abbracciare con lo sguardo molto maggior parte dello epazio e di ri-

trovare pift prontamente gli oggetti.

Concludendo adunque, il cannocchiale terrestre non pud sviluppare

pienamente i suoi pregi se non con aperture di 6, 7 centimetri e piu,

che rispondono agl'ingrandimenti di 12 volte almeno e meglio di 15

e oltre. Eppure, ci si dira, le vetrine degli ottici nelle nostre

citta sono popolate di cosiffatti strumenti, che certo non misurano

piii di tre o quattro centim. all'obbiettivo e anche meno, ne sono lunghi

molto piu di 40 cm. o giu di li !

La ragione e semplicissima. Siccome v'ha gente che li compra, cosi

si trovano molti che li vendono, e alcuni che li fabbricano, visto che

< I'articolo e ricercato
;
ma Varticolo, cioe quei poveri tubi chiusi alia

meglio da vetri convessi danno quel che possono, ossia la meta, anzi

la quarta, la nona parte, la venticinquesima anche, della chiarezxa

inassima che corrisponde al tipo di questo cannocchiale. Con ci6 i me-

schinelli non fanno onore alia firma, e vero; ma di chi e la colpa?

D'ordinario la gente, anche le persone colte, poco s'intendono d'ottica :

e un mestiere cieco, dicono, come 1'orologiaio. E tutta geometria, roba

ispida. Questa ragione veramente verrebbe a dire tutto 1'opposto, perche

la geometria e un campo chiaro, dove non si possono fare inganni; ma
di fatto pochi amano entrarci, e dopo i primi studii fatti in collegio,

alia geometria si rinunzia da molti per tutta la vita
;
come altri rinun-

ziano al greco, e non pochi alia logica.

Tornando ora alia mercanzia seria
,
e manifesto che fra gli

ingrandimenti massimi di 3 e 4 volte, forniti dal cannocchiale di Ga-

lileo, a quelli minimi di 12, 15 forniti dal cannocchiale terrestre v*e

una lacuna; gl' ingrandimenti di 6, 7,8 volte incirca, con le relative

ampiezze del campo, mancano. e pure sarebbero cosi comodi nella

pratica !

4. A soddisfare questa mancanza si intrapresero nelle rinomate offi-

cine ottiche dello Zeiss, in Jena, degli studii accurati e sistematici

sotto la direzione del Prof. Abbe. 11 tempo delle scoperte fortuite, se

pure e stato mai, certo ora e passato da un pezzo ;
ne oggi si da alcun

progresso che non sia frutto di riflessione e di studio. Orbene, se quegli

studii non condussero a tale miglioramento dei cannocchiali ordinarii

che pagasse la maggior spesa e il lavoro occorrente, suggerirono pero

una nuova via, di abbandonare cioe le lenti di raddrizzamento dell'ocu-

lare terrestre, tornare all'oculare di Keplero piu semplice, e le imma-

gini rovesciate, che questo fornisce, raddrizzarle mediante la riflessione

sopra certi prismi disposti nell'interno del tubo. L'idea non era nuova,

e, senza saperlo, gli ottici di Jena ritrovarono il procedimento proposto
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gia ed eseguito dal colonnello Porro, piemontese, insigne matematico

ed ottico, che verso la mete di questo secolo aveva fondato in Parigi

10 stabilimento d'ottica rilevato poi dal rinomato Hofmann, suo disce-

polo. Ma per difficolta di esecuzione, come tra poco diremo, egli non

aveva ottenuto risultati guari soddisfacenti.

Senza entrare in una minuta esposizione dei varii processi e com-

binazioni di prismi adoperati come specchi, la figura qui riportata mo-

stra ad evidenza 1'ingegnosa disposizione degli element! ottici dello

strumento. II quale si riduce in sostanza a un cannocchiale di Keplero
11 cui asse e spezzato in tre parti parallele e due perpendicolari me-

diante due prismi di cristallo limpidissimo, rettangoli isosceli disposti

ortogonalmente e con le ipotenuse parallele. Con cio le immagini restano

senz'altro raddrizzate e la lunghezza del cannocchiale e ridotta alia

terza parte di un cannocchiale terrestre della medesima portata ;
anzi

meno ancora che un binoccolo ordinario.

Fig. 1.

La lente superiore a sinistra e 1'obbiettivo. Un raggio centrale entrato

per esso attraversa prima ad angolo retto 1'ipotenusa del primo prisma,
incontra la faccia cateto di sopra con un' incidenza di 45, percio si

riflette totalmente e rimbalza sull'altro cateto con la stessa incidenza
;

questo lo rimanda sul secondo prisma, donde ripetuto il medesimo

giuoco, esce e traversa 1'oculare, forrnato di due lenti connesse, rap-

presentate a destra in basso. Qui si hanno tre lenti e due prismi, in

4

Fig, 2.
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tutto cinque pezzi; nel cannocchiale terrestre cinque lenti
;
sicchS

quanto ad assorbimento di luce siamo pari. Se poi s'aggiunge la per-

fetta limpidita e sqtiisitissima lavorazione li questo nuovo strumento

si pud ben dire senza esagerazione che quanto a perfezione ottica esso

ha sbancato per sempre il cannocchiale di Galileo e i cannocchiali ter-

restri di mezzana grandezza. Tanto piii che associandone due a uso dei

binoccoli s'ottiene un effetto impreveduto, al quale i costruttori stessi

confessano che non pensavano, e nc accresce il pregio. Questo e un

effetto stereoscopico.

Fig. 3.

l

j.2 grand, nat. Ingrarid. 6 volte.

Infatti se i due oculari si trovano alia di stanza delle due pupille

che varia comunemeate da 58 ai 68 inillioi., i due obbiettivi invece

si trovano spostati lateralmente entrambi e i loro assi vengono a tro-

varsi distanti circa da 1 3
j 4

a 2 volte la distanza degli occhi. Percio

rimmagine fornita dall'obbiettivo di sinistra rappresenta 1'oggetto da

un punto di vista a*ssai differente che quello di destra
;
ciascuno

degli occhi non vede che la sua; in una parola si produce il mede-

simo effetto che nello stereoscopio, quel notissimo strumento ove due

iminagini fotografiche del medesimo oggetto, prese da due punti distinti

a distanza incirca eguale a quella degli occhi, e separate da un dia-

framma, vengono osservate contemporaneamente ;
onde gli oggetti,

edifizi, colonnati, boscaglie ecc. appariscono con un distacco sorpren-

dente.

Gli ingrandimenti che si ottengono variano secondo la distanza fo-

cale dell'obbiettivo e se ne fanno da 3, 4 fino a 12 volte il diam. del-

1'oggetto, con un campo reale corrispondente che varia dai 13 a 3

circa e 1'apparente dai 35 ai 40. A mostrare in qual rapporto stiano
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Fig. 4.

tra loro 1'ampiezza del campo
e 1' ingrandimento, mettiamo

qui contro le immagini d'un

^ medesimo oggetto, parte della

3 facciata d'un palazzo, fornite

^ da tre cannocchiali che hanno

^ il medesimo campo apparente
e diversi ingrandimenti. Cio

a
3 che si guadagna per un verso

si perde per un altro : legge

inesorabile di qualunque stru-

mento ottico.

li campo che a parita d'in-

grandimento offrirebbe un bi-

noccolo ordinario e la terza

parte appena. Si pud averne

ideaimmaginando la primadelle
; tre figure qui contro limitata

ad un circolo concentrico con

. diametro eguale alia terza parte

g di quello ivi rappresentato.

& Quanto all'esecuzione mec-

canica, gli oculari median te

una disposizione a cerniera si

possono accostare piu o meno
fino alia distanza esatta delle

pupille. Di piu siccome la di-

stanza della visione distinta pud
essere diversa per i due occhi

di una stessa persona, ne man-

s,-
cano casi di chi e miope dal-

"o 1'occhio destro p. e. e presbite

^ dal sinistro, percio i costruttori

. disposero che il tubo di ciascun

g oculare si possa allungare od

to accorciare indipendentemente
*"

dal 1' altro, e porti una gradua-

zione o altro segno da poter

facilmente ritrovare il punto

giusto, gia una volta determi-

nate.

Una circostanza che alPocchio profano sfuggirebbe iacilmente ^

1'estrema precisione, che si richiede nella levigatezza delle facce spe-
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culari del prismi e il loro aggiustamento a centre. Un menoino di-

fetto in queste condizioni, qui, dov'entra in campo anche la rifles-

sione dei raggi, si moltiplica enormemente e produrrebbe deformazioni

senza confronto piu gravi che negli strumenti puramente diottrici.

Le facce riflettenti sulle quali cadono raggi con 1' incidenza di 45

circa, debbono essere cosi perfette, accostarsi cosi da presso all'idea

d'una superficie matematicamente piana, da non potersi tollerare, spe-

cialmente in vicinanza dell'obbiettivo, una deviazione maggiore di un
i

quarto della lunghezza d'onda, cioe i~oooo di millimetro. E sanno gli

ottici costruttori che tale compito e cosa ben piu scabrosa che la la-

vorazione della superficie sferica d'una lente anche la piu squisita.

Difficolta non Jieve oggi stesso, e insuperabile pel passato, e tro-

vare una materia adatta. So no }ochi anni che a Jena si stabili una

rinomata fonderia di vetri per usi scientifici e dell'ottica in partico-

lare : fabbrica che fornisce vetri normali, cioe di composizione co-

stante, con costanti qualita di trasparenza, densita, dilatazione, indice

di rifrazione, potere dispersive ecc. Ora delle 100 qualita di vetri

destinati all'ottica, due sole poterono essere ammesse al concorso per
la fabbricazione dei prismi sopra descritti, e di queste una ancora

dovette essere scartata.

Non e meraviglia pertanto che il Porro, il quale circa cinquanta

anni fa, aveva avuto 1' idea di questi cannocchiali a prismi e ne aveva

costruiti di fatto, non sia pervenuto a risultati soddisfacenti. L'ottica

di quei tempi non era in grado di vincere le enormi difficolta tecni-

che nascoste in questo genere di strumento. E queste bastano del pari

a giustincarne il prezzo commerciale, non eccessivo in se, ma supe-

riore naturalmente a quello dei binoccoli ordinarii.

Anzi oggi stesso due sole officine, per quanto ci consta, sono riu-

scite a costruire con perfezione il nuovo tipo di binoccoli che abbiamo

presentato ai nostri lettori. Una e la prelodata dello Zeiss a Jena,

che gia da anni aveva acquistata una fama mondiale per gli eccel-

lenti apparecchi ottici fotografici e per la costruzione e perfezionamento

del microscopic. L'altra e la fabbrica del Groerz diBerlino (Friedenau),

rinomatissima anch'essa e forse

nota a piu d'uno dei nostri let-

tori per la specialita degli ob-

biettivi fotografici, cheraggiun-

gono omai la piu alta perfezione.

La disposizione dei binoccoli

del Goerz differisce solo nella

parte meccanica da quello fin

qui descritto. Le fig. 5 e 6 mo-

strano la rotella orizzontale che

/ 2 grand, nat. lug.aad. 3 volte.
serve a regolare la distanza degli
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oculari
,
e due altre vertical! de-

stinate a metterli a segno, cia-

scuno separatamente, caso che

la forza visiva dei due occhi sia

diseguale. Nello spaccato della

fig. 2 e segnato ancora 1'anda-

mento dei raggi entrati per 1'ob-

biettivo.

Per alleggerire lo strumen-

to 1' involucre metallico e tutto

in alluminio, ricoperto di pelle,

e tra pel minor volume e la

maggior perfedone otticasi puo
ben dire che il nuovo binoccolo

ha sbancato 1'antico.

5. II felice effetto di rilievo che prendono le immagini nel binoccolo

finora descritto condusse, com'era naturale, i collaboratori scientific!

dello Zeiss, a volere trarre maggior profitto ancora dalla separazione

degli obbiettivi. Cosi ebbe origine ii cosidetto cannocchiale a rilievo,

o stereoscopico, che quanto al principio era stato ideato e costruito da}-

T Helmoltz, ma fin qui non molto diffuso, altro tipo che differisce al-

quanto dal precedente.

Cio che sovratutto importava ottenere era una grande distansa

degli obbiettivi. Un'altra combinazione di prismi rappresentata nella

fig. 7. permette di allontanarli a piacimento.

/2 grand, nat. Ingrand. 9 volte.

Fig. 7.

Un raggio incontra in sul primo entrare una faccia cateto d'un

prisma (fig. 7), si riflette sull' ipotenusa e ripiegato ad angolo retto

il suo cammino attraversa 1'altro cateto, quindi 1'obbiettivo nella figura

rappresentata di taglio prosegue percorrendo 1'asse principale del tubo
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fino a un sistema di due prismi rettangoli, che per risparmio di as-

sorbimento sono tagliati in un medesimo pezzo di cristallo. Questi,

per via di riflessioni interne sui cateti dell'uno e 1' ipotenusa dell'al-

tro, guidano il raggio all'oculare, I'asse del quale riesce perpendico-
lare a quello dell'obbiettivo e parallelo al prime raggio. entrato.

Fig. 8.

Le faccie del due prismi obbiettivi non si aprono dunque in capo

ai due tubi sulle basi dei cilindri, ma sulla superficie curva dei me-

desimi dalla parte opposta a chi guarda 1'oculare (fig. 8) . I due

cannocchiali gemelli sono imperniati in modo da potersi distendere

1'uno contro 1'altro o piegare fino a divenire quasi paralleli. Con cid

varia a piacimento P intensita dell' effetto plastico, ora piu ora meno

necessario secondo la distanza dell'oggetto. Distesi i due tubi per di-

ritto 1'uno all'altro gli obbiettivi distano di circa 33 centimentri cio$

cinque volte la distanza delle pupille, e allora e mirabile a vedere il

distacco che prendono anche le spiagge piu lontane, i dorsi dei monti,
le rupi, i burroni, le torri dei castelli, 1'alberatura delle navi ecc.

Altro uso nuovo e curiosissimo e di potere osservare stando la per-

sona nascosta per es. dietro un albero, che i due obbiettivi sbucano

fuori da' lati
; oppure di sotto un muro o una siepe ripiegando i tubi

1 Dobbiamo un sincere ringraziamento alle riputate Case Zeiss e Goerz,
che gentilmente ci fornirono le illustrazioni e gli schiarimenti opportuni.

I
>j r maggiori dichiarazioni e particolari si pud consultare tm'mteressante

conferenza del D.' Czapski, della casa Zeiss, su quest'argomento.
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in alto (fig. 9) ovvero anche di mezzo a una calca donde le teste e le

tube del vicini impediscono a qualche Zaccheo di vedere Porizzonte.

Fig. 9.

Questo ingegnoso strumento costruito anch'esso in alluminio non

pesa che 610 grammi con 1' ingrandimento di 8 diam. e un campo
reale di 4 36' e costa 180 marchi. Si fa anche con ingr. 10 e campo
naturalmente alquanto minore.

Un progresso cosi insigne nell'ottica e cosa rara. L'abbiamo percio

voluto segnalare ai lettori che s' interessano, e che viaggiando vogliono

pagarsi il piacere di accostarsi al paesaggio, ai monumenti, e gustare

come da vicino le bellezze dell'arte e della natura.



CRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 23 giugno - 6 luglio 1899.

I.

COSE ROMANS

1. La medaglia commemorativa del 22 anno di pontificate di Leone XIIL

2. Important! restauri in quest'anno a S. Maria Maggiore. 3. Espo-
sizione agraria a villa Borghese. 4. I cattolici nelle elezioni ammi-
nistrative di Roma, il 25 giugno. 5. II Concilio americano e le colonie

spagnuole ed americane di Roma; una mentita al New York Herald.

6. Le Suore Francescane Missionarie di Maria e la nuova cbiesa di

S. Elena. 7. Morte del Card. Schonlorn, sua speciale relazione col

Card. Pecci. 8. Decreti delle Congregazioni romane (proibizione di

alcuni fogli con indulgenze apocrife.) 9. Vescovi nominati nel Cbn-

cistoro del 22 giugno. 10. Vescovi nominati per Breve. 11. Morte

del Conte Fr. Vespignani.

1. La medaglia commemorativa pel 22 anno di pontificato di

Leone XIII, quest'anno rappresenta nel diritto la figura di Sua San-

lita colla scritta : Leo XIII Pont. Max. An. XXII; nel rovescio il sog-

getto e la canonizzazione di S. Pietro Fourier e di S. Antonio M. Zac-

caria, canonizzazione fatta nel 1897. L'iscrizione e: A. M. Zaccaria.

P. Fourier inter SS. coelites consecratis. A. MDCCCXCVII. L'incisore

della medaglia e il Cav. Francesco Bianchi. Di tali medaglie, solite a

distribuirsi ogni anno nella solennita di S. Pietro, si fanno tre esem-

plari : d'oro, d'argento e di bronzo.

2. Yarii ed importanti lavori si sono eseguiti quest'anno nella basi-

lica di S. Maria Maggiore; ed e bene che qui ne resti una memoria.

II primo e il restauro dell'altare papale, detto del Presepio. II secondo

lavoro consistito in riparazioni dell'urna artistica d'argento, dentro

cui e conservata la S. Culla. Si e riparato all'inconveniente dell'umi-

dita interna, a cui soggiaceva la reliquia, con inettere la cella interna

dell'urna in una continua ventilazione, e si e interamente rifatto lo

sportello che chiude 1'urna, rispettandosi scrupolosamente il disegno

dell'antico, fatto gia dall'architetto Yirginio Yespignani. II Capitolo di

S. Maria Maggiore affido il lavoro all'architetto Comm. Francesco Azzurri.

Questi, sostitui allo sportello di legno con intagli dorati uno di bronzo

dorato con ornati a cesello. Un Rettore d'uno de' piu grandi Seminarii



CRONACA CONTEMPORANEA '2'2l\

di Francia, Mons. Giulio Durand, saputo cio, voile contribuire alle dette

riparazioni ;
ed il suo nome ora figura inciso tra gli ornati dello spor-

tello insieme col suo stemma. Ecco una delle scritte : MDCCCIIC. Tuus

sum ego. Julius Durand Sac. Salvum me fac. II terzo lavoro, eseguito

dall'amministrazione de' palazzi apostolic! e parimente affidato all'Az-

zurri, e stato il restauro del soffitto. II lavoro aveva per iscopo di ripa-

rare i danni cagionati dal tempo e dalle infiltrazioni della pioggia nelle

armature che sorreggono il tetto della navata maggiore della basilica

Liberiana. La difficolta consisteva nelPeseguire quei lavori senza in-

gombrare le navate e senza atterrare il magnifico lacunare del soffitto,

opera del Sangallo, e tuttora risplendente, quale primizia del nuovo

mondo alia Vergine Madre di Dio, dell'oro che Cristoforo Colombo invio

dall'America. Con somma perizia 1'architetto comm. Azzurri ha fatto

riparare e, dove occorreva, rinnovare 42 armature del tetto, provve-

dendo cosi alia solidita di tutto il sacro edifizio. II lavoro e stato ese-

guito in modo, per cosi dire, invisibile; essendo rimasta la basilica

sempre libera da qualunque imbarazzo di congegni, i quali erano assi-

curati al soffitto stesso.

3 Dal 27 maggio al 25 giugno e stata fatta in Roma nella prin-

oipesca villa Borghese un'esposizione agraria. All'estremita del viale

centrale era eretto il padiglione per 1'apertura, sormontato dalla statua

di Roma. Dinanzi all'edifizio della scuola popolare si leggeva il motto

del Baccelli sopra uno stendardo sventolante : Torniamo al lavoro! Inna-

moriamo de' campi le generaxioni novelle! II 27 se ne fece 1'apertura

con Pintervento del Re, dinanzi a cui il Comm. Tenerani, presidente

del Comizio agrario, recitd un discorso. Le macchine e tutti gli attrezzi

ed amminicoli agrarii erano sparsi sulle immense distese de' campi della

villa : macchine ed attrezzi che sotto la mano dell'uomo preparano, tra-

sformano il terreno e ne rendono utili i prodotti. All'esposizione con-

corsero anche la Germania, rAustria, la Francia e I'America. All'appello

del Comizio romano, disse il Tenerani, risposero451 espositori, dei quali

145 rappresentano la produzione del suolo fino alle concimazioni. Tutta

la parte didattica deli'insegnamento agrario elementare era compreso
neU'edificio modello della scuola elementare rurale eretto dall'onor. mi-

nistro della pubblica istruzione, mentre nel padiglione dell'inaugurazione
erano raccolte le opere di altri 25 espositori, rappresentanti istituzioni

agrarie d'insegnamento. La meccanica agraria ebbe 148 concorrenti,

80 la floricoltura e le arti affini al giardinaggio, 53 le diverse classi di

unimali. E piu di quanto il Comizio Agrario poteva legittimamente

Kperare. La parte piu importante di questa Esposizione era rappresen-
tata da carte topografiche indicanti i lavori di bonificazione agraria nel

territorio che circonda Roma
;
talche ognuno poteva vedere co' propri

occhi che tutto si pud ottenere, se alia solerzia intelligente non manchi il



224 CRONACA

capitale. La mostra era divisa in 14 class! : prodotti del suolo a cui

presero parte 20 concorrenti
;
mostra enotogica od esposizione de' vini,

di cui molti espositori del Lazio e dell'Umbria; mostra d'olio e degli

oleificii; bachicoltura ; mostra del eoncimi e delle sostanxe insetticide?

istruzione agraria, economia rurale ed igiene; mostra di floricoltura, orti-

coltura e frutticoltura ; mostra di meccanica agraria, a cui concorsero

141 espositori di macchine agrarie anche forestieri
;
mostra del bestiame

bovino e cavallino ; degli animali da cortile, eccetera. Una delle cose piu

attraenti era un modello di scuola elementare col fabbricato necessario

per lo insegnamento, per la abitazione del maestro, per la palestra per la

ginnastica, per la camera dei bagni ed il campicello con gli annessi op-

portuni, come 1'apiario, il gallinaio, la capanna che serve da ripostiglio

agli attrezzi, il tepidario per le piante, eccetera.

4. II 25 giugno vi furono in Roma le elezioni comunali per la rin-

novazione dei 40 Consiglieri sugli 80, di cui e composto il Consiglio

di Roma. La lotta era tra cattolici e liberali. 1 cattolici erano uniti e

compatti, non aventi che una sola lista di 20 nomi, approvati dall' TJnione

romana presieduta dal Conte Santucci; i liberali erano suddivisi, al

solito, in molti altri partiti e in ispecie due : i cosi detti conservatori

(del liberalismo, s'intende) ed i socialistic che vogliono restaurare la

societa a rnodo loro, come fecero alia loro volta quelli che ora sono

conservatori. I liberali presentavano 32 nomi, il massimo numero che

si poteva presentare per dar luogo agli 8 della minoranza, secondo la

legge. De' cattolici uscivano dal Consiglio solamente 14, quindi, es-

sendo la loro lista uscita trionfante, i cattolici hannno guadagnato
6 seggi. I^Unione romana non ne voile di piu, atteso le condizioni

politiche di Roma. Per ora si crede saggiamente di avere al.Consiglio

una forte minoranza. La prova delle urne fu dunque favorevolissima

ai cattolici, uscendo eletti tutti i loro 20 candidati con un numero di

oltre settemila voti e tutti entrarono nella maggioranza. Di circa 35 mila

elettori in Roma, se ne astennero circa 16 mila; e de' 18 mila votanti,

oltre i 7 mila voti incirca, dati ai cattolici, e i 7 mila ai conservatori

gli altri andarono dispersi tra gli altri partiti.

Se il numero de' cattolici in Roma e inferiore a tutti i liberali

riuniti, notisi : primo, che questi sono divisi, talche di fronte ai

partiti divisi, i cattolici hanno gia una eguaglianza numerica; se-

condo, che noi cattolici (dopo il trionfo della rivoluzione in Roma)
siamo in istato di risorgimento, ed e gia bella vittoria il poterci pre-

sentare dinanzi ai vincitori con un ordine mirabile di compattezza e

di solidarieta da far loro paura e incutere rispetto. In fatti anche i

piu noti nostri nemici ci hanno proposto per modello di disciplina in

queste ultime elezioni. Eccone un esempio, narrato da un giornale

nemico . I clericali, dice, sono, in questo ed in altrp, di una as-

1
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siduita e di una vigilanza esemplari. Se occorresse una prova della

loro mirabile organizzazione, basterebbe questa che citiamo quasi come

un per finire, giaceh$ sufTraga il nostro giudizio e mette in evidenza

un'altra amenita elettorale. Un candidate smanioso di riuscire, senza

1'appoggio di Associazioni o di Circoli, che fa ? S' impadronisce del

camminatori che 1'avvocato Carlo Santucci, come presidente del Co-

mitato centrale delVUnione Romana, manda al domicilio di ciascun

elettore clericale per consegnargli la scheda e le istruzioni e racco-

mandazioni da lui firmate. Impadronitosi dei camminatori, introduce

leggiadramente nel plico relative un cartellino col suo nome
;
e crede

cosi il colpo riuscito. Se non che la vigilanza sopralodata dei cleri-

cali scopre subito la gherminella ;
e il giorno stesso, ii presidente

Santucci manda una circolare a tutti gli elettori clerical!, cosi con-

cepita : Roma, 23 giugno 1899. Illrfio Signore. Essendo venuto a

conoscenza che insieme alia scheda dei candidati pel Consiglio Co-

munale, inviatale oggi stesso, e stato con riprovevole manovra di un
c nostro camminatore, mandate alia S. V. una piccola schoda conte-

nente il nome del Sig. N. N., mi affretto a farle conoscere che questo

nome e quello del Candidate liberal e, laddove il nostro Candidate

e quest'altro, il cui nome trovera nella piccola scheda che qui

unita le rimetto. Con distinta considerazione. // Presidente Generate

C. SANTUCCI > Questo si chiama essere beiie organizzati ! E egli

possibile che Fesempio sia da parte nostra imitate? Ecco la questions

che bisognera pure discutere e risolvere, se non si vuole che anche

quest'altra volta ventottomila elettori liberali, siano battuti da un ma-

nipolo di settemila clerical! ! Cosi il giornale avversario.

5. La pace e la tranquillita onde precede il Concilio de' Vescovi

dell'America latina sulla riva destra del Tevere,ha data buona occasione

ad alcuni scrittori di far parageni tra tale adunanza e quella de' depu-
tati al Parlamento sull'altra parte del Tevere. Qui sono lotte perso-

nali, ingiurie, una vera Babele, che costrinse il Governo, prima ad

interrompere le tornate e poi a chiudere definitivamente la sessione.

A tale fu condotto dalle ire e dalla violenza de' rappresentanti stessi

della nazione, come diremo nelle Cose italiane. Pero non manco chi

anche tra i Vescovi americani voile vederci dualismi e discrepanze ;

le quali, pero, furono subito smentite e dichiarate false. Un corri-

spondente del New York Herald, appunto sotto il titolo Existence of

Dissensions, mando a quel giornale (edizione di Parigi) colla data del

18 giugno, diceria di dissensi che non sono altrove, se non nella inente

di lui: dissensi, diceva egli, tra Yescovi che favoriscono VAmeriea-

nismo dell'America inglese e tra Vescovi che stanno pel Latinismo

dell'America spagnuola. E supponendo un colloquio avuto tra lui e

Mons. O'Connell, gia Rettore del Collegio americano del Nord in

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1178. 15 8 luylio 1899.
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Roma, giunse perfino ad attribuire $ Mons. Restrepo dell' Herrera,

Vescovo di Bogota, queste parole che egli avrebbe detto a quel cor-

rispondente e che questi avrebbe riferito a Mons. O'Connell : lo de-

sidero che si sappia che i membri del Concilio Latino Americano

c non sono spagnuoli, ma americani; che il loro amore, massimamente

in materia di religione, non e verso la Spagna, ma verso YAmeri-

c canismo, come questo s' intende e si. pratica negii Stati Qniti
;
e

che questa verita sara, presto o tardi, riconosciuta anche dal Va-

ticano. Al che Mons. O'Connell avrebbe soggiunto (facendo spal-

lucce) : Potra esser cosi. Mons. Herrera, & vero, e molto intelligente,

grave ed e un liberale
;
ma gii altri, e certamente la maggioranza

di loro, la pensa diversamente da lui > , Ora, noi siamo autorizzati

dall' istesso Vescovo di Bogota a dichiarare non veri i sentimenti a

lui attribuiti dal corrispondente suddetto, molto piu che niun collo-

quio ebbe mai con lui il venerando Vescovo. Con la pace e tran-

quillita onde procede il detto Concilio Americano si connette il fatto

che i Vescovi americani ricevono per parte de' Romani la piu cor-

diale ospitalita, ed essi, viceversa, prendono parte, quando e loro dato,

a tutte le manifestazioni della vita religiosa romana. Ultimamente,

per eseinpio, 1'ottava della festa di S. Ltiigi Gonzaga, dinanzi all'urna

del Santo s'adunarono tutti gli Spagnuoli ed Americani dimoranti in

Roma ad una festa religiosa e quasi di famiglia, coll' intervento

de' Vescovi Americani. Gli alunni dei Collegi Spagnuolo e Pio La-

tino Americano, per la cui proposta si celebrava quella festa, facevano

il servizio d'onore ed assistevano all'altare alia presenza degli Arci-

vescovi e Vescovi americani. Assistevano, altresi, 1'Ambasciatore di

Spagna, i Ministri del Brasile, di Colombia, di S. Domingo ed altri

diplomatici presso la S. Sede, e i consoli del Messico, del Chili e del

Brasile. Le Associazioni cattoliche di Roma erano altresi largamente

rappresentate alia solenne cerimonia. Dopo uno eloquente discorso ad

onote di S. Luigi detto dal reverendo Mons. Jara, Vescovo di S. Carlo

di Ancud (Chili), venne impartita la benedizione di chiusa dal novello

Cardinale Vives de Llevaneras.

6. Non e molto (ossia, il 12 giugno) fu solennemente consecrata

in Roma una nuova chiesa dedicata a S. Elena, nei nuovi quartieri

presso piazza Vittorio Emanuele. E la chiesa delle Sttore Francescane

Missionarie di Maria. Attigua alia chiesa e una grandiosa casa, residenza

della Superiora generale, la Madre della Passione, gia Elena Chap-

pottin, fondatrice della nuova Congregazione. Questa, oltre la casa di

Roma, ove sono circa 200 Suore, conta gia presso a 50 case, delle

quali una a Grottaferrata di Roma con 160 Religiose. Esse sono sparse

anche in India, e all'esposizione sacra di Torino avevano condotto le

loro neoftte. La nuova chiesa, d'una sola navata, e tutta ad archi go-
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tici e a volte con grand! finestroni ed invetriate dipinte dalle siesse

Suore. A lato della chiesa s' innalzano due belli chiostri con due or-

dini di archi ogivali, tutti a mattoni bianchi e rossi
;
uno de' due

chiostri, il piu grande, e di circa 2000 metri quadrati di superficie,

ed ambedue racchiudono nel loro mezzo un giardino di fiori, piante

ed agrumi. Le dette Suore hanno cola grardi laboratorii, ed esegui-

scono lavori di plastica, pittura, litografia, cromolitografia, miniatura

e di simiglianti arti. La consecrazione della chiesa fu fatta dal Vi-

cario di S. Santita, il Card. Parocchi.

7. II 30 giugno, con iinmenso lutto della Chiesa e della patria

boema, moriva a Praga PArcivescovo di quella citta, il Card. Fran-

cesco Schonborn dei Conti di Schonborn. Quando il presente Ponte-

fice era ancora Cardinale, venne a lui il Card. Schwarzenberg. Emi-

nenza, disse questi al Card. Pecci, avrei un favore da chiederle. -

Ov'io possa, risposegli il Pecci, sard pronto a servirla. Conosco un

ufficiale dell'esercito austriaco, continue lo Schwarzenberg, il quale

ha un gran desiderio di mettersi a servizio della Chiesa nella car-

riera ecclesiastica
;
son sicuro che, riuscendo egli nel suo disegno e

perseverando nella sua vocazione, potrebbe essere utilissimo alia Chiesa.

Ora, pregherei Yostra Eminenza, di indurre il suo fratello, il P. Giu-

seppe Pecci, a volere istruire il detto ufficiale nelle discipline filo-

sofiche e teologiche. II Cardinale Gioacchiuo Pecci volentieri promise

Popera sua presso il fratello. Questi acconsenti di buon grado e 1*uf-

ficiale per tre anni consecutivi ricevette lezioni da quell'eminente filo-

sofo e teologo che era il P. Giuseppe Pecci, poscia anch'egli Cardi-

nale. L'egregio ufficiale era appunto il futuro Cardinal Schonborn. Egli

era stato anche alia battaglia di Sadowa dove ebbe salva la vita merce"

1'eroica devozione della sua ordinanza, Presi'i gradi teologici, fu fatto

dappritna Rettore del Seminario di Praga e Prelate domestico di Sua

Santita. Tomato a Roma il Card. Schwarzenberg si presento nuova-

mente a Gioacchino Pecci, divenuto allora Sommo Pontefice, e nuo-

vamente pregollo d'un nuovo favore per 1'antico ufficiale, allora Ret-

tore del suo Seminario. Ci6 era di elevarlo alia dignita episcopale,

atteso le nobili qualita di lui, e diohiararlo sno ausiliare e poi succes-

sore nell'Arcivescovado di Praga. Fu fatto. Nel concistoro del 28 set-

tembre 1883, Leone XIII lo preconizzo Vescovo di Budweis, e il 27 lu-

glio 1885 successe al Cardinale Schwarzenberg nella sede di Praga.

Questi particolari li avemmo dallo stesso Leone XIII. Conosciutasi appena
la esaltazione dello SchSnborn alia sacra porpora, i suoi diocesani gli te-

stimoniarono la loro allegrezza con solenni, entusiastiche manifestazioni,
ben degne della stima e dell'affetto vivissimo che nutrivano per Til-

lustre Pastore, ricco di meriti e di rare virtu. La elevazione alia sacra

porpora avvenne appunto nel concistoro che il Santo Padre Leone XIII
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ferine in Vaticano il 24 maggio 1889, e pochi giorni dopo egli ebbe la

berretta dall'ablegato del Papa, Mons. Benedetto Lorenzelli, oraNunzio

apostolico in Francia. II Cardinale Scho'nborn prese parte attivissima

alia fondazione del Collegio boemo in Roma, approvato canonicamente

dallo stesso Leone XIII e morendo ha lasciato la meta del suo patri-

monio al detto Collegio Boemo di Roma, un quarto al duomo di Praga
e un quarto al suo successore nell'Arcivescovado.

8. DECRETI DELLE CONGREGAZIONI ROHANE. Registriamo qui (come

promettemmo) gli altri foglietti a stampa con orazioni e indulgenze

apocrife. proibiti dalla S. Congregazione delle Indulgenze colle date

del 5 e 26 maggio 1898.

R''o ]$> IV. Questo quarto fog-lio proibito e in ispagnolo, ed ha

questo titolo: Corona de los merecimtentos de la passion y muerte de Nuestro

Senor lesu Cristo. Dicesi ivi che Pio V abbia coneesso al Duca di Herencia

molte indulgenze in favore di coloro che recitassero la detta corona, in-

dulgenze plenarie e parz'ali senza fine, liberazione delle anime dal purga-

torio, perdono de' peccati a chi la tenga in mano in sul morire, eccetera,

eccetera. II foglio reca scritto queste parole: Con Ucencia. Ciudad-Real,
1868. Imprenta de la Viuda e Hijo de Munoz. Plaza de la merced.

Quarto foglio proibito.

! o^I o V. Questo quinto foglio contiene le parole che, seeondo

esso, sarebbero state dette da Maria Vergine quando ricevette nelle braceia

il suo Figliuolo morto, e cominciano : O fonte inesausto di verita, come
. ti sei disseccato ! O saggio Dottor deg-li uomini, come te ne stai taci-

turno! Quindi continua eosl: Cinque Credi, una Salve Reg-ina, un Pater,

Ave e Gloria, seeondo 1'intenzione del Sommo Pontefice ed un Requiem.

Questa divozione, che si trovo in una Cappella della Polonia sopra una

tabella, e stata approvata da Innocenzo XI, il quale concesse la libera-

te zioue di 15 anime dal Purg-atorio, ogni volta che si recitera. Lo stesso

fu confermato da Clemente III. La stessa liberazione di 15 anime dal Pur-

gatorio, og-ai volta che si recitera questa orazione, fu confermata da

Benedetto XIV con Indulgenza Plenaria. La stessa concessione fu confer-

mata da Pio IX con 1'ag-g-iunta di Cento altri g-iorni d'lndulg-enza. S'im-

plori una prece per chi dispensa I'orazione, Montefortino 1893 Tip. Ma-

rinozzi. Quinto foglio proibito.

Foglio VI. Questo sesto foglio e in francese. II titolo e: QesO,

di Nazareth, Re de' Gtiudei, Redentore paziente, abbiate pieta di noi.

L'istoria ivi narrata dicesi estratta dalla vita del B. Innocenzo da Clusa,

Frate minore de' Recolletti, ammirabile per virtu e miracoli, morto in Roma,
il 15 decembre 1631. Ivi, dunque, si narra che parlando questo buon Frate

con alcuni teologi e un certo grande signore, questi non prestavano fede

alia rivelazione dei tre Ossi della spalla di N. S. (di cui si parla nel foglio III)

ed alle indulgenze annesse da Eugenio III. Allora il Frate, andato in estasi,

ricevette tra le mani un fog-lio ove era scritta miracolosamente la storia

de' tre Chsi con le indulgenze e la firma del Papa allora regnante, Cle-

mente VII. Tal narrazione di questo VI foglid finisce cosl: Ex Fremac.
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L. C. Questo stesso foglio sesto, scritto in francese, contiene una pre-

ghiera a Gesu Cristo con questo titolo: Nous trouvons dans des anciens

outrages remains, que le pape Q-eorges HI, a accordt, d'apres les instances

de la Reine d'Angleterre, et a tous ceux qui rtciteront la priere suivante

apres rtWvation du Corps de Notre Seigneur pendant la Messe, devant

le tres saint Sacrement de I'Autel, ou bien devant un Crucifies, autant

d'annees d'indulgence que notre Seigneur Jtsus Christ avait de plates a

son corps, qui ttaient au nombre de 5676: ainsi trouvons-nous dans les

Revelations r In fine del foglio: Bruxelles. Typ. J. Crols-Pirmez, rue

xle Flandre, 106. > Anche questo sesto foglio 6 proibito.

Fo^llo VII. Questo foglio reca in fondo questa origine Jibraria:

Siena, 1888, tip. S. Bernardino . Contiene tre orazioni, delle quali la

terza e alia solita piaga del tre Ossi, di cui sopra si & parlato nel foglio

*erzo : le due prime sono le seguenti, che a noi pare necessario il riferire, ad

iatruzione de' fedeli. Orazione al Salvatore del mondo. Signor mio Gesu
Cristo Padre dolcissimo, per amore di quel gaudio, che ebbe la vostra

diletta Madre quando le appariste in quella sacratissima notte di Pasqua,
e per quel gaudio quando vi vide gloriflcato con la chiarezza della divi-

nita, vi prego ad illuminarmi con tutti i doni dello Spirito Santo, acciocche

in tutti i giorni di mia vita possa adempiere la volonta di voi, che vi-

vote e regnate con Dio padre nella vita dello Spirito Santo per tutti i

secoli de' secoli. Amen. I Sommi Pontefici Bonifazio VIII, e Benedetto IX
<t concedono ottantamila anni di indulgenza a chi recitera la suddetta Ora-

zione, come si vede in S. Giovanni in Laterano di Roma in un marmo.

Orazione di S. G-regorio Papa, che si trova a lettere d'oro scritta in S. Gio-

vanni a Roma. S. Bonifazio Papa concede a chi confessato, e comunicato

la dira, la remissione di tutti i peccati, e, ogni volta che la dira, ottan-

tamila anni e 40 quarantene, e chi la dira 30 giorni continui avanti 1'im-

<c magine di M. V., otterra qualunque grazia, e chi la dira, vita durante,

ogni giorno, otterra la grazia di morire fedelmente. Settimo foglio

proibito.

9. VESCOVI NOMINATI NEL GONCiSTORO DEL 22 GiuGxo. Chiesa titolare Pa-

triarcale di Costantinopoli per Mons. Alessandro Sanminiatelli Zabarella, pro-

mosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Tiana. Chiesa titolare Patriar-

*ale di Antiochia, di Rito Latino, per Mons. Carlo Nocella, di Roma, Pro-

tonotario Apostolico di nuinero partecipante. Chiesa titolare Arcivescovile

di Mitilene, per Mons. Emanuele Vieira de Mattos, diocesano di Lamego.
Chiesa Cattedrale di San Tommaso di Meliapor, nelle Indie, pel R. D. Teu-

tonic Emanuele Reibeiro Vieira de Castro, diocesano di Porto. Chiesa Cat'

tedrale di Guadalupa o Bassa Terra, nelle Antille, pel R. D. Pietro Maria

Avon, diocesano di Ntmes. Chiesa titolare Vescovile di Martiropoli, pel

R. D. Giuseppe Raimondo Astorga, di Santiago del Chil\.

10. VESCOVI NOMINATI PER BREVE. Chiesa Metropolitana di Braga, per
Mons. Emanuele Battista da Cunha, traslato dalla Chiesa titolare Arcive-

acovile di Mitilene. Chie&a titolare Arcivescovile di Bostra t per Mons. Fran-
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cesco Saenz de Urtuvi y Crespo, dei Minor!, traslato dalla Sede Metropoli-
tana di Santiago di Cuba. Chicsa Metropolitana di Santa fe, nel Nuovo

Messico, per MODS. Pietro Bourgade, promosso dalla Sede Catted rale di Tucson.
- Chiesa Metropolitana di Toronto, per Mons. Dionisio O'Connor, pnmosso

dalla Sede Cattedrale di London. Chiesa di Aleppo, di rito armeno, ele-

vata ad Arcivescovile da SUA SANTJTA, per Mons. Aved<s Turkian promosso
dalla Chiesa Cattedrale di Marasc, dello stesso rito. Chiesa Metropolitana
di Oregon, per Mons. Alessandro Cnstie, promosso dalla Sede Cattedrale di

Vancouver. Chiesa Metropolitana di Santiago di Cuba, pel R. D. Fran-

cesco Barnada y Aquilar, di Santiago di Cuba. Chiesa Cattedrale di Ro-

ckampton, per Mons. Giuseppe Higgins, traslato dalla Chiesa titolare Ve-
scovile di Antifello. Chiesa Cattedrale di Porto od Oporto, per Mons. Antonio

Giuseppe de Souza Barroso, traslato dalla Sede Cattedrale di San Tommaso
di Meliapor. Chiesa Cattedrale di Mileto, per Mons. Giuseppe M-irabito,

traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Dioclea. Chiesa Cattedrale di

Policastro, pel R. D. Giovanni Vescia. Chiesa Cattedrale di Cassano, pel

R. D Antonio Maria Bonito, di Napoli. Chiesa Cattedrale di Culrna, pel

R. D Agostino Rosentreter. Chiesa Cattedrale di Meath, per Mons. Matteo

Gaffney. della stessa diocesi, Prelato Domestico di SUA SANTITA. Chiesa

Cattedrale di Aberdeen, pel R. D. Enea Chisholm, della stessa diocesi. -

Chiesa Cattedrale di Diarbehir o Amida, di rito armeno, pel R. D. Andrea

Elia Celebian, delia stessa diocesi. Chiesa Cattedrale di Malatm o Mili-

tene, di rito armeno, pel R. D. Michele Khaciadurian, diocesano e "Vicario

generale di Karpnth. Chiesa Cattedrale di Karputh, di rito armfno, pel

R. D. Stefano Israelian, alunno del Pontificio Collegio Urbario di Propaganda.

Chiesa Cattedrale di San Giovanni di Cuyo, nella, Repubbiica Argentina,

pel R. P. Marcolirio del Carmelo Benavente. di Buenos Ayres, delTOniine

dei Predicati-ri. Chiesa Cattedrale di Porto-Rico, pr-1 R P. Giacomo Uberto

Blenk, della Societa di Maria, arcidiocesano di Nuova Orleans. Chiesa Cat-

tedrale di Uarra-burg, pel R. D Giovanni Guglielmo Shanahan, diocesano

di Scranton. Chiesa Cattedrale di Trois-Rtvie'res, pel R. D. Francesco

Saverio Clout ier, della stessa diocesi. Chiesa titolare Vescovile di Facusa,

pel R. D Giuseppe Uberto Drehmanns, deputato Coadiutore C' n succfRSione

di Mons. Francesco Ant nio Boermans, Vescovo di Ruremonda - Chiesa

titolare Vescovile di Tloe, pel R. D. Giuseppe di Gesu Fernandez Barragan,

diocesano di Zamorn nel Messico, deputato Coadiutore con futura sncces-

sione di Monsig. Giuseppe Maria Cazares y Martinez, Vescovo di Zauaora

nel Messico. Chiesa titolare Vescovile di Milevi, pel R. D. Giacomo Bellord,

arcidiocesano d< \Vestmi ster., Chiesa titolare Vescovile di Medea, pel

R. D Luciano Mssard, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, depu-

tato Vicario Apostol'co della Cocincina occidentale. Chiesa titola'/e Vesco-

vile di Circcsio, pel R P Giovanni Battista Simon, della Compagnia di Gesu,

diocesano di Nantes, deputato Vicario Apostolico di Naiikino, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Ermopoli minore, pel R. D. Mario Giuseppe Cuaz,

del seminaric delle Missioni estere di Parigi, arcidiocesano di Lione, depu-
tato Vicario Apostolico di Laos, nel Siam. Chitsa titolare Vescovile di Ca-

nopoli, pel R. P. Gioacchino Pietro Bul6on, della Congregazione dello Spi-
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Tito Santo e Sacro Cuor di Maria, deputato Vicario Apostolico delta Sene-

gambia. Chiesa titolare Vescovile di Gabala, pel R. P. Alano Guynot de

Boismenu, della Congregazlone del Sacro Cuore d'Issoudun, deputato Coa-

diutore con futura successione del Vicario Apostolico della Nuova Guinea.

- Chiesa titolare Vescovile di Argo, per Mons. Antonio ValboneBi, di Forli,

deputato Ausiliare deU'Emo e Rmo signer Cardinale Verga. Vescovo di

Albano. Chiesa titolare Vescovile di Ermopoli maggiore, pel R. D. Roberto

Brindle, diocesano di Plymouth, Cappellano nell'eaercito inglese, deputato

Ausiliare deU'Emo e Rmo signer Cardinale Erberto Vaughan, Arcivescovo

di Westminster. Chiesa titolare Vescovile di Curio, pel R. D. Gustavo

Agostino Rouxel, in Nuova Orleans, deputato Ausiliare di Mons. Placido

Lodovico Chapelle, Arcivescovo di Nuova Orleans. Chiesa titolare Vesco-

vile di Miletopoli, pel R. D. Giuseppe Sebastiano Pelczar, diocesano in Pre-

mislia, deputato Ausiliare di quel Vescovo Moos. Luca Solecki. Chiesa

titolare Vescovtle di Marcopoli, pel R. D. Alessandro Mac Gavick, ivi Parroco

di San Giovanni, deputato Ausiliare di Mons Patfisio Ftchan, Arcivescovo

di Chicago. Chiesa titolare Vescovile di Siunia, pel R. D. Francesco Alberti,

di Buenos Ayres, deputato Ausiliare di quel Vescovo Mons. Mariano Antonio

Eapinosa. Chiesa titolare Vescovile di Diocleaf per Mons Lorenzo Mayer,
arcidiocesano di Vienna, Prelato "Domestico di SUA SANTITA., Parroco aulico

dell 1
1. R. Palazzo di Vienna.

11. Alia mattina del 1 luglio moriva in Roma un egregio e sotto

ogni riguardo insigne uomo, il Conte Francesco Vespignani; e moriva

colla professione solenne di cattolico, com'era vissuto, confortato di

tutti i sacrament! della Beligione. II Conte Francesco Vespignani era

xino de' personaggi pill cospicui per nobilta, per sentiment! religiosi,

per opere cattoliche e per arte che onorassero Roma
;
e la sua .morte

% stata accompagnata dal lutto di tutta la citta. Francesco Vespignani

nacque in Roma nelPaprile del 1842 -dal celebre Conte Virginio Vespi-

gnani e dalla Contessa Geltrude. Alia scuola del padre, celebratissimo

tra gli architetti romani, s'avvid nell'arte paterna, subentrando poscia

nella carica di architetto de' palazzi apostolici. Fanno fele del suo va-

lore i grandiosi lavori dell'Abside lateranense e dell'annesso edificio.

i restauri della palazzina papale ne' giardini vaticani, il restauro delle

Sale Borgia, 1'abbadia e la chiesa di S. Anselmo all'Aventino, la chiesa

del S. Cuore al Castro Pretorio, eccetera. II Vespignani era socio di

varie accademie e fu insignito di molti Ordini equestri. Ma la sua

egregia anima trovd un campo piu vasto di azione nelle opere catto-

liche pubblicne, tra cui ci basti nominare la Sorieta artistica e operaia.

di cui fu 1'anima e la vita; VUnione romatia per le elezipni ammini-

strative, e le Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli. Ai funerali dell'illu-

stre e benefico cittadino tanto nella Messa funebre in S. Rocco, quanto

nell'accompagnamento al cimitero, prese parte una folia sterminata,

<e di quanto Roma ha di piu cospicuo : Cardinal!
, parecchi Ambaseia-
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tori, Prelati e addetti alia corte pontificia e tutto il laicato cattoiico

di Roma con tutte le associazioni cattoliche cittadine. II eorteo a!

cimitero era composto specialmente di uomini, i quali tutti proce-

devano recitando cristianamente orazioni a voce alta, avendo il de-

funto vietato che si recassero corone, fiori ed emblem! profani. E fu un

eorteo si solenne che un antico ufficiale dell'esercito vedendolo disse :.

Ecco gli uomini dell'avvenire, i quali riformeranno la societa !

II.

COSE ITALIANS

1. I provvedimenti politici pubblicati per decreto reale; accusa contro it

ministero di aver violate lo Statute
;
voto d' indennita datogli dalla Ca-

mera. 2 Nuovi tumulti alia Camera per Postruzione della estrema

Sinistra, risse plebee, chiusura della Sessione. 3. Condanna del Ge-

nerale Giletta per spionag-gio in Francia. 4. I diffamatori del Ve-

scovo di Faenza condannati 1
.

1. Non potendo e non sapendo il Governo co' suoi seguaci vincere

la violenza legate de' deputati socialist! per far giungere in porto, sia

i provvedimenti politici (di cui parlammo) sia il mutamento di rego-

laniento per le discussioni parlamentari, e ricorso ad una violenza il-

legale. Dapprima, cioe, nella tornata del 22 giugno prorogo la Camera,

sino al 28
;

il che era nelle sue attribuzioni. La qual proroga, impo-
nendo un silenzio forzato ai deputati, dava agio al Ministero di ve-

dere un po' che pesci pigliare in quel torbido mare. Quand'ecco, il

23 a sera pubblicarsi per decreto nella Q-azzetta ufficiale quegli stessi

provvedimenti politici, per cui si discuteva gia da quindici giorni in-

vano alia Camera; si pubblicarono per decreto, diciamo, non per legge r

per la quale si deve avere il consenso della Camera. E si diceva che-

esso decreto andrebbe in esecuzione il 20 luglio ;
e intanto fino a quel

giorno si dava tempo alia Camera di convertirlo in legge, se avesse

voluto; con patto tacito, pero, che dopo quel tempo, se non fosse di-

venuto legge, avrebbe il valore di decreto.

Questo ripiego del Governo scandalizzo tutti i rigidi osservatori

dello Statuto costituzionale
;

e non senza ragione. In fatti i decreti

o interpretano le leggi, ovvero versano su materia finanziaria o al piu?

si pubblicano in casi difficili ed urgenti, quando, chiuso il Parlamento,,

sia necessario provvedere al benessere cittadino
;
e quindi tali decreti

sono sempre di lor natura provvisorii. Or niuno di questi casi si ve-

rificava in questo tempo ;
e la difficolta che veniva dall'ostruzionisma

de' radicali era nell'ambito della legalita e si doveva vincere legal-

mente, non violentemente. In fatti presentatosi il Pelloux alia Camerav
1 Delle feste centenarie di S. Gio. Battista a Genova parliamo separa-

tamente.
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il 28, alcuni deputati volevano mettere il ministero in istato d'ac-

ousa per violazione dello Statute
;

il Bonacci fe' questa mozione : 4 La

Camera dichiara irrito e nullo il decreto del 22 luglio 1899 e cen-

sura i ministri autori del detto decreto
;

altri fecero simiglianti di-

chiarazioni. II buon ma tenace Pelloux, col sangue freddo di sol-

dato che abbia ricevuto un comando, si scusd, attenud la portata del

-decreto, dichiard che non voleva costringere la Camera, che alia fin

fine si poteva anche passare il 20 luglio prefisso, che darebbe a stu-

<liare il decreto alia Commissione e pregd finalmente i deputati a dargli

una sanatoria. Queste umili scuse del Presidente de' ministri verifi-

uarono le parole de' libri santi che responsio mollis frangit iram e di-

sarmarono i deputati. Talche venuti alia votazione sulla proposta di

dare la sanatoria al decreto, quasi perdonando al ministero il mal

Jfotto, 208 deputati risposero di si contro 138 che dissero di no. Cosi

il Pelloux colle parole dolci, e quasi supplichevoli, velando la te*

nacia de' suoi propositi, ottenne lo scopo. Di fuori della Camera, pero,

egli non la perdono ai giornali, che sparlarono del decreto, acendone

sequestrare un buon numero. Solo il Mattino di Napoli in una setr

timana ebbe quattro sequestri
L

. .. 5;

E da notarsi come e raro che nella storia degli Ordini rappresen-

tativi si sia verificato quello, che ora narrammo, della Camera italiana.

Un presidente del Consiglio che viene a dichiarare in parlamento che

1'opera da lui fatta e illegale, e che ne e convinto
; deputati che ne

ticonoscono la reita, e poi gli danno il voto favorevole. La causa,

senza dubbio, e da trovarsi in cid, che, piu delle norme costituzio-

.nali, ai deputati era a cuore la propria ambizione. Cioe, niuno voile
1
che il ministero cadesse, per timore che 1'eredita fosse presa dal pro-

prio avversario.

2. Questo accadeva il 28 giugno. II 29, festa di S. Pietro, mentre tutta

Roma s'era riversata nella gloriosa basilica del Principe degli Apo-

stoli, il Parlamento non tacque, e riapertisi i suoi battenti, quelli del-

1'estrema Sinistra ricominciarono 1'ostruzione parlamentare. Nella tor-

nata del 30, il Taroni dimando subito 1'appello nominale, per vedere

se la Camera era in numero sufficiente, atteso la gravita delle deli-

berazioni da prendere. E il Chinaglia acconsenti, come era dovere.

Cio finito, il Prampolini dimanda una votazione nominale per 1'ap-

provazione del processo verbale, come consente il regolamento. Qui
il presidente perde la pazienza e, negando di soddisfare la dimanda,

propose di fare a scrutinio secreto T approvazione dei disegni di

legge votati nella tornata antimeridiana
;

e fece porre le urne a tal

1 Questo decreto, che meriterebbe d'essere pubblicato per la sua im-

portanza, sara per noi registrato a bocce ferme; ossia quand'esso in uu
modo o in un altro, avrk preso stabile consistenza.
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uopp. Allora tutti i deputati dell' Estrema cominciarono ad uiiare

come forsennati, chiedendo 1'appello nominale. II presidente, non te

nendo conto delle loro grida, ordino che si procedesse alia votazione-

segreta, come aveva detto. Ma ecco i deputati De Felice, Costa e

Bissolati correre alia tribuna ove dovevasi votare, impedendo la vota-

zione, respingendo colla violenza i primi deputati che si recavano a vo-

tare e riuscirono ad abbattere due delle quattro urne disposte per la

votazione. Allora parecchi deputati della maggioranza si precipitant

contro i sinistri estremi, ed avviene un pugilato scandaloso, per

nulla dissimile da una rissa di piazza, accompagnata da ingiurie vil-

lane e volgari. La lotta e generale e la seduta viene sospesa fra grida

indescrivibili. Molti deputati sono veramente malmenati dai pugni
de' collegb.5. L'on. Sonnino, accorso per metter pace, venne travolto

a terra e calpestato in modo da rimanerne assai malconcio. II ministro

della marina on. Bettolo dal banco dei ministri si difendeva alzando

una scranna e
;.minacciando di darla sul capo ai deputati tumultmanti.

II generate- tumulto duro circa mezz'ora fra le grida piu assordanti

Ecco il bello spettacolo che diedero di se all' Italia i moderator! della

pubblica pace e prosperity i custodi. del diritto e della legge, i le-

gislatori della morale.

Dopo tali fatti, la notte appresso (neppure si aspetto la mattina)

Tagenzia telegrafica officiate annunzio che la Sessione legislativa era

chiusa con decreto reale, e si mise il catenaccio a Montecitorio.

3. II 26 giugno il tribunale militare di Nizza condanno il gene-

rale italiano (Hletta a cinque anni di carcere, e cinque mila lire di

multa e a lie spese, il che e il massimo della pena, per causa di spio-

naggio. Cioe, il Gen. Giletta avrebbe, secondo il tribunale, fatte escur-

sioni in sulle frontiere francesi, scoprendo i punti fortificati della

parte francese. A nulla valse la sua difesa che egli, qual proprieta-

rio di terreni in quelle parti, avesse fatti viaggi od escursioni inno-

cue, prenlendo appunti, per abitudine soldatesca, di vie e di posti r

senza alcuna idea di danneggiare gi' interessi francesi. II tribunale

mantenne 1'accusa che il Giletta avesse violate parecchi articoli

circa lo spionaggio; p. es. il 3 ed il 6, che sono di questo tenore :

Art. 3. Ogni persona che, travestita o con falso nome o dissimu-

lante le sue qualita, professione e nazionalita, abbia disegnato piani,

riconosciuto vie di comunicazione, raccolte informazioni riguardanti

la difesa del territorio e la sicurezza esterna dello Stato, e punita da

uno a cinque anni di prigione e da mille a cinquemila lire di multa .

Art. 6. Colui che, senza autorizzazione dell'autorita militare, ese-

guisca disegni di operazioni topografiche nel raggio d'un miriametro

attorno ad un punto fortificato o ad un posto militare a partire dalle

opere avanzate, e punito da un mese ad un anno e da cento a mille

lire di multa. >
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4. AlPoccasione del giubileo sacerdotale di quell'esimio Vescovo

di Faenza, che e Mons. Gioacchino Gantagalli nel settembre del 1898,

in varii numeri del giornale II Lamone si lanciavano ingiurie e si

vilipendeva ii venerando Preiato in un modo indegno. ("he se egli

aveva colpito di condanna quell'effemeride, 1'anno precedente, aveva

compito un dovere di buon pastore. In un momento della lotta scese

in campo anche il bibliotecario e poeta Olindo Guerrini, che sotto il

pseudonimo di Lorenzo Stecchetti e poi di Argia Sbolenfi. ha acquistato

nome presso gli anticlerical!
;
e pubblico un sonetto ingiurioso nel

Lamone, sotfeo ii titolo Parla il Pastore. Ora Mons. Cantagalli ha vo-

luto dare una meritata lezione a cotesti ingiuriatori, chiamandoli di-

nanzi alle pubbliche autorita, che sono custodi de' diritti e della giu-

stizia. II processo si e fatto a Ravenna, ed il 23 giugno il tribunale

pubblico questa sentenza che e registrata fa\\?Awenire di Bologna.

II presidente, in nome di S. M. Umberto I, fatta precedere la let-

tura dei motivi della sentenza, legge le segnenti conclusion! : ROLLI

AKMANDO, gerente responsabile del giornale // Lamone, oondannato per

ingiurie a mesi ventuno di reclusione ed a L. 1200 di multa. Bussi

DOTTOR VINCEXZO, per ingiurie e diffamazione, condannato a died mesi

di re'.lusione e ad 833 lire di multa ed a lire 25 di ammenda per la

contravven%ione; concesse le attenuanti. GUERRTNI DOTTOR OLINDO, con-

dannato per ingiurie a lire 250 di multa; concesse a lui pure le atte-

nuanti. Dalpozzo Odoardo, tipografo, assolto per non provata reita.

Tutti poi i condannati tenuti in solido a liquidare i danni in favore

della parte civile*. Ora, giustizia e fatta; e dalle aule della giusti-

zia e uscita la voce che rintegra Tordine morale e bolla collo stigma

della condanna i diffamatori d'un venerato cittadino, d'un Vescovo.

III.

COSE STRANIERE

(Notizie ffeneralt). 1. BELGIO. I conflitti per la riiirma elettorale. Disordini

gravi. Le minacce dei socialist}. Tregua e tentative di componimento.

D^plorabile condotta dei democratic' cristiani del B^lgio. 2. SP, GNA.

Ang-uRtie finanziarie, e torbidi persistenti. II f-rmento nelle citta. Gli

industrial! della Catalogna. - 3. OLANDA. La questione dell 'Arbitrate

alia Conferenza dell'Aja. II contegno dei dele^ati germanici. Risultati

sperabili. 4. FRANCIA. Strana composizione del gabinetto Waldeck-
B,usseau. II ritorno di Dreyfus in Francia.^- 5 CUBA. II licenziamento

dell'esercito cubano. Un Manifesto di Maximo Gomez.

1. (BELGIO). II piccolo regno del Belgio, cosi pieno di vita giova-

nile, rigogliosa, multiforme, scelto disgraziatamente a bersaglio delle

sette sovvertitrici delPordine sociale, e divenuto d'un tratto il prin-
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cipale oggetto dell'attenzione e delle ansieta universal!, per la fierezza

del conflitti propagatisi dal Parlamento nelle vie della capitale e dei

principal! centri industries*, e per le minacce di rivoluzione che-

1' hanno tenuto per molti giorni in una specie di febbrile delirio.

La causa ostensibile di tante ire e di cosi pericolose colluttazioni, e

il disegno di riforma elettorale, di cui facemmo un breve cenno in

un altro quaderno e che si considera oggimai come abbandonato.

Si rammentera che il Gtoverno proponeva d' introdurre la rappresentanza

proporzionale a vantaggio delle minoranze solo nelle maggiori citt&

del regno, e non altro ve. Ora i suoi avversarii vollero in questa di-

stinzione vedere una machiavellica parzialita, studiata per favorire in-

giustamente gl' inte-ressi del partito clericale >; poiche avendo pre-

cisamente nelle grandi citta il predominio i partiti liberali, dai dot-

trinarii ai socialist!, verrebbero cosi a menomarsi per costoro i vantaggi

del nurnero. Non si dimentichera neppure che un nucleo rispettabile di

cattolici, nel cui novero trovansi norni degni di tutta la stima (lei

buoni, desiderava si applicasse a tutte le circoscrizioni egualmente il,

principio della rappresentanza proporzionale, evitando qualunque ap-

parenza di mire interessate.

Ora, il gabinetto Vandenpeereboom ha reputato invece conveniente*

di tentare la propria fortuna in Parlamento col suo primitive disegno

immutato; e, siccome la parte contraria erasi preparata di lunga rnano

alia resistenza, coi metodi niente affatto onesti, ai qtiali e abituata,

ne sono conseguiti urti, fracassi e tumulti di tale gravita, che il paese

parve ad un passo dalla guerra civile e da un cataclisma. L'aula le-

gislativa si convert! in un'arena di gladiatori, ed incredibili scene di

violenza fecero dire a testimonii oculari, scandalizzati e sgomenti, ch'era

sembrato loro di trovarsi rinchiusi in un manicomio di pazzi. A un

dato inornento, poi, i depuiati socialisti, non soddisfatti delle strava-

ganze gia commesse, si precipitarono forsennati per le vie di Bru-

xelles, eccitando il popolo a sollevarsi e costituendosi quasi segna-

coli e guide alia rivoluzione.

II tutto era stato disegnato e pazientemente ordito in antecipazione-

Due comizii erano indetti per la sera nei consueti luoghi di ritrovo,

ed in quella vece se ne tennero molti piu anche all'aria aperta, qua-
siche spuntassero da terra i manifestanti e si trasformassero dapper-

tutto in legioni. Discorsi incendiarii volarono in tutte le direzioni

della rosa dei venti : si grido molto : Abbasso il Re ! e Yiva la Re-

pubblica >. Infine corse la parola d'ordine di fare irruzione in quella

parta della citta che si chiama la zona neutra, nella quale sono rac-

colti tutti i ministeri. Se non che 1'autorita politica aveva avuto agio-

di avvisare alia bisogna, e la tumultuante moltitudine si trovo ben.

presto di fronte i gendarmi a cavallo colle sciabole sguainate. Awenne?
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imo scontro, che si ripete quindi piu volte, e disgraziatamente il san-

gue corse : i feriti si contano a molte decine, ed aache al centinaio.

]1 simile si verified nella parte opposta della citta, quando la marea

umana voile cambiar ^ammino e s'imbatte nel cordone della polizia.

L'ora era gia avanzata, ed una notte infernale pareva sovrastare a

Bruxelles
; ma, la Dio merce, una provvida pioggia scpravvenne a spe-

gnere i furori ed a sgombrare le vie.

II Re, che trovavasi in viaggio, arrivato frettolosamente al palazzo

di Laeken, tenne consiglio coi principal! uomini di Stato, e subito si

divulgd ch'egli bramava un componimento del litigio e la conciliazione

degli animi esacerbati. II capo del Gabinetto cattolico, signor Yanden-

peereboom, dopo aver dato saggio di fermezza e vigore, non rifuggi dal

proferire parole di pace e di abnegazione, ed allora anche i deputati

socialist! sentironsi in obbligo di temperare il proprio linguaggio e di

esprimere men feroci propositi, ove si procedesse con lealta ed equita (sic)

a loro riguardo. Le sedute della Camera furono sospese per alcuni giorni,

affinche Governo e partiti avessero campo di raccogliere e scambiarsi

le idee sul da fare
;
e dell'intervallo i socialist! approfittarono per man-

tenere con nuovi comizii riscaldato il sentimento popolare, per indi-

rizzarsi ad alti personaggi con domande improntate della solita au-

dacia cosi di forma come di sostanza. Reclamavano il suffragio uni-

versale, dichiarandosi fortemente spalleggiati da tutto 1'esercito degli

operai associati e confederati, pronti a brandire in caso di bisogno 1'arma

cosi temuta dello sciopero generale. Ma i rettori della cosa pubblica

s'ispirarono al detto : chi ha maggior prudenza, 1'adoperi ;
e martedi,

4 luglio, il presidente del Consiglio, signor Yandenpeereboom, dichiaro

dalla tribuna della Camera che il Governo, allo scopo di giungere ad

una conciliazione ed alia pacificazione degli animi, acconsentiva di sot-

toporre tutte le proposte relative alia riforma elettorale ad una Com-

missione composta dei rappresentanti di tutti i partiti parlamentari.

Che cosa uscira dai dibattiti di questa Commissione, ecco il secreto del

domani. II buonvolere dei Cattolici & riconosciuto da tutta la gente

dabbene ed imparziale. Si vedra ora la moderazione, la pieghevolezza,

1'amor di pace dei socialisti.

In tanta perturbazione di cose, attrista grandemente il contegno
tenuto dall'abate Daens e dai suoi seguaci del cosiddetto partito demo-

cratico-cristiano (Christene Volkspartij), il quale accomuno in tutto e

per tutto la propria causa con quella dei sovvertitori, che sono anche

nemici giurati della Chiesa, e voile partecipare ai loro convegni e con-

ciliaboli, senza giungere ad aprire gli occhi nemmeno all'udirsi svil-

laneggiare e coprire con indecenti gazzarre la parola, perche sedicenti

cristiani. Quanta cecita ! E quale triste avvenire si apparecchiano co-

storo colle proprie mani, se i socialisti devono un giorno per nostro
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castigo trionfare ! II Petit Bleu di Bruxelles racoonta che, avendo un
suo collaborator interrogate 1'abate Daens, che cosa pensasse di fare

di fronte alle dimostrazioni antidinastiche dei socialist!, rispose : Noi

faremo la rivoluzione, come gli altri. D'altronde, non abbisogna di

chiose il seguente ordine del giorno:

La Christene Volkspartij, nella sua Assemblea generate, emette

il voto che tutti i meinbri del partito della Federazione brussellese

mettano in opera ogni mezzo possibile, con coraggio, impiegando al

bisogno la forza contro la forza, per istrappare ai tiranni ed agli oppres-
sor! del popolo la rappresentanza proporzionale ed il suffragio uni-

versale.

Ad Anversa i dernocratiei-cristiani si confusero coi socialisti e coi

radicali, per isbraitare contro il locale Circolo cattolico e contro il

cattolico ministero di Bruxelles, E costoro pretendono d'interpretare

meglio dei proprii Yescovi, che oltraggiano e abbeverano di ama-

rezze, gli insegnamenti contenuti nelle Encicliche del Sommo Pontefice

Leone XIII!... Ma cosi avviene a chi si erige a maestro, in odio e

sprezzo alia Gerarchia della Chiesa. Una tanta caduta serva ad altri,

anche fuori del Belgio, di salutare esempio e di ammaestramento,

poiche crediamo che qualcuno, in ispecie, tra i giovani piii arditi ed

inesperti, sia verainente gia ito troppo innanzi sulle orme del Daens

e compagni.
2. (SPAGNA). Anche la Spagna e stata funestata da torbidi abba-

stanza gravi e persistenti. e si ebbe a deplorare 1'effusione del sangue
massime a Saragozza, a Yalenza, a Badajoz, a Barcellona, ed al-

trove. Quivi la radice del malcontento e dei disordini si trova nella

dolorosa condizione anche finaaziaria creata al regno iberico dall'esito

infelicissimo della guerra cogli Stati Uniti d'America, e dai rimedii

gravosi, estenuanti, opprimenti proposti alle Cortes dal gabinetto Sil-

vela. Si capisce che, essendo caduto fatalmente sulle spalle del con-

tribuente il fardello dei nuovi debiti di guerra, senza alleviarlo di

quelli delle perdute Colonie, egli debba sentirsi in certa maniera

curvare e venir meno. II bilancio dello Stato, con un attivo di 855

milioni, deve sopperire al pagamento annuo di 549 milioni in soli

interessi ai creditori. Come non atterrirsi di tale posizione? S'indo-

vina da cid che le imposte si aggraveranno ogni di piu ;
ne puo dar-

sene assolutamente colpa al governo. Ma & pur naturale che i contri-

buenti levino alte strida e si dimenino senza potere osservare tutta

la misura della prudenza e della pazienza.

Le Camere di Commercio hanno fatto presentare alle Cortes una

Memoria, in cui domandano che si falcidi.no dal disegno del bilancio

per lo meno 150 milioni, dando a divedere che il vaso delle amarezze

& pieno, e potrebbe di leggieri traboccare. Nell' industriosa e gi&
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opulenta metropoli della Catalogna, i proprietarii di fabbriche hanno

deciso, in una radunanza, di rifiutare il pagamento delle imposte ;
e

cid inquieta, anche perche altri molteplici incentivi di rivolta si co-

vano da parecchio tempo in quella provincia, non mai molto arnica

della vecchia Castiglia.

II governo, dicono i telegrammi da Madrid, & deciso a spiegare la

maggior vigoria d'azione, Bospendendo all' uopo le franchige costitu-

zionali nelle citta, o benanco in tutto il regno. Noi facciamo i piu

sinceri voti che la fortuna arrida nuovamente alia generosa nazione

spagnuola, e che non si avveri per essa quel detto, che nna disgrazia

non viene mai sola.

3. (OLANDA). Come vedesi, di tristezze non vi e penuria, e lice

desiderare in compenso qualche conaolazione. L'avranno i popoli cri-

stiani dalla Conferenza internazionale delPAja?

Questa procede a vele gonfie nei suoi lavori, e sembra che le

venga fatto, in ultima analisi, di creare una Corte internazionale

di Arbitrate >
,
la cui istituzione aveva injcontrato dapprima serii osta-

coli da parte della Germania. Fu accennato nelP ultimo quaderno

alle obbiezioni mosse a tale proposta, proveniente dall'Inghilterra,

dal delegate tedesco, signer Zorn. Le difficolta parvero abbastanza

gravi al conte Munster, capo della delegazione germanica, laonde si

decise ad inviare d'urgenza il collega Stengel a Berlino, affine di ri-

cevere ordini precisi dal Monarca e dall' imperiale governo. Ma, stante

1'assenza di Guglielmo II, lo Stengel dovette ritornare all'Aja colle

mani vuote, e si rimase in una lunga incertezza. Un response del

Sire germanico non e stato notificato. Ma, cid non ostante, la Confe-

renza ha proseguito i suoi lavori. La Commissione incaricata di com-

pilare il progetto sull'Arbitrate ha gia chiuso la discussione in seconda

lettura del complesso del progetto. II Tribunale sir Pauncefote ha

chiesto di sostituirvi la parola Corte sussistera in permanenza, ed

al sorgere di un dissidio fra nazioni, secondo un suggerimento non

inopportuno del conte Nigra, le Potenze firmatarie ne rinfrescheranno

la memoria ai contendenti : cosa questa che pud conciliarsi col carat-

tere facoltativo del ricorso al giudizio arbitrale, carattere voluto ca-

tegoricamente dalla Germania ed accettato per ispirito di transaxione,

dicono le Agenzie telegrafiche ufficiose, dalla Commissione.

L'affetto della Germania al militarismo si conosce benissimo, d'al-

tronde, ed ha ricevuta nuova espressione anche in altro ramo della

Conferenza dell'Aia, vogliam dire nella Commissione per il disarmo,
ove il delegate Schwarzhoff voile persino revocare in dubbio che la

guerra sia un flagello tanto spaventoso, e che Podierna pace armata

sia un'onere insopportabile pei popoli. Moltke, si comprende, ha fatto

scuola, dicendo che la pace perpetua e un sogno, ed anzi un brutto



240 CRONACA

sogno. I suoi discepoli noii hanno potuto a meno di portare gli echi

di tale dottrina fino all'Aja. Ma le altre nazioni non sono dello stesso

pensiero, e del militarismo tedesco tengono conto come di un fenomeno

psicologico non destinato alFeternita.

4. (FRAJTCIA). Se tutte le nazioni anelano a godere la sicurezza

della pace esterna, la Francia si affatica sempre a ristabilire come

pud meglio la propria pace interna. II signor Waldeck -Rousseau

ha composto il nuovo gabinetto; ma bisogna pur confessare che

si aspettava da lui qualche cosa di meglio. Basti dire ch'egli ha po-

sti a fianco 1'uno dell'altro il generale Gallifet, tanto esecrato dai co-

munisti, che lo chiamano il fucilatore, Passassino, la iena del 1871,

ed il socialista collettivista Millerand, il cui padre si annovera fra le

cosiddette vittime della sanguinaria efferatezza di Gallifet. II connubio

non & certo felice, senza parlare di altre anomalie di un governo, il

cui cemento non sembra consistere che nelle propensioni dreyfusiste

comuni a tutti i nuovi titolari di portafogli.

Niuna ineraviglia quindt che, appena presentatosi alia Camera, il

gabinetto Waldeck -Rousseau abbia trovato gli animi assai divisi ed

incerti. N& sappiamo quanto abbia ragione di rallegrarsi o d'inorgo-

glirsi al sapere che gli e stato concesso qualche tempo di vita per

tolleranza dei socialist!, mossi a tale atto di generosita da bizze e ri-

picchi contro i conservator!. Ad ogni inodo siccome il signor Waldech-

Rousseau ha pregato che si aspetti a giudicarlo dai suoi atti, e non

dai nomi dei suoi colleghi, non si perde nulla a concedergli tale tre-

gua, necessaria, altresi per 1' incalzare degli avvenimenti. Ad esso

tocca, infatti, di condurre alia soluzione il lungo dramma del drey-

fusismo.

II deportato all'isola del Diavolo Alfredo Dreyfus, ha ricalcato in-

fine il suolo di Francia, Per prudenza, mentre egli era aspettato a

Brest, lo si e fatto sbarcare a Lorient, donde rapidamente si trasporto

a Rennes per attendere in quelle carceri la riunione del nuovo Con-

siglio di guerra, riunione che avverra, dicesi, verso la fine di luglio.

Sino ad allora il fiume delle polemiche, dei pettegolezzi, continuera

a correre su per la stampa, come 1'acqua sotto i ponti della Senna.

Ma 1'apice della curiosita universale si raggiungera collo scoccare della

fatidica ora del nuovo giudizio.

5. (CUBA). L'esercito cubano e stato licenziato. Soltanto poche cen-

tinaia d'uomini si sono presentate a deporre le armi ed a ricevere

75 dollari per ciascuno dall'ufficiale pagatore americano. Gli altri si

sono dispersi e dileguati colle loro arini, forse per amore del mestiere,

e, vogliamo crederlo, senza propositi battaglieri contro i nuovi domi-

natori dell' isola.

Per avere cooperate a tale risultato, Maximo Gomez avrebbe otte-
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nuta una lauta pensions dal governo di Washington; ma e questa

forse una voce malevola dei suoi personali avversarii. Certo e che,

disgustato dei disagi del campo e delle perfidie della politica, egli ha

annunziato in un Manifesto di ritornare alia vita privata. E da no-

tare ch'egli non si manifesta favorevole alia dominazione americana,

limitandosi a sconsigliare le violenze ed a pregare i Cubani di ren-

dere superflua, col proprio senno e colla propria operosita, la presenza

dello straniero.

Insomma, non e contentezza, ma e pace; e gli American! si ral-

legrerebbero di poterla ottenere eguale nell'Arcipelago delle Filip-

pine.

IRLANDA (Nostra Corrispondenza). 1. Gli Unionist! irlandesi e lo spirito

anticattolico. 2. II Cardinale Logue dispera di ottenere giustizia dal

Parlamento inglese. 3. L'educazione primaria e la sorveglianza re-

ligioaa. 4. il rinascimento della lingua celtica. 5. I/emigrazione.

Statistiche. L'opulenza dell'Inghilterra e la poverta dell'Irlanda.

1. II signor Russell, che tiene un posto segnalato fra gli odierni

governanti, e deve 1'alta sua posizione alle fiere battaglie date contro

I
1Home Rule Bill per 1'Irlaiida, si esprimeva, non ha guari, con

molta chiarezza intorno alle rivendicazioni e lagnanze dei cattolici

irlandesi. Egli parlava forse in nome di tutti i colleghi del gabinetto :

certo il primo ministro ed il leader della Camera dei Comuni, signor

Balfour, sono di un solo pensiero e sentimento con lui rispetto a tale

argomento di politica interna. II signor Russell, dunque, dichiaro che

il grande ostacolo alia fondazione di una Universita pei cattolici d'lr-

landa, consiste nell'odio inveterato al romanesimo, che formo sempre

una nota cosi pronunziata del carattere inglese . Ci6 e purtroppo

yero; e, per quanto riesca increscioso di udirne ora la riconferma

dalle protestanti labbra scozzesi del signor Russell, la tristezza nostra

non toglie forza ed esattezza alia sua aft'ermazione. II popolo inglese

ama di abbellirsi delle piume della tolleranza, vantandosi il difensore

delle civili e religiose liberta; ma, non appena vengono richiesti di

concederne qualche briciola ai cattolici irlandesi, la maschera del-

I'ipocrisia cade loro dal volto. Hanno adoperato ogni sforzo per isna-

"turare e mettere in cattiva luce i desiderii e gli intenti dei Cattolici
;

ma indarno, poiche nessun uoino d'intelletto e di cuore si e lasciato

ingannare, di qua o di la del Canale. Non si e lasciato ingannare

neppure il Luogotenente di Sua Maesta in Irlanda, Lord Cadogan, il

quale coraggiosamente invitava i fanatici protestanti del Nord a non

contendere ai compaesani del Nord quelle liberta di cui godono essi

medesimi. Ma che giova? Al sorgere di questo secolo, nei giorni del

trionfo fall
1 Union Act, si predicava dai tetti che, stretta al fianco

Serie XVII, vol. VII, fasc. HIS. 16 8 luglio 1899.
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della Granbrettagna, 1'Irlanda avrebbe facilmente conseguito qualunque*
benefica riforma e andava incontro ad un avvenire pieno di ridenti

promesse. Ora, allo spirare del secolo stesso, un ministro inglese viene

ad informarci che un livore profondamente radicato contro la nostra

fede romana ci vieta di raccogliere i frutti aspettati dall' Unione, e-

la bella apparizione dell'eguaglianza religiosa si dilegua piu che mai
dai nostri occhi, lasciandoci 1'impressione che 1'imperiale Parlamento-

di Londra sia davvero impotente a risolvere il problema irlandese..

2. Sua Eminenza il Cardinale Logue, in un recente discorso, pren-

dendo a tema la nessuna volonta o capaeita, manifestatasi in parecchi
ministeri suceessivi, di sistemare in qualche maniera la questione

dell' insegnamento cattolico, inculcd fortemente alcuni principii im-

portantissimi sulle relazioni dell' Irlanda coi partiti politici dell' In-

ghilterra, principii di vaste conseguenze pratiche, la cui annunziazione

acquista particolare gravita sulle labbra di un cosi eminente perso-

naggio, secondato con ardore da tutto 1' Episcopate, animosamente

guidato dall'Arcivescovo di Dublino. II presente Yicere, il Chief Se-

cretary, o ministro per 1'Irlanda, il primo Lord della Tesoreria inglese,

conoscendo intimamente lo stato dell'isola, riconoscono giusta ed ese-

guibile la creazione d'una Universita cattolica, e tuttavia sembrano

disposti a sacrificare i voti dell' Irlanda e gli stessi dettami dell'arte

di Stato al cieco fanatismo della maggioranza parlamentare. c Ebbene,

risponde il Cardinale Logue, voi temete di perdere alcuni dei vostri

sostenitori, nel Nord d'Inghilterra od in Inghilterra, se ci concedete

una soddisfazione, che ammettete esserci dovuta. Che faremo noi? Non

possiamo offriivi compensi, non possiamo fare contratti di sorta con

alcun governo inglese che fosse per sacrificare gli interessi generali

della nostra patria. Queste nobilissime parole ispirano ammirazione-

a tutti, amici e nemici. L'esimfo Porporato non lancia frasi avven-

tate: egli ha ben riflettuto sul significato delle sue espressioni, e le

proferisce colla dignitosa fermezza di un vero Principe della Chiesa

e veterano della causa nazionale. Non sarebbe degno della perspicacia

di un uomo di Stato il trascurarne le immancabili conseguenze.' Sua

Eminenza quindi prosegue : I liberali inglesi ci negano risolutamente

il dono di una Universita, ove si possa educare la nostra gioventu

senza il sacrifizio dei nostri piu cari interessi religiosi e morali, Dal-

1'altra parte, i conservatori (tories), se avessero il senno che vantano

ed una briciola di abnegazione, potrebbero in qualche misura con-

tentarci
;
ma non lo vogliono. Dunque, nulla potendo sperare da chic-

chessia, 1'unico espediente che ci rimane e di proscioglierci da ogni

vincolo cogli uni e cogli altri. Fintantoche ci facciamo il loro ludibrio,

ci prepariamo un avvenire altrettanto infelice quanto lo fu il passato.

Un rimedio radicale e necessario, ed io credo ch'esso debba consi-
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stere in quella pienezza di autonomia (Home Rule) dell' Irlanda per

il cui conseguimento abbiamo gia sostenuto aspre lotte di parecchi

anni. lo non ho pift fiducia alcuna negli uomini di Stato inglesi. >

Si consider! a Londra che tali dichiarazioni escono dalla penna di

uno dei nostri uomini piu rispettati ed autorevoli, la cui posizione

stessa da ampia malleveria di moderazione e di prudenza. A buon

intenditor poche parole.

3. Molto si adopero ed agitd, in epoca recente, un certo numero

d'insegnanti delle scuole primarie, spalleggiato da una stampa per-

versa ed irreligiosa, per sottrarre 1' istruzione elementare a qualunque
'

sorveglianza della Chiesa
;

e per meglio comprendere 1' indole ed i

fini di tale intrapresa, giovera di risalire alquanto addietro. Allorchfc

fu primieramente introdotto in Irlanda il sistema educative nazio-

nale
,
la mira secreta dei suoi fondatori era di pervertire i senti-

menti del popolo e di combattere le dottrine cattoliche. L'arcivescovo

protestante, dottor Whately, non indugio a squarciare il velo del mi-

stero, rendendolo palese anche ai ciechi : laonde i Cattolici ne diffi-

darono, e, mentre alcuni Vescovi lo sbandivano assolutamente dalle

proprie diocesi, altri non lo ammettevano senza grande cautela e vi-

gilanza. Impauriti, percio, i novatori fecero di mano in mano con-

cessioni sempre piu larghe al sentimento cattolico
;
e ne consegui di

fatto che, rimanendo in teoria neutre, le scuole del sistema nazio-

nale > divennero praticamente religiose, conforme ai desiderii delle

popolazioni, meritandosi 1'approvazione e 1'appoggio del clero. L'Ar-

civescovo di Dublino ed altri personaggi di reputazione immacolata

hanno seggio nel Board of Commissioners ; ed in molti luoghi i preti

cattolici, dopo avere molto contribuito col proprio zelo operoso e fecondo

a crearle ed a corredarle del necessario, sono stati nominati direttori

responsabili dell' Education Board per il buon andamento delle scuole

stesse. Pero, gli avvenimenti politici di questi ultimi anni, avendo su-

scitato astiosi preconcetti contro il clero in una parte piccola, ma vio-

lenta della stampa, parvero proiettare ombre funeste anche negli animi

di varii maestri. Dai sobillamenti e dalle mene nascoste, poi, si venne

alle aperte ostilita, principalmente sotto forma di una Memoria fatta

presentare dall'Associazione degli insegnanti ai Commissarii del Na-

tional Board, Memoria piena di accuse e d' insinuazioni, altrettanto

ingiuriose quanto infondate, contro i direttori ecclesiastici, dai quali

invocava la liberazione. Falso, calunnioso, questo documento fu con

^iusta severita condannato da tutta la Gerarchia cattolica; ed i me-

tatori deirAssociazione, astrettivi dal pubblico sdegno (ben cono-

sciuto essendo che, se havvi difetto nella direzione ecclesiastica, esso

<x>nsiste piuttosto in troppo generosa mitezza che in ruvida asperita),

si determinarono dopo qualche tempo a ritirarlo, senza giustificazione o
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ritrattazione. Le cose sono rimaste a tal punto ; ma, non ha guari, i

direttori cattolici delle province settentrionali, sotto gli auspicii del

Cardinale Logue, hanno fatto un passo energico, convenendo che non

verra nominate ne maestro, ne assistente, chiunque appartenga alia

Associazione quale e oggi costituita. II colpo fu sentito al vivo, e ne

segui un secondo ritiro, questa volta senza riserbo
,
ma non pe-

ranco la dovuta ritrattazione, senza la quale il clero non pud rite-

nersi soddisfatto. GHova, tuttavia, sperare che si ristabiliscano infine

le vecchie relazioni di affetto e fiducia fra maestri e direttori, molto

piu che la grande maggioranza di quelli non e colpevole se non di

avere lasciato, per timidezza o indolenza, che pochi arruffoni parlassero

ed agissero in loro nome. II prete raccoglie il danaro, ottiene le aree>

edifica le scuole, procura la frequenza. Non sarebbe una sciocchezza

il disgustarlo ?

4. In questo mezzo, vi e un'opera di patria rigenerazione al GUI

compimento collimano gli sforzi di tutti i cittadini, senza distinzione

di classi e nemmeno di culti : parlo del risorgimento di cid che in

guise multiformi si chiama 1' idioma gaelico, la letteratura celtica,

1'antica cultura irlandese. Ardente e la brama di mantenere e rav-

vivare quanto ci resta della favella e del costumi dei nostri antenati.

Per molti anni il National Board of Education parve intento, se non

a spegnere violentemente le arti e gli studii specificamente irlandesi,

per lo meno a lasciarli perire negletti e disprezzati. A sventare sif-

fatte mire, nondimeno, s'e ora costituita una lega d' uomini eruditi

ed attivi, capitanati dal Cardinale Logue e da molti altri Yescovi.

Le autorita del Trinity College, per ragioni facili a comprendere, si met-

tono attraverso e scoraggiano quanto possono siifatta intrapresa : in

ispecie, poi, vogliono escluso lo studio del celtico dall' insegnamento
inedio. Ma si puo star certi che saranno frustranei i loro divisamentL

Fu tenuta da ultimo una < Feis (assemblea), sotto ogni aspetto

riuscitissima, che deve segnare il punto di transizione dagli aneliti

del desiderio alia coraggiosa esecuzione. Beninteso, nessuno pensa r

ne pud pensare, nelle odierne circostanze, di far rivivere in modo

assoluto il celtico come linguaggio nazionale. Ma si potra per lo meno

prevenirne 1'estinzione la dove tuttora si conserva, procurando alle

classi agricole il vantaggio dell' istruzione bilingue, quale sussiste

nelle Fiandre, nel Paese di Galles ed altrove, e risuscitare o rinvi-

gorire quelle arti, che non sono nulla, se mancano del colore locale

e nazionale.

5. Le statistiche or ora pubblicate circa il movimento di emigra-

zione del 1898, dimostrano come alia fine del secolo, annunziato quala

riparatore e principio di lunga felicita, si svolga tuttavia quella tra-

gedia cosi funesta alia nostra patria, che tanti dolori e tanto sangue-
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ci e gia costata : cosicche ci soffermiamo pensierosi e trepidanti sulla

soglia del secolo che rimane, senza osare di salutarlo con fiducia. II

malore non cresce, ma neppure scema o si mitiga, mantenendosi in

uno stato cronico, il quale con regolarita inesorabile ci vuota le vene

del nostro migliore succo vitale, riducendoci ad insanabile anemia.

II numero degli emigrati nel 1898 fu di circa 35,000. Tratto carat-

teristico attristante: dove 1'esodo e 1'effetto naturale dell'aumento di

popolazione, sono i giovani maschi che abbandonano il suolo native,

quelli che dovrebbero formare il suo orgoglio e la sua speranza av-

venire. Essi vanno ad ornare e ad arricchire altre terre colle dot!

preziose della loro stirpe: la patria rimane, colla parte pift debole dei

suoi figli, a lottare contro le avversita e 1'oppressione. I lontani com-

piono vittoriosamente la nobile missione di propagare per il mondo

quell' invitta fede irlandese, che ci ha sostenuti e confortati per se-

coli contro efferate, inenarrabili persecuzioni. Ma 1' isola di S. Pa-

trizio languisce nel lutto e nel pianto; e, quale madre, non pud a

meno di bramare di vederseli crescere in seno, buoni ed utili cit-

tadini, piuttosto poveri qui, che ricchi ed invidiati in estranei climi.

6. Ed a proposito di ricchezza e di aspirazioni a men crudeli de-

stini, conviene osservare che, mentre si rifiuta all'Irlanda un'Uni-

versita, il cui insegnamento non abbia carattere anticattolico, 1'Uni-

versita inglese e protestante di Cambridge ha teste invocato nuovi

soccorsi pecuniarii, quasiche patisse inopia e disagio. Ora, esaminiamo

un istante le sue condizioni. Diciassette Collegi fruiscono di un'en-

trata annuale complessiva di 293,400 lire sterline, somma eorrispon-

dente a 5,300,000 franchi, cui devonsi aggiungere gli introiti proprii

dell'Universita stessa. che ascendono a 43,000 lire sterline. Quindi
una proporzione di circa 111 lire sterline, cioe 2,800 franchi, per
ciascuno degli undergraduates, ovverosia studente che aspetta di conse-

guire i desiderati gradi. Sotto questo aspetto, 1'Universita di Cambridge
versa in condizioni anco migliori di quella di Oxford, la quale, seb-

bene vanti 19 Collegi, pur nondimeno, sommando il totale delle loro

entrate (198,800 lire sterline) destinate all'Universita propriamente

detta, non dispone in ultima analisi che di 259,000 lire sterline, vale

a dire, in media, di 86 lire sterline, o 2,350 franchi, per ogni un-

dergraduate. E badate che parlasi qui unicamente delle dotazioni fisse,

astraendo affatto da altri cespiti di entrata. Da cid e facile persua
dersi che le strettezze finanziarie, latnentate dalle Universita prote-
stanti inglesi, non possono provenire se non da una troppo disuguale
distribuzione della ricchezza. La povera Irlanda soltanto viene lasciata

a denti asciutti, collo spettacolo di altri che si lagnano in mezzo alia

abbondanza d'ogai cosa. Eppure sarebbe cosi facile sod.disfarla, come^

diceva un protestante inglese, benevolo alia nostra causa : basterebbe
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a tal uopo la somma che spendesi per costruire una corazzata. La
contentezza e 1'affetto di un popolo non vale forse una nave?

FESTE CENTENARIE PER S. GIO. BATTISTA
A GENOVA.

Geneva e stata in fesla dieci giorni dal 23 giugno al 2 luglio, giorni

di letizia vera, santa, popolare. Celebrava 1'ottavo centenario della trasla-

zione delle ceneri del suo protettore S. Giovanni Battista. II popolo ge-

novese, laborioso, sobrio, trafficante accorto, navigatore ardito e pure

cristiano profondamente, e come ne' secoli andati cosi anche oggi e giu-

stamente altero di possedere le reliquie del Battista, 1'ultimo e il piOi

grande dei profeti, che chiuse 1'antico Testamento, e aperse il nuovo,

indicando a dito 1'Agnello di Dio e apertamente proclamando la divi-

nita di Gesu Cristo.

Secondo le notizie storiche meglio appurate il corpo di Giovanni,

decapitato da Erode nel castello di Machserus (oggi Mukaur) sulla sponda
orientale del Mar morto, e seppellito da' snoi discepojj, come sappiamo
dai Yangeli di S. Matteo e di S. Marco, fu piu tardi trasportato a Sa-

maria (Sebaste) dove il sepolcro del precursore si trova per tre secoli

venerato accanto alia tomba di Eliseo profeta. Verso il 362 sotto Giu-

liano apostata, violate il sepolcro, i resti furono g^ttati alle fiamme.

Ma, come narra Rufino, le ceneri e i resti di alcune ossa, raccolti gelo-

samente dai cristiani. vennero custoditi da alcuni monaci e poi con-

segnati a S. Atanasio che li fece murare nella sua chiesa, finche nel 395

furono solennemente trasferiti nel tetnpio eretto da Teodosio a onore

del Santo, in Alessandria. Nel secolo VIII a Mira nella Licia e preci-

samente nel monastero detto Sacra Syon si trova in grande venerazione

la tomba del Battista. Come e perche da Alessandria passassero a Mira,

e una lacuna storica fin qui non saputa colmare.

I genovesi poi ,
che aveano fornito le navi e preso parte alia prima

crociata condotta da Goffredo di Buglione, dopo 1'espugnazionH di Antio-

chia, approdando alle coste della Licia, s' impadronirono di quelle re-

liquie, e ricchi di tal tesoro se ne tornarono in patria nel 1099. Accolte

a grand'onore e con gran venerazione dai Genovesi, fir.no da quel

tempo in poi tenute come un palladio sicuro, un pegno della protezione

celeste, e riposte nella cattedrale ove ne ando crescendo il culto, finche

nel secolo XV vi fu edificata una nuova cappella di singolare magni-
ficenza. Anzi non e improbabile che per il medesimo riguardo la cat-

tedrale stessa di San Lorenzo intrapresa fin dal 985, venisse nel 1100

ricostruita secondo lo stile romanico, e in pafte nuovamente nel 1307

secondo lo stile gotico.
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La ricorrenza poi di queste feste centenarie iu occasions di solle-

citare i savii restauri, che ridonarono alia luce la grazia ingenua e il

venerando aspetto delle tre navate di quell'edificio, la cui bellezza era

stata parte distrutta parte velata dalle disadatte aggiunte del secolo XVI
e dei segueati. Ben e vero per altro che anche in queste solennita quelle

bellezze vere ed antiche dovettero nascondersi un'altra volta sotto le

drapperie ricche e fastose tan to care al non sempre retto gusto popo-

lare; e cosi le frange posticce di similoro impedirono ai marmi vetusti

e agli storici intercolunnii il merito di narrare essi stessi alle moltir

tudini accorse in Geneva le glorie religiose e navali che appunto si trat-

tava di celebrare. Una decorazione piu fedele e piu sobria non avrebbe

116 offuscato 1'onore dell'antichita, ne impedito la splendida illumina-

zione elettrica degli innumerevoli candelabri pendenti dagli archi delle

navate, dalle volte della cupola e dell'abside. Questa fu novita feli-

cissima e sorprendente. Al toccare d'un bottone, in un baleno, tutto

un trionfo di cristalli scintillava nei riflessi iridescenti di duemila tre-

cento lampadine elettriche, sostituite con vantaggio alle fiammelle di

altrettante candele fittizie. Le quali si videro ardere dieci giorni senza

consumarsi, e splendevano di luce placida e viva, senza soaldare sen-

sibilmente 1'ambiente ne rubare ossigeno aH'aria sfruttata gia dalla folia

incessante.

La ressa maggiore e continua s'accalcava, com'e naturale, dinanzi

alia cappella di S. Giovanai Battista, un gioiello d'architettura e scol-

tura del primo rinascimento (1449-90). Essa s' innalza ariosa e leg-

gera portando su quattro archi una cupola di belle proporzioni. Con

uno degli archi si apre, senza sporgenze, sulla navata di sinistra e

quivi presenta la parte piu antica e piu bella, cio& una leg^iadris-

sima facciata compartita in quadri di bassorilievo, con coronamento

e altre reminiscenze gotiche, merce le quali e grazie alia pacata
tinta dei marmi armonizza quietamente con le rimanenti parti della

basilica.

Tra quei tesori dell'arte si conservano e di questi giorni stavano

esposte al pubblico le reliqnie preziose del Santo. Sono esse racchiuse

immediatamente in un'urnetta, o meglio, cassetta di cristalli rettan-

gola, con fregi d'argento dorato, lunga forse due palmi, larga e pro-

fonda in proporzione, lavoro del principio di questo secolo (1823).
Altri stipi e urne o reliquiarii stavano esposti al pubblico, i quali ser-

virono in varii tempi alle solenni processioni, e portano 1' impronta
del gusto e della perfezione dell'arte contemporanea. Uno e dono, di-

cesi, di Federico Barbarossa e da parecchi secoli non s'esponeva, la-

voro di molto interesse archeologieo. Un altro, forse il piu pregevole
di tutti, e si porta nelle processioni, & un'arca d'argento del 1438,
di stile gotico, che porta nelle quattro facciate attorno in dieci taber-



248 CRONACA

nacoli tante figurine e gruppi a tutto rilievo, esprimenti i fatti della

vita del Battista. Seguono altri splendidi lavori del secolo XYI, e poi

candelabri d'argento, lampade, palliotti ecc. testimonii non meno della

ricchezza che della pieta antica degli avi, d'una fede e generosita tra-

dizionale nell'aristocrazia e nel popolo genovese,

Senza andare in un ottimismo esagerato e darsi a credere che la

fede e la vita cristiana, privata e pubblica, non abbia a scapitare di

fronte all'antica, egli e certo che lo spettacolo dei giorni trascorsi era

consolante. Dalle prime ore del mattino fino a sera chiusa, si succe-

dettero per otto giorni continuati le popolazioni di Grenova, della Li-

guria tutta e numerosi pellegrinaggi di Piemonte e Lombardia a ve-

nerare e baciare le sacre ceneri, a ricevervi i Sacramenti, ad assistere

ai divini uffizi, alle Messe pontifical!, alia sapiente preclicazione delle

glorie del precursore, che vi celebrarono per turno gli Arcivescovi di

Genova, di Firenze, di Yercelli, i Yescovi di Yentimiglia, Albenga,

vSavona, Bobbio, Chiavari, Sarzana, Massa Marittima, Asti, Acqui, Ales-

sandria, Tortona, ecc.

Lo splendore delle funzioni, 1'accuratezza delte esecuzioni musical!

si possono intendere senz'altro. Furono gnstate e apprezzate sovra le

altre le Messe del Perosi e del Tebaldini. Ma fu notato per altro a

ragione che niuno avrebbe deplorato che in molte di quelle esecu-

zioni si fossero escluse le voci del sesso piu che gentile, profano, in

quel luogo e in quell'occasione ;
e si pud soggiungere con verita che

i pochi salmi egregiamente salmodiati dai bravi seminarist! sulle me-

lodie gregoriane di Solesmes, compensavano con gradito contrasto le

inelodie non sempre liturgiche dei rimanenti.

II giubilo della chiesa si trast'ondeva in tutta la citta che si vide

per tutto quel tempo animata di brio insolito, essa che pure e sem-

pre un turbine di vita e traffico. Quelle erano feste veraniente popo-

lari. amate e gustate dal popolo che sente di avere nella religione

inotivo di godimento sincere. Si associarono per altro anche i festeg-

giamenti civili, esposizioni di fiori, di vim, di animali, di recla-

ims, ecc., concert! e simili. Ma non si puo dire che tutto cio com-

movesse veramente la popolazione. Una festa notturna voluta fare

all'Acquasola da un comitato di esercenti fall! con grande sdegno e

delusione del pubblico. La prima vera festa, spontanea espaasione del

gaudio popolare fu la stupenda illuminazione del 23 giugno, vigilia

della solennita. Spettacolo commovente a vedere quell' immenso anfi-

teatro della citta che attornia il porto come un' arena di acque tran-

quille, scintillare di fiammelle, di ghirlande luminose per i terrazzi

delle case, le marmoree balaustrate dei palazzi, le finestrine dei po-

veri; le cupole superbe e gli svelti campanili disegnarsi in profili

luminosi pel sereno del cielo, e lampioncini parlanti il linguaggio della



CONTEMPORANEA 249

fede splendere per i giardini profumati delle ville, del chiostri e con-

venti sparsi per la montagna attorno, inerpicandosi su su flno dove

1'occhio giungeva.

Anche il Municipio secondo le feste popolari e con sussidio di de-

naro e con illuminare esso pure il palazzo Tursi e gli altri di sua

dipendenza, e in ci6 va lodato senza piu. Con ragione perd s' intese

deplorare che ne il Municipio, di nascita elettorale cattolica, ne quella

Btampa, che ha con lui relazioni piu intime, abbiano mostrato d'avere

mente e cuore tanto grande da prendere essi T iniziativa di quei fe-

steggiamenti, che tutto il popolo, e cattolici e liberali, meritamente

s'aspettavano nella celebrazione delle loro maggiori glorie cittadine e

religiose. Quanto ai palazzi governativi, nella gran luminaria del

23 giugno questi spiccarono per un buio mirabile tra lo splendore ge-

nerale. Ecco qua dicea la gente quando le autorita fanno le

loro illuminazioni, sono sole a farle; quando il popolo fa le sue, le

sole autorita non le fanno. Ne si potea dar torto al buon senso

del popolo.

Ma lo splendore massimo, il trionfo e la corona di tutte le feste

era riservato alPultimo giorno, la domenica 2 luglio, nella solenne

processione in porto e nella benedizione del mare.

. Ecco tutta la citta imbandierata
;
un visibilio di colori, stemmi

d'ogni nazione; tra tutte sventolano piu gaie e piu frequenti le ban-

diere di S. Giovanni portanti Parma della citta, croce rossa in campo

bianco, e in un quarto 1'effigie del Battista.

Dalle finestre e dai veroni dei palazzi pendono stoffe superbe,

arazzi, broccati, velluti delle antiche famiglie, da tutte le case e gli

alberghi drappi preziosi ; grandi e piccoli tutti concorrono col meglio

che s'abbiano all'onore del Santo. La processione formata di tutte le

confraternite, gli ordini religiosi, le collegiate ecc. Si chiude col corteo

degli Abati Mitrati e di tredici Vescon, ultimo 1'Arcivescovo di Ge-

nova, tutti in abiti pontincali, seguiti dalla cassa d'argento delle

Bacre ceneri, che portavano a spalle per turno i canonici e cappellani

delle chiese piu insigni. Inutile tentare una pittura di quella pompa
e magnificenza: sono note ab antico le ricchezze e 1'amoredi quella

nobile citta per lo splendore del culto.

La citta formicola di gente d'ogni eta, d'ogni condizione, d'ogni

paese. Tra una calca fittissima s'avvia la processione dal Duomo alia

calata delle Grazie. sulla sponda orientale del porto. Ivi, giunti

poc'anzi in carrozze di gala 1'attendono gli assessor! comunali e altri

signori rappresentanti i vari comitati ed uffizii.

Alle 9,50 giunto il corteo, il clero le collegiate i Yescovi col sacro

deposito salgono a bordo d'un immense galleggiante, un pontone, tra-

Bformato in superba bissona veneta pavesata e riccamente adomata a modo
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di una cappella. A prua il vessillo genovese col Precursore, quindi

un tempietto con 1'urna delle sacre ceneri, che sorge a vista di tutto

il porto, a pqppa un gran tendale, a uso delle antiche galee, sotto il

quale prendono posto le dignita del Clero e le autorita municipal*.

Rimorohiata da due vaporini, alle 10,7 la nuova Sacra Galea qual

<}igno maestoso, ubbidendo al comando d'una voce d'un antico mari-

naio, Monsignor Parodi, ora doppiamente gradita, si stacca da terra e co-

mineia il giro del porto, mentre 1'Arcivescovo intona il Benedictus e

poi 1' inno Ut queant laxis . Lo spettacolo che di cola oifre il porto

la citta attorno e cosa indescrivibile, indimenticabile. Tutti i va-

pori e i velieri ancorati in porto sono imbandierati a gala, dalle po-

derose corazzate della flotta italiana, ai grandi piroscafi transatlantic^

a'gli umili vaporini, alle lance e barchette che volteggiano e seguono
il corteo gaJleggiante. Tatte le navi, tutti i moli, tutte le calate, la

via di circonvallazione a mare, sono gremite di spettatori ansiosi e

plaudenti. Non v'e finestra, non terrazza, non spiraglio, per le alture

dell' immense anfiteatro della Superba, donde non si segua con 1'oc-

chio e cuore il naviglio benedetto.

La bissona s'avanza, fila dinanzi alia corazzata argentina Gr. 'Ga^

ribaldi, alia fregata turca Medijdic ; i marinai dalle tolde e dai pennoni

presentano le armi, le fanfare intonano la marcia reale. Yerso 1'im-

boccatura del porto e ormeggiata la Lepanto. A bordo di questa im-

mensa corazzata, circondato dalle autorita civili e militari, sul ponte

di comando sta il Principe Tomaso di Savoia. Duca di Geneva, pio

e valoroso ammiraglio, che gia il giorno innanzi s'era prostrato a ve-

nerare e baciare le reliquie del santo. Giunto dinanzi alia Lepanto
il sacro corteo si ferma. II momento e solenne. L'Arcivescovo si alza

e in mezzo a un religioso silenzio fa risonare la benedizione dell'Al-

tissimo Benedicat vos omnipotens Deus... A quel punto un fra-

goroso scoppio di cannone dalla Lepanto da il segno dell'esultanza e

da tutte le navi da guerra, da tutti i forti, che incoronano la citta

con doppia cinta, da tutti si risponde coi ventun colpi solenni, un

tonare terribile e giulivo insieme, e intanto da tutte le tolde le fan-

fare ripetono 1'inno reale, che s'intreccia, interrotto dagli spari, come

una fuga mai piu intesa. Potessero sempre quelle bocche, apportatrici

di morte, annunziare, come in quel giorno indimenticabile, le glorie

delle citta e dei regni a cui non impedi essere potenti nel mondo

1'essere soggetti al re dei re, al dominatore dei dominanti.

La processione o per meglio dire la bissona prosegui il giro fe-

stante nel porto, approdando al ponte Morosini. Quindi, dopo breve

sosta all'antichissima chiesa di S. Giovanni di Pre, ove le ceneri

erano state accolte allo sbarco otto secoli innanzi, per le vie,piu nobili

della citta tra il popolo rirerente e le migliaia dei forestieri accorsi
T ,
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benedicendo e eonsolando, tra un nembo di fieri, rientrd nella eatte-

drale a rendere grazie aH'Aitissimo e al glorioso precursors di Cristo.

Ci parve di rivivere qualcuno dei giorni antichi quando Geneva domi-

nava i mari. Genova, eri piu cristiana allora, e non eri men grande.

Molti invidiano la tua bellezza; fa che anch'oggi molti piu abbiano

a invidiare la tua fede, una fede intera, schietta, antica quale pre-

dicava quel graide che nei giorni passati hai si degnamente onorato.

IV.

COSE VAR1E

1. Un Congresso internazionale femminile. 2. Barbarie da cannibal! negli

Stati Uniti. 3. La cupola del Sacro Cuore a Montmartre. 4. Un

bell'esempio del Clero tedesco in pro degli Italian! in Germania.

5. Che cosa sia la Societa Dante Alighieri . 6. La produzione del

rame in Italia.

1. Un Cowjretso internazionale femminile. II seguente articolo del

Times merit* di essere letto, cosi per 1'esposizione dei fatti, come per
il lucido buou seaso e la sottile ironia, che tutto lo informa, sopra

un tema cui si vuol dare oggidi artifiziosa popolarita.

II c Congresso femmiuile internazionale
,
ch'e venuto a posarsi

fra noi e gia spiega tutte le sue ali in ardite e vaste discussioni, ha

impiegato undici anni ad uscire dal bozzolo e si e assegnata una vita

di nove giorni. Si vanta esso di rappresentare 1,250,000 esseri umani,
dei quali cosi ativrma un'oratrice 125,000 appartengono al sesso

forte. Ha ventilate, o si accinge a ventilare ogni sorta di argomenti,
dall'Arbitrato internazionale e dall'emancipazione parlamentare della

donna, appro vav-i martedi scorso, fino agli ufficii non retribuiti della

massaia e-t all* abito in relazione colla vita animale, inscritto

nel prograrnnia [)er una futura seduta. Pero, non ostante le spiega-

zionidatene) d's.-orso inaugurale della signora Presidente, confessiamo

di provare qnal' he difficolta a concepire quali siano i fini di questo
formidbile oigani-mo consorziale e per quali vie si proponga esso di

promuoverli e runseguirli. La stessa Lady Aberdeen ebbe coscienza

di tale difficolta, quando osservo che taluno chiedera come mai cen-

tinaia di migliaia <Ji dcnne, di religione, di stirpe, di educazione diffe-

renti, possano avere intelligibili disegni comuni e cooperare unanimi

al medesimo ijitmio. Ora, la risposta : ch'esse tutte anelano a con-

sacrarsi al bene <leU'uman genere, in ispirito di amore >, non e tanto

esplicita da tra^t'ondere la pienezza della soddisfazione nell'anima in-

quirente, ne pone abbastanza in chiaro quale particolare vantaggio
siavi nel ricercare uu cosi eccelso ideale per mezzo di un'associazione

composta principalmente d'un solo sesso. Nel ragionare sui diritti
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deila donna, noi non abbiamo fatto mai, in maniera assoluta, il viso

delle armi; ci siamo compiaciuti, anzi, di patrocinarli, quando ci

parevano ragionevoli, ed in ispecie abbiamo incoraggiato e spalleg-

giato ogni iniziativa intesa ad atnpliare la cerchia e migliorare i me-

todi dell'educazione femminile, per sopprimere le non necessarie re-

strizioni convenzionalmenta imposte alia donna, e per renderle accessibili

alcuni rami di pubblico lavoro, pei quali il sesso gentile, piuttostoch&

un ostacolo, forma un pregevole requisite. Non dubitiamo neppure che

alcune delle rivendicazioni da mettere in forma e svolgere nel Congresso

sianopiu o meno fondate. Ma non riusciamo a persuaderci chel'atteggia-

mento di quell'assemblea, nel complesso, sia savio, rappresenti il vero

pensiero della donna, e possa eificacemente giovare alia piu delicata

meta del genere umano. Ci vien detto che il presente Congresso e

storicamente un germoglio della famosa crociata Women's Whisky

War, intrapresa negli Stati Uniti, or saranno quindici anni. In quella

gu.Qrr&(war), o palestra, come proclamava enfaticamente uno dei piu
attivi crociati

,
le donne si addestrarono con successo a pregare ed a

parlare in pubbliche radunanze con precisione parlamentare abbellita

dalla grazia del sesso . Noi non sappiamo quanto sia desiderabile per la

donna un simile ornamento. Dall'altro lato, un oratore del presente

Congresso ha declamato che gli atti del sesso debole in favore del-

PArbitrate internazionale dimostrarono, come la voce della donna

possa risuonare e con forza da un'estremita all'altra dell'imiverso .

Cio e vero; se non che 1'esperienza di parecchi milioni permette di

ritenere sommessamente che forse la voce medesima raggiunge il mas-

simo della sua possanza ed eificacia, quando venga modulata in altro

tono. Lord Salisbury opina che le ambizioni femminili non si elevino

al disopra degli uffieii municipal!. Ma pud darsi che il presente Con-

gresso lo disinganni. Egli scorgara, non senza meraviglia, che alcune

aspirano, non soltanto alia magistratura, ma eziandio alle < cariche

diplomafciche >, e che in ultima analisi reclamano il diritto di gover-

aarsi da per se stesse (Self-government). E ben vero che non tutte

sono di una mente e di un cuore a tale riguardo. Negli Stati Uniti,

vi e del pari un'agitazione propizia ed un'altra avversa al suffragio

delle donne; ma le acco^lienze fatte dal Congresso al promemoria letto

in favore del primo partito da benissimo a divedere, come la generalita

inciiai fortemente dal lato della intera eguaglianza coll'uomo.

Ci diletterebbe, invero, 1'udire in proposito i ragionarnenti della

delegata cinese, signora Shen, e d'indovinare un po' meglio quali in-

flussi benefici si attendano dalla sua presenza, per agevolare 1'eman-

cipazione della donna in Inghilterra od in Grermania. Un Arcivescovo

americano ha assicurato le signore delegate della Gina, della Russia

e della Finlandia, come anche quelle di altri Stati del Continente,
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che c i destini delle nazioni sono oggi nelle mani del popolo > . Es-

sendo dunque le donne la meta del popolo, e chiaro che la meta

di quei destini dipende da loro.

Alcune oratrici sembrano bensi tormentate dal dtibbio, molto giu-

stificabile, aggiungiamo noi, che il segregamento delle donne dagli

uomini costituisca alcun che di anomalo, forse poco espediente e meno

da consigliare. Lady Aberdeen spiegd trattarsi di un passo essenzial-

mente transitorio, corrispondente ad un bisogno momentaneo
; impe-

rocche, non appena la donna avra riconquistato i suoi diritti e ara

riconosciuta 1'eguale deH'uomo dovunque non goda gia indisputata

superiorita, essa potra placarsi ed usciie dalla posizione di splendid iso-

lation. La Presidente ammette, insomma, che non e buono per la donna

di essere sola. La felicita della umana specie, noto essa giustamente,

non pud scaturire da alcuno dei due sessi separati ; e, se questi vo-

lessero boicottarsi a vicenda in guisa permanente, ne conseguirebbe

un disastro supremo.
Consola pure 1'apprendere come il Congresso tenga fermo alia cre-

denza, che la prima e principale missione della donna e nella casa, e

che dalla sua casa essa verra sempre giudicata. Ci si annunzia che

I'Assemblea intende glorificare la casa e coadiuvare uomini e donne

ad assorgere c alia percezione piena ed intera di cio che significa la

vita domestica. E sta bene, quantunque abbondino i retrogradi ,

gli c oscurantisti > d'ambo i sessi, che pretendono di essere gia saliti

a cosiffatta percezione, senza richiedere il soccorso delle associazioni o

della retorica. Mentre, pero, il Congresso si prefigge un fine cosi no-

bile e sublime, vorremmo che ponesse mente a non recargli inconscia-

mente pregiudizio. Vi sono, infatti, come disse Lady Aberdeen, molti

serii lavoratori, propensi ad ogni ragionevole rivendicazione della donna,

e che nondimeno mirano con crescente ansieta gli effetti, che nella fa-

miglia derivano dal dedicarsi che fanno le donne a cause e ad eser-

cizii estranei alia casa. Lady Aberdeen accenno specialmente all'in-

fluenza delle associazioni, spesso ammirevoli in se stesse, ma che

distolgono gli animi dei mariti e delle mogli, dei genitori, dei figli,

dei fratelli e delle sorelle, dagli aifetti e dalle cure famigliari. E non

apparira indi chiaro che, ove tali associazioni si dividano per sessi, il

pericolo si aggravera, anziche attenuarsi?

Noi, conchiude il Times, non ci sentiamo peranco molto atterriti

dagli effetti politici, o benanco dalle dirette conseguenze sociali, gia

visibili, ovvero previdibili, dall'opera dell''International Council of
Women e dal suo Congresso internazionale. Ma sarebbe cosa lamente-

vole che 1' indiscretezza od esagerazione delle sue pretese fomentasse

una reazione ostile a quel processo di graduale sviluppo, onde la donna

ha gia ricavato tanto e cosi rilevante profitto.
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2. Barbarie da cannibali negli Stati Uniti. La Verite di Quebec

pubblica nel suo numero del 6 maggio di quest'anno atrocita orri-

bili, commesse contro i poveri negri nella Georgia, in virtu della fa-

mosa legge di Lynch. Ecco alcuni particolari delle due ultime ese-

cuzioni sommarie, che fanno veramente rabbrividire.

Nella Georgia si e bruciato vivo vivo un negro, sulla pubblica

piazza, dinanzi ad una folia immensa d'uomini e di donne, che tem-

pestosamente applaudivano. Prima di bruciarlo, si sono tagliate le

orecchie e le dita all' infelice vittima, poi spogliatala delle sue vesti,

le si verso sul corpo dell 'olio, e finalinente, incatenata e sospesa ad

un albero, le si diede fuoco. La numerosa folia si spingeva innanzi,

urtandosi gli uni e gli altri con frenesia, per poter rneglio contem-

plare 1'orribile scena. I piu vicini al supplizio descrivevano, sogghi-

gnando, le sofferenze, gli spasimi e i contorcimenti della vittima, a

quelli che non la potevano vedere. II misero negro urlava, come un

dannato, e riusci in parte a disciogliersi dai legami. Allora quei can-

nibali spensero il fuoco, per poterlo riappiccare meglio all'albero, e

poi versaiono sul fuoco riacceso nuovo olio.

Sparsasi intanto la notizia di questa seen a niacabra, che si stava

compiendo, ecco accorrere altre migliaia di spettatori dalle citta vi-

cine. Si precipitano, come cani rabbiosi, sul cadavere tuttora fumante,

e letteralniente lo squartano ;
e chi si acciuffa un pezzo di carne e

chi un osso.

In mezzo a quelle inaudite torture il negro ha pronunciato il nome
d'un altro negro, accusandolo complice nel delitto, per cui egli ve-

niva abbmciato. La folia vola a prendere 1'accusato nel colmo della

notte. II suo padrone, un bianco, intercede per lui, dichiara che il

suo negro e iunocente del delitto appostogli e fa promettere alia

folia, ch'essa consegnerebbe il prigioniero nelle mani dell'autorita.

I Lin&iatori, poiche ebbero data a lui la loro parola, si allonta-

narono col negro, ma non avevano fatto pur un miglio di strada, che

invasi novellamente da furore omicida, appesero il miserabile negro,

dopo averlo torturato e mutilato, senza potergli strappare dalla bocca

la confessione del delitto. Al contrario egli protesto altamente fino

all'ultimo respiro la sua innocenza.

Ecco le scene, che avvengono n ell'anno di grazia 1899, non nel

centro dell'Africa, ma nello Stato della Georgia, uno dei tredici Stati

primitivi deirUnione, in mezzo a un popolo civile, che ha frequentate

le scuole pubbliche!

3. La cupola del Sacro Cuore a Montmartre. II R. P. Lemius, su-

perior dei cappellani a Montmartre poco tempo fa, aveva fatto sapere,.

che a coinpire prontamente la cupola della basilica del Sacro Cuore,.

bisognerebbe una somma di 400,000 franchi.
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Egli e vero che nella cassa dell'opera si trova un resto, che arriva

presso a poco a questa somma
;
ma per applicarlo al pronto compi-

mento della cupola, si dovrebbero sospendere altri lavori, che vanno

di pari passo, ed urgentissimi. Di qui il desiderio espresso dal Rev.

P. Lemius, che tra i piu ardent! divoti del Sacro Cuore, si trovas-

sero quattrocento persone capaci di fare ciascuna una sottoscrizione

ili mille franchi. Ed ecco che il giornale La Croix, non si tosto no-

tified cotesto appello aH'anime generose, che pot& senza ritardo rac-

ogliere nelle sue colonne parecchie sottoscrizioni di simil fatta. La piu

recente e un dono, fatto da un anonimo, di 20 mila franchi, che

La Oroix annunzia in questi termini : ler sera una persona ha deposto

un involto alia nostra porta colla scritta Al Direttore della Croix

e dentro a caratteri grossi vi si leggevano queate parole : Pot*r

Vamour du Coeur de J6sus. Par les mains de Marie Pour le dome.

L' involto conteneva venti biglietti da mille franchi ciascuno, che

figurano oggi a capo della nostra sottoscrizione. La scrittura e a bella

posta contrafatta. Noi non cerchiamo di penetrarne il mistero, ma

ringraziamo Dio di questi segni, che circondano 1'atto di consacra-

:zioHe del genere umano ed annunziano tempi nuovi.

In soli dieci giorni la sottoscrizione pote giungere alia bellezza

<li 100,000 franchi. Un plauso di cuore alia gen erosita francese!...

4. Un bell'esempio del Clero tedesco in pro degli Italiani in Oer-

mania. Abbiamo gia altre volte toccato del numero non piccolo di

operai italiani che migrano in cerca di lavoro nel vasto impero ger-

manico. E ci ricorda pure avere scritto dello zelo dei Vescovi, dei

parroci e altri sacerdoti per provvedere nel miglior modo possibile

affinche possano e conservare la fede ed adempierne i santi doveri.

Una prova novella di questo lodevolissimo zelo ce la porge una re-

centissima pubblicazione di Friburgo in Brisgovia. II rev. dott. Lo-

renzo Wertmann, gia alunno del Collegio Germanico-Ungarico in Roma,
avendo osservato che talora i suoi confratelli nel santo ministero Ceb-

bono o ascoltare le confession! o amministrare gli ultimi sacramenti

ad alcuno di questi italiani, senza pero possedere sufficientemente la

loro lingua natia, e voluto venire in loro aiuto con un libriccino sin-

golare nel genere suo. In 46 pp. in 16 ha raccolto parecchi inter-

rogatorii o esami di coscienza, brevi fervorini che il confessore pud

rivolgere al penitente per meglio disporlo ali'assoluzione, un breve

apparecchio alia santa comunione, altre esortazioni, preghiere e gia-

culatorie per gli infermi che debbono ricevere 1'estrema unzione, cid

che un sacerdote pud suggerire ad un malato senza 1'uso della pa-

rola, un brevissimo compendio della dottrina cristiana per chi ignora

le fondamentali verita della fede, un' istruzioncina per la celebrazione

del matrimonio e le orazioni quotidiane. Ognuna di queste varie parti
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del manualetto ha di fronte la versione in tedesco, e 1'italiano, giusta
10 scopo al tutto pratico del libriccino, e impresso, non gia colla

nostra ortografia, ma con quella che usano i tedeschi per insegnare
ai loro connazionali la pronunzia di parecchie nostre consonanti. Le
vocali in grassetto indicano ove sia 1'accento della parola.

Del resto non e questo il solo libro che sia venuto alia luce per
11 medesimo fine della coltura spirituale degli Italiani in Germania.

L' Istituto ktterario di Friburgo in Brisgovia va formando una biblio-

techina di questo genere sotto il titolo xur Pastoration der Italiener;

]a si trovano anche giornali cattolici italiani per gli operai come La
voce dell'Operaio di Torino, L'Amico delle Famiglie di Geneva. E.

a desiderare che 1'opera prenda sempre maggiore incremento, propor-

zionato allo zelo, veramente apostolico, del clero tedesco.

5. Che cosa sia la Societd c Dante Alighieri*. Per i profani che

nol sapessero trascriviamo qui 1'elogio che ne ha fatto recentemente

il Gran Maestro della Massoneria italiana in una sua circolare (n. 59}
diretta a tutte le Loggie della comunione italiana. Ernesto Nathan 33. \

cosi scrive : La Societa Dante Alighieri che ognor piu largamente

eonquista eimpatie in ogni sfera, corrisponde coll
1

opera intrapresa al

pensiero massonico, che e eminentemente (sic) patriottico ed educa-

tive. Essa circonda delle sue cure i nostri Fratelli costretti a vivere-

oltre i confini della madre patria, oltre i mari, e con la la lingua e

con la cultura mantien vivo in essi il sentimento d'italianita che al-

trimenti le oppressioni, le tristi vicissitudini, le lotte per la vita- in

nuovo e strano ambiente, potrebbero affievolire. Groce rossa morale

per sanare (sic) le piaghe dell' italianita, inalza il suo stendardo in

tatte le contrade percorse dai nostri concittadini, e, medicatrice delle

ferite che i tristi eventi e le tristi evenienze infliggono alia patria,

va aiutata (da
}

fratelli massoni) in guisa che i suoi Comitati abbiano

a sorgere in ogni centro popoloso della nazione. (Rivista della Mas-

soneria italiana, anno XXX, n. 1-2, pag. 5).

6. La prodttzione del rame in Italia. Presentemente in Italia si

hanno in istato di lavorazione 8 miniere di rame, 4 in Liguria ed

altrettante in Toscana. Producono in complesso 90 miia tonnellate di

calcopirite, che contiene dal 3 al 4 per cento di metallo, ed ha un
valore di oltre 2 milioni. Circa 4 inila tonnellate di calcopirite ven~

gono esportate in Inghilterra ;
il resto si lavora in Italia. II solfato-

di rame che se ne estrae annualmente somma a 5 mila tonnellate, le

quali non rappresentano che la settima parte del consume, perche
1' Italia importa ancora 5 mila tonnellate di rame.
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I.

II secolo decimottavo chiudeva la sua corsa in mezzo allo

sconvolgimento universale di tutta 1' Europa. Francia mac-

chiata di sangue, coperta di spoglie e d'ingiustizie, sentrva

gia le prime conseguenze di una gloria efimera e di uua

temerita insensata, con cui sfidando tutte le altre potenze rie

aveva coperto e insanguinato le terre con le sue orde repub-

blicane. Le quali appunto in quell'ultimo anno (1799) fuggi-

vano sconfitte nella Germania, rovinate ed inseguite nell'Italia

da Napoli sino alle Alpi. Nel quale anno I'insensata spedizione

dei Francesi, condotti da Napoleone nell' Egitto e nella Siria,

vedeva pure la sterile gloria del suo gran capitano sfumare

dinanzi alle mura di S. Giovanni d'Acri, col gran profitto

della prudentissima Inghilterra, che oltre ad averle incenerito

1'armata nelle acque di Aboukir, gia padrona dell'isola di Corfu

e delle lonie, stava per insignorirsi delPisola di Malta. E men-

tre il futuro grande Conquistatore se ne ritornava daH'Oriente

con le mani vuote, trepidante a ogni poco di cader nelle mani

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1119. 17 24 luglio 1899.
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della gran nemica, questa con pari gloria e piii frutto- signo-

reggiava ne' mari della Manica sino al Bosforo.

. L' Italia aveva visto le sue sorti variare nel corso di pochi

mesi (marzo-agosto 1799) con la rapidita e la maraviglia delle

vicissitudini di una scena teatrale. A repubblicani francesi

erano succeduti Austriaci, Russi, Inglesi, perfino Turchi, de-

siderati tutti e preferiti a' primi da tutta la nazione. In questo

stato di cose il Vicario di Gesu Cristo moriva lontano da Roma,

esule, scoronato, quasi derelitto, venerando vecchio nell'eta

di 82 anni!

De' delitti sociali onde la Francia degenerata si rese col-

pevole nell'ultimo ventennio del secolo, la persecuzione e la

spietata prigionia con cui abbevero di fiele il rappresentante

di Dio sopra la terra, e forse il fatto piu significative dello

spirito che animava la rivoluzione. Motivi politici, accom-

pagnati da ragioni cannibalesche, poterono spingerla a far

cadere sul palco de' giustiziati le teste di un re e di una re-

gina; pote la fama insaziata dell'oro e la sete delle libidini

additarle abbondoso pascolo e ghiotto nelle ricche e molli citta

italiane da Torino sino a Roma e Napoli. Ma la cattura di

Pio VI, il suo^esilio, la sua prigionia e la sua morte non tro-

vano spiegazione se non in quelle stesse ragioni, che mossero il

sinedrio e le turbe giudaiche a incrudelire suirinnocente Fi-

gliuolo di Dio ed a farlo spirare sopra la croce. La storia

scorge queste medesime ragioni nel Direttorio di Franciar,

Todio cio6 contro la religione di Gesu Cristo, cui vedeva in-

carnata nel suo Vicario. Togliendo questo da' vivi, si credeva

di eseguire il concetto, simile a quello di Nerone, il quale

vagheggiava il sogno di decapitare 1'impero romano compen-
diato in una sola testa. *Tale si fu il disegno della rivoluzione

francese relativamente alia religione cattolica ed al suo Capo ;

ne vi si mosse per impeto repentino, ma lo scellerato consi-

glio esegul con pensato sistema, suscitando essa stessa que'fatti

di ragione politica, co' quali motivo la mossa e la misura delle

sue vendette. E necessario pero il riflettere, che questa volta

non il gonfalone degli antichi franchi, non piu il fiordaliso,
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ne la vera rappresentanza della nobilissima Francia entro

in Roma a rinnovellar I'aceto e il ftele e a far vedere nel

suo vicario Crisio esser catto: fu in quella vece strettamente la

bandiera del pentalfa e del triangolo, la bandiera delia setta

massonico-illuminata, la vera bandiera della rivoluzione.

Sono queste considerazioni d' incredibile, ma d'incontra-

stabile verita : il loro svolgimento storico esigendo piii di uii

volume, nel cenno sommario che daremo de' fasti di questo

Pontefice, anche correndoli col volo dell'aquila, esse trove-

ranno una storica dimostrazione.

IL

Nel mondo morale come nel fisico i grand! avveninienti

non sono mai repeutini se non per il volgo ;
1'occhio indaga-

tore dello storico ne scorge sempre la preparazione nelle loro

cause natural!. La rivoluzione spaventosa, che scoppiata nel

pontificate di Pio VI rovescio gli altari e spezzo le corone, ebbe

essa pure le sue origin! ed il suo lento sviluppo nello spazio del

tempo, che si svolse massimamente nella seconda met^, del

secolo passato. E, quello che ha deirincredibile,. fu fomentata

nelle stesse corti de
?

sovran!, i quali ne furono grinconscii

arteftci : fu proprio il caso, per dirla familiarmente, della vi-

pera che morse il ciarlatano.

Col terminal's! dell'epoca moderna, fu compiuta la crea-

zione delle monarchie europee, disciolte o spezzate le piccole

signorie feudal!, delineate e compatte le parti territorial! delle

nazioni, unit! i sovran! co' popoli mediante il vincolo dell'au-

torita accolta ne' prim! e communicata a' second! con raovi-

mento discendente dall'alto in basso. Dicendo i sovran! di rice-

ver 1'autorita da Dio, si trovavano essi necessariamente in una

stretta relazione col Papa, il quale sebbene non la desse loro,

tuttavia sopra diloro esercitava nongia una dominazione, ma si

bene una certa tutela ed una tal quale ingerenza, a cui gli dava

diritto ed obbligo la sua dignita di Vicario di Dio in terra.

Di cio i re furono gelosi, e nel lento lavorlo di tutto il secolo
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<decorso attesero a togliere del Papa sopra i ioro popoli ogni

influenza. Funestissimo errore! con quella misura con cui i

re. allontanavano da' Ioro popoli I'ingerenza papale, con quella

stossa, moltiplicata all'un cento, i popoli si sottraevano alia

autorita regia ;
e cosi a mano a mano cominciossi a dare alia

.stessa autorita un'origine e un movimento contrario all'usato

.sino allora. // popnln dwenne sovrano, ed all'autorita si diede

en irioriinoito ascewli'ii.lc <fnl hftw) airalto. E questa una

trasformazione cosi storica, che se ne potrebbe assegnare passo

passo il doppio periodo della parabola, percorso dalla sua ori-

gine sino all'estremo terraine.

Di questo regio Iavorio
7
che riusci tanto fatale alle regie

corone, abbiamo le prove ne' provvedimenti contro la Chiesa,

che furono presi ad un modo da tutti i sovrani cattolic/i d'Eu-

ropa. E se dall'uniformita dell'operare che si scorge ne'fatti,

egli e pure mestieri dedurre un'intesa commune neile ca-

gioni, altri avrebbe giusto motive a chiedere: che anche quella

coinune intesa fosse un rampolio germogliato dal famoso

patto di famiglia? .

Gia fino dal 1748, nel trattato di Aquisgrana (Aix-la-Cha-

pelle), che chiudeva sette anni di guerra detta della succes-

>sione d ;Austria
?

i diritti del Papa sopra il ducato di Parma fu

rono tenuti in non cale : se ne diede il governo all 'infante D. Fer-

dinando, figlio del terzogenito della Farnese regina di Spagna.

Eppure occupava allora il trono pontificio un Pontefice, di cui

le corti borboniche lodavano lo spirito colto e conciliante, alle

cui larghezze pero non fu corrisposto da quelle con ispirito

uguale. Infatti un breve, spedito da Benedetto XIV nel 1758

contro un decreto del Parlamento di Parigi (1752) che vietava

le disposizioni della bolla ('nigenifus, fu respinto addirittura.

Nell' anno 1749 un corpo di milizia napolitana blocco d'improv-

viso il forte di Benevento, per pigliarvi, contro ognidiritto delle

.genti, alcuni disertori che ivi si erano rifuggiti. Quattro anni

-dopo, lo stesso Benedetto XIV fa costretto di cedere total-

mente al re c?attolico la disposizione de' benefizii, dahdogli cosi

plena balia di arrogarsi ed aggravare a talento i beni della
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Chiesa (cessione pero che frutto alia camera apostolica la~

somma di 1.133.000 scudi); e nel 1758 segno, prima di mo-

rire, il decreto che concedeva a' consort! di Carvalho la fa-

colta d'inquirere e procedere sugli abusi de' Gesuiti della co-

rona di Portogallo.

La lotta che si apri dalle Corti cattoliche contro la Chiesa.

ne' tre successivi pontiflcati di Clemente XIII, Clemente XIV
e Pio VI, a mano a mano che diveniva piu accanita, si dissi-

mulava sotto il mantello di Giansenio: prese cioe un'aria

di moderazione, anzi di rispetto e di devozione verso la reli-

gione, che rammentava la scaltrezza diabolica di Giuliano e

la studiata legalita del moderno liberalismo. I re, o meglio
i ministri che operavano sotto il nome di que' fantocci regii,

declamavano di voler inviolate il dogma e intatta la dignita

pontificia; solo, per cio che riguarda la disciplina e la vita-

ecclesiastica, si protestavano obbligati di mettere in sicuro i

diritti della corona e di badare inoltre agli obblighi inerenti

ad un re cristiano, di richiamare cioe gli ecclesiastic! alle inte-

merate costumauze de ;

primi cristiani, a' sinceri insegna-

menti degii apostoli. e del divino Fondatore della Chiesa !

Ed alle teorie seguirono i fatti. Ne' 1762-64, nel qual

tempo il femminiero re Luigi XV vedeva le finanze della.

nazione andare in rovina, toccava dagl' inglesi sanguinose
sconfitte e soffriva la perdita delle sue piu fiorenti colonie,

allora appunto egli ed i suoi cortigiani e le sue cortigiane si

occuparono della distruzione dell' Ordine de' Gesuiti, decre-

tata dal parlamento e voluta dalla setta della nuova filo-

sofia. E quattro anni dopo, i Gesuiti erano banditi da' domi-

nii spagnuoli de'due mondi e dalle terre di Napoli con quella

ferocia che tutti sanno. Ma la guerra mossa scaltramente alia

religione, allargava la sua sfera. Nel 1764 Parma e Vene-

zia si atteggiano a riformatrici delle leggi canoniche, che

regolavano i diritti civili degli ordini claustrali, e danno

nuove norme sul costoro diritto a succedere, sul tempo della

professione e sull^abito religioso. E il duchino di Parma, re-

golato da un Du Tillot, futuro marchese di Felino, si atteggia
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nel 1768 a riformatore degli stessi editti papali, negando

loro ogni vigore senza il visfo e il jiffirc/ ducale.

Reggeva allora le redini del governo pontificio Clemente XIII,

I'uiiico de'pontefici che neir ultimo cinquantennio dello scorso

secolo, alle regie pretese oppose un argine e sopra T inte-

merato petto sacerdotale accolse e fiacco le regie minacce.

Egli dunque con varii scritti in forma di brer? si fa alia ri-

soossa de' diritti della Santa Sede. Ma il moiritorio del Vi-

cario di Gesii Cristo al duca di Parma
',

ebbe la seguente

-accoglienza dalle Corti cattoliche ch' erano congiunte in

patto di famiglia: fu soppresso in Parma da un Du Tillot

(3 marzo 1768), soppresso in Spagna da un d'Aranda (16 mar-

zo), soppresso in Francia da un de Choiseul (26 marzo), sop-'

presso in Portogallo da un Carvalho (5 maggio), soppresso'

in Napoli da un Tanucci (5 giugno). E ad accrescere la der-

rata delle regie grazie, Luigi XV, ossia un ministro corti-

grano. della cortigiana di lui, fa invadere Avignone e il Ve- :

nessino, e il leguleio Tanucci ministro di un re veramente

infante fa occupare Benevento dalle truppe napolitane. A Ve-

nezia si sottraggono i regolari all'obbedienza de' loro supe-

riori, dandone a' vescovi la direzione. In Portogallo si sop-

prime senz'altro la bolla In coena Domini, con la quale San

Pio V .stabiliva e determinava (1568) i diritti della Santa

Sede e della giurisdizione ecclesiastica.

Alia fermezza apostolica del Rezzonico successe si vera-

mente Tarrendevolezza prudente e studiata di Clemente XIV,
ma per la Santa Sede non s' illumino Torizzonte di luce piu

propizia. Se nel giovedi santo del 1770 non venne pubblicata

1 Al vedere come F.. MASSON, nell' opera per altro pregevolissima :

Le Cardinal de Bernis.... (1884), tratta questa questione (p. 82 seg*g.)>

c'e da rimanerc trasecolati. Dice nientemeno, che il Papa assail egli il

prwno il duca di Parma, perche il piu debole. Laddove e certissimo che

Clemente XIII aspetto invece le usurpazion-i del Du Tillot, prima di

proclamare i suoi diritti. Dice iuoltre che Parma rispose al breve con

la espulsione de' Gesuiti
; quando invece questa fu anteriore a quello,

Noti il letore, che in queste pagine il Massoii non arreca le citazioni di

archivii, che ornano le altre pagine del suo libro.
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secondo il costume la bolla In coena Domini *, le leggi ingiu-

riose alle prerogative e a' diritti della Santa Sede non ces-

sarono altrimenti; anzi si spianarono, corne vedremo, piu

largo carnpo e s' incamminarono piu velocemente per una,

carriera, al fine della quale irruppe quella fiumana che nelle

sue onde furenti travolse i troni e le reggie, seppellendone per

sempre i rottami, di cui solo poche reliquie si videro poi

galleggiare per iscomparire tra breve ne' ricomposti mari..

III.

Tale si era lo stato politico-religioso delle corti catfcoliche^

tali le acque pericolosamente infide nelle quali mareggiava

la barca di Pietro, quando il timone della nave, di cui Cri-

sto e nocchiero, fu affidato alia mano del novello pontefice,

cardinale Angelo Braschi (15 febbr. 1775, dopo 4 mesi e

23 giorni di burrascoso Conclave) che prese il nome di

Pio VI 2
. Mai nessun pontefice inauguro il suo regno con piu

liete speranze, mai nessuno lo aveva condotto fino allora per
anni cosi lunghi, mai nessuno lo termino in mezzo a cosi

miserande fortune, alle quali forse nessuno diede cosi poco-

motive. Sul povero Pio VI gravitarono tutte le energie ne-

faste, le quali, sorte e svoltesi secretamente o alia palese

lie' tempi anteriori, si andarono accumulando lungo il suo-

regrio per iscoppiare poi come bufera sprigionata da gravide:

nubi.

1 F. MASSON, op. cit. p. 154. Quivi questo autore ci da di Clemen-

te XIV e de' suoi fasti una pittura cosi viva e cosi g'iusta, die tinora non

,si trova alcnn che di simile in nessuna opera uscita alia luce.

* Aveva ricevuto la prima educazione in Cesena nel collegio de' Ge-

suiti. A 17 anni studiando all'university di Ferrara incontro 1'amicizia.

<* la protezione del Legato di quella provincia, card. Ruffo. Nel 1754 di-

venne familiare di Benedetto XIV, alia cui scuola iniparo assai. Fu fatto-

tesoriere g'enerale da Clemente XIII (1766), ebbe il cappello cardinalizio.

da Clemente XIV (26 aprile 1773), e 20 mesi dopo ricevette la tiara dal

Conclave del 1775.

La bibliografia intorno a Pio VI, e per gli avvenimenti straordi-

narii e per la luiighezza del suo pontificato, e piu ricca di quella
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Fino da' primi anni del suo pontificato, Pio VI attese a

<opere grand! tan to di utility pubblica come di pubblico splen-

dore. II museo Pio-Clementino si puo dire essere stata tutta

opera sua: egli ne concepi il disegno e lo suggeri a Cle-

mente XIV, essendo tuttavia tesoriere della R. C. Fatto car-

dinale nel 1773 aiuto col consiglio e colla mano T intendente

alle antichita, ossia 1'abbate Visconti *, che n'era incaricato, e

finalmente nel 1775 lo ampli6 quel museo co'disegni di Miche-

langelo Simonetti nelle proporzioni, eleganza e ricchezza in

cui oggi e contemplato da tutti come una vera maraviglia.

Dagli scavi fatti praticare da lui, dalla privativa che si prese

della compera di oggetti d'arte appartenenti a cittadini, da

regali di principi romani compose con ispese relativamente

piccole quella collezione splendida, la quale dopo dodici anni

di fatiche e di studio aperta al pubblico nel 1787 fece lo stu-

pore di tutti. Gli obelischi di Trinita de' Monti, di piazza

S. Giovanni, di Monte Citorio. e la nuova posizione de'co-

lossali cavalli con in mezzo I'obeltsco di piazza del Quirinale

"furono opere sue : come opera dovuta a lui fu la nuova sa-

cristia della basilica vaticana, eseguita dalFa-rchitetto C. Mar-

chionni, su antico disegno del Juvara, e la magnifica Chiesa

<ed il collegio torreggianti tuttora nella piccola Subiaco.

di qualsiasi altro pontcftce. Tra le opere partirolari citianio lo so-

guonti per ordine di inerito : TAVANTI, Fasti del /$. /*. 7'z'o* VI (Italia,

2 vol. in 4. 1804); opera rara per erudizione, filosofia e imparzialita.

BBCATTINI (Venezia), FERRARI (Milano). tttoria di Pio VI; Ktm*ia impar-
xiale del Papaio di Pio VI, eccetera. Opero fjenerali di rriolto valore sono:

JAUFFKET, Memoire* pour servir a rhtetoire faclfeiasiigvA du XVIII tiwcte ;

D'AiniiBEAU, Memmres pour seri'ir a J'hixtoire de la persecution fran-

caise / BARRFEL-ALVISINI, fitoria del cfero in tempo delta riroluzione...;

BRANCADORO, Pii VI P. M. allocutiones, homiliae, pleraeyue epistolae..;

HULOT, Ada Pii VI, e cosi Via. G-li avvenimciiti particoJari, come le

['ontino, il viaggio a Vienna, il sacco di Roma... haiino una letter^itura

particolarc. Le opere scritte eontro Pio VI sono pure numerosc; piu

avanti faremo menzione di alcuna.
1

II costui figliuolo, Knnio Quiriuo Visconti illustrava a mano a mano
le scoperte e le opere, che si andavano facendo, no.' dottissiini volumi :

// Museo Pio-Clementino,
cho si stamparon in Roma, il I rt nel 1782, il

II nol 1784, il IIl nel 1790, il IV (> nel 1792...
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I lavori di pubblica utilita compiuti dal grandiose ponte"

fice furono moltissimi. Nel 1783 fece asciugare la palude che

circondava la citta di Pieve, svolgendo il corso del flume

Tresa ed altri torrenti a metter foce nel lago di Chiusi
;

lo

stesso pratico in quel di Perugia, Spoleto e Trevi, offrendo cosi

airagricoltura grande spazio di terre bonificate e disinfette.

Nel 1787 si risolve a fare spurgare i porti di Anzio e di Ter-

racina, come gia prima avea disposto per quello di Ancona

e poscia per il porto e la polveriera di Civitavecchia. Or-

dino che si fabbricassero per i carcerati di S. Leo nuove

abitazioni arieggiate e pulite e si desse loro vitto piu umano,

D'intesa col granduca Leopoldo fu lavorato allo scarico del

Trasimeno nella Chiana e allo scolo delle paludi stagnant!

tra il lago di Chiusi e 1'argine del Campo alia Volta. Ed inol-

tre disegnava la gran rnente di Pio di fare della campagna
romana un giardino, con lo scavare un canale che congiun-

gesse Roma con Terracina e col mare
;
come pure aveva di-

visato, per ragioni di umanita e di salute pubblica, la tra-

sposizione del ghetto e dei suoi abitatori nella celebre villa

Mattel.

Ma 1'opera sua principals fu il prosciugamento delle Pon-

tine. L'immense tratto di terre, che si estendono da Terracina

sino quasi alia Cisterna, traversate clalla gran vena della via

Appia congiungente Roma con Brindisi, fioriva nel sec. IV

A. C. di lieta coltura e di piii di trenta citta popolose. Col

tempo le acque scorrenti da' colli che si elevano ad oriente

Tinondarono per guisa, che per lunghi secoli da origine ignota

sino a giorni nostri le acque, le erbe e la melma avevano se-

polto la via, i monument! e le citta, formando col loro cu-

mulo come una sentina di pubblica pestilenza. Airopera di

risanamento, tentata invano da Giulio Cesare, Augusto, Tra-

iano, Teodorico, Martino V, Leone X, Sisto V che e tutto dire,

Pio VI ebbe Tardimento di cimentarsi. Lo fece con enorme

dispendio di denari e di uornini, facendovi lavorare fino dal 1777

ben 3.500 persone. Spendendovi piu migliaia di scud! al mese,

i lavori erano costati nel 1787 la somma enorme di un mi-
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lione e mezzo di scudi. Ma nel 1778 gia ottanta e piu rubbi

<ii terreno erano acconci a coltura, nel 1786 la via Appia

co'suoi antichi monument! rivedeva la luce del sole ed era gia

praticabile, avendola egli rinnovellata smo a Terracina. S'e

non che negli anni 1779-80-83-85-88 inondazioni e straripa-

menti colmarono i canali ed i nuovi alvei di condottura e

di sbocco: ma Pio VI accorrendo egli stesso di persona nei

luoghi infondeva vigore agli operai ed agli ingegneri. Cosl

nel 1789 pote vedere terminata la strada nuova condu-

cente alle Pontine col decorso di 34 miglia, compiuti gli alvei

di tre canali gittanti le acque stagnate nel mare, larga stesa

di terre pronte alia coltivazione, gran numero di fabbriche

preparate a ricevere i molti coloni, che attirati da' privilegi

-e dalle esenzioni fiscali vi convenivano da molte parti per

istabilirvisi. Se Topera gigantesca non pote essere condotta

sil termine desiderato da Pio VI, la colpa non fu sua : ma
1'averla tentata e spinta tanto innanzi gli ottiene un merito

tale da onorarsene qual siasi piu grande sovrano del mondo 4
".

Con dispendii diquesta fatta non e da maravigliare se Terario

pubblico sotto Pio VI versasse in cattive e poi in pessime cori-

dizioni. Tuttavia mediante buone leggi finanziarie e col togliere

i non pochi abusi, tollerati dal suo antecessore, egli accrebbe

le entrate di un terzo di piu di quello che erano sotto Cle-

mente XIV. Ma nell'affare della finanza pubblica incontro dif-

ficolta, che non seppe o non pote superare, il che gli volse

in contrario Taura popolare e lo fece poi oggetto di morda-

cissime satire. II numero delle cedole in giro era straordi-

nario e poca la moneta effettiva, la quale nello scambio cogli

-esteri era sempre portata via. Fabbrico nuova moneta, ne proibi

il mercimonio e Taggio nello scambio colle cedole sotto pene

1 Vedi TAVANTI, Fasti di Pio VI. I, 62-164, II, 13-57. Cf. Mtmoires
sur Pie VI (BOURGOING-AZARA) I, cap. VII; MAYER, Darstellungen aus
Italian (Berlino 1792); DE;PRONY, Desstctiement des marais Pontins ;

REUMONT, Geschichte der Stadt Rom, 2a p., vol. II, p. 661; e sopratutto

Topera classica del NICOLAI : De' bonificamenti delle terre Pontine Libri VI...

Roma 1800.
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severissime, ma tutto fu inutile, Ferario era quasi sempre nelle

secche. Quindi nel 1783 tasso di un tanto per rubbio i terreni,.

e nel 1786 stabili numerose stazioni di dogane con una tassa

del 60 / per le merci importate al confine, e un'altra del 37
/ .

per 1'ingresso in Roma. Le esportazioni ebbero pure una tassa

piii mite, che fu detta del bollettone: il che accrebbe Ferario

di un mjlione di scudi all'anno. A ogni modo dovette ricor-

rere a prestiti; e cosi nel 1783 prese dal banco di Genova

3 milioni di scudi, ipotecando i beni e le rendite della Ca-

mera apostolica, e due anni dopo 900 mila scudi dalla casa.

Cambiaso al 3 / . Nel 1788 fu costretto a cavare dal tesoro

della casa di Loreto argent! per il valore di 400 mila scudi,.

con che pagare gl'impiegati nelle Pontine. Contuttocio il nu-

mero delle cedole crescendo tuttavia, il tesoriere Mgr Delia

Porta, nel 1794, fece battere 10 milioni di moneta spiccia,.

i quali in poco d'ora furono tutti esportati, e il cambio delle

cedole sail al 7
/

. Cosi dopo venti anni il numero delle ce-

dole era di 8 milioni, e il loro valore nel 1795 superava di

inolto il numerario in corso. Per distruggerle si posero tasse

su beni ciyili ed ecclesiastici, si alienarono varii immobili,

si fece nuovo prestito di 2 milioni di scudi, ma non si ottenne

inai il pareggio tra la carta e la moiieta *.

Quest! cenrii sullo stato finanziario di Rorna sotto Pio VI

sirio al 1796, anno fatale, sono di una speciale importanza, per

poter poi compu'endere 1' ultimo sfascio dell'erario e la pro-

fonda rovina di Roma, quando le calarono addosso le bramose

schiere della gran rivoluzione, e la taglieggiarono con vio-

lente imposizionl e ladrerie inaudite.

Ora pochi tratti ci mostreranno i lineamenti personali di

questo Sovrano, del quale i fatti esposti sopra ci hanno con-

tornato rimmagine di luminosa cornice. Era di alta statura,.

di maestosa presenza e bella
;
costumi immacolati sempre, col-

tura piu che ordinaria, carattere alquanto indeciso, di spirit!

vivaci, amico della comparsa: pochi pontefici sotto la tiara

incussero piu . riverenza, piu rispetto e piu amore. Delia giu-
1

TAVANTI, Fasti, I, 38, 40, 59, 82, 165-205; II, 20, 55, 230,238-40.
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stizia fu amantissimo
;
un rapitore di bella donna fece impic-

care con giudizio sommario
;
alia vedova Ojetti, il cui inarito

era stato condannato ingiustamente rese giustizia col reinte-

grar la fama del consorte e col restituirle i beni perduti ;
or-

dino una commissione cardinalizia per giudicare, e condan-

nare alia res,tituzione di 281 mila scudi Nicola Bischi parente

e protetto del suo antecessore; ai Gesuiti prigioni in Castel

8. Angelo ancora superstiti fece ridonare 1'aria del cielo li-

bero *. II marchese di Rignario, maltrattatore della moglie

e reo di soprusi su coloni ed altri suoi dipendenti fece arre-

stare e chiudere in castel 8. Angelo. II duca Bonelli e il

marchese Vivaldi furono pure carcerati per meue rivoluzio-

narie, i quali poi si vendicarono vilmente. Buono sempre, pio

e devoto, negli ultiini anni fu addirittura sublime nel soppor-

tare lo strazio de' dolori e delPignorninia a che 1'odio di una

setta, eterna nemica di Gesu Cristo, condanno il suo Vicario

in terra, cui rispettabile se. non altro facevano i bianchi ca-

pelli !

IV.

Ed ora & tempo che sentiamo le dolenti note, le cui oude

sonore, mosse da corti cattoliche, non furono dirette alia

volta degli spaldi ov'era malberata la mezza luna, ma an-

darono a risonare nel Vaticano. Gl' imperatori, i re, i prin-

cipi, i granduchi, i duchi e i dogi di nazioni cattoliche pa-

tirono nel pontificato di Pio VI una vera mania vertiginosa

1 Anche in un cenno compendioso dolla vita di Pio VI, non si puo
tralasciare di far meinoria del famoso procfisso (1783-89) per Teredita di

D. Amanzio Lepri. Quest! nel 1783 dond, vivente tuttora, a Pio VI Ja

sua tbrtuna, che dicono valesse 2 milioni e 300 mila scudi. Ma una ni-

pote di lui, Anna Maria Lepri, impugno il valore dell'atto, eseguito a

8uo detrimento. Un primo processo fu vinto da lei, un secondo fu per-

duto... sino a tanto che nel 1789 si venne a una transazione, che con-

tento le due parti. Checche ne fosse della giustizia intrinseca, della causa,

certo e che quel processo suscito molte dicerie contro la meinoria di que-
sto Pontefice, veramente magnanimo. Vedi TARANTI Fasti... I, 165,

175, 206; II. 15, 58.
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nel guerreggiare il Papa, e la Chiesa; in cio sfogarono i loro

spirit! nrarziali, essi cui da qui a pochi anni vedremo di-

nanzi a nemici di tutt'altra fatta che non era il Papa abbio-

sciarsi come chiocciole, e paurosi di sguainare la spada aprire

le porte delle loro citta e delle loro famiglie a' liberatori gia-

cobini.

Cominciando da' maggiori, le leggi di Giuseppe II contro

la giurisdizione ecclesiastica sono tanto celebri, che un cenno

e sufficiente. Basti il rammentare, che sobillato da quel sor-

nione ministro e consigliere della sua madre e di lui, che fu

il Kaunitz, intese di distruggere gli ordini ecclesiastic! e sot-

trarre 1' impero austriaco a ogni influenza papale, che non

fosse di puro nome. Quindi fino dal marzo 1781 invalido ogni

atto pontificio per i suoi stati, che non fosse approvato dal-

VExequatur imperiale. Poco dopo, quell' imperatore illumi-

nato apre libera camera al culto pubblico eterodosso ed am-

naette agli ufficii civili 1 rappresentanti di tutte le sette lu-

terane, calviniste, scismatiche. Si arroga il diritto di conferire

la facolta delle dispense matrimoniali in qualunque grado
ai vescovi dell' impero ; proibisce ai regolari 1'acquisto di

beni stabili; fa togliere dai libri la bolla Unigenitus, e piu

tardi fa sopprimere le lezioni di 8. Gregorio VII e cost via

di lungo. Era allora in Vienna, come nunzio apostolico,

Mgr Garampi, uomo di gran valore e conoscitore espertis-

simo delle cose, delle persone, dello spirito perfettamente

massonico o illuminato che allora aveva addirittura invaso

la corte imperiale, gran parte dell'aristocrazia Viennese e del

corpo i nsegnante : da varie lettere di questo Nunzio si scorge

che della malefica pianta massonica il Giuseppismo non era

se non un sorcolo. Egli dunque signified in varie note al

Kaunitz, che le nuove disposizioni erano una offesa a' diritti

e alia dignita della S. Sede. Cui freddamente il Kaunitz ri-

spose (19 dicembre 1781), a nome del suo sovrano, che quelle

non toccavano il dogma; che ordini religiosi non esistevano

a' tempi apostolici ;
che 1' imperatore correggeva solamente

gli abusi in fatto di disciplina ecclesiastica
;
che insomnia non
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Giuseppe II delle cose temporal! di Pio VI, esigeva
* pure da Pio VI la reciprocita. In breve, tra le corti imperiale

e romana vennero interrotte le relazioni, avendo Pio VI so-

speso ogni carteggio con Vienna, e TimperatDre di ripicco

soppresso il collegio ungarico di Bologna, e inoltre signifi-

cato al Garampi che si poteva dispensare di assistere alle

funzioni di corte *.

Per farlo rinvenire in tempo dagli eccessi, a' quali il

mal avveduto imperatore si lasciava trascinare, Pio VI magna-
nimo e buono concerto di andarlo a visitare nella sua stessa

reggia di Vienna. Vi arrivo infatti a' 22 di marzo 1782, ac-

colto da una moltitudine di popolo addirittura immensa. Ma
non ottenne da Giuseppe II se non carezze studiate e studiato

splendore di corteggio esterno 2
; gli affari di giurisdizione

ecclesiastica rimetteva al principe di Kaunitz, al quale si

dice che Pio VI lasciasse un ricordo non leggero. Quel mini-

stro frammassone aspettava il Papa e r imperatore sulla soglia

della reggia, quando Pio VI vi faceva il primo ingresso.

L ;

imperatore presentandolo al Papa dissegli : Questo,

1 Tralasciamo le gravissime question!, agitate pure dagli Elettori

di Treviri, Magonza, Colonia, e da altri vescovi tedeschi sulla giurisdi-

zione de' nunzii apostolici e sulia nuova nunziatura di Monaco di Ba-

viera. II loro sostenitore era sempre Giuseppe II, che aveva loro comu-

nicato il suo spirito. La questione e trattata con larghezza storica da

Mgr PACCA, Memorie storiche... sul di lui soggiorno in Germania come
nunzio apostolico in Monaco di Baviera (Roma 1832).

2 In una sua lettera del 1 giugno di quell'anno a Caterina II di

Russia, cosi Giuseppe II le parlava del Papa: ... L'interet,. j'ose dire

1'amitie, avec laqaelle Elle s'est plu de s'exprimer au sujet du Pontife,

prtre italien qui m'a pest de sa visite, a excite en moi la plus vive re

connaissance... Le Pape n'a rien obtenu d'essentiel... Archiv. storic.

italiano, Serie terza, X, 142.

Le relazioni corse allora tra Pio VI e Giuseppe II, e nel tempo
che questi visito Roma (genn. 1784), sono esposte compiutamente nelle:

OesterreichiscTie Geschichts-Quellen, vol. XLVII. Le lettere maligne,
ivi citate del Brunati al Kaunitz (p. 148 segg.) mostrano qael cor-

rispondente essere un famigliare del cavaliere di Azara. Esprime senti

menti ed idee che il d'Azara professo nelle famose: Memoires Jkistoriques

et PHILOSOPHIQUES sur Pie VI, che furono opera sua. Ne parleremo piu
innanzi.
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8. Padre, e il nostro Gran cancelliere di Corte e di Stato.

Guardatolo Pio VI, e considerate la sua eta avanzata : Mi

displace, rispose, ch'egli sia tanto vicino al sepolcro. Quindi

raettendogli una mano sopra la spalla, gli sussurro pater-

namente aH'orecchio: Saremo ancora in tempo? Gli diede a

baciar la mano, e s' incammino nella cappella imperiale, dove

si canto solennemente il Te Deum *.

II granduca Leopoldo non poteva essere allora da meno
del suo fratello. Le sue innovazioni nelle cose religiose giun-
sero al punto di far esprimere 'in italiano la liturgia della

Chiesa, con risate ineftabili del popolo. A' suoi consigli, al-

meno alia sua protezione si attribuiscono le aberrazioni del

vescovo di Pistoia, Scipione Ricci, e la celebrazione del fa-

moso sinodo (1783-86). Giunse perfino a fare adottare nelle

scuole il Theology christianm di Utrecht, e la teologia

morale del Tamburini; e per flnirla con Roma soppresse la

nunziatura (1789). In Modena e nella Lombardia austriaca fu-

rono adoperati sottosopra gli stessi provvedimenti : soppres-

sioni di convent!, attribuzione a' vescovi delle cause papali,

eccetera (1785). Piu grave rottura fu quella di Napoli, dove

la novella regina, Maria Carolina, insieme colla pieta porto

10 spirito di suo fratello Giuseppe, detto il sacristauo da Fe-

derico di Prussia. Nel 1781 fu tolta al Papa la facolta della

Gollazione di abbazie, e si soppressero una quarantina di

monasteri di diverse famiglie religiose: nel 1783, Mgr Ser-

rao, eletto vescovo di Potenza dal re, non voile esaminan-

dosi a Roma rimmziare a proposizioni die quivi sapevano

reo : informatane la corte napoletana, minaccio fiamme del

Vesuvio se il vescovo non era consecrate. Nel 1788 rifiuto

11 tradizionale omaggio della Chinea, consegnando pero i

1775 scudi d'oro che non furono accettati, e quinci in poi

Napoli presento quella somma in ossequio a 8. Pietro : in-

somma i varii modi di aggiustarnento essendo riusciti inutili,

Ferdinando IV o meglio la regina Carolina rimando il Nurizio

da Napoli.
1 TAVANTI, Fasti. I, 101.
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Ora la cosa veramente lepida, se non appartenesse a rna-

estremamente seria, si e che laddove coteste corti cat-

toliche osteggiavauo quanto e come piii potevano I' influenza

romana ne' loro stati, insieme e contemporaneamente o acco-

^lievano o proteggevano, almeno dissimulatamente, 1' inge-

renza della massoneria crescehte allora e spargentesi in ina-

niera al tutto spaventosa. Quest/epoca, 1780-1799, fu per

la massoneria un'epoca d'mfinita propagazftme; come pianta

gramlgna ebbe le principal! radici nella capitale di Francia,

d'onde distendendo le propaggini abbarbico altre radici, fera-

cissime in germogli, in Berlino, in Vienna, in Pietroburgo,

nelle cittei principal! d' Italia, in Madrid, in Lisbona, in Londra,

nella Sicilia, nell'lsola di Malta. La seguente lettera del nunzio

pontificio in Vienna (25 X. bre
1782, quando appunto Pio VI

<combin6 con Giuseppe II e aveva terminate il suo viaggio a

Vienna), ci presenta come in iscorcio tutto il quadro, in cui

si scorge come riflesso lo spirito massonico agitante allora la

mole germanica:

... Dopo la morte della Imperatrice Regina, comincio tal razza di

g'ente (de' frammassoni) ad alzarc baldanzosa il capo, vantandosi che

il imovo Regnante, come della loro stessa societd gli avrebbe protetti.

Sono quindi cresciuti e sonosi propagati, avcndo gia piii d'una Loggia
o Casino dove tengono biscazza e gozzoviglia.

Intorno ai primi di Agosto celebrarono, com'essi dicorio, la testa di

S. Giovanni loro Protettore, con un banchetto pubblico, che fu copio-

sissimo anche di convitati. II conte Pietrickstein, Gran Scudiere di S. M.

<*. suo special conftdente, nc fece I'invito e gli onori.

Adesso dicesi che sia formata anche una nuova Loggia di nigiiore,

v-ioe tiiiora fra quelle del second'ordine della nobilta.

Fa veramente a tutti i buoni maraviglia, che nel mentre si proscri-

vono i giuramenti per cose lecite e lodevoli, com'e la pia sentenza del-

I'lmmacolata Concezione, si prorauova poi si volentieri un tenebroso In-

ytituto, il di cui sommo legame e un giuraraento in re incerta et obscura *...

E a' dl 8 marzo soggiunge che: quella associazione de' liberi mura-

tori cresce vieppiu a danno della religione e della Chiesa... Fin dal

gennaio scorso preparavasi una nuova loggia, assai piu magnifica delle

1 Lettera del Garampi al Pallavicini, Segretario di Stato. Archiv. Vatic.,
Nujiziatura di Vienna, vol. 409. Cf. Die Freimaurerei Osterreich-Uiigarns

<Wien, 1897) p. 78, segg.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1179. 18 24 luglio 1899.
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altre, e dicevanq dover servire per il solenne ingresso di Sua Maesta;

che gli avevano offerto di dispensarlo dalle solite inezie e formalita;

ch'egli non era veramente ben deciso di entrarvi; ma che qualora vi si

risolvesse non accetterebbe dispensa o esenzione alcuna dalle regole co-

muni...

Tali liberi muratori si mostran ora apertamente senza verun riguardo r

cercano e fanno continuamente de' proseliti... e contano per somnia gloria

1'aver potuto stabilire nell'anno scorso due loggie, 1'una in Lisbona (dove

nemmeno ai tempi (Ji
Pombal aveano potuto riescirvi) e 1'altra in Roma...

Ai 5 di maggio cbntinua : Cresce ogni di questa genia a vista

d'occhio, e non piu con timidezza e circospezione e riguardi, ma con

ostentazione e sfrontatezza, e inoltre con uii inesplicabile spirito di pro-

selitismo. Quelli che ne' tempi passati componevano tali combriccole erano

a giudizio commie, o libertini, o increduli o giocatori. Ma ora sono per-

vermti a sedurre anche gran quantita di gente che passa per savia e

morigerata. Si promovono le logge in ogni provincia, e specialmente nelle

capital!. Ora vendonsi qui pubblicamente perfino i grembiali, le cazzuole,

e altri ridicoli arnesi o simboli della setta.

Ora interessa moltissimo conoscere a che scopo tendesse

rarmeggio di que' muratori, a'quali Giuseppe II apriva .le

aule e i dicasteri imperial! e concedeva la sua imperiale be-

nevolenza. Nelle logge, massime in certe occasion!, egli era

lodato e levato a cielo per le sue audacie innovatrici, per le

sue leggi opposte alle leggi della Chiesa, e per la liberta che

dava alle sette di tutte le confession! protestantiche. Ma il la-

voro massonico era diretto contro di lui del pari che contro

la Chiesa cattolica, il che ha formato sempre e forma tuttora

il gran secreto che si giura sotto le volte di acciaio di tutta

la grottesca quanto maligna architettura massonica ! Solo al-

Pimperatore massoneggiante si nascondeva una parte del gran

secreto... pulcinellesco, laddove la parte demolitrice deglialtari

era svelata alia pubblica luce, di tutti gli Orienti viennesi. Ce

ne da la prova il Garampi, che cosi ne scriveva a Roma:

... Mi assicurava non ha molto uii signore, ch'egli (quel signore di

alto grado nella stessa corte di Giuseppe II) ha gia intermesso d'interve-

nirvi (alle logge) ; perche le ha bensi frequentate in Parigi, qui ed altrove,

stante la societa che vi trovava di persone di spirito e di cognizioni. Met

che ora in queste di Vienna tengonsi discorsi si irreligiosi e libertini, e
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talvolta anche 'si irriverenti verso il Sovrano, ch'eyli abborrisen <>ra tali

4xmsorzii, e MERAVIGLIASI CHE IL GOVERNO, IL QUALE NON ruo IGNO-

RARLE, NON SOLO LE TOLLERI, MA IN CERTO QUAL MODO LE 1'HOMUOVA.

Ma per ci6 che riguarda la Chiesa, il loro intendimento fu

svelato in varie stampe, delle quali una desto grande mara-

viglia in Vienna. Rappresentava S. Pietrocoll'imperatore sovra

una montagna, dinanzi alia quale sorgeva un albero, avvinto

di una corda come per trarsi a terra. Vi sta accanto I'irn-

peratore come per ordinarne I'abbattimento ; e a' piedi del-

l'albero e un'accetta. Da una parte e una turba di religiosi

e religiose, attoniti, e daWaltra i ministri delle varie reli-

gioni (pastori, rabbini e califfi !). Nell'esergo leggesi in latino,

francese e tedesco : omnis arbor quae non facit fructus bonos

excidetur '.

V.

Gia nel 1789 la gramigna settaria arreticava si pu6 dire

tutta 1'Europa, da Pietroburgo a Madrid, da Londra all'isola di

Malta : la reggia di Napoli, flno dal 1775, era una loggia

massonica, diretta dalla regina Carolina, che si burlo del

ridicolo Tanucci e delle disperate paternal! del vecchio

Carlo HI : ma poi la massoneria si burlo di lei
2

. Erano in-

visibili ossia mascherate falangi, le quali lavoravano al-

1'ombra come Figli della vedova, con una secretezza, una

precisione, un'audacia e una scaltrezza ammirabili. Esse pre-

paravano gli animi alle novita macchinate neUa gran loggia

madre diParigi, che avevano per oggetto la distruzione

de' troni e della religione. Prima di venire airopera di sangue,

ossia alia morte del re e del papa, disposero gli animi alia

*
Garampi al Segretario di Stato, 5 maggio 1783. Archiv. Vatic. Nun-

ziqtura di Vienna, vol. 411.

2 Allora fiorivano in Napoli le logge massoniche del principe di

Caramanico, del principe di Ferolito, del duca di S. Demetrio, del mar-

chese Petroni, del duca di Serracapriola. Alle logge erano ascritte molte

signore dell'aristocrazia, e la stessa regina : si puo quindi far conto del

buon costume che vi regnava. Ved. il D'AYALA nell'^lrc^. Stor. per le

province napoletane, 1897, 98, 99, dove tutte queste cose sono provate.
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doppia ribellione, con la calunnia de' libri che la filosofia

covo in Francia e sparse in tutta Europa, e insieme con

la fondazione di logge, le quali annunziassero a'frequentatori

di quegli antri tenebrosi la traraa svelata deirinfernale di-

segno. Cio e cio solo spiega 1'accoglienza fatta da gente ita-

liana a ;

giacobini francesi distruggitori di patria, di liberty

di onore nazionale
;
cio spiega la costoro conoscenza esattis-

sirna delle cose, de' tesori, e de' tempi scelti per insignorir-

sene; cio spiega la repentina e facile occupazione dell'isola

di Malta, quasi inespugnabile, e la caduta o meglio la cessione

vergognosissima di Venezia; cio spiega insomnia la espu-

gnazione di Roma, la cattivita e la morte del Papa, che la

setta massonico-filosofica giudico seriamente dover essere la

morte del papato ! II solo accennare anche a volo i fatti e i

document! degli ultimi anni di Pio VI ci dara di queste as-

serzioni prove ineluttabili.

II disegno dellarivoluzione, come il sicuro scoppio di questa,.

non tardo ad essere conosciuto dalla corte romana. Oltre le

inforrnazioni general! dalle varie nunziature, la venuta di Ca-

gliostro in Korna, la sua cattura e i] suo processo fornirono rnolta

luce Nel medesimo tempo (1789) fu scoperta una loggia, che

lavorava in uria casa presso la Trinita de' Monti; aveva nome

di Loggia della rlwnione di a/nici sinceri all'Oriente di Roma*

81 coinponeva di cinque francesi, un americano, un polacco,

i quali accortisi del cattivo vento che soffiava dal Buoi go-

verno se la spulezzarono per tempo, lasciando pero il Libra

de' regutri cori molti document!, che abbiamo sott'occhio. Una.

relazione pure d'importanza capitale fu diretta alia Segreteria

di Stato dalla corte di Torino. E de' 3. agosto del 1790 e d&.

ragguagli preziosi sul lavorio massonico, sulle logge, sulle per^

sone di alta dignita, eccetera.

Quindi Pio VI, appunto in quest'anno 1790, fece coinporre

e spedire a tutte le corti cattoliche una memoria, che svelava

ragguagliatamente i disegni della gran setta, ne descriveva

il sommo pericolo per la religione e per i troni, ed invltava

i sovrani ed i principi a premunirsi con ogni studio. Inca-

rico inoltre i nunzii di proporre in suo nome a tutti i principi
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una ink's;*, comune, diretta a debellare il gran rnostro, ora-

rriai piu che adolescente. Per verita vi fu allora nelle Corti

una qualche apertura d'occhi; si proibirono le congreghe quasi

in tutta la Germania, nelle Russie, rieir Italia. Ma era troppo

tardi : 1
; incendio che covava da tempo sotto un apparato do-

loso cominciava gia a sollevare in Francia le prime vampe,
che tra breve infiammarorio tutta Europa.

Infatfa I'assemblea nazionale, dichiaratasi costituente (9 lu-

glio 1789), distrusse i privilegi de j

nobili e del clero, decreto

nazionali i beni ecclesiastic!, dichiaro la liberta de'culti e pro-

clamo i diritti deH'uomo. E andando piu innanzi decreto nel~

1'anno seguente (12 luglio) la tamosa costituzione civile del

clero. Pio VI non manco di avvisare Luigi XVI de' suoi do-

veri, con una nobilissima lettera (9 luglio 1790), in cui fra

le altre gli rivolgeva queste gravissime parole :

. . . Vicaire de Jesus Christ, charge du depot de la foi, nous devoiis

vous eclairer, Sire, non sur vos devoirs envers Dieti et eiivers vos peu-

ples (nous vous eroyons incapable de trahir votre conscience, et de la

sacrifier aux speculations d'une vaine politique), mais nous devons VOUH

dire avec termete et amour paternel, que si vous approuvez les decreta

concernant le clerge, vous enduisez en erreur votre nation tout entiere,

vous precipitez votre royaume dans le schisme, et peut-etre dans une

guerre cruelle de religion. Nous avons eu 1 'attention scrupuleuse de nft

pas 1
'

exciter eii n'employant jusqu'ici que les armes innocentes de la

priere. Mais si la religion continue A, etre en danger, nous serons oblige^

comme chef de 1'Eglise de faire entendre notre voix, sans jamais toutefoiti

nous ecarter ,des regies de la charite. Nous devons beaucoup au monde,
Sire, mais plus encore & Dieu !

...

Questa lettera era pur chiara
;

tuttavia, dopo decretata

dairAssemblea la costituzione civile del clero, il governo fran-

cese spedi a Roma un corriere straordinario per consultare

il Pajpa sopra di essa. E il card, di Bernis a' 31 di agosto pre-

sento al card. Zelada tutti i decreti di quella costituzione, e

ne chiedeva in nome del suo Governo Tapprovazione momen-
tanea della S. Sede, a fine che il re potesse con sicura coscienza

ratificarli almeno ad tempus e si liberasse cosld'una altrimenti

inevitable rottura coH'Assemblea nazionale. Eppure di quest!
1 Archiv. Vatic., Nunziatura di Wancia, vol. 596.
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articoli il n. 1 del titolo 2 diceva cosi : A compter du jour de

la publication du present decret, on ne connaitra qu'une seule

maniere de pourvoir aux gvgches et aux cur&s : c'est a sa-

voir la forme des elections !

Invece di rispondere subito, che almeno un cosiffatto arti-

colo non era ammissibile, si credette meglio in Roma di

stabilire una congregazione di cardinal! per 1'esame e il giu-

dizio de' decreti sul clero dell'assemblea parigina; il che

mise il governo di Francia in un terribile bivio, cui il nunzio

di Parigi, dopo colloquio col conte di Montmorin ministro

degli esteri, cosi esprimeva con lettera de' 6 settembre al card.

Zelada :

... Nel fine della nostra conversazione conobbi, che il lodato ministro

prevedeva un grande imbarazzo, perche da una parte riconosceva giu-

stissimo il motive di ritardare una risposta, e dall'altra la niuna spe-

ranza che 1'assemblea fosse per accordare il tempo necessario per aspettarla.

II rammarico s'accrebbe in me quando seppi che nel consiglio di

venerdi sera (3 settembre} era stato risoluto che S. M. non potea piu a

lungo diiferire la pubblicazione del decreto, e che in conseguenza n'era

gia stata ordinata la stampa. II Guardasigilli," dal quale mi portai al

momento che intesi questa notizia, me la confermo, assicurandomi che

Sua Maest& era rammaricatissima di venire a questo passo che non

lascia di tenere inquieta la sua coscienza, e ch'era persuasa avrebbe

fatto gran dispiacere al Sommo Pontefice
;
ma che mentre le disgustose

circostanze de' tempi non lasciavano piu liberta al re di differire, e che

percio Sua Maesta avea ordinato la stampa del decreto, che portera 15

giorni, inoltre S. M. s' era determinata a scrivere una seconda lettera

a Nostro Signore di proprio pugno, in contrasegno della piena sua fl-

liale fiducia nel paterno amore del Santo Padre.

Di piu ho saputo che il Re neH'informare il Comite ecclesiastico della

risoluzione da lui presa, s'era espresso ne' seguenti termini: Che si arren-

deva alle replicate istanze del Comite, ina che non avendogli dato tempo
di prendere le misure necessarie, non era in grado di rispondere del-

1'esito. Ecco la dispiacevole situazione di questo affare l
.

Ma 1'infelice Monarca
?
scivolando per la china fatale delle

concessioni e delle debolezze, non solo approvo la costituzione

civile del clero, ma diede (26 dicembre) la sua sanzione al

decreto della Costituente (27 novembre)/ il quale imponeva
al clero il giuramento di fedelt& e obbedienza alle leggi sft-

1 Archiv. Vatic., Nunziatura di Francia, vol. 596.
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crileghe. Pio VI con altra lettera (10 marzo 1791) al sovrano

francese, rimprovero le fatal! concession!, lo esorto a disdirle,

avvisandolo di pensare all'anima sua. Ma Luigi XVI non era

oramai si puo dire piu sovrano se non di nome
;
laonde Pio VI,

usando della potesta di Ponteflce universale, con breve dei

13 aprile 1791 condanna il giuramento civile, le elezioni po-

polari del clero, le consecrazioni d'intrusi sospendendo varii

vescovi tra i quali Maurizio di Talleyrand, vescovo di Au-

tun. Per feroce rappressaglia rimmagine del romano ponte-

fice, rappresentata in un fantoccio con in mano alcuni brevi,

fu fatta bruciare negli stessi giardini reali. Ma non si tenne

Pio VI di compiere il suo dovere d'invigilare e di correggere;

spedi quindi varii altri brevi co' quali fulminava i pochi ve-

scovi che avevano bruciato incenso all'idolo nuovo, lodava ed

animava il massimo numero degli altri, e dava loro le fa-

colta necessarie per le dispense ne' tempi- calamitosi.

Ma alle ragioni religiose intrecciandosi le politiche, av-

venne che tra il nuovo governo francese e la S. Sede le re-

lazioni furono troncate. In Avignone e nel contado Venes-

sino nacquero ribellioni, che, represse forse con inconside-

rato vigore da Mgr Casoni che n'era governatore, spinsero

i faziosi a domandare alFAssemblea la loro annessione alia

Francia. Fu conceduta, con condizione pero, sanzionata dal

re, di dare al Papa il dovuto compenso: cosa che non fu com-

piuta mai. Cosi la S. Sede dairaprile al dicembre del 1790

perdette due province delle piu fiorenti degli Stati pontificiL

Inoltre non avendo il card, de Bernis voluto prestare il giu-

ramento, gli fu sostituito come rappresentante del governo
francese in Roma M. de Segur, che non fu accettato dal Papa.
Di ripicco il nunzio pontificio in Parigi, Mgr Dugnani, venne

espulso dalla Francia a' 23 maggio 1791, e nell'agosto dovette

pure lasciar Parigi il suo uditore Mgr Quarantotti. Oramai

Roma poAeva, e avrebbe dovuto pensare seriamente non gia

al grido dell'antico Brenno, ma a quello de' paladini de' di-

ritti delTuomo, cioe: Guai a! deboli !

Fu il trionfo della setta, fu il coronamento delle sue opere

di volpe e di tigre, come dimostreremo in \mprossimo articolo.
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IE C3-Xj' ITA.H.I IDELLA. STQIR/I A.

SOMMARIO : Elogio di Michele Breal e suoi grandi uieriti con J.e lingua

iridoeuropee. Ethnologic nori arie di certi iiomi di diviiiita italichc

e applieazione de' suoi principii a' dialetti italici. Sincera confes-

sion e di Jui circa i punti oscuri delle iscrizioui umbre. Giuste osser-

vazioni ch'egli fa intorno al volerai tutto spiegare ricorrendo a radici

arie. Un' importaiite afferma/ione del Breal, la quale conferma la

nostra tesi. Infiiieiize veriute di fuori nclla lingua latina, seeondo

lui. L' identita di certi noini di nuraero, di parentela e delle desi-

nenze vcrbali in tutte le liugue indoeuropee no.n e sempre vera.

Esempii. Si esamina 1'asserzione del Breal per cui ha trascurato

trattando del dialetto uinbro, il criterio etnografico perche non sem-

pre d'accordo col linguistico. Se una venuta diretta d'Arii in Italia

non e provata dalla storia, come vi si trovano dialetti dichiarati

indoeiiropei perche in essi e lingua aria? Nostra cotigettura per

ispiegare questo fatto. II Se.rgi e 11 suo iibro: Arii e Italici attorno

air Italia preistorica.

Michele Breal, couie vedemmo, uon aminette dubbio di

-sorta, alcuna circa la parentela dell'umbro col latino e di que-

sto con le ling'ue iridoeuropee. La taina ch'egli meritarnente

^ode da lunghi anni, per i molti lavori pubblicati in ogni

genere di studii ariani, gli danno, a buon diritto, la piu grande
autorita nella questione che ora da noi si agita e si discute.

Laonde noi che conosciamo ie sue dotte introdu'zioni ai vo~

luini della Grammatica comparata del Bopp, le sue Memorie

della Societa di Linguistica, le sue Tavolc, Kugubine e

tutti gli altri lavori su' dialetti italici che si leggono nella

Rimsia Archeologica, dobbiamo confessare trovarsi difficil-

mente
r
a

7

di nostri, dal Breal infuori, un piu serio cultore e

un piii agguerrito difensore delle lingue indoeuropee. Del re-

sto, il suo particolare amore per queste lingue ce lo dichiara
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egli stesso. J'aime les langues iiido-europeennes. Mon occu-

pation ordinaire est de les etudier. Senonche soggiunge con

lodevole liberta: Je ne voudrais leur voir enlever rien de

ce qui leur appartient legitimement. Mais si elles detiennent

le bien d'autrui, 1'honnetete exige qu'on le restitue au pre-

mier et vrai possesseur. A toute possession injuste il y a

d'ailleurs un chatiment. L'inconvenient (je ne veux pas dire

le chatiment) dans 1' affaire presente (cioe di alcuni nomi di

divinita italiche), ce sont les explications qu'on est oblige

d'inventer pour des noms qui se refusent a une etimologie.

indo-europeenne '.

Ora quella onest& che, per il Breal, esige doversi restituire

ad una lingua diversa dalle lingue ariane, le etimologie di

alcuni nomi di divinita italiche, quella stessa invochiamo noi

nella presente questione, che sieno cioe restituite ad altra

lingua non aria, tutti i vocaboli de' dialetti italici che non

si sono finora potuti interpretare per via di radici arie, e

che sono la vera causa dell'oscurita delle iscrizioni umbre,.

osche, latine e somiglianti. Che un numero grande di cotesti

vocaboli di signiftcato ignoto, ovvero incerto e dubbio sia con-

tenuto ne' dialetti italici, si fa palese da' Lsssici o Glossarii

che se ne son compilati, e dalle esplicite dichiarazioni de' tra-

duttori autorevoli-e sinceri. Fra costoro ci e grato ricordare,

a titolo d'onore, il Breal, il quale verso la fine dell'Introdu-

zione alle sue Tavole Eugubine ,
cosi si esprime: Sur un

certain nombre de points, je me suis senti aussi au depourvii

que 1'etaient il y a vingt-cinque ans Aufrecht et Kirchhoff:

dans ce cas, j'ai imite leur reserve, aimant mieux multiplier

les blancs dans ma traduction que de compromettre la bonne

reputation des etudes italiques. C'est aussi le meilleur moyen
de ne pas tromper le lecteur et de faciliter la tache de

1 M. BR&AL. De quelques dimnites italiques, negli Act&t du dixi&me

International des Orientalistes. Se,s8. de Geneve, deux part.,

pag. 1-5 della Section I bis. Linguistique et langues Aryennes.
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ceux qui viendront apres nous et seront peut-etre pliis heu-

reux *.
'

Dalle parole del Breal s'intende di leggeri, quale e quanta
sia

%

la difficolta d'interpretare le iscrizioni in dialetto italico

di maniera che noh solo I'oscurita sia dileguata, ma si ottenga

altresi la certezza. Vi sono, pbrtanto, certe considerazioni 'di

questo dotto fllologo intorno alle lingue indo-europee, che noi

stimiamo profittevoli 'alia nostra questione e che non possiamo

ragionevolmente trascurare. E dapprima osserva egli la faci-

lita, con la quale si suole spiegare ogni cosa ricorrendo a ra-

dici indoeuropee. Que ne peut-on expliquer avec des raci^

nes iudo-europeennes.... II y a dej^t quinze ans, M. Sayce
disait avec raison que bientot la difficulte sera de prouver

qu'une laiigue n'est/pas indo-europeenne
a

. E qui reca 1'ar-

gomento della lingua etrusca, la quale flno a pochi anni

addietro
?
era data cbmunemente per indo-europea. Je crois

pourtant que depuis la decouverte du manuscrit d'Agram;
ou pas un mot

; pas une desinence ne rappelle nos langues/

oh est devenu plus prudent. Conchiude quindi col dire
?
che

questo semplice ragionamento doveva arrestarci: se 1'etrusco

fosse una lingua ariana, si sarebbero da'lungo tempo inter1
'

pretati i nomi di numero, i noini di parentela e le desinenze

verbali, perciocche queste cose son da pertutto le stesse in'

tutta la stirpe
3
...

Griova
7
infine

?
richiamare un'altra considerazione del Breal

ed e questa: Tout n'a pas commence avec la race indo-eu-

ropeenne. L 'Europe, comme TAsie, avait deja ses dieux
;
ses

legendes et ses rites avant que les derniers venus de la ci-'

vilisation vinssent imposer leur langue et leur empire
4

.

Prernesse queste considerazioni di un uomo cosi autorevole

e degno di tutta la nostra stima, dobbiamo- far seguire le

nostre
?
con pari liberta ed amore nella ricerca del vero. E

1 M. BREAL, Les Tobies Eugubines, Introd., p. XXXI.
2 M. BREAL, o. c. p. 5.

3 M. BREAL, o. c. p. 5-6.

4 M. BREAL, o. c. p. 1.
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innanzi tutto
7 possiamo dire, in generate, che le riflessioni e

le conseguenze che trae il Breal, sono indirettamente e

forse contro la sua previsione, molto opportune a provare

cio che noi ci siamo proposto. Ed in vero, noi sosteniamo che

ne' dialetti italici non tutto e indoeuropeo, che in essi vi son

miste e fuse due lingue e pero non e conforme a verita la

denominazione che loro si assegna di lingue o dialetti indo-

europei, e, finalmente, che a spiegar la natura mista di quest!

idiomi non e necessario supporre, come tutti finora supposero,

compreso il Breal, che veri popoli di stirpe e di lingua aria

sieno venuti direttamente in Italia e si sieno sovrapposti alle

antiche genti italiche. Questa volta la predizione riferita e

approvata dal Breal, del nostro caro ed illustre amico Sayce,

presidente della Societa di Archeologia biblica di Londra, si

awera assoluta e formale in noi che vogliamo negar la qua-

lita di lingue certamente indoeuropee a' dialetti italici.

II Breal opina che alcuni nomi di divinita, quali Mars*

Minerva, Vofw e qualche altro, sieno passati a' Romani dagli

Etruschi, piii antichi di loro, e che non si possano interpre-

tare con radici indoeuropee. Ma gli Etruschi furono Tirreni-

Pelasgi e la loro lingua, anche nell'opinione del Breal, non

appartiene alle indoeuropee. Ondeche quel ch'egli dice degli

Etruschi per riguardo a'. Romani, deve dirsi degli altri popoli

deir Italia meridionale e centrale, la cui lingua non poteva
essere indoeuropea, perciocche gli Arii, secondo lui, vennero

dopo. II passo e d'una straordinaria importanza nel caso

nostro, e lo citiamo con vera soddisfazione : Beaucoup de peu-

ples ont vecu et sont morts sur le vieux sol de T Italic avant

que les sons d'une langue aryenne s'y fissent entendre *.

Ora cotesti popoli anteriori agli Arii, ebbero, come fu detto,

anche a parere del Breal, le loro divinita, le loro leggende
e i loro riti e quindi la loro lingua eziandio, non aria. Senonch6

i nuovi studii linguistic! del principio di questo secolo e la

scoperta delle affinita fra' varii rami delle lingue greca, cel-

tica, germanica, slava, persiana e indiana, esaltarono 1'ima-

1

BR&AL, o. c. p. 9.
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ginazione, e, per conseguenza, dice il Breal : Tout ce qui

avait ete dit sur ces obscurs ancetres des Latins fut oublie.

On meconnut, on tint pour non avenues les affirmations des

ecrivains anciens. N'etre pas de la famille indo-europeenne

aurait semble une sorte de decheance. Nous commencons a

revenir de cet exces 4
.

Se, dunque, secondo il Breal, vissero e morirono in Italia po-

poli piu antichi e anteriori agli Arii, dobbiamo ammettere che

le lingue che essi vi parlarono, non morirono con loro, poich&

quando sopravvennero gli Arii (come avvisa il Breal), non

trovarono T Italia senza abitatori. Ma qual poteva essere la

lingua degFItali prearii se non la pelasgica, la quale doveva,
in sostanza, non esser altra daU'etrusca? (Hi antichi scrittori,

infatti, fra le prische genti d'ltalia ricordano i Liguri, i Si-

culi, gli Umbri e
? particolarmente, i Pelasgi. 8e, intanto, nel-

Fopinione del Breal : . Tout comme la population aryenne
du Latium, la population aryenne de FOmbrie s'etait super-

posee a une race indigene
2

,
noi domandiamo che cosa av-

venne della lingua degFindigeni, certamente non aria
; quando

i supposti Aril si sovrapposero agli Umbri e a' Latini? Se ci

si dice che Fumbro e il latino cessarono e si estinsero affatto,

allora tutta la lingua de' dialetti italic! sarebbe stata aria e,

per conseguenza, le iscrizioni in questi dialetti dovrebbero

essere. di necessita, intelligibili e chiari, cio ch'e contro il

fatto. kSe poi la lingua aria si mescolo e fuse con quella degFin-

digeni, ch'e la vera soluzioue, secondo noi, del problema,

allora ci si deve coucedere che i dialetti italic! non possano

chiamarsi forraalmente ariani, ne saranno mai, con sicurezza,

interpretate le lore iscrizioni, flntantoche non si giunga a

conoscere il vero sighificato de' vocaboli proprii dell'idioma

degFindigeni anteriori agli Arii. Di che segue, parimente, che

la natura incerta della grammatica di questi dialetti non puo

dipendere se non dalla mescolanza di due lingue d' indole

diversa.

1

BREAL, 1. c.

2
BII^JAL, 1. c. p. 5.
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[1 Breal, come si e veduto, & fennamente persuaso che

sans r6voquer en doute le moms' du monde 1'origine indo-

europeenne de la langue latine, on doit admettre des influences

venues du dehors l
. Ma se gli antichi popoli dell'Italia me-

ridionale e centrale, cioe gl' indigeni del Breal, parlarono

lingue non arie prima della supposta venuta degli Arii
;
e

se, d'altra parte, per confessione di lui stesso, la lingua la-

tina si form6 con le spoglie de' dialetti italici, le latin faisant

le vide autour de lui a partout etouff6 ses freres ecc. *
,
noi

non sappiamo intendere che il latino sia e si debba dichia-

rare assolutamente e senza restrizione o distinzione veruna,

di sola ed unica origine indoeuropea. Imperocche se i singoli

dialetti italici furono di natura mista, anche il latino dovette

partecipare della stessa natura de' suoi fratelli, co' quali si

arricchl diventando lingua letteraria.

Quelle influenze che il Breal asserisce venute dal di fuori

doversi ammettere nella lingua latina, non sono, tuttavia,

neppur indicate da lui e molto meno determinate e chiarite.

II perche saremmo obbligati a non poter far altro che coii-

getture, ci6 che non 6 utile ne necessario al nostro istituto.

Vero e, nondimeno
?
che dopo le dichiarazioni e le protesta-

zioni quasi solenni del Breal, che il latino e certissimamente

una lingua indoeuropea, i suoi nomi di nume.ro, di parentela

e le desinenze verbali dovrebbero essere i medesimi che nelle

altre lingue indoeuropae : car ce sont la choses qui dans

toute la race, sont partout les memes 3
. Questi canoni son

troppo assoluti, e se veri, in generate, non valgono a dimo-

strare quello ch'e in questione, che il latino sia una lingua

in tutto indoeuropea, e non una lingua mista d'ario e di pe-

lasgico. Poterono percio prevalere e sopravvivere in essa i

nomi arii di numero, di parentela e le desinenze verbali,

.senza che per cotesto, cessi d'essere una lingua mista.

1

BKHAL, o. c. p. 10.

2
BufcAL, Introd. p. XXVI.

3
BR&AL, o. c. p. 6.
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Osserviamo, intanto, che T identita affermata dal Breal del

nomi di numero, di parentela e delle desinenze verbal!, non

6 altrimenti assoluta in tutte le lingue indoeuropee. Ma prima
di accennare a qualche riscontro di nomi arii different! nelle

varie lingue della famiglia indoeuropea, convien avvertire

che non pochi di essi, diversi nella forma presente e appena
da potersi riconoscere, possono essere fra loro affini e ricon-

dursi alia stessa radice. Cosi, a cagion d'esempio: gr. i-Iv6

6 = ant. lat. oenos ; ital. uno ted. ein ; ma questa affinita

manca col sanscrito eka e co' dialetti arii del Pamir
,
dove

abbiamo: wok, yiw, 'i, yao, nv. In vece del skr. D?;a, dvi,

gr. 6uo, lat. duo, il tedesco ha zwei, dial. Pam. bui. skr..

Catur lat. quatuor ; gr. isaaapsc, att. Tenape?, eol. isiops? e

Ttc'aupec: ma ted. vier, D. P., Tz-cibur. Per cinque si ha lat.

quinque = skr. pdncan = gr. TCEVTE = D. P. panz, pins, e

ted. fi'tnf. Le stesse trasformazioni si avevano negli altri

nomi numeral!, i soli certamente che si sieno conservati nei

varii rami della famiglia indoeuropea. Non cosi puo dirsi del

nomi di parentela, che salvo quelli di padre e madre e qual-

che altro, i rimanenti sono del tutto diversi. In effetto: skr.

putra, gr. 6tog, lat. filius, ted. sohn, non hanno tra loro affi-

nita: come non T hanno i nomi dell'uomo e della donna: skr.

nara,-l3,t. ho,no, gr. dcvOpomos; wairika e .s^^', gr. yuvrj, lat. mu-

lier, ted. ir-eib. Nelle liste da noi stese altrove, si puo vedere

che la diversita fra' nomi di cose natural! e di uso costante

nelle varie lingue indoeuropee, e tale che potrebbero pren-

dersi, come straniera Tuna all'altra e di famiglia diversa.

Ne le desinenze verbal! servono, gran fatto, a dimostrare . la

parentela fra le lingue indoeuropee. Imperocche T ipotesi che

le desinenze sieno pronomi non e punto fondata, come e pa-

rimente clisputata fra' glottologi la natura degli stessi pro-

nomi. Del resto, chi abbia letto, anche leggermente, le gram-

matiche de' dialetti italic!, e quella dell'umbro in particolare,

compilata dal Breal con molta chiarezza, deve esser convinto

della poverta ed anche talvolta dell 'assoluta mancanza di de-

sinenze verbal!, e come percio sarebbe stato impossibile an-
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noverar 1'umbro fra le lingue indoeuropee, qualora si fossero

prese per criterio le sue desinenze verbal!. Ma di cio par-

leremo a suo tempo.

II Meillet nella rivista dell'Audouin: De la (Irrliunison

dans lex laagues indo-europeennes et particuUerement en

Sanscrit, greet latin et vieuoc slave, da pienamente ragiohe

alle nostre affermazioni, perciocche cosi egli scrive: II n'en-

visage (1'Audouin) jamais que des facteurs purement gram-1

maticaux : confusions de forme ou confusions de sens. Ce pro-

cede serait 16gitime si les langues indo-europeennes s'etaient

developpees dans un milieu homogene, sur un territoire par-

tout identique et saws qu'aucun melange de population par-

lant d'autres langues soit intervenu. Tel n'est evidemment

pas le cas. L'aspect tres different qu'a pris T indo-europ6en

chez les Hindous et chez les Germains, chez les Slaves et

chez les Celtes, tient avant tout a des accidents historiques;

ces accidents sont presque tous inconnus, mats on n'a pas

pour cela le droit de les ne'gliger
J

.

Dalle considerazioni fatte fin qui ?
si puo giudicare delle

idee del Breal intorno a' dialetti italici
; specialmente alFum-;

brb e al latino: Ammette egli, senz'altro, in modo assoluto,

la caratteristica di lingue indoeuropee per 1'umbro e il latino,

pur dichiarando che non si debbano negare element! venuti

dal di fuori. Ma di questi element! non si da la briga di esa-

ittinare quali e quanti sieno, donde, quando e come intro-;

dotti nella lingua umbra e latina. Eppure, da quanto si 6

discorso finora, questo studio e cosl necessario, che fin a tantd

che non sia fatto, Toscurita delle iscrizioni umbre e dell'al- 1

tre in dialetto italico, restera sempre.

Un altro difetto, secondo noi
?
nella dotta Introduzione deL

Breal, 6 Taver trascurato, anzi escluso consigliatamente, la-

questione etndgrafica dalla questione linguistica, per la ra--

gione che non' sempre vadano* d'accordo Tuna con Taltra. II

<iual criterio, comeche talora fondato in fatti storicamente

veri e certissimi, non e pero da escludere sempre e in ogni;
1 ] Cf. Rev. Crit., 3-10 Juillct 1899, p. 2. :

v
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questione linguistica. Ora, nel caso nostro il criterio etnogra-

fico non poteva separarsi dal linguistico, e dalFaverlo sepa-

rate, e seguito, secondo noi, Ferrore di annoverare formal-

rriente Furnbro, il latino e gli altri dialetti italici fra le lin-

gue indoeuropee, senza distinzione o riserva alcuna. Abbiamo

detto che questo e, per noi, un errore, perciocche una lingua-

mista non puo, se non a torto e contro verita, denominarsi
'

dall'una sola delle due. II fatto incontrastabile che le iscri-

zioni umbre non sieno in lingua unicamente aria, 6 la loro>

oscurita, la quale anche dopo i lavori di tanti dotti e mas-

sirnamente del Breal, resta a testificare, che solo per altra.

via e per altri porti, si potra giungere a faiia sparire.

Quarido il Breal saviamente asseriva che 1' Italia prima.

della venuta degli. Arii non era un deserto, ma che da secoli

vi avevano stanza popoli noti nelle aritiche storie, e che que-

sti popoli stessi non erano senza dei, senza leggende e senza.

riti, oh perche non ci fu egli cortese di qualche indicazione-

ovvero opinione sua circa F idioma o gF idiomi di cotesti in-

digeni"? Perche non fece motto della loro sorte se non poli-

tica, alirien linguistica? Se gli Arii, secondo lui, soprawe-
nuti imposero la loro lingua agF indigeni, perch^ non ci

amrnaestro intorno Forigine, il luogo e il tempo, in che sa-

rebbero venuti ? Anche qui la questione cronologica e insepa-

rabile dalFetnografica, e Funa e Faltra dalla questione lin-

guistica. II Breal si passo di questi problemi ardui, e in ci&

fece bene. Che avrebbe egli potuto dirci di nuovo degF in-

digeni che non ci era stato trasrnesso dagli antichi scrittori?

E come provarci, con buoni argomenti, la sopravvenienza

degli Arii, mentre nella storia non v'e special ricordo, e i

monument] tuttora superstiti, non ci parlano di popoli arii^

ma solo di Pelasgi e di Etruschi '? Se, dunque, la venuta de-

gli Arii nelF Italia meridionale e central^ non ha per s6 nes-

suna prova storica o monumentale, forza 6 conchiudere che^

cotesta venuta diretta non e provata, ma soltanto supposta.

per Fesistenza de' dialetti italici, i quali, senza alcun dubbio,.

appartengono in buona parte, ma non pero in tutto, alle lin-
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gue arie. Ora, come fu gia accennato piu addietro, mm e per

in ilia necessario ricorrere ad una venuta o migrazione diretta

di popoli puramente arii in Italia, a fin di spiegare la pre-

senza d'un idioma ario ne' dialetti italici, e di continuare, per

eonseguenza, a credere e a scrivere essere incontrastabilmente

o storicamente vero che i popoli dell' Italia meridionale e cen-

trale furono Arii o indoeuropei.

Noi, pertanto, alia comune opinione rispondiarao con una

spiegazione che, a parer nostro, puo e deve dirsi Tunica, per-

ciocche per questa solamente si puo sciogliere la questione

de' dialetti italici, ovverosia d'una lingua mista di elernenti

arii e di elementi d'altro idioma che, per noi, e il pelasgico.

Ecco la nostra spiegazione.

I popoli che in et& remotissima vennero riell'Italia meri-

dionale e centrale, cioe gl'Itali, gli En.otri, gli Opici, gli Ausoni,

gli Japigi Messapi, i Peucezii, i Piceni, i Volsci, i Rutuli, gli

Ernici, gli Equi, i Sabini e gli Umbri, che noi comprendiamo
sotto il nome generale di popoli hethei-pelasgi, erano bilingui

come tanti altri popoli antichi di stirpe e di lingua diversa,

quando vivevano insieme confederati ovvero ai conflni, gli

uni percio vicini degli altri e in relazioni frequenti di com-

merci, di amicizie, di feste e di quanto suole intervenire, anche

a'di nostri, fra paesi limitrofi. Questi, secondo noi, sono grin*

digeni del Breal, a' quali si sarebbero sovrapposti gli Arii.

Ma sovrapposizione non vi fu, stanteche, corne vedemrno, non

vi fu venuta o migrazione diretta di Arii, si bene fra le molte

tribu degli indigeni cio^ degli Hethei-pelasgi, ve n'erano di

quelle di origine aria migrate dalle terre a oriente e a set-

tentrione del Ponto Eussino, cioe dire dalla odierna Russia me-

ridionale. Esse, pur conservando Tidioma loro ario, parlavano
altresi il pelasgico, essendosi fin da tempi antichissimi, me-

scolati e confederati nell'Asia Minore settentrionale, con gli

Hethei-pelasgi e con essi migrarono nella Grecia preistorica

e poscia in Italia. Avvenne, intanto, nel nostro paese quel me-

desimo che nella Grecia, quando la lingua pelasgica si tra-

muto neU'ellenica. Una o piu delle tribu bilingui, per la de-,

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1119. 19 26 luglio 1899.
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cadenza ovvero per altre migrazioni de' popoli puramente od

originariamente pelasgici, prevalse e prese ad usar la sua

lingua aria, senza che per questo, si potesse sovrapporre del*

tutto alia lingua pelasgica ch'era fino allora comunerriente in

uso, e di qui doveva sorgere e, di fatto, sorse, la lingua mista-

de'dialetti italici. Le tribii pelasgiche, cioe gl'indigeni del*

Breal, che in Italia e particolarmente nel Lazio, dovettero

trovarsi in queste condizioni di bilinguismo, furono, nellal no-

stra: 9piniQne > gli abitanti del Palatino, che saranno piii tafdi

i Komani, e i loro vicini del Quirinale, i Sabini. A queste due

popolazioni si vennero mano mano aggiungendo i Volsci, gli'

Ernici, gli Opici e tutti gli altri che vanno sotto il nome di-

Latini
7
cioe

? per noi, Pelasgi ; negl'idiomi de' quali il bilin-

guismo non poteva mancare. Cosl
; per 1'assimilazione di tutti

gli element! arii che si trovavano negli altri idiomi de' Latini
;

si formo lentamente quella che ora chiamiamo la lingua latina
;

:

rimanendo pero sempre anche in essa gli antichi elementi del-

ridioma pelasgico.

Di lingue miste come i dialetti italici, il cui vero nome sa-

rebbe quello di ario-pelasgici ;
abbiamo in tempo antico, 1'esem-'

pio della lingua albanese, ario-pelasgica
{

;
e in tempo meno

antico
?
anzi storico, quello della lingua inglese, la quale e

unaimistura di anglo-sassone e di normarmo. Dopo le quali-

cose; la questione aria
7 per rispetto dell' Italia, si puo dire

sciolta nella nostra sentenza, distinguendo una venuta o mi-

1 Gustavo Meyer confronto la lingua albanese, resto dell'illirica, col

veneto e messapico. Ecco la statistica delle parole albanesi esaminate eti-

molog-icamente da lui e riportata dal PULL,^ nel suo Profilo Antropologico
dell' Italia, p. 19.

1400 vocaboli romanz;!

1

v

: 540 slavi

1180 turchi

...!..;.., ,

840 neogreci ,

400 indoeuropei
780 incerti

Cf G. MEYER, Albanesische Studien; Vergleichende Grammatik d. alb.

SpracHe; Worterfyuch d< Albanesischen Sprache.
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grazione diretta di popoli arii, da una indiretta de' medesimi,

in quanto ch'essa intervenne in compagnia degli Hethei-Pelasgi.

Ora una migrazione diretta non e provata: fa, dunque, mestieri

ammettere la indiretta. La, diretta se vi fosse stata, sarebbe

aweriuta o in eta'preistbrica owero in eta storica. Ma in eta

preistorica i popoli migrati in Italia non furono altrimenti arii
;

furono, al contrario, gl'indigeni del Br6al, cioe, per noi, i Pe-

lasgi, a' quali si sarebbero sovrapposti Arii. E, d'altra parte,

in eta storiea abbiamo nell'Italia meridionale la migrazione

Ellenica, la quale non ebbe, in ragion della lingua, grande
influenza nella Magna Grecia, dove col greco si cqntinuo a

parlar Vantico idioma preellenico cioe 1'opico.od osco, men-,

tre non si ebbe veruna influenza ellenica nell'Italia ceiitrale.

Le iscrizioni, infatti, in dialetti italici, non sono in lingua greca*

L'altra migrazione in Italia, in eta storiea, fu quella de'Celti,

la quale non ebbe influenza di sorte alcuna nell'Italia meri-

dionale; e nella centrale, anche a gjudizio del Breal, la lingua

delle Tavole Eugubine non fu la celtica n6 per la fonetica ne

per la grammatica. Dunque, una migrazione diretta degli Arii

in Italia, sia in eta preistorica e sia in eta storica, non e pro-

vata. E questo, soltanto^ si voile, da noi far chiaro a coloro,, i

quali ci hannq fin qui seguiti e si piacciono in questo genere

di questioni.

II ch. Prof. Sergi pubblicava, lo scorso anno, il suo libro:

Arii $ Italici attorno airItalia preistorica ,
dove svolge,

con grande chiarezza ed acume cTingegno, le stesse questioni

da noi qui trattate, fondando i suoi piu validi argomenti in

quella disciplina ch'egli professa nell'Universita romana, cioe

dire 1'antropologia. Noi leggemmo, con vero piacere, il libro

del nostro amico, ma nella questione degli Arii dovevamo pro-

cedere secondo le nostre convinz oni e i nostri studii speciali,

e lasciando a lui, come a suo proprio, 1'argomento antropo-

logico.



I.

II lavoro d'arte, qual ch'esso sia, deve
;
in chi o per sel-

vatichezza o per falsa educazione non ha stravolto il gusto

inteilettuale, produrre diletto; altrimenti, per quanti pregi

esso abbia, scientific!, religiosi, morali, non potra dirsi

in prbprio e vero senso opera artistica. Entrando a contem-

plare una mostra di pittura, o ascoltando una inusica ed un

discorso, o leggendo un poema, una novella, un romanzo, o

assistendo ad una rappresentazione drammatica, bisogna asso-

lutamente che io non sia annoiato, ma cornpreso invece di

una gradevole sensazione di piacere, spirituale bensi e puris-

simo e disinteressato, siccorne dimostrammo nel precedente

articolo
;
ma pur reale ed intense. Allora soltanto io diro:

che bei quadri ! che stupenda musica ! che oratore eloquente !

Ovvero : qual nobile poesia ! quale prosa superba e che teatro

incantevole ! Insomma, quanto eccellenti artisti e quanto per-

fe'tte e gloriose opere d'arte !

Fin qui non crediamo esser mestieri di dimostrazione, perche

questo propriamente ci detta il buon senso ed anche il seriso

comune. Ma in tale intrinseco requisite delTarte
;
di predurre,

cioe
;
diletto e piacere, che e il secreto della sua perfezione, sta

nascosto altresi il pericolo inaggiore della sua depravazione
e della sua decadenza. Non ebbe pero tutti i torti Leone Tolstoi

d ?

affermare
;
nel suo libro: Che coxa i; Varte? che dall'essersi

questa proposto per fine il piacere derivarono le present! sue

gravissiine e general! iatture: ma Tasserzione di lui abbisogna
1 Vedi Civilta Cattolica, Quad. 1177, pagg. 5-20.
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d'essere e spiegata e ristretta, essendo essa troppo esclusiva;

e cosi come suona, essendo anche erronea.

In verita quasi di tutte le arti belle puo dirsi quel che

il Bossuet, con autorita indiscutibile non pur di Vescovo e di

teologo, ma anche di sommo artista, diceva delteatro, nelsecolo

del Moliere, che in tutti i tempi e in tutti i paesi esso e stato,

tranne poche eccezioni, una scuola d'immoralita ed una causa

di decadanza. Evidentemente pero questa, sostenuta dall'aquila

di Meaux, nel suo aureo libro intitolato: Reflexions sur la

com<*die, e una tesi concreta e tutta di fatto, con cui puo

benissimo comporsi la tesi astratta, che afferma, essere il

teatro per se medesimo cosa indifferente, anzi buona, anzi

capace di correggere il vizio e di educare il popolo a virtu.

Ebbene, in modo analogo possiamo discorrere delle altre

opere d'arte in generale e specialmente del romanzo, di cui

abbiam promesso di discorrere a preferenza. E proprio ne-

cessario che il romanzo sia cattivo
7
sucido

? osceno, corrotto

e corrompitore ? Certamente. no. Certamente si possono fare

e si son fatti romanzi bellissimi ad un tempo e moralissimi,

grandemente efficaci ad infondere nei cuori, per via del diletto

artistico, Tamore d'ogni pura e pia e santa intrapresa. Tut-

tavia, ove dalla ragione astratta si passi a considerare il

fatto, uopo e confessare con vivo dolore, che la letteratura

romanzesca di tutte le nazioni ci si porge da capo a fondo

inverminita e putrida, cosi che fa paura il pur riguardarla

di volo, e ne appaiono pienamente giuste le condanne lanciate

contro di essa da tutti i moralist! e gli apostoli dell'onesta,

massime quando costoro s'adoprano a ritrarre dai romanzi

la gioventu, come da pascolo per lei sommamente uocivo.

I giovani infatti vi trovano un pericolo quasi sempre ;
e

non remoto soltanto
?
ma -prossimo, se nou per la mnlvagia

concupiscenza la quale vieppiu sulle pagine dei romanzi imper-

versa e traligna, per la fantasia che soverchiarnente vi s'in-

fiamma, insino a far perdere la ragione, o almeno ad infiacchire

ogni studio di solida istituzione e di abitudini morigorate e

tranquille. E di questo pericolo non vanno ssmpre scevri
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neppure i romanzi scritti dalle persone dabbene con ottime

intenzioni, i quali spesso non sono raccomandabili alia gio-

ve$tu ; . altrimeDti che come un minor male, a confronted!

. D'qnde pero tanta reita del romanzo? II Tolstoi risponde:

da.'cio che esso mira ad ingenerare in chi lo legge il piacere.-^
No, diciaino noi : non propriamente da questo. Giacche pia-

cere il romanzo deve pure, se vuol essere un '

opera d'arte,

e puo piacere anche assaissimo, senz'essere punto reo, come

piacciono i Promessi Sposi, che sono moralissimi, come piac-

ciono i romanzi del Walter Scott, cui in genere non puo
farsi rimprovero quanto a castigatezza, come piace anche

una serie considerevole di romanzi usciti negli ultimi nostri

tempi da valorose penne cattoliche, collo scopo santissimo e

spesso felicemente raggiunto di contrapporre un antidoto al

tossico dei romanzieri dissoluti e satanizzanti.

, Non e dunque cattivo il romanzo perche vuol piacere:

giacche non ogni piacere e malyagio. Tuttavia la tendenza

a piacere, che e condizione essenziale dell'arte, facilmente

travia
; sicche in fatto molto piu sovente le accade d'uscir

dai termini deH'onesto che di contenervisi, e quindi poi in-

comparabilmente maggiore riesce il numero dei romanzi pes-

simi o cattivi, che non dei buoni. Di che duplice 6 il movente,
intrinseco Tuno e 1'altro estrinseco, amendue i quali importa
d'analizzjre posatamente, prima di procedere innanzi, essendo

incredibile la confusione che vi fanno intorno, ai di nostri,

certi orgogliosi gerofanti dell'arte, spregiatori d'ogni cosa che

uoji sia o piuttosto che non passi per modernissima.

II.

Perch6 dal contemplare o meditare una eccellente opera

d'arte si ritrae tanto piacere? Indubitatamente per 1'armo-

nia perfettissima che ravvisiamo tra essa e la natura, di cui

r.arte, secondoche si disse nel precedente articolo, vuol es-

sere una riproduzione viva, fulgida, parlante. Come gradito
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torna a fanciiilla un po' vana in un lucido specchio guar-

dare e riguardare la propria imagine ;
come passiamo gio-

;

conde le ore a contemplare le tranquille acque del mare az-

zurro, ovvero del limpido lago colla citta circostante, i suoi

palagi, le sue cupole e le torri
;
col monte, i suoi folti alberi

e le sue amene casine; col cielo, le sue albe dorate, i suoi tra-

m'onti di fiamma o gli splendori della luna e delle stelle che

vi si riflettono per entro; cosi lietamente ci sentiamo rapiti

dalla statua, dalla tela, dall'affresco, dairopera d'arte, in

somma, la quale renda come risuscitata al nostro spirito la'

vita che la natura ha vissuto in noi e che noi abbiam vis-
1

suto nella natura.

Cio e conto a tutti da che vi fu arte, e vi furono artisti

ed uomini capaci di gustare le opere loro. E quindi per noi'

una stupefazione, dalla quale rinveniamo a stento, ogni qual
volta nelle scritture dei critici, dei letterati, degli esteti del

nostri giorni, c'incontriamo ad udir squadernata come una

scoperta recentissima ed una conquista dell'arte del tutto

nuova d'ieri o di oggi la massima, che Tarte deve essere

obbiettiva, ovvero che Topera d'arte deve rendere una vita

non artificiosa e convenzionale e fantastica, ma veramente

e r.ealmente vissuta. Di nuovo qui non possiamo ravvisare,

in fede nostra, che le parole piu o meno barbare con che si

esprime un concetto vecchissimo, concretato in tutte le opere
immortali degli artisti di genio, molti e molti secoli prima
di noi: Ma tant'e : pei mediocrissimi uomini di questa epoca
nostra tutto deve esser stato creato dal niente per mano loro,'

:

ne puo una dottrina od un'opera od un istituto di qualunque
1

genere trovar grazia presso costoro se non sia cosa nuova di

zecca, salvo, s'intende, a vestir di nuovo, sia pure con cencr

ridicoli, verdi, gialli, scarlatti, uno scheletro secolare od anche

uno :Sfarfallone ed il nulla.

Giorni sono, noi leggevamo, ad esempio, in un periodi-

chetto intitolato appunto Vita Nuova (artistico, letterario, illu-

stratoedanonconfondersi coU'ottima Vita Nuova che eil gior-
;

nale della Federazione Universitaria cattolica), come e qual-
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mente nella terza Esposizione internazionale di Venezia 1'arte*

contewporanea pub essere valutata in tuttala sua estensione,.

In tutte le sue tendenze e nella caralteristica diversitd delle

razze die la'coltivano. Poi dilucidando questa proposizione

10 scrittore, Cesare Castelli, afferma che il sentimento e

quello che distingue 1'arte del tempo nostro da quella del

passato ; perche, in passato, tranne qualche breve periodo

in cui gli artisti I'indovinarono senza accorgersene, 1'arte fu

sempre rappresentazione della forma.. Cosi il Castelli. Ma.

questa e una fiaba marchiana, uno sproposito madornale,.

ed una cahmnia -centre tutti i grandi genii dell' arte, da.

Omero in poi. Vi fu bensl qualche periodo di prevalenza

della forma; ma fu periodo di decadimento ed opera di me-

diocri
? dei.quali quasi non si discorre piu. Invece, a udire

11 Castelli^ oggi ;
e oggi soltanto 1'arte tende a penetrare--

neirintimo de' soggetti ed a renderne o il pensiero obbiettivo,.

o quello che essi suscitano in chi dipinge, od osserva. E1

cosi, secondo lui
?
dobbiamo saper grazia all'arte moderna, se

il paesaggio non si contenta dei bei colori ma produce altresi.

qualche sensazione; se il ritratto, oltre le linee materiali, fissa.

anche il caratt3re della persona; se personaggi ed ambiente

si fonclono ed hanno una ragione dei loro atteggiamenti. E,

tutto questo si dice in linguaggio nuovo, si, ma barbaro-

- avere contcnulo psichico
l
.

- -
genio di Michelangelo,

perche non ti levi su, in tutto lo sdegno del tuo Mose, a

rovesciare sulle carte di tanti scrittorelli d'arte odierni la.

tavolozza, con che desti vita al g'tudisio univermle? anime

grandi di Dante, dell'Ariosto, di Raffaello, del Tiziano, che

pen sate voi di questa giovane coorte d' artisti, la quale sorge

ad insegnarvi che neH'opera d'arte bisogna condensare e pi-

giare quanto piu si puo di contenuto psichico?

Ne sono soltanto scrittori novizii, ma altresi uomini pro-

vetti e di qualche fama a gridar la croce addosso alia no-

stra tradizionale arte italiana. II Molmenti, per esempio, che

ha iiome onorato tra i critici e gli storici d'arte, quanto a-

1 Vita nuova, fast*., del 15 giugno 1899.
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<quella fusione di j)crxo)Kig()i r r/V/,//fr/V///r, non la pensa guari

-diverso
;
e per6 non peritavasi di stampare teste, nella Rax-

xegna Nazionale di Firenze, chela comunione dell'anima

con la natura in tutta la poesia italiana non s'incontra viva

ed intensa se non in due sommi il Petrarca e il Leopardi ;

dovech6 essa e soprammodo intima nei poeti tedeschi, fran-

cesi ed inglesi. Ma si conforta pensando che a quel difetto ripa-

rera il Fogazzaro con qualche altro versificatore vivente, nei

quali egli, Pompeo Molmenti, r&vvis'dgliaraldt del futuro poeta

italiano. II medesimo ad un bel circa giudica della pittura,, scri-

vendo: Perche nella pittura italiana Tamore negli alberi di-

venga colore
;

il riso dei cieli Iuce
7
e la solitudine campestre in-

fondapace airanimo, perche Tintelletto dell'arteflce si riscaldi

nei desiderio dl studiare e penetrare la natura, bisogna giungere
fino ai moderni '. Proprio cosi?.Ma vi 6 da dubitare per-

.sino dei propri occhi ! L'Ariosto, che nei boschetti, in riva

ai ruscelli, e su pei clivi, e fra gli antri deserti, e alia spiag-

gia del mare fa una cosa sola de' suoi cavalieri e delle sue

dame colle meraviglie della terra e del cielo, e che gli orrori

o la festa della terra e del cielo, in descrizioni e similitudini,

vive come la vita stessa, accorda incantevolmente coi ter-

rori o le gioie de' suoi eroi
r
oh ! TAriosto

?
ottimo professore

Molmenti, Tavete voi dunque dimenticato? E dove lasciaste

quell' PJrminia infra I'ombroxc pfante, del Tasso
?
che sappiam

tutti a memoria, innamorata donna che le fiamme del cielo,

e il silenzio notturno dei campi fa segretarii del suo amore

antico? e quel giardino d'Armida, deliziosa, anche troppo deli-

ziosa cornice alle follie del povero Rinaldo? No, non par pos-

sibile che si accusi di poca sensibilita ai fascini della natura

persino Tanima cosi sentimentale del buon Torquato, e che

a dargli amor piu intenso della natura s' invochino tedeschi^

inglesi, francesi. Quanto a tedeschi ed inglesi (cosi di qua,

come al di la dell'Atlantico), Dio ci guardi dal loro com-

1 La Rasxegna Nazionale, Quad, del 16 maggio 1889. // sentiments

<lella natura nella poexia italiana.
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mercio anche politico colla natura, un vero panteismo, .a eon-

fessione dello stesso Molmenti, non dunque un ragionevole

,ricambio d'affetti e di vita, ma una confusione opposta:a ve-

,rita, contradditoria, assurda. Quala eccellenza di arte vera

lavorerete mai sull'assurdo? E pei francesi non sappiarno

che alouno li abbia mai prima d'ora riconoseiuti maestri .di

poesia ?
massimamente lirica, ne ci sembra opera patr.iottica

1'additare le vaporose Medltazioni del Lamartine o le labo-

.riose stravaganze di Vittor Hugo, come modello agli italiani

modern! . Noi siam gia troppo infatuati del perpetuo metafo-

reggiare, troppo facili al tedesco stile in cui gioca Tastratto

invece del concreto, e che, parendo dar fondo air universe,

non iscolpisce poi esattamente ne un ragionamento, ne un'idea;

come la scolpivano con naturalezza i greci ed i latini, che

piacquero a tutte le anime innamorate del bello... e sempre

piaceranno,

Questo riguardo alia poesia. Rispetto poi alia pittura 11012

v'e da far altro che dare una capatina in qualcuna :delle

tante pinacoteche italiane o delle tante chiese, dove sono -q.ua^

dri di Cima da Conegiiano, del Moretto, del Mantegna, del

Perugino, del Pinturicchio, di Raffaello e cento altri. D' iiir

nanzi a quolle prospettive, a quei paesaggi, a quelle scene

di natura cosi vive, cosi vere, e cosi variamente ed armd^

niosamente foggiate air indole diversa dei soggetti, cade a

terra da se Faudace affermazione, che gli artisti italiani ab-

biano aspettato fino ad oggi a sentire il bisogno di fondere

personaggi, azioni e sentimenti coirambiente. Venezia, colla

sua piazza di San Marco, una sinfonia meravigliosa di cielo,

di terra, di mare, di linee architettoniche, di color!-, di statue,

di voci e di persone vive; Venezia, col.suo.S. Giorgio pair

ladiaiio sorgente dalle acque, come una generazione spoiita-

nea^ col martirio di San Pietro del Tiziano Y dove la sobria-

scena degli alberi maestosi sembra far uiio col feroce carne-

,
1
.-'L'originale .brucio, come 6- noto, nell'incendio deUa scuola del Ro-

sario a S. Giovanni e Paolo.
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lice che colpisce, il martire che cade e il frate compagno
che fugge inorridito, Venezia, diciamo, anche da se sola poteva,

interrogata, risparmiare al Molmenti, che cola vive ed inse-

gna, quella artistica bugia, o piuttosto quella sgraziata equi-

vocazione tra la mutata tecnica moderna e la sostanza/ deil-

1'arte vera, sempre vecchia e sempre nuova.

Nel resto poco bisogno v'e di esempii e di 'fatti, potendoai

ammettere a priori, che ogni artista vero, solo e appunto per-

che tale, intende di essere Tinterprete della natura, pronta

sempre a smmtirlo, ove egli non le sia fedele. II fascino ehe

la natura esercita sopra di lui e la vita che egli stesso vive

in essa e con essa, 1'artista di genio rende neli'opera sua 1

*.

E che altro e poi in noi il diletto di contemplarla, se non

la compiacenza di ritrovarvi parlante quella vita medesinra

che noi viviamo in noi stessi e nel nostro commercio colla

natura? >

1 GIORGIO SAXD al suo romanzo Francesco il trovatello, pubblicato
nel 1848, poneva una prefazione in forma di dialogo sulla natura del-

1'arte. L'arte, dice il suo interlocutore, e una dimostrazione, di cui la

natura e la prova ;
ed il fatto preesistente di questa prova e sempre pronto

a giustificare o contraddire la dimostrazione; non puo quindi farsi una
dimostrazione buona se prima non si studii la prova con amore e reli-

g'ione. Or, se e cosi, perche, domanda la scrittrice, non potremmo addi-

rittura far a meno della dimostrazione'? lo scommetto, sogg-iunge il

]>rimo, che tu non comprenderesti nulla della prova, se non avessi tro-

vato nella tradizione dell'arte la dimostrazione sotto inille forme,, e se

tu stessa non fossi una dimostrazione operante incessantemente sulla

prova. Abbiam voluto citare questo tratto, non per essere esso della

scapestrata romanziera francese, ma perche dimostra che quanto alia so
r

stanza dell'arte tutti abbiarn sempre pensato ad un modo. La Sand nel

seguito del suo dialogo spinge oltre il dovere, conforme allo scapigliato

genio suo, 1'immediata intuizione della natura, fin quasi a riiinegare la

tradizipne artistica. Ma rinrnne pur sempre. qhe questa, nella societa, .^

potente ausiliario all'mterpretazione piu intima e profonda della natura,
perche ne; e essa medesima nobilissimo e sincero riflesso. Laonde conie

non e giusto in arte farsi schiavi della tradizione, cosl e temerario e'di-

sfistroso il .mettersela sotto i piedi, come usa pur troppo o^gidl, massimp
tra i giovani. E cio altro .scopo non ha, che^i ^iustiticare tutti gli ec-

cessi, toglieiido all 'arte ogni idealita, che esalti la mente, ogni
(

firialita,

^strinseca, ossia ogni valore educative. >' .. -\T.-\I .
'
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III.

II placere artistico pertanto consta di due element!
,
det

quali diremo sogyettivo 1'uno e Paltro oggettivo, in quanto che

esso risulta sia dal sentirci ridestare nelTanima nostra pro-

pria quegli affetti che ropera d'arte mirabilmente esprime, e

sia dal subire 11 fascino della natura, che essa ci fa rivivere

innanzi. Contemplo, ad esempio, la Trasfigurazione del Sanzio,..

e ne rimango preso in tutto Fessere mio come d'una mistica.

ebbrezza, dapprima perch6 parmi d'esser trasportato lassii

su quel monte anieno, fuori del rumore delle turbe, che fre-

mono e si agitano a valle d'attorno al lunatico indemoniato, e

di vivere colassu in una tranquillita perfetta, in un aere pu-

rissimo tutto inondato di luce
?
vicino al cielo

; quindi per-

che mi sento coi discepoli diletti battere forte il cuore davanti

alia bellezza del Maestro glorificato e grido anch'io : Domine,.

bonum est nos hie esse ]
.

Orbene, cosi per Telemeiito oggettivo come pel soggettivo^

del piacere artistico, viene a stabilirsi quel che, affin d'inten-

derci, abbiam chiamato piu su -tnovente intrinseco, onde Farte

cosi agevolmente travia
;
ed e tempo omai che intorno ad esso

riappicchiamo il discorso, interrotto unicamente per isbaraz-

zarci la via da parecchi pregiudizii moderni che potevano

annebbiarlo. Parliamo del romanzo.

E troppo palese che uno scrittore valente deve per tutti

i modi procurare di abbellire il suo racconto con descrizioni

e scene svariate di natura, ne si stara pago a rendere la na-

tura morta, ma soprattutto s'appigiiera alia viva e ci fara

entrare nelle conversazioni, nei ritrovi, nei ridotti del pia-

cere, e vorra coi colori piu smaglianti dipingere i costumi del

tempo a cui il suo racconto si riferisce e della societa in mezzo

alia quale i suoi personaggi vivono e si muovono. Or fate che

egli sia uno di quei moltissimi, i quali, segnatamente ai di

nostri, non credono alia necessita di alcun ritegno nella rap
1

MATTH.*XVH, 4.
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presentations della vita, rion riconoscono legge veruna ch(3

segrii i confini di quel che in un libro puo dirsi e di qucl ciw

devc tacersi
;
e sol perche e naturale e vero, dicono degrio del-

Farte anche lo scandalo, poiche, a senno loro, sorio tirannidi

ingiuste imposte dal pregiudizio tuttigli eufernismi, tutti i veli,

onde discretamente ricopronsi certi secreti gelosi della natura,

ttitti avendo (cosl costoro proclamano) il diritto di saper tutto,

di veder tutto, di gustar tutto, poi ditemi e quel che diventera un

rornanzo. Ditemi che cosa diveritera il romanzo ove si accetti

la massima ora corrente di scrittori e di librai, che quel che e

vero non pub essere ne immorale ne nocivo. - - Niente altro

che una scuola di corruttela ed un allettarnento quasi irresi-

stibile al vizio, come sono pur troppo i piu dei romanzi che

corrono per le mani di giovanetti, di fanciulli e di spose. Se

ne vendono talvolta presso le scuole, a dieci centesimi, di quelli

da fare arrossire un moro, non che i fanciulletti e le bambine,

La natura e tutta bella senza dubbio, perche essa e Topera

di Dio e il riflesso della bellezza infinita. Ma alia corruttela

dell'uomo caduto le sue bellezze sono troppo spesso fatal!,

per un fascino voluttuoso che abbarbaglia la ragione, impe-

dendole di piu rawisare chiaramente il bene, e si trascina

dietro come briaca la volonta fuori della strada del dovere,

giusta il detto della Sapienza : fascinatio nugacitatis obsciiral

bona, et inconstantia conciipixcientiae transvertit sensum sine

malitia '. Onde e chiaro quanta attenzione debba porre lo

scrittore di un romanzo a non lasciarsi egli stesso toglier di

senno da quel fascino, che in un artista di genio suol essere

maggiore che nel comuiie degli uomini, per la fantasia piu

vivida, il cuor piu ardente, il sentimento piu gagliardo. Non
ci stupiamo pero ;

che talvolta uomini egregi per senno e virtu

non si avvedano di passare i termini nelle loro descrizioni,

e che quindi vi siano romanzi per la rnateria eccellenti, la

cui lettura non e da consigliarsi a tutti, massime ai giovani
ancora ingenui ed innocenti.

1

Sap. IV, 12.
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Cosl, per dire di libro'irecente, che a buon diritto riscosse

Iddi grandissime e corse gia in ;

piti d'una copibsa ediziqne

per iriolte migliaia di mani, il Quo Vadis del polacco Enrico

Sienkievicz, tradotto in italiano dal Verdinois *

?
esso e eer-

tamentey pel tema che svolge in una maniera sommamente

artistica/ rion pure interessantissimo, ma altresi capace di fare

liri gran bene alia presente societa, si rioncurante delle glorie

cristiane. Comprende il periodo. eroico dei tempi aposMicie
della1

persecuzione di Nerone; qui e in Roma, nel ciiore istesso

del paganesimOj pone a raffronto la Vita cristiana e la vita

pagana 7
le catacornbe e il Palagio dei Cesari

7
la dottrina degli

epicurei e la dottrina di Cristo, predicata dalla bocea medesima

di -San Pietro e di S. Paolo. L'amore massimamente, cTie^'c

s'entimento ' cosi universale e cosi terribile, egli considera ed

analizza nelFantico mondo pagano ;
che ;rmioFe, e nel mondo

cristiano che nasce sulle rovine di.quello. L'amor pagano e

personificato principalmente nel giovane tribuno Marco Vinicio
7

reduce dalla guerra d'Asia contro i Parti
? ricco, ardimentbsd,

anelante a godere la vita: Uamor cristiano, in una fanciulla

leggiadra ? innocentissima, per nome Callina e sopraniiominata

Licia, venuta in ostaggio a Roma con Pomponio che la ced6 alia

sorella Pompouia, moglie di Aulo Plauzio Petronio/ la quale" 7

essendo cristiana, la fe' battezzare e se la educo nei feostumi

cristiani come una figliuola. Nulla^.a. dir vero, di piu com-

moveiite delle vicende drammatiche e tragiche di; questi due

giovani che si amano cosi fortemente .e cosi diversamente fra

loro: Vinicio
7

al modo dei pagani ?
ama col; sehsoy Licia col-

raniiiia sublimata dalla fede del divino Maestro
; ma^attFay;erso

a qoielle vicende; fra gli orrori del carcere e nelUanflteatro
7

in stil punto ; di morire dilacerata da un toro^ :come cristiana
?

Liciia tiionfa, purificando e via e via assimilandosi il : cuor

di yini'cio; ohe ' diviene ; un eroe cristiano. ;Allora/ feliee>di-

vedere la sua unione coil Licia benedetta; dal Principe

.
: ::.,!- ; ...i \ :. i.

.;.-.;':
i , '.<';.}!:,:;

1 Quo Vadis. Racconto storico. Un vol. di pagg. 524. Napoli, Libreria

Detken e Rocholl 1899. :.-
(
Vi '

, '-

'
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Apostoli, si dichiara disposto a sacrificare anche le gioie

delle nozze terrene, per quelle delle nozze celesti. EccoFa-

more riuovo, mondo ed alto nelFessenza, spirituale nel vin-

colo, sopranriaturale nello scopo, che spazza viable turjtitu-

dini del paganesimo, e colloca la famiglia e tutta inti'era la

societa' suite basi d'una civilta opposta alFantica, incompa-
rabilmente piu vera e piu bella. >

. ,' ;

Dieiamo il vero, una siffiatta invenzione per romanzo 6 degna

4'ogui plauso ;
ed anche Torditura ne e assai pregevole, per

la saldezza, del earatteri r per Te^attezza storica del particolari

eziandio.piu rninuti, cheici fanno <rivivere innanzi quelle
; 'due

Rome,' Gristiana e pagana^ le quali aUora contendevahsi il do-

mmio'del mondo
> ;pef la luce amabilissima onde va sempa^e

circonfusa l&dottrina evangelica, pur nella sua austerity ap-

parendo.non gia distruggitrice delle gioie della vita,, come la

calunniano ;i suoi, detrattori, ma qual e vefamente, acbre-

scifcrice .e consolidatrice di esse, col sottrarle al basso giuoco

der- sensi e sommetterle allo spirito immortalie. E tuttavia

FAutore si 6 lasciato trascinare dal realismo a descrivere con

tinte cosi forti, benche non maggiori del vero, la scostuma-

tezza delPepicureo Petronio Arbitro e della sua caga e le

orgie delle cene neroniane nel Palatino, che molte,pagine di

questo bel volume ne rimangono macchiate e tutta Fopera,

per conseguenza, perde quelF interezza morale,
' che sarebbe

necessaria, non che per poterla mettere sicuramente nelle

mani: di tutti, anche, solo per ascriverla senza restrizioni ed

eccezioni gravissime all'arte buona .

1 Saremmo curiosi di sapere, se il Tolstoi ponga un romanzo come

questo trade opere dell'arte buona v o dell'arte cattiva; tra 4ue^e cne

meritano d'essere incoraggiate, ovvero tra quelle che meritano d'essere

disprexzate, o per lo meno trattate con indiflferehza. (Vedi il Capo XV
del i suo libro : Che cosa & I'artef). Per fermo, ove si ammetta^quella mas-

sima sua, che.l'arte religiosa sola e importante e degna d'essere inco-

iaggiata, il Quo Vadis dovrebbe aVerfe un posto rnolto elevato, essendo

romkpzo -intimamente e sostanzialmente-religioso. Ma d'altra parte, la

religio^he, alia quale il Tolstoi; si riferisce, 6 quella che egli chiama reli*-

gione dell'vtti nostra; e afferma che sul fondamento di questft religio'ne
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IV.

Crediamo pertanto cTavere abbastanza solidamente pro-

vato il pericolo di degradazione e di depravazione inerente

all'arte e in ispecial guisa al romanzo, per cagione dell'ele-

mento oggettivo del piacere artistico, vale a dire la ripro-

duzione della natura esteriore. Or peggiore assai e quello che

le sovrasta dal lato del soggettivo. Perocche bisogna che il

romanzo diverta, commuova, appassioni, ecciti a giubilo, a

pianto, a festa colui che lo legge. Un romanzo, il quale, la-

sciasse il lettore o la leggitrice indifferenti
;
o peggio ancora

gli infastidisse, certamente non sarebbe bello secondo arte. Ma
tutto questo non si ottiene altrimenti che dando moto alie

passioni, le quali stanno dentro di noi. Cosl avviene, osserva

acutamente il Bossuet, in quel suo libro sopra citato, (da lui

corretto due o tre volte e riuscito un capolavoro d'analisi

finissima e verissima), cosi avviene che segnatamente la gio-

deve essere stimata 1'arte nostra, o debbono essere stimate e incorag-

giate quelle sole opere d'arte che sgorgano dalla rcligione dol nostro

tempo, mentre tutte Je opere contrarie a questa religione devono esserc

condannate, e tutto il resto dell'arte dev'essere trattato con indiffcrenza

(pag. 198). Ora il Quo Vadis si fonda invece sulla religione dell'eta apo-

stolica, cioe di diciarmove secoli fa. Sara dunque da stimarsi ovvero da

condannarsi? Per altro, la religione del Tolstoi e sempre la cristiana, c

secondo lui questa comincio ad alterarsi solo un po' dopo Cristo e gli

Apostoli, per colpa della Chiesa e della Gerarchia, che cerco un cristiane-

simo ufficiale lontanissimo dalla dotfrina di Cristo e inferiore pe.rsino al

concetto che avevano della vita certi .Romani, quali furono gli stoici e

I'imperatore Giuliano (Vedi Cap. V pag. 68). Quindi fra i primitivi cri-

stiani, a detta sua, tutte le opere artistiche ispirate a sentimenti di

godimento individuale erano ritenute cattive e percio condannate.... ed

era condannata tutta i'arte pagana (pag. 67). Come si vede, arduo

sarebbe con questi criterii storici e dommatici tanto strani ed altresl

falsi e blasfemi, indovinare il giudizio del Tolstoi sul Quo Vadix. Notiamo

ad qgni modo che il porre che da iui si fa il contenuto reliyioso qual
criterio esclusivo della bonta dell'arte 1 e esagerazione manifesta; 2 e

criterio del tutto insufficiente, potendosi su contenuto religioso fabbricam

un'opera d'arte per piu altri capi non buona od anche cattiva e pessima.
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ventii si giocondi tanto al teatro : essa negli attori, che par-

Itiio ed operano sulla scena, vede se stessa, sente se stessa,

e seguendo intensamente, come rapita, il sorgere ed il cre-

scere delle passion! d'ogni specie che gli attori fingono, sente

tutte ridestarsi e cominuoversi, spesso con impeto violentis-

simo di tutte le facolta e persino dell'organismo
4

,
le sue

proprie passioni. Or questo medesimo avviene e talvolta an-

che con piu efficacia nella lettura d' un romanzo: con piu

efficacia diciamo, perche la lettura non e esposta a quelle

tante distrazioni che sono inevitabili in un palco od in una

poltrona da teatro, fra molta gente, in mezzo a parenti ed

amici, e puo farsi in perfetta solitudine, senza alcun testi-

monio ne discrete ne indiscrete.

Perocche, persuadiamocene, un diletto intenso meramente

razionale 6 possibile bensi a concepirsi in astratto, essendo

le facolta superiori e spirituali deH'anima realmente di-

stinte dalle inferior! e sensibili o strettamente animali; ma

per 1'unita deU'anima che vive, pensa, vuole e sente, e

troppo malagevole, per non dire impossibile, praticamente,

che Tatto della parte superiore, massime se molto vigoroso,

non sia ripercosso nella inferiore, con un sollevarsi piu o

men vivo e veemente della passione ;
omettendo pure che la

volonta stessa puo di sua elezione commuovere Tappetito sen-

-sitivo, affin di procurarsi un atto piii energico ed un piu in*

tenso godimento. Cosi ragiona S. Tommaso, dicendo, che in

-due modi le passioni conseguitano Tatto della ragione e della

volonta, o per modum redundantiae, cioe, quasi per un'eco

ed una ripercussione della parte superiore nell' inferiore, o

per modum electionis, ossia per deliberate proposito, affin

di accrescere colla cooperazione dell'appetito inferiore Tat-

tivita della parte superiore, ut promptim operetur. Nel primo
<;aso la passione e indizio, nell'altro coefficiente di maggior
bonta o malizia dell'atto 2

. Or se 6 cosi (e chi per la propria

1 Passio proprie invenitur ubi eat transmutatio corporalis, insegna

I'Angrelico (1. 2. q. 22, a. 3).
- 8umm. theol., 1. 2. q. 25, a. 3, ad 1.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1179. 20 26 luglio 1899.
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e Faltrui esperiehza potrebbe mai dubitare che, cosi sia?)

troppo manifesto appare il pericolo inerente alia natura me-
desima del romanzo ed air intrinseco suo essere, come opera
d'arte destinata a procaeciare in- chi legge il godimehto. Be-

rocche troppo arrischiato e sempre,- almeno sottoTaspetto mo-

rale, nell'uomo decadiito/ e massime nei giovani ingenuiy

privi d'esperienza, incapaci di' contenersi e di frenarsi, il

mettere artifiziosamente a subbugllo' il mare ' tempestosissima

delle passioni, le quali possono bfensi grandemente servire a

virtu, ma il piii delle volte trascinamo a
(

vizio ed a corrut^

tela, per colpa di quell'animale'''immondo, che al dire del

Baudelaire, sonnecchia senipre'tin fondo ad ogni uomo . \~M

Ammettiamo pero volentieri, che le passioni non sono tutte

ugualmente pericolose a ridestarsi in un '

opera . d '

arte 'e in

particolare in un romanzo: lo sdegno d'ogni bassezza e vilta,

il coraggio, il patriottismo, Tambizione della gloria, della

preminenza- della stima dei concittadini, 1'ardore dell'apo-

stolato religioso o civile o morale, dell' arte, del viaggi, delle

scoperte sono pure passioni; ma ;ove i romanzieri e gli ar^

tisti in generale s'adoperassero ad' infiammarle,' con debirta

misura di mezzi, potrebbero,; anziche d' inciampo, tornare di

vantaggio immenso aU'educazione dei popoli, ed il romanzo

sarebbe benedetto ! Ma quanti sono oramai fra gli scrittorir

gli editori, i lettori coloro che rintendano cosi?

Lo scrisse il Tolstoi e con verita: non v'e piu che una

passione, la quale si reputi degna della penna d'un roman-

ziere moderno, e questa e Tamore: non gia Tamore in ge-

nere, che, come insegna S. Tommaso,; e presupposto da qual-

siasi passione \ e neppure alcune specie d'amore piu pacato,

ma nobilissimo, come sarebbe a dire Famor figliale, 1'amor

paterno e materno, ramicizia-propriamente detta; no, mail

piu turbolento e violento degli amori, il piu scapestrato, quello

che anche il paganesimo dipinse cieco, perche insofferente

1 Nulla alia passio est, quae non praesnpponat aliquem amorem

(1. 2. q. 27, a. 4).
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della luce della ragione, 1 famor dell' uo^no per la donna. Fosse

questo da'romanzieri rigprosamente trattenuto dentro i termini

prefissi dalla religione e, daH'ordinato vivere civile, per la

{jostituzione della famiglia e la perpetuita della specie, tuttavia

.ancora conterrebbe in grembo i suoi pericoli, ne pero il

romanzo sarebbe da dirsi assicurato da degradazioni e da

depravazioni, stante la delicatezza istessa di quella passione

troppo soggetta a corrompersi. E quindi ha ragione il Tolstoi

e assai piu di lui il Manzoni, perche piu cauto nella dottruia

e nelle espressioni, affermando che di quella droga, ove non

possa fars,ene a menp, e mestieri usare colla maggior parsi-

monia.

. La quale massima viei> qomprovata da que'romanzi parec-

chi di scrittori per ogni verso stimabilissimi, che non possono

andar in mano di tutti a cagione della troppa vivezza d'amore,

certo innocente, che vi predomina; quali sono, ad es., i Martiri

del Chateaubriand, e parecchi altri, che tutti conoscono, buoni

ed ottimi per lettori assennati e di immaginazione serena, e

pure pericolosi per le fantasie giovanili o sfrenate. perche

sLdovra credere necessarip, ., anche in ragione di arte, alia

composizione del romanzo V intreccio di amore che conduca

infallibilmente ad un matrimonio ? Certp abbiamo, anche di

odierni scrittori, felicissime eccezioni. Se e lecito proporne
una recentissima e domestica, osserviamo che Tamor di ma-

dre ispiro pure al P. De Santi, nel Ricordo materno, un

romanzo ricco d'attraimenti
;
ed il tedesco Corrado Bollanden

diede buoni saggi del pro che pei romanzi . puo trarsi dalla

storia e dalla polemica aldresi religiosa, filosofica e civile !
:

i ,-, .* II prete BOJ^LAND^N (Giuseppe Corrado Bjscholf, di Niedergailbach
nella Lorena bavarese) nei Libert Pensatori copre di meritata verg^ogna
Valtaire e gii^enciclopedisti, rnqstrandone le infami vilta alia Corte di

Federico II di Prussia; nei Nemicideirimpero,i'SiWOiito degli ultimi anni

4.eH'Impero pagaao,. prima di C
jos,taiitinp.; l m.Cqnossa, nel Barbarossa,

nel Gustavo Aftplfot .n?\Viaggio <M, Nozze di Lutqro, prova eolla storia

cppije il prineipio..(J'autQrita rip}
osi sulla Qhiesa, cattoU

;
ca, e in Raffaellf^

in Angela, nel Diavolo, nella Scuola, negli 'Illuminati, in altri racconti
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La numerosa serie del racconti del Verne (che pure dovreb-

bero ricorreggersi dal lato filosofieo) ad illustrazione dei fatti

e del fenomeni scientific!, aprirono una via che
;

al pari di

quella dei viaggi, potrebbe condurre il romanzo a mete glo-

riose. Ne taceremo del genere cosi bello, coltivato dal Wi-

seman nella Fabiola e imitate nel Tigranate dell' illustre no-

stro collega il P. Giovan Giuseppe Franco, genere fecondo-

pel quale le vicende dei martiri e dei confessori, nei primi

secoli della fede offrirebbero miniera inesauribile di poesia

e di intensissimi godimenti del cuore, con somrno profitto

dello spirito. Romanzieri, e romanziere di vero valore let-

terario, in Francia, Spagna, Inghilterra, America, vi hanno

fatto e vi fanno ogni di belle prove, sulle quail tace invi-

diosamente ed anche un po' codardamente la stampa laica.

Di che puo arguirsi, anche fuori del campo religioso porgersi

largo e fecondo carnpo d'ispirazione artistica eccellente, e

quindi doversi dar torto al Tolstoi d'aver voluto restringere

al solo concetto religioso, e anche questo inteso a modo suo,.

cioe assai rnalamente, il principio generatore dell'arte. Ma al

tempo stesso e pur giusto dargli cento volte ragione quando
accusa Farte moderna d'essersi ristretta pressoche unicamente

ai temi amorosi, e in cio colloca il principio della sua depra-

vazione. II romanzo segnatamente, una volta ridotto a trat-

o novelle butta a terra le teoriche filosofiche e social! dei materialistic

E interessante sempre, benche pochissimo si valga degli intrecci amo-
rosi. Sol forse puo addebitarglisi qualche descrizione del vizio molto vi-

vace, fatta coll' intento di metterlo in orrore.

E il genere, per accennarlo qui ai futuri storici della letteratnra.

italiana, coltivato con predilezione gia per cinquant'anni dal periodico^
la Cwilta Cattolica, e non senza qualche approvazione del pubblico, se-

condo che ci mostrano le sempre nuove edizioni che essa deve fare dei

suoi romanzi e le moltissime tradnzioni in lingue straniere. In quasi
tutti i suoi racconti regna costantissimo il medesimo concetto genera-

tore, rendere amabile la religione e la virtu, facendola brillare in un

intreccio, o, come parlano i retori, in una favola ornata dalle bellezze

piu attrattive, che puo somministrare la storia, 1'erudizione, Tarcheo-

logia, la scienza delle arti gentili, e la copia delle sempre dilettose de-

scrizioni della natura.
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tare soltanto di amori, volgesi come naturalmente alia china

dell'amor sensuale, onde son tanto attratti Tun verso 1'altro

i due sessi : e posto su questa china, non puo che precipitare

ognora piu al pervertimento morale. Allora accade quel che

molto argutamente osserva il Tolstoi. Immiserita la sorgente

dell'ispirazione, uopo e ricercare la varied indispensabile alia

vita del romanzo nelle raffinatezze di un medesimo monotono

e sempre identico tema : e per tal guisa va a poco a poco per-

dendosi la popolarita, e il rornanzo diviene alia fine retaggio

di un ristretto numero di persone, le quali sole son chiamate

ad intenderlo e gustarlo.

Infatti dal Balzac, che in una miriade di romanzi pose in

iscena quasi sempre gli stessi personaggi coi medesimi adulterii

ele prostituzioni stesse, e dalla Sand, dai due Dumas, dal Kock
?

dal Sue, dal Montepin, dal Ponson du Terrail i quali s'indu-

striarono a ricopiarlo, copiati alia lor volta in Italia dal Ba-

rili, dalla Invernizio, dal Rovetta, dal Verga ecc., bisogno,

per cessare la noia, venire ad analizzare le turpitudini del-

Tamore sensuale ne' suoi elementi, diciam cosi, costitutivi. Ed
avemmo dapprima col Flaubert, col Feuillet, coH'Ohnet, col

Daudet, e coi fratelli de Goncourt la notomia della parte inte-

riore; poi col Zola, la Gyp, il Mendes, il D'Annunzio e il

gregge degli imitatori d'ogni paese, la notomia della parte

esterna materiale e solamente animalesca. Ma non potevasi

andar innanzi di piu per tal via. Ed ecco ora le sottigliezze

psicologiche della scuola di Paolo Bourget, del Prevost, di

Anatole France e di Pietro Loti (i quali hanno ora seguaci fra

noi Matilde Serao ed il Fogazzaro) che confinano il romanzo

nei salotti dell'aristocrazia nobile o borghese; ecco le ulti-

missime misticherie, non meno pericolose pero delle sudicerie

precedent!; le quali pretendono d'essere riservate ad una eletta

d'intelligenze sovrane, o di superuomini, come li chiama il

Nietzsche, e per tutto il rimanente dei mortali libro chiuso

con sette suggelli, non meno della musica nuova, della pittura

nuova, della scultura nuova, dell'arte nuova; e tanto nuova,
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<&e il mondo profanp non sa, non puo, non deve n6 empire ne

gustare. ; , ,;;

Vale a dire che arte non esiste piu; perche un'arte, la

quale non si possa capire e gustare fuorch6 da pochi fortunati,

non 6 1'arte vera, di cui cfrrattere essenziale vupl es.sere la

chiarezza e per la chiarezza Vuniversalita., Hai.duaque ra-

gione il Tolstoi di scrivere che il pervertimento modeTino.del-

Tarte ha indebolito I'arte stessa e in certo modo Vhawcdsa.
E cio per tre modi: 1 perche l'.ha privata d'una ;s.orgente

d'argomenti varia e profonda, costringendola alia moyiofania!

2 perche ne ha fatto il monopolio d'una cerchia

di persone, e cosi Tha spogliata della sua formale.

riducendola ad essere oscura ed affettata: 3 perche. ; .le ha

tolta ogni spontaneita ?
tramutandola in artifiziata

1
V

V.

I document! comprovanti queste asserzioni souo i ronaauzi

stessi scritti in Francia e
?

sullo stesso metro., s quelli in

Italia e altrove, dal Balzac in poi, 1'esame riassuntivo dei

quali dobbiam rimettere ad altro qu.aderno, poich6 il presente

articolo ha ormai preso tutto lo spazio assegnatogiiy :Ma non

bisogna dimenticare che il maggior danno
? provenuto . d^lla

decadenza dell' arte in generale e del romanzo in mo.dp spe-

cialissimo, fu la corruzione sempre piu diffusa cLeif;Costumi

privati e pubblici. L'influenza del romanzo sulla vita non po-

trebbe negarsi o anche solo attenuarsi fuorche da cijechi o

da malvagi. Lo stesso Gian Giacomo Rousseau ' ne
; prpclama

1'efficacia terribilmente disastrosa, : e arriva persino a /dire,

che il romanzo traendo i lettori ad amarne appassioiiata-

mente gli eroi e ad
.

immedesimare la propria ;

reale -^ojla loro

vit.a imaginaria, la rende. alia fine maniaca e fqlle. ;

i

; ;|
,

Del resto.npi sappianio,- per la.storia (|ella fine del se^polp

scprso e di tutto il- presente, quanta parte abbia ayu/t!^ let-

teratura nel rpvespio presspch6 ; tptale d'ogni :
ordine i^

1 Che cosa e I'arte? Capo VIII, pag. 87-88.
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t,
a ' cui ci ; veggiamo per "ogni dove ridotti. Pur in

1 im 'opera receritissima sulla vita della Sand, Pautore, che e lo

telavo WUdimiro Karenine, spende parecchie pagine della Pre-

<faziorie:a dimostrare che da priricipio e per molto tempo unico

iievito dei sobbollimenti rivoluzionarii ed anarchici dei paesi

russi.'
1 furono i romanzi di quella forsennata francese. E qua!

furore d'entusiasmo essi destassero dappertutto si raccoglie dal

tatfoy cbegiornali e periodici, come il Figaro, il Journal des

Debats, la Revue de Paris e la Revue des deux Mondes, si

eohtendevano a suon di marenghi quelle oscene ed empie

pubbli^azioni, sino a pagare (come fece quest'ultima Rivista)

4000 'franchi annui per sole 32 pagine ogni sei settimane
;
e

si
1

raccogiie altresl dai pellegrinaggi di gente d'ogni classe e

d'ogni nazione, che costumavano di andare a prostrarsi alia-

dea;
snella sua villeggiatura di Nohant, come gia per osse-

quiare 'Voltaire si andava^ a Ferney od a Ginevra. i-

E perci6 evidente -che' il romanzo ha una possanza smi-

surata -a foggiare i costumi anche di un'eta e di un popolo

interd: e quindi ci stupiamo di quei rigidi filosofi deH'arte,
!ehe

pretendono sottoporre Tarte cosi assolutamente all'impero delle

condizioni .social! da farla mancipia di queste, dovech6 spesso

se .ne snaostra essa medesima la padrona/ Gosi il Morasso, che

in lin articolo della Nuova Antologia sull'Arte Moderna alia

Iffir.Esposiziorie di Venezia, stabilisce con dommatismo, per

noi (dieiamolo:francamente) quasi ridicolo, tre concezioni della

bellezza e i pero tre stadii delTarte rispondenti ai tre tipi

della civilta, che si seguono nella storia: la civilta inferiore,

la dominante o superiore, la intermedia, ne piu n^ meno,

cpme.le categoric d'Aristotele .K

-

Qiiesta foga di tutto sottoporre, anche le opere variabilis-

sihle deir ;arbitrio umano, a leggi fissate a priori e fatali, come

uso il Yico, prov.eniente dal positivismo moderno, va appunto
come .il ptositivismo soggetta ad essere smentita dai fatti. Ma

noi'hoh^pdssiamo questa volta indugiarci a confutare il Mo-

. :: i ..'.. ,

'

, i ''*\$ . j |> .tikJl.**tJ-

"

rl'

Antologia, pel 1 giugno .1899.' Pagg. 533-541. v 'i



312 DECADENZA E DEPRAVAZIONE

rasso. E nel resto ci par che basti a buttare a terra tutto il

suo gran castello di formole e di aforismi, il riflettere che tutto

il magistero dell'arte sulla vita cadrebbe, quando essa fosse cosi

passiva come egli la suppone, in guisa da non far mai altro

che piegarsi ai mutamenti social!, ricevendone le impression!

a modo di cera, non producendone mai. Percio farebbe mestieri

negare all'arte ogni virtu educativa, ed ogni finalita estrinseca

e proclamare I'arte per Varte: errore che i grand! artist!

condanneranno sempre *.

E certo arduo problema che rimane a sciogliersi questo :

se I'arte, e in particolare la ietteratura, e nella letteratura in

modo specialissimo il romanzo presuppongano la societa gia

corrotta, ovvero ne inizino e poi ne continuino la corruzione.

Crediamo, a dir vero, che in una societa intieramente sana il

romanzo putrido ed osceno non farabbe fortuna. Ed e anche

indubitato che molti editor! dicono ora agli autori, come gia

dicevano alia Sand nel principio della sua carriera letteraria:

il vostro libro non andra molto se non caricherete maggior-

mente le tinte e non lo farete ancor piu realista (cioe lurido

ed infame). di quello che e. Questo. per appunto e r altro coef-

ficiente della degenerazione e depravazione del romanzo, che

noi abbiamo sin dal principio mentovato ed a cui demmo nome
di estrinseco. La societa corrotta corrompe sempre piii il ro-

manzo, domandando ad esso un popolo di attori corrispon-

dente a'suoi gusti guasti dal vizio, alle sue abitudini di dissipa-

zione, di leggerezza, di mollez/a, di piacere animalesco. Come

1 Questo e I'errore fondamentale del Morasso, su cui innalza poi ardi-

tamente tutto il suo edincio. Ecco infatti quel che egli scrive: Abbiso-

gnando anche di far propaganda per persuadere a questa specie di ri-

versione dei valori estetici, ecco ascrivere all'arte una quantita di scopi

e di finalita che le sono assolutamente estranei
;
ecco I'arte morale, I'arte

sociale, I'arte onesta e didattica le cui opere debbono aver la funzione

di un articolo in favore della pace, di una teoria proposta per 1'aumento

dei salari, o di un biasimo al Governo ed alle classi dirigenti (pag. 537).

Egli ride, e ridendo, pensa di trionfare : ma bisognerebbe provare che

I'arte umana non ha nulla di meglio a fare che divertire i buontemponi.
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ad una societa tale potrebbe piacere il romanzo casto e mori-

gerato, consigliere di gravita e di nobili e generose aspira-

razioni? Sarebbe esso buttato con isdegno da un canto, qual

cosa da bigotti o da retrivi, e allora come rie trarrebbero

nomea gli autori, quattrini gli editor! ?

Diciam dunque che il pervertimento odierrio del romanzo,
e di tutta Parte, e un sintomo gravissimo dell'orrendo morbo

interiore onde la societa va'corrosa. Ma il sintomo, come a dire

una piaga, una ecchimosi, una fistola, richiede alia sua volta

le cure piu assidue della medicina, perch6 esso 6 gia per se

medesimo un' infermita, e cagione per se medesimo di cor-

rompimento deH'organismo, e potrebbe divenire piii micidiale

della malattia onde e prodotto.

Quanto per se stesso sia fecondo di germi di corruzione

il romanzo, Tabbiam visto abbastanza: quanto a renderlo

sempre piii purulento abbiano cooperate irisieme, nel secolo

nostro, autori e lettori, fuorviati ingegni, cultori d'un'arte

falsa e cattiva, e classi dirigenti della society rnoderna idolatri

di quelli e dell'arte loro, per ignoranza, egoismo e capriccio

di malnate passioni, il vedremo in qualche altro quaderno.
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Le prime fortune di un nuovo impero.

Mentre Miss 0' Reilly, Prema e Suki fuggivano da Gutama,
Nana Sahib a Kanpur gettava le fondamenta del nuovo im-

pero maratta, che doveva, giusta i responsi delle stelle. con-

quistare in poco d'ora tutta T India.

La dominazione inglese fini a Kanpur colla strage sul

Gauge del 27 giugno. Nana Sahib poteva chiamarsi contento.

II suo esercito consisteva in 21 reggimenti di sepoys, o a

dir meglio in parte di 21 reggimenti, giacch6 molti soldati

ribelli in via per Kanpur si erano sbandati ed erano ritor-

nati alle proprie case
; parecchi poi in ogni reggimento erano

rimasti fedeli agllnglesi. Tuttavia fin dal principio di luglio

le forze di Nana Sahib non salivano a meno di 15000 uomini
;

e grazie alle nuove leve e alia gente dei zemindari. favo-

revoli al nuovo Peshwa
7 ogni giorno piu si accrescevano. II

vile maratta allora penso di farsi incoronare Peshwa o impe-
ratore de' maratti con tutta la solennita possibile ?

e la ceri-

monia si fece il primo di luglio.

A tramontana delle ormai rovinate e deserte trincee in-

glesi ?
si stendeva un vasto piano e quivi Nana Sahib fece

raccogliere in gran parata le sue truppe nei loro migliori

uniformi e con le musiche dei diversi reggimenti sonanti a
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festa: Seguiva una bella processione del nobili di Kanpur e

del tenlind iri de' vicini paesi : finalmente veniva Nana Sahib

sopra tin grande elefante messo a gala, e seguito da Bala

Rao, Taritia Topi, Giualla Pershad, Mahadeva e Gutama. Una

calca ; di popolo infinito chiudeva il corteo. Nel centro del

vastd' campo era stato preparato un trono d'argento, gia pro-

prieta del defunto Bagi Raor e dinanzi ad esso era steso un

tappeto di gran prezzo. Nana Sahib si and6 a sedere sul tap-

petoj e intarito il sacerdote Gutama fattoglisi innanzi gli lesse

ad alta'voce il capo settimo del codice di Manu cola dove

tratta 1 del diritti e dei doveri del re
;
indi passo alia consa-

crazione. Nana Sahib si levo in piedi, volto la faccia verso

oriente,' e in tale positura ascolto silenziosamente le preghiere

che i
:Vedas 'comandano si recitino nella cerimonia della con-

sacrazionix Cio fatto, Gutama trasse da UD vasello d'oro una

certa mistura di creta del Gauge e di polvere di leguo di

sandalo e c'm essa segno sulla fronte di Nina il Sacramento

dei re.
1

La cerimonia sacra era flnita, e Nana Sahib quinci

innanzi ;Peshwa dei Maratti, si ando a sedere sul trono, dove

ricev&tte 1'omaggio delFesercito, della nobilta e dei suoi mini-

stri. L-'esercito e il popolo allora scoppiarono in applausi frago-

rosi, e-'ir cannone tono ventuna volta in onore del nuovo so-

vrahb; diciannove per Bala Rao creato governator generale,

diciass'ette per Giualla Pershad, ministro della guerra, e quin-

dici per Tintia Topi, generale effettivo delle truppe del nuovo

Peshwai

Ma MeLtre Nana Sahib sognava facili trionfl, il generale in-

glese, Huv< lock, raggiungeva il Neill ad Allahabad, e si metteva

in marcia per Kanpur a vendicare i traditi Inglesi del Wheeler,
e a distruggere il nuovo impero. II generale Neill aveva la-

sciato Calcutta, come si disse, il 23 maggio, e si era diretto

a marcia forzata verso il teatro della guerra. Ma la via era

lunga, il caldo insopportabile, e i mezzi di trasporto limita-

tissimi, onde il generale non pote arrivare a Benares prima del

3 giugno, avendo percorse in dieci giorni quattrocento miglia.

L'arrivo del Neill a Benares salvo in questa citta la domina-
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zione inglese che gi& stava per soccombere. Nel primo di giugno
i sepoys della stazione militare di Azimgurh si erano ribel-

lati, e dopo uccisi, come di consueto, i loro ufficiali inglesi,

gridarono Mahomed Bahadur Shah imperatore e si misero in

carnmino per Benares un sessanta miglia distante. Era disegno

dei ribelli di far sollevare in massa i reggimenti nativi di

quella citta, e impadronirsi per tal modo di tutto il distretto.

Ma il generale Neill non ne die' loro il tempo. A Benares vi

erano piu di due mila sepoys, tutti maturi per la ribellione,

e a tenerli in rispetto non piu di centocinquanta europei e

pochi cannoni. II Neill appena arrivato delibero di disarmare

i sepoys prima che rompessero in aperta rivolta.

L'impresa era assai arrischiata, e colpa di varii acci-

denti non venue forse maneggiata nel miglior modo. Ai se-

poys venne inthnata la resa delle armi
;
alcuni ubbidirono,

ma i piu temendo della propria vita, fecero fuoco contro gli

Europei, onde ne nacque una mischia orrenda, nella quale

caddero alcuni ufficiali e soldati inglesi. Ma dinanzi alle ca-

rabine del Neill e ai cannoni dell'Olpherts i sepoys vacilla-

rono e si diedero alia fuga. II generale gl' insegul fuori della

citta, e ne fece strage. Quanti vennero colti furono tosto im-

piccati, e non pochi che si erano rifugiati entro certe ca-

panne vi trovarono la morte nelle fiamme. II Neill fece pro-

clamare nel distretto di Benares la legge marziale, n6 per-

mise punto che restasse lettera morta.

La citta tbrmicolava di un gran numero di fuorusciti e

uomini facinorosi, i quali aspettavano la ribellione dei sepoys

per gridare il uuovo impero di Delhi. Questi scellerati erano

ben noti al gove-rno, ma di recente i magistrati inglesi si

erano trovati impotenti a punirli. II Neill die' loro fieramente

la caccia, e li danno tutti alia forca, senza distinzione di eta,

condizione, casta. e religione. La terribile vendetta del ge-'

nerale Neill sparse il terrore del nonie inglese per ogni dove
;

e quando il generale lascio Benares per Allahabad, quella citta

per lo imianzi fanatica e turbulenta era appieno sottomessa

e prostrata ai piedi degli antichi padroni.
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Allahabad noii e, come Benares, citta santa e consecrata

i del del panteon Indiano
;
anzi quella fu ed 6 ancora citta

cara ai maomettani che vi abitano in gran numero. Posta a

confluente del Gange e della Giamma a settanta miglia da

Benares, essa domina da signora il gran fiume, che vasto

come un mare, volge la gran massa d'acqua verso Calcutta

e vi porta i prodotti dei numerosi mercati che fioriscono sulle

sue rive. La citta giace in gran parte sulla Gianima, e nulla

contiene di straordinario. Ma cio che nel giugno del 1857 le

dava agli occhi degli inglesi grande importanza, era il forte,

che massiccio e sublime, ricco degli storici ricordi di tre di-

nastie, si alza gigante sopra la sottostante citta. II forte con-

teneva immensi materiali da guerra, e per posizione strate-

gica e saldezza di mura era tale, che ove fosse caduto in

inano dei ribelli, poteva cagionare agl' inglesi danni ingenti.

Lord Canning dunque telegrafo al Neill che, lasciata Be-

nares, movesse tosto alia volta di Allahabad e assumesse il

supremo comando di quella stazione. Questo era anche il de-

siderio del Neill, alle cui orecchie risonavano di continuo le

domande angosciose di soccorso del generale Wheeler di Kan-

pur ;
e pero si affretto di partire per Allahabad, donde spe-

rava, ricomposte quivi in breve le cose, di poter volare al

soccorso dei fratelli assediati di Kanpur.
Ma il prode generale trovo che ad Allahabad Taspetto

delle cose era piu pericoloso di quello che si aspettava. Un solo

reggimento indigeno con alquanti Siki presidiava la citta e

il forte, e di europei non vi erano che gli ufficiali e un ses-

santa soldati spediti cola poco tempo prima da una stazione

vicina perche amnialati. La nuova del disastro di Mirath e

della caduta di Delhi arrivo ad Allahabad il 12 maggio e la

citta intera si commosse ed entro in gran fermento; ma i

due magistrati della citta, signori Court e Chester, poterono

pel momento frenare il popolo si che non rompesse in aperta

rivolta, e il colonnello Simpson acquieto dal canto suo i sol-

dati che gia davano segni di malconterito. Lo scoppio pero

era differito, ma non del tutto sventato.
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Le cOse eranb a questo punto qiiando il 6 giugno giunse

nuova del disarmo e combattimento'drBenares. I sepoys ave-

vano tre giorni primai professato iri comune e apertament6

la loro lealta verso gl' Inglesi, e avevano perflno chie-

sto di venir condotti contro Delhi; ma I fatti di Benares
; . .

vennero a dar loro la smentita. II giorno 6 di giugno il colon-

nello passo in rivista il reggimento, e lesse ai soldati alcune

nobili parole telegrafate da Lord Canning in ringraziamento

per la loro generosa offerta di combattere contro Delhi. I se-

poys ascoltarono il complimento dimostrando la piu viva gioia

e risposero con fragorosi evviva. Dopo la rivista i soldati si;

dispersero, e gli ufficiali si recarono al pranzo comune nel

loro casino.

Tornavano appunto dal pranzo alle proprie case, quando un

sinistro suono di tromba venne a ferire le loro orecchie.

Erano i sepoys che davano il segnale della rivolta. In un

momento il quartiere militare fu in fiamme, e i sepoys di-

spersisi per la citta e intorno al forte cominciarono a dar la

caccia agli europei. Di questi la maggior parte abitava da

qualche tempo nel forte, e per il momente fu salva; ma molti

altri che caddero nelle mani dei sepoys vennero miseramente

trucidati. Fra gli altri ebbero tal sorte otto giovani cadetti, ar-

rivati solo poche settimane prima dall' Inghilterra. Sette ri-

masero morti sul colpo, ma Tottavo, un fanciullo di sedici

anni per nome Check, quantunque ferito gravemente, pure
riusci a fuggire e nascondersi in un profondo burrone lungo
il fiume, dove per parecchi giorni sostenne la vita col bare

acqua. Ma alia fine scoperto dai ribelli fu preso e gettato in

una prigione con un catechista indigene, al quale i ribelli

avevano promesso salva la vita se si faceva mussulmano. Ma
il bravo Check lo sostenne nella fede, e finche ebbe vita gli

continuo a dire : amico, tolleriamo qualunque piu atroce

morte, ma non rinneghiamo il Signore Gesu. II giovane in-

glese mori delle sue ferite, il catechista, grazie alle calde

esortazioni di lui, rimase fermo nella fede, e fu alia fine libe-

rato dai soldati del Neill.
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Insorti i sepoys, la pitta similmente non tardo a ribellare,

e per parecchi giorni fu un vero inferno. L'odio contro gli

europei e tutto ci6 ch veniva d' Europa, infuri6 terribile, e

cagiono danni enormi. Degli edifizii del governo non rimase

pietra sopra pietra. Si rovinarono le chiese, si bruciarono le

case private, e si dissacrarono persino le tombe. II tesoro,

che conteneva intorno a 300,000 lire sterline in rupie, fu

saccheggiato, e ogni ribelle ne piglio quanto voile. I fili del

telegrafo vennero tagliati, i.pali svelti dal suolo, e coi can-

noni si mando in frantumi la stazione della ferrovia che si

stava allora costruendo. Quando finalmente la sete di sangue

e di rapina fu sazia, sepoys e popolo si dispersero per la

campagna a trucidare gli europei e proclamare il nuovo

impero di Bahadur shah e della sultana Zinut Mahal.

. Ma gia il generale Neill stava alle porte di Allahabad e.

Tundici di giugno faceva la sua entrata nel forte fino allora

difeso da una piccola mano d 7

Inglesi. II generale abbraccio

d'una sola occhiata la condizione delle cose, e decise di metter

subito mano ad operazioni offensive. Un grosso corpo d'in-

sorti occupava un villaggio vicino al forte. II Neill diresse

i fuochi delle batterie del forte a quella volta, e dopo un

lungo e ben diretto cannoneggiamento scaglio i siks e i suoi

fucilieri all'assalto. I sepoys ribelli opposero ostinata resistenza,

ma i soldati europei, -dementi di rabbia per la strage dei loro

connazionali, combatterono come leoni, e li sconfissero pie-

namente. II villaggio venne pr,eso alia baionetta, saccheggiato
e arso, e gli abitanti passati a fil.di spada.

Due giorni dopo il Neill spediva a Calcutta pel flume su

4i un vaporetto le donne e I fanciulli europei superstiti alia

strage del giorno 6, e ormai libero da ogni altra cura decise

di ferire un colpb vigoroso. : Usel dalla fortezza con una gran

parte della sua gente e Corse tutto il paese all' intorno, di-,

struggendo e calpestando nella sua corsa sfrenata ogni cosa.

I sepoys vennero respinti in ogni luogo e ricacciati da vil-

laggio in 'villaggio con tale furore che dopo due, giorni non.

vi.era piu un soldato ribelle a cinquaiita miglia da Allahabad.,
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La citta, contumace all'ubbidienza, pago nel sangue i delitti

del quali si era resa colpevole. La ferrea mano del Neill

colpi i ribelli di Allahabad piii terribilmente ancora che non

avesse fatto quelli di Benares. Interi villaggi, trovati rei di

saccheggio e di assassinio, furono bruciati e i loro abitanti

puniti di morte. Intere famiglie di ladroni sanguinarii ven-

nero impiccate ad uno stesso dlbero, e per quasi un mese

quattro carri facevano ogni sera il giro della citta, e rac-

colti i cadaveri degli impesi agli alberi, li portavano a sep-

pellire. Con cio la ferocissima rivoluzione ad Allahabad e nel

suo distretto fu ferocemente domata, e la bandiera inglese

torno di bel nuovo a sventolare signora su quei popoli tornati

ad ubbidienza.

Ma al Neill tardava di mettersi in rnarcia per Kanpur e

gia stava per lasciare Allahabad, quando il colera scoppid

fra i suoi soldati con tale veemenza che sembrava li volesse

tutti sterminare. II generale dutique fu costretto, benche contro

sua voglia, di rimanersi ad All,-ihabad, e intanto telegrafava

al Canning per nuove truppe. II Neill aspetto con grande impa-
zienza fino alia fine di giugno, e poi vedendo che soldati da

Calcutta non venivano, determine di mandare avanti a Kanpur
il maggiore Renaud con 400 soldati europei, 300 siks

;
100 lan~

cieri e due cannoni. Nel partire gli comando di attaccare

lungo la via la citta di Fath pur rea di aver sparso in gran

copia il sangue inglese, di bruciare il quartiere maomettano-

e di distruggerne gli abitanti. Quanto ai capi poi dei ribelli,

non ne risparmiasse pur uno
;
ma fatto loro troncare la testa

la esponesse di fronte alle moschee a pubblico esempio. Con

tali istruzioni il maggiore Renaud partiva alia volta di Kanpur,.

e non aveva fatto un giorno di strada, quando arrivarono-

finalmente da Calcutta le nuove truppe spedite da Lord Can-

ning, e con loro un generale a cui il Neill doveva consegnare

il supremo comando.

I nuovi soldati arrivati erano i cacciatori scozzesi e il

generale inviato a surrogare il Neill era il generale Enrico

Havelock. Come il Neill cosl anche T Hayelock fu uno dei
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molti eroi che ristabjlirono la dommazione inglese pericolante

iit'ir India, e se egli fosse vissuto piu a lungo, I'lnghilterra

che lo pianse morto come uno del suoi figli piu cari e lo

onoro di una statua nel cuore della sua capitale, lo avrebbe

premiato come egli si meritava, e quella gran nazione sa

premiare i suoi figli benemeriti della patria.

II generale Havelock era un soldato veterano, che aveva

combattuto per quarant'anni le guerre della patria. Entrato

da semplice teuente al servizio dslla regina, era salito grado

per grado fino a quello di generale, e la sua promozione non

fu gia dovuta a patrocinio di persone potenti o a raccoman-

dnzioni di nobile parentela, ma alia mente salda, al petto intre-

pido, e al valore guerresco messo alia prova su cento campi di

battaglia. II generale Havelock combatte nell'Afganistan, in

Birmania, contro i siks, nell' India centrale e nella Persia, e

tornava appunto da questa ultima spedizione quando, scop-

piata la rivoluzione dei sepoys, Lord Canning conlido a lui

Tardua impresa di soccorrere il generale Wheeler a Kanpur
e il Lawrence a Laknau.

Ma il soccorso per Kanpur giungeva troppo tardi. II 26 di

giugno il Wheeler capitolava, e il giorno seguente quasi tutta

!a guarnigione veriiva distrutta sul fiume. Questa nuova ar-

rivo nel campo del maggiore Renaud il 3 luglio, ed egli la

sped! al Neill e air Havelock arrivato allora allora ad Alla-

habad. II generale Neill non voile sulle prime prestar cre-

denza alia triste nuova, e pero insisteva perche il Renaud pro-

cedesse verso Kanpur. Ma T Havelock, meglio conoscendo il

carattere asiatico, non dubito punto del nero tradimento, ed

essendo ormai morti coloro cui andavano a soccorrere, or-

dino al Renaud di fermarsi. E Tordine dell' Havelock fu

quanto mai opportune, giacche se il piccolo drappello del

Renaud avesse dovuto da se solo impegnare battaglia coireser-

cito di Nana Sahib, sarebbe stato probabilmente annichi-

lato.

II 7 luglio T Havelock lasciava Allahabad pel teatro della

guerra con 1200 uomini, dei quali mille erano europei gli

Serie XVII, vol, VII, fasc. 1119. 21 28 luglio 1899.
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altri siks, piu un 18 europei volontarii a cavallo e una bat-

fceria di sei cannoni. I diciotto cavalier! erano per lo piu uf-

flciali militari e eivili, sfuggiti alls stragi di B3iiares e di

Allahabad, e fra quest! vi era il capitano Robinson, il quale

da Laknau era stato trasferito due mesi prima a Benares,

ed ora non avendo piii reggimento indigene a cui coman-

dare, giacch6 anche i suai cannonieri si erano ribellati, aveva

offerto i proprii servigi all' Havelock, e ardeva di liberare o

vendicare Miss 0' R3illy, che egli non ben sapeva se fosse

ancora prigioniera o gia morta.

I soldati dell' H ivelock ebbero a marciare quattro giorni

prima di ragglungere il Renaud
;
ma finalmente a mezza-

aotte fra 1'undici e il dodici di luglio i corridor! dell' Have-

lock scorsero al chiaro lume della luna il campo del Renaud,
e il giorno dopo si fees la congiunzione dei due piccoli eser-

citi a poche miglia da Fathpur. Questa citta, grondante an-

cora del sangue di molti europei ivi scannati con incredi-

bile barbnrie, era difesa da un forte nerbo di truppe coman-

dato da uiio dei general! di Nana Sahib; il quale, avuto

.QUOVA della, colorma del maggiore Renaud che si avanzava,

aveva mandato significando al suo generale di attaccarla

.senza piii e distruggarla. E i sepoys ribelli credendo di aver

a fire col Ro laud solamente, uscirono il 12 luglio da Fath-

pur per dar battaglia al nemico.

I soldati delFHavelock stavano preparando il rancio quando
assaliti all' improvviso dai sepoys, diedero di piglio alle arm!

e corsoro all'assalto. In un momento ognuno fu all'ordine, e

con iiicredibila rapid! ta il Miude, che comandava 1'artiglieria,

spinse i suoi cannoni in line a di battaglia. La pugna cominci6

con grando accanimento da ambe le parti, ma le si puo dare

a stento il nome di battaglia. Fu una vittoria complata e as-

soluta da parta degl! iaglesi, e una rotta totale e sanguinosa

por'i sopoys. Quest! che credevano d'avere a combattere il

solo R3naud, invece si trovarono affrontati da quattro reggi-

monti di soldati europei, fulminati dai fucili E afield e dalla

mifcraglia del Maude, che in questa prima battaglia pose il
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tbndamento della gran fama di artigliere a che piu tardi e

a buon diritto sail. L'esercito di Nana Sahib fu compl -ta-

mente sconfltto. Indarno si provarono per ben quattro ore di

resistere alle truppe europee; i cannoni del Maude e i fucili

Enfield non diedero loro tregua, e alia fine dovettero abban-

donare il campo di battaglia e cercar salvezza nella fuga.

Munizioni, armi, cannoni e bagagli caddero in mano del-

1' Havelock che trionfante fece la sua entrata in Fathpur.

I cittadini della rea citt& ben sapevano d'essere colpevoli,

e airavvicinarsi dell'Havelock si erano dati alia fuga: e pero

deserte erano le vie, silenziose le case, e abbandonate le

moschee e le pagode. L'Havelock dunque, non potendo far

vendetta sugli abitanti, ordino che la citt& venisse saccheg-

giata e poi se le appiccasse il fuoco. II giorno dopo airalba

il generale lasciava Fathpur e un'ora piti tardi la citta in-

tera fu trasforrnata in una fornace immensa che non lascio

dopo di se se non un vasto campo di cenere.

L'Havelock continuo la sua marcia verso Kanpur, rna i).

nuovo Peshwa non volendo che gli Inglesi progredissero piu

oltre, mando loro contro un piccolo esercito di sepoys i quali

occuparono e fortificarono il villaggio di Aong, dove il gene-

rale inglese arrivo il quindici di luglio verso le otto del mat-

tino. I soldati europei erano stanchi per la marcia notturna,

ma non appena incontrarono il nemico impegnarono tosto la

battaglia. I sepoys occupavano alcuni giardini murati che

essi avevano per giunta muniti di alcuni cannoni, e di la

mantennero un vivissimo fuoco contro gli Inglesi. Ma la pre-

cisione dei cannoni del capitano Maude e Fardore marziale

dei fucilieri di Madras e di Scozia ruppe e super6 ogni bar-

riera. I cannoni nemici vennero ridotti al silenzio, le mura

dei giardini furono rovinate, il villaggio preso alia baionetta

e quanti sepoys caddero in potere degli europei perirono sulla

punta delle daghe. Anche questa battaglia era vinta con molta

strage di sepoys, e con poche perdite da parte delFHavelock;

se non che tutta F India ebbe a piangere in quel giorno la
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morte del prode maggiore Renaud, ucciso di palla mentre alia

testa del suoi soldati caricava il nemico.

Tuttavia colla vittoria di Aong non era finite il lavoro

della giornata. A poche miglia dal villaggio corre il flume

Pandu-naddi, il quale era allora grosso e violento per le piogge
del monsone che alle montagne erano gia cominciate. Ora

alPHavelock giunse nuova che Bala Rao fratello di Nana era

partito da Kanpur verso il Pandu-naddi, ed essere suo dise-

gno far saltare il ponte su cui gli Inglesi intendevano di pas-

sare. Non vi era tempo da perdere, onde THavelock con brevi

ma ardent! parole eccito i suoi stanchi soldati a seguirlo e

combattere in quella giornata anche un'altra battaglia. I sol-

dati risposero con fragorosi evviva all'appello del generate,
e via in marcia pel flume. II caldo quel giorno fu orribile.

S
3iu di quaranta soldati in quella sola marcia caddero colpiti

da insolazione ne piu si riebbero, ma 1'ardore guerresco e

la speranza di giungere ancora in tempo a salvare le vittime

chiuse nel Bibigar sostenne il coraggio di tutti, e verso le

quattro pomeridiane arrivarono in vista del nemico. II ponte

ora stato gia minato, e parecchi cannoni dalla parte di Kan-

pur ne proibivano raccesso
?
difeso di piu dall'esercito di Bala

Rao schierato dietro ai cannoni in ordine di battaglia.

Prima di poter passare il ponte bisognava far tacere i can-

noni nemici. e questo fu il compito del Maude. A poca di-

stanza dal ponte il flume faceva un angolo la cui punta ter-

miuava in un'eminenza di terreno. II Maude trasse cola i

suoi pezzi e in pochi minuti i cannoni dei sepoys volarono

in frantumi. Cio fatto il Maude cambio le palle in mitraglia,

e comincio a fulminare con una tempesta di piombo le file

serrate dei sepoys. Questi si ritirarono dal ponte in gran

confusione, e in questo mentre la fanteria inglese la passo.

Ne segui una lotta a corpo a corpo, una terribile carica

Mia baionetta, nella qualo i sepoys ebbero la peggio e bat-

terono in quella che fu fuga piuttosto che ritirata verso

Kanpur. II ponte, come si disse, era stato minato, ma nella

confusione della battaglia i sepoys non poterono o non ardi-
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rono dar fuoco alia miccia, onde tutto Tesercito inglese, vinto

il nemico, pot6 passare su quel di Kanpur e accampare per la

notte a poche miglia dalla citta.

II nuovo Peshwa del Maratti stava quel dopoprauzo del

1 ."> aspettando ansiosamente nel suo palazzo Tesito delia bat-

r.nglia. II canrione tonava, e ad ogni colpo sembrava che il

nuovo impero del Maratti desse un crollo e minacciasse di

.subbissare. Finalmente verso sera arrivo dal campo di bat-

taglia lo stesso Bala Rao ferito e insanguinato, e reco la nuova

del disastro. Nana Sahib, che non si aspettava tale annuuzio,

die' in terribili smanie, e giuro di prendere sanguinosa ven-

detta contro gl' Inglesi, e purtroppo non glie ne mancava il

mezzo. Chiuse nella prigione di Bibigar vi erano ancora 211

vittime inglesi, vale a dire 5 uomini e 206 donne. II ribaldo

<3hiamo a se i suoi consiglieri e propose di uccidere tutti i

prigionieri. Alcuni si opposero timidamente alia crudele sen-

tenza, ma Gutama, Mahadeva e Tantia Topi furono infles-

sibili. Odio di razza e di religione, e sete di sangue e di ven-

detta li moveva a compiere il vile e crudele assassinio, e Nana

Sahib segno Tordine fatale. Erano le ore sette della sera, e

-alcuni soldati entrati nel Bibigar, cavarono di la i cinque

uomini che essi condussero alia presenza di Nana Sahib. II

tiranno li coperse di vituperii, e poi ordino che veiiissero

uccisi alia sua presenza. I meschini non fecero alcuna resi-

stenza. Pregarono alcuni momenti in silenzio, indi colpiti dalle

palle dei sepoys passarono da questa all'eterna vita.

Cio fatto, una compagnia di soldati ebbe ordine di recarsi

al Bibigar e cavate le donne e i bambini all'aperto, fuci-

Uirli tutti senza pieta. Alia prigione dunque si recarono i

soldati, ma quanto a cavarne fuori le infelici prigioniere fu

nulla. Le meschine, imaginando di che si trattava, si aggrup-

parono e strinsero insieme in niodo che fu impossibile separarne

pur una sola. Sembrava una sola massa di carne che non si

potesse dividere senza far sangue, e persino i sepoys retro-

<3edettero davanti all'orribile impresa.
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Nana Sahib allora mando al bazar per nuovi carnefici,

e non gli fu difficile trovarne piu del bisogno. Invitati dal

nuovo Peshwa un branco di ribaldi, armati alcuni di fucili,

i piu di coltelli e daghe, si mossero pel Bibigar, e posero mano
alia strage. Dalle finestre e dalla porta della prigione comin-

ciarono prima a far piovere sulle prigioniere un nembo di

palle, e poi quando ne furono sazii entrarono senza piu fra

la massa inerme e insanguinata e continuarono coi coltelli

e colle daghe il macello. Le grida gementi delLe poverine fe-

rivano le stelle, ma i carnefici piu duri delle pietre, continua-

rono a tagliar teste, a spaccar cranii, a ferir di punta e di

taglio fin verso le dieci ore di notte, e quando videro che

neppur una delle loro vittime restava in piedi, se ne anda-

rono a ricevere da Nana Sahib la mercede della loro opera

di sangue.

E intanto nella sanguinosa prigione le 206 vittime si anda-

vano lentamente estiuguendo. Le meschine giacevano sul

pavimento, le une ammucchiate sulle altre, una massa confusa.

di carne umana sanguinolenta e in mi lie modi scerpata. A
misura che la notte avanzava, le acute grida si cambiarono

in cupi lamenti e questi diedero luogo a fiochi gemiti che a

poco a poco si estinsero in un silenzio di morte. E la morte,

piii benigna del mostro di Kanpur, pose termine ai patimenti

delle vittime e sottrattele dal potere di un tiranno die' loro

requie nella citta di Dio. La fama di queste e di cento altre

carneficine era cio che dementava i soldati inglesi spingen-

doli ad eccessi spietati contro i ribelli, massime nolle case

e nei luoghi ove trovavano le traccie del sangue dei loro fra-

telli, delle donne, dei fanciulli crudeLnente torturati e uccisi.

II giorno dopo per ordine di Nana Sahib si tolsero i ca-

daveri dalla prigione e si gettarono in un ampio pozzo o ser-

batoio d'acqua a poca distanza dal Bibigar, e con cio la tra-

gedia di Kanpur ebbe fine. Nana Sahib aveva fondato un

nuovo impero e Taveva battezzato nel sangue degli inglesi :

non gli

'

restava orrnai piu che di uscire egli stesso in campo
e tentare contro 1'Havelock la fortuna delle armi.



LETTERA

DELLA S. CONGREGAZ10NB DE' RJTI

La S. Congregazione del iliti ha indirizzato test6 a tutti

i Vescovi dell'orbe cattolico la seguente Lettera, la quale fa

come seguito aU'Euciclica pontificia del 25 maggio intorno la

consacrazione degli uomini al santissirao Cuore di Gesfr.

Rme Domine

Etsi gratum semper mi hi fuit officium communicandi cum Ecclesiae

Praesulibus ea, quae supremus einsdem Pastor illis significanda prae-

scripserit; gratissimura rnodo accidit patefacere singulis Sacrorum An-

tistibus suavissimain aniini voluptatem, quam SSuvs D. N. LEO PP. XIII

percepit ex promulgatione novissimae suae Epistolae Encyclicae, qua
universum humanum genus Sacratissimo Cordi D. N. iesu Christi so-

lemn! ritu devovendi auctor fuit. Novit enim quanta ariimi propen*

aione, quo conse'isu voluutatum fuerint eae litterae ab omnibus turn,

pastoribus turn fidelium gregibus receptae, et quam prompte as stu-

diose fuerit illis ubique obsecundatuin.

Ipsemet sane Sutnnius Pontifex cunctis exemplo praeivit ;
et ad suaa

Vatieanas Aedes, in sacello, cui a Paulo V nonaea est, institute per

Ipsum supplicat-ione, universum terrarum orbein divino Iesu Cordi

obtulit Pt devovit. Ouiiis exemplum secutus romanus populus, magna
frequ^ntia convenit in Patriarchales et minores Basilicas, in templa

qu.ielibet roirialia, in aedes vsacras prope singulas; ibique solemnem
oonsecrationis formulaui iteravit, unoque veluti ore coiifirmavit.

Protinus allatae sunt undique litterae, et quotidie afferuntur, n^m-

tiante-*, euradem consecrationis ritum, pari studio ac pietate peractum
fuisse in unaquaque dioecesi, imo in singulis ferme ecclesiis

; neque
Italia* soluui et Europae, sed et regionum mnxime dissitaruin. Cuius
universi cutholici populi consensus in cbsecumiando voti-i et voluntatt

snpremi omnium P.itris, profecto laus m x me debetur sacris Praesu-

libus, qui suis gregibua eiusmodi in re auctr-r s fueruntac duces. Qua-

propter, Suinmi I'ontifiuis obseqiuns desiderio, Tibi et singulis, qui
tuae subjacent potestati, animarum regimen gerentibus, Eius nomine,

magnopere gratulor et gratias ago.
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Siquidem, ut in iisdem encyclieis litteris BEATISSIMVS PATER edicit^

uberes iucundissimosque fructus, nedum in singulos christifideles, ve-

rum et in universam christianam familiam, imo et in omne genus homi-

num, ex hac solemni oblatione derivaturos confidit, et nos cum Eo-

confidimus. Omnes enim intime persentiunt quam necessarium sit, ut

languescens nimium fides vividius excitetur
;
ut sincerae caritatis ardor

ignescat ;
ut exsultantibus nimium cupiditatibus frena iniiciantur, mc-

ribusque in dies contabescentibus medicaminis nonnihil afferatur..

Omnium in votis esse debet, ut humana societas suavissimo Christ!

imperio subiiciatur, Eiusque regium ius, divinitus Ei in omnes gentes

coilatum, civiles etiam potestates cognoscant et revereantur
; quo fiat,

ut Ecclesia Christi, quae regnum Ipsius est, magis magisque ampli-

ficetur etea perfruatur libertateetquiete, quae adnovosusquetriumphos.

comparandos prorsus est ei necessaria. Ad hoc deniqae ab omnibus eni-

tendurn est, ut innuineras gravissimasque iniurias, quae quotidie, in.

universe orbe, divinae maiestati ab ingratissimis hominibus inferuntur^

compensare piis operibus ac reparare studeamus.

Yerum ut concepta spes novas in dies vires acquirat, ac bonum
eiusmodi semen affluenter germinet, uberioremque afferat messem, ne-

cesse est ut iani excitata pietas erga sacratissimum divini Redemptoris
Cor stabilis perseveret, imo alatur indesinenter. Constans enim per-

severantia in precibus quamdam, ut sic loquar, vim afferet dulcissimo-

lesu Cordi, ut earum recludat fontes gratiarum, quas Ipsemet cupi-

dissimeelargiri desiderat, quemadmodum B. Margaritae Alacoque, aman-

tissimae suae, significavit non semel.

Qaarnobrem Summus Pontifex, me usas suae voluntatis interprete,

Amplitudinem Tuam et universi catholici orbis sacrorum Antistites

vehementer hortatur, ut, coeptis alacres insistentes, ea excogitent et.

constituant, quae, pro varia locorum ac temporum conditione, ad opta-

tuin fineni assequendum magis conducibilia videantur.

Ipse vero BEATISSIMVS PATER commendat quam maxime eum morem,

qui iam in pluribus ecclesiis obtinuit, ut per integrum mensem lunium

varia pietatis obsequia divino Cordi publice praestentur : quod ut lu-

bentius perficiatur, thesauros Ecclesiae reseraas, tercentorum dierum

indulgentiam christifidelibus impertit, toties lucrandam quoties sacris-

eiusmodi exercitiis interfuerint
; plenariam vero iig qui saltern decem

in mense vicibus idipsum praestiterint.

Magnopere etiam in votis habet SANCTISSIMVK DOMINVS, ut praxis,,

alte commendata, ac pluribus iam in locis usurpata, qua, prima qua-

libet sexta feria cuiusvis mensis nonnulla obsequia peraguntur in hono-

rem sanctissimi Cordis, largius assidue propagetur: recitatis publice

Litaniis, quas nuper Ipse probavit, et iterata consecrationis formula,

a se proposita. Quae praxis si in christiano populo augescat, et quasi
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in morem transeat, iugis erit et frequens affirmatio divini illius et

*egii iuris, quod Christus in omne humanum genus a Patre accepit,

et effuso sanguine acquisivit. Quibus obsequiis ipse lenitus, utpote qui

<dives est in misericordia, mireque propensus ad homines benefieiis

cumulandos, et eorum nequitiae obliviscetur et ipsos nedum ut fideles

subditos, verum ut amicos et filios carissimos amplectetur.

Praeterea BEATISSIMVS PATER veheraenter exoptat ut adolescentes,

ii maxime qui litteris scientiisque dant operam, in eas societates con-

-gregentur, quae pii coetus vel sodalitia a Sacro lesu Corde nuncu-

pantur. Constant nimirum ex illo delectorum adolescentium agznine,

qui, dato sponte nomine, statuta per hebdomadam die et hora, in

aediculas aut templa, aut ipsoruin litterariorum ludorum sacella con-

veniunt, ibique, alicuius sacerdotis ductu, pia quaedam in honorem

"sacri Cordis lesu exercitia devote peragunt. Si gratum acceptumque
-divino Redemptori pium quodvis accidit obsequium, quod ipsi a suis

fidelibus exhibeatur, iucundissimum profecto illudest, quod e iuvenili

pectore elicitur. Nee vero sermone assequi possumus quantopere id

ipsum iuvenili eidem aetati sit profuturum. Assidua enim divini Cordis

contemplatio, et penitior virtutum eius et ineffabilis amoris cognitio

nequit fervescentes iuvenum cupiditates non frangere, et virtuti se-

'Ctandae stimulos non adiicere. Qui pariter coetus iniri ac frequen-

tari poterunt inter adultos, in iis quae, varii generis Societates catho-

Mcae nuncupantur.
Ceterum piae eiusmodi exercitationes, quas memoravimus, nulli-

mode a Sanctissimo Patre indicuntur; sed omnia Ipse episcoporum

prudentiae et sagacitati permittit, in quorum studiosa propensissi-

maque voluntate plane confidit : illud unice exoptans, ut in populis

-christianis pietas erga sacratissimum Cor Domini lesu indesinenter

iloreat et virescat.

Interim Amplitudini Tuae diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuae uti Frater

Homae
?
ex Secretaria SS. Rituum Congregationis

die XXI lulii, anno MDCCCLXXXXIX.
. .

f
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C. EPISCOPVS PRAENESTINVS CARD. MAZZELLA
S. R. G. Praefectus.

D. PANICI S. R. C. Secretariats.



L'AMERICANISMO

GIUDICATO DAI VESCOVI DEGLI STATI UNITI

Alle lettere degli Eccrai Arcivescovi e Vescovi delie

Province ecclesiastiche di Nuova York, di Nuova Orleans

e di Milwaukee, gia da noi pubblicate nei quaderni 1172

e 1178, aggiuugiamo ora quella della Provineia ecclesiastica

di Cincinnati, alia quale degnaraente presiede F Illmo e Rmo

Monsignor Elder. Ne pubblichiamo il testo nelle due lingue,

latina ed inglese, nelle quali la lettera fu scritta da' Vescovi

e ricevuta dai Santo Padre.

1. Testo latino.

Beatissime Pater!

Nos, Archiepiscopus atque Episcopi Cincinnatensis Provinciae, con-

gregati Cincinnati ad annuum nostrum habendum congressum, oblata

utimur opportunitate, ut gratias agarnus Sanctitati Tuae, quod suo tern-

pore Litteras Apostolicas Testem benevolentiae Eminentissimo Do-

mino Cardinali G.bbons dedisti et per ipsum omnibus Statuum Foede-

ratorum Episcopis u

Errores enim, quos istis Litteris condemnasti, instruct! erant ad

magnum inferendum animis damnum. Apostolicas vero Litteras Tuas.

docentes tarn lucide veritatem Catholicam, finituras esse confidimus

quamcumque dissensionem futuram. Eoma locuta est
;
causa finite

est. Devotissimi nostri greges, fide corroborati, Sanctae Sedi semper
emnt dediti.

Quare et nostro et Cleri gregumque nostrornm nomine, toto asse-

veramus pectore nos omnes comprobare ea, quae Sanctitas Tua com-

probat ; nosque condemnare ea, quae Tu condemnas.

Ea igitur, quae nobiscum communicasti per istas Tuas Litteras

Testem benevolentiae
, propria nobis reddentes, in eandem prorsue

accipimus sententiam, in quam Sanctitas Tua vult accipi. Gloriamur qui-

dem nostra patria ejusqueciviliconstitutione: sed habemus perspectum
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fidem nostram, religionem, mores, progressum spiritualem, omnino pro-

ftcisci a nuinquam fallente gubernatione Ejus, cui dictum est Pasce

agnos meos; pasce oves meas>. Hoc praeterea agnoscimus nos eo me-

liores fore Americanos, quo meliores simus futuri cultores fidei ca-

tholicae.

Gratias denuo agentes Tibi, Beatissime Pater, qui spiritual! nostro

profectui tanta cum sollicitudine provides et qui, per has nostras Foe-

deratas Civitates, fidei integritatem tam vigilanter custodis, Deuinque

obsecrantes, ut reddat Tibi integram valetudinem ac vires in totius

Ecclesiae emolumentum, imploramus, prosternentes nos ad pedes Sancti-

tatis Tuae, pro nobismetipsis, Clero, Religiosis familiis, omnibusque
nostris gregibus Apostolicam Tuam Benedictionem.

f GDLIELMUS HENRICUS ELDER, Archiepiscopus Cincinnati.

-f*
GUILELMUS GEORGIUS, Episcopus Ludovicopolitanus.

f HENRICUS JOSEPH, Episcopus Grandormensis .

j*
CAMILLUS PAULTJS, Episcopus Covingtonensis.

f-
JOANNES SAMUEL, Ejyiscopus Detroilensis.

f IGNATIUS FREDERICUS, Episcopus Clevelandensis.

Absentes ob aegritndinem Episcopi Indianopolitanus et Wayne Ca-

Romae, Episcopus Nashvillensis.

II. Testa inglese.

Cleveland, 0., May 18, 1899.

Most Holy Father:

We, the Archbishop and Bishops of the Province of Cincinnati, assem-
bled in Cincinnati for our yearly meeting-, take this occasion of thanking-
Your Holiness for your timely and Apostolic letter: Testem benevolen-
tiae , addressed to His Eminence Cardinal Gibbons and, through him, to

all the bishops of the United States. The errors you therein condemn were
calculated to work gr^at harm to souls.Your Apostolic letter, with its

lucid explanation of Catholic truth will, we feel confident, end all future

misunderstanding-. Roma locuta est; causa finita est ! Our good people
are strong in the faith and ever loyal to the Holy See. In our own name,
and that of our Clergy and flocks, we give you the hearty assurance that

we all approve of what Your Holiness approves, we condemn what you
condemn. We make our own what you have communicated to us in your
letter Testem benevolentiae and accept it exactly in that sense in which
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Your Holiness wishes it to be understood. We are proud indeed of our-

'Country and its glorious Constitution; but we all realize that our faith,.

our religion, our morals, our spirituality, all depend on the infallible gui-
dance of him to whom was said: Feed my lambs, Feed my sheep . We
also recognize the fact that the better Catholics we are, the better Ame-

ricans we shall be.

Thanking you again, Most Holy Father, for your solicitude for our spi-

ritual welfare and your Apostolic vigilance for the purity of the faith here

in the United States; beseeching God to restore you to full health and

strength for the benefit of the Universal Church, we prostrate ourselves at:

the feet of Your Holiness and beg for ourselves, our Clergy, our Religious,

and all our flocks, your Apostolic Benediction.

t WILLIAM HENRY ELDER Archbishop of Cincinnati.

t VILLIAM GEORGE Bishop of Louisville.

f HENRY JOSEPH Bishop of Grand Rapids.

t CAMILLUS PAUL Bishop of Covington.

t JOHN SAMUEL Bishop of Detroit.

t IGNATIUS FREDERICK Bishop of Cleveland.

Absent, on account of sickness, the Bishops of Indianopolis and Fort.

Wayne.
In Rome, the Bishop of Nashville.

8. E. Mons. Ignazio F. Horstmann, Vescovo di Cleveland,,

uno di quelli che hanno firmato la precedente lettera, aveva gia^,

fin dal 7 marzo, diretta al Santo Padre un'altra devotissima

lettera, nella quale, a nome suo e del clero della sua diocesi,

aderiva pienamente agli irisegnamenti pontificii e, senza ve-

runa riserva, riprovava rAmericanismo che 8. 8. Leone XIII

aveva riprovato nella Lettera del 22 gennaio 1899. Le parole

dell' illustre Vescovo di Cleveland essendo state fraintese e

malamente interpretate da alcuni, 8ua Eccellenza Rraa ha

giudicato ben fatto pubblicare la seguente dichiarazione :

I. Testo inglese.

... In my letter to our Holy Father I spoke only for the Diocese*

of Cleveland.

The errors condemned by our Holy Father are certainly contained in

Fr. Elliot's Life of Father Hecker. To assert that the Pope condemned
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th^se errors without full knowledge and examination of the original

English work is simply absurd. To say that the condemnation was

not opportune and not applicable to our country is worse; it is disrespect

towards the Vicar of Jesus Christ.

Respectfully yours,

f IGN. F. HORSTMANN,

Bishop of Cleveland.

Cleveland, 0., May 24*, 1899.

II. Traduzione italuina.

Cleveland,, 0., 24 maggio 1899.

. . Nella mia lettera del 7 marzo al nostro Santo Padre parlai

soltaito per la diocesi di Cleveland.

GUI error! condannati da Sua Santita Leone XIII si trovano cer-

tamente nella Vita del P. Hecker scritta dal P. Elliot. Asserire che

il Papa abbia condannati questi errori senza una piena conoscenza e

senza 1'esame del testo originale inglese, e cosa del tutto assurda. Dire

poi che la condanna non fu opportuna e non si applica al nostro

paese e peggio ancora
;
$ venir meno al rispetto dovuto al Yicario di

Gesu Cristo.

IGNAZIO F. HORSTMANN

Vescovo di Cleveland.
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LA. CENSURA DELLE OPERE DEL SAVONAROLA
E I PRET1 RIFORMATI DEL BON

Era i non pochi titoli, dati dai contemporanei a questo nostro

secolo che rapidissimo tocca il tramonto, non occupa 1' ultimo luogo

quello di secolo della critica. Fu in verita incontrastabile il pro-

gresso fatto in questo campo dalle storiche discipline in ispecie;

cna niuno ardira sostenere che andasse immune da gravi e non rari

difetti, i quali forse non renderanno i posteri troppo inclinati a

conferrnargii siffatto titolo in queli'anipiezza di significato che molti

moderni gli attribuiscono. II piu comune poi di questi difetti e pur

troppo quello di farsi a ripetere ci6 che da altri fu scritto, senza punto

ourarsi di rivocarlo a sincero e diligente esame, preferendo di ri-

^estirlo con abbacinante apparato di erudizione e circondarlo di

certa aureola di novita che diletta, si da far passare per nuovo il

Fecchio e riuscire in ultimo a piu radicare gli errori invece di ri-

cacciarli tra le leggende. La recente occasione del centenario del

Savonarola ce ne dette un esempio ;
di esso appunto vogliamo qui

alquanto occuparci.

Nol settembre dello scorso anno ci accadde di leggere la terza

lettera, che nella ricorrenza del detto centenario pubblico il reve-

rendo dott. Kraus sotto lo pseudonimo di Spectator nella Beilage, o

Supplemento, dell'Allgemeine Zeitung
l
. Uno dei punti presi a trat-

tare da quell' Autore volgeva intorno alia varia fortuna delle

opere deH'ardente fra Girolamo. Dopo avere toccato in succinto quanto

segul in questo rispetto sotto i pontefici Alessandro YI, Giulio II,

e Leone X, si fa ad esporre piu diffusamente le vicende non liete

che ebbero ai tempi di Paolo IV. Ma le cose si cambiarono, cosi

1

Allgem. Zeit di Monaco, N. 196 del 1 settembre 1898.



RIVI8TA BELLA STAMPA 335

entra egli in argomento, in grande disfavore del Frate quando i)

cardinale Caraffa nel 1555 ascese il soglio pa pale. Sarebbe stato da

sbalordire, se il nome dell'uomo, che fece novamente rivivere F in-

quisizione, che la port6 al piu alto fiore e schiaccift per due secoli

la vita intellettuale degl' Italiani, non si fosse intimamente eongiunto

con la persecuzione del Savonarola. Uomiui cosl grandi, anche inorta

da parecchi decennii, faano ombra ad ogni tiranno. La compilazione

dell' Indice dei libri proibiti porse opportunissimo destro ad un nuovo

processo contro il Frate (1558). Da cardinale, aveva il Caraffa tolto

di mano ai suoi Teatini tutti gli scritti del Savonarola; divenuto

papa, comand6 ai Frati Predicatori, radunati in S. Maria sopra Mi-

nerva, di condannarli e distruggerli. In questa guerra contro il Frate

gli prestarono buon aiuto, oltre i Francescani e gli Agostiniani,

specialmente i Preti riformati dei buon Oesu, come allora erano

anche chiamati i Gesuiti. Essi denunziavano dapertutto le opere

del Savonarola come eretiche e scandalose. Furono recitati al Pon-

tefice alcuni passi tolti dalle prediche. Ne fu questi tanto profonda-

mente irritato che esclamd: Costui. per verita, e un secondo Martin Lu-

tero
;

la sua dottrina e mortifera. E diede ordine si proibissero i

libri del Frate. II cardinale Matteo Ghislieri di Alessandria (dipoi

Pio Y), anche egli per il passato alieno dal Savonarola, si fece

allora avanti e promise che la Congregazione avrebbe fatto il sue

debito
;
e gli riusci frattanto di provare che gli avversarii del Savona-

rola o non Tavevano mai letto, o non inteso a dovere. II generale

dei Gesuiti Lainez neg6 perfiao di avere scritto .la censura del Sa-

vonarola, che come sua fattura gli fu squadernata sotto gli occhi.

Si vede che il si fecisti nega cominciava per tempo presso questi

signori a tenere luogo di virtu domestica.

In questo tratto, nel quale il lettore che si conosca alquanto della

storia del pontificato di Paolo IV potra da se stesso valutare quanta

parte di vero sia nello irriverente giudizio fatto di quel Pontefice, at-

tinge il reverendo Autore, per ci6 che concerne i Preti riformati, al

p. fra Paolino Bern'ardini, com'egli stesso 1'indica in nota *. Solo la

conclusione e tutta sua e a lui va dato il merito d'averla saputa

esporre in forma di veritiero, ingegnoso e garbato epifonema sopra

1 Discorso sopra la dottrina et opere del reverendo padre fra GiroJamo

Savonarola da Ferrara dell'ordine dei Frati Predicatori, fatto in Roma sntto

il ponteficato di Papa Paolo IV alia presenza deirillustrissimi cardinal f della

sctnta Inquisitione dal reverendo p. Maestro fra Paolino Bernardini do

Lucca del medesimo ordine. 1558. Fu pubblicato la prima volta nella Vita

R. P. F. met-. Savonarolae del Pico-Quetif, Parigi 1674, II, pp. 561-615.
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la Gbmpagnia di Gesu. Se non che, e questo e 1'esempio in conferma

di quanto osservavamo da principio, ogni piu ovvio canone di arte

critica pareva richiedere che innanzi di ricopiare 1'altrai detto si

fosse indagato quanta fede gli si poteva aggiustare. Trattavasi

infatti di cosa ben grave, quale e infliggere il marchio di men-

titore solenne ad un uomo di specchiatissima fama in vita e dopo

morte, e rappresentare tutto un Ordine religiose impegnato in una

sleale campagna. Tutto cid, poteva o doveva farsi, senza venir meno
alia stima e al rispetto dovuto al Bernardini

;
che niuno potra negare,

che anche uomini onesti (quale noi, e per Fabito venerando che ri-

vesti e per tutto il tenore di sua vita, riteniamo sinceramente fra Pao-

lino), possano, in certa disposizione di ammo troppo riscaldato nella

discussione, prendere solennissimi abbagli con la migliore coscienza

del mondo; dato pure non siano di quei signori che dall'infanzia

s'adusano alia menzogna e se ne fanno una virtu domestica. Ne questa

necessaria indagine sul genuine valore della sua fonte, trascurata

pur troppo dallo Spectator, offriva in se grave difficolta '. La sem-

plice lettura di quel discorso del Bernardini produce in un critico

spassionato quell a impressione medesima che produrrebbe in un giu-

dice retto un testimonio di carattere ardente e partigiano d'alcuna

delle parti per le quali depone, fossero pure eccellenti le doti di sua

persona
2

. Indarno pretendera costui di riscotere dal magistrate piena

credenza, se altri testimonii non vengano in suo sostegno. massime

quando alle sue deposizioni contraddica recisamente la parte incol-

pata. E propiio questo il caso nostro.

Di fronte al Bernardini, che fa del Lainez e de' suoi religiosi

altrettanti accaniti nemici della dottrina del Savonarola, strettisi iri-

sieme con arti indegne per infervorare il Papa a dannarle, noi anche

oggi, alia distanza di quasi tre secoli e mezzo, possiamo fortunata-

mente interrogare gli accusati. Chi scrive queste pagine, portatovi

1 Va avvertito che neppure il Reuach si prese cura di farla. Anche

egli rappresentb i Gesuiti avversarii del Savonarola, impegnati a fame con-

dannare gli scritti (Der Index der verbotenen Biicher, Bonn 1883, I, 369).
2 Come saggio delle esagerazioni alle quali si lascia andare il buon

fra Paolino potrebbe bastare quel pavsso dove, dopo avere riferi f.o che il

card. Alessandrino, cioe il Ghislieri, fece chiamare per ordine espresso del

Papa tutti i capi delle religioni e molti altri scienziati affinche vedessero e

censurassero la dotbrina del Savonarola,, prosegue con queste testuali parole r

Tra i quali personaggi non vi era perb alcuno, humanamente parlando, che

fosse deyno, per dir cos\, di portar dietro i libft a Fra Girolamo come che

tutti lo confessavano ingenuamente (1. c. p. 582).
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dai consueti suoi studii, buon tempo prima che il Kraus tornasse a

divulgare le querele del Bernardini contro del Lainez, aveva rac-

eolto notizie sul contegno da lui e dai suoi tenuto in questa ino-

lesta faccenda. (Hie 1'avevano fornite document! di primo ordine nella

storia, quali sono la corrispondenza in tutto privata dello stesso Lainez

col rettore del collegio di quella citta, ove la causa del Savonarola

-destava tuttavia vivo interesse e piu teneva gli animi sospesi. Questi

document!, non molti di numero ne prolissi, ma sufficient! al nostro

scopo, comunichiamo ora ai lettori.

Sia il primo luogo per ordine di tempo ad uu passo di una

lettera scritta il 2 gennaio 1557 dai p. Ludovico de Coudret, ret-

tore del nascente collegio di S. Giovannino in Firenze, al Lainez,

allora vicario generale della Compagnia.

Qui hanno dato un nome alia P. Y. alcuni religiosi divoti di

fra Girolamo che quella haveva procurato in Roma che fussino

abbrusciate 1'opere di detto fra Girolamo, et benche non ci curamo

troppo che di noi dichino questo, nondimeno ho risposto che non

mi pareva verisimile, perchd la P. Y. all'hora stava amalato i
.

Con breve intervallo, cioe, ai 9 dello stesso niese il segretario

Giovanni di Polanco rispondeva in questi termini : Nostro padre
Yicario mai proeurd che le opere de fra Girollamo fussero bru-

siate, n& credo li venessi nella mente mai tal cosa 2
.

Ricevuta questa risposta, tornava il de Coudret a scrivere al

Yicario il 16 dello stesso mese.

To ho risposto a queste persone divote di fra Girolamo come

Y. P. non ha mai pensato in far bruggiare le opere di detto Frate.

A me anchora ha scritto hora fra Reginaldo, dicendo ch'haveva

inteso ch'io havevo detto male in publico del detto fra Girolamo,
et io ho risposto a S. R. che, doppo che sono in Firenze, non ho

mai predicato ne in bene ne in male di esso Frate 3
.

Seguendo la corrispondenza tra il Yicario Generale e il rettore

<lei Gesuiti in Firenze, non si trova piu nominato il Savonarola

1

Epist. Ital 1557, II, lett. g. c. Queste lefctere del de Coudret tutte auto-

-grafe sono, come gli altri mas. che qui citiamo, poaaedute dall'Ordine.
1

Epist. Gen. Ital 1556-57 f. 268.
:{

Epist. Ilal. 1557, II, lett. g. c. Fra Reginaldo era un dotto ed eaeinpla-

rissimo religioso del Frati Predicatori, intiiuo amico del Lainez. II 26 giugno
di queato medesimo anno lo steaao de Coudret scriveva al Lainez: II

P. fra Reginaldo m'ha scritto che si raccoraanda molto alia P. V. (Ibid.).

II de Coudret aveva dimorato in Firenze dai decerabre 1551, cioe dall'aper-

tura del collegio, tenendo sempre Tufficio di rettore.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1119. 22 28 luglio 1899.
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sino al giugno dello stesso anno 1557. Agli 11 del detto mese il

de Coudret coraunica al Lainez i segaenti ragguagli.

... Questa Pasqua passata intendemo da alcune persone, come

alcuai confessor! della chiesa di S. Lorenzo nostra vicina havevan

detto ad alcuni penitent! che non venissino piu a confessarsi con

noi, altriinenti non gli darebbero 1'assolutione. Questo havemo dissi-

mulate insin adesso non ne volendo tener conto, benche una volta

10 trovai il Priore di S. Lorenzo et gli lo dissi, et lui mi affermo

che non era vero. Hora di nuovo ho inteso come uno delli detti

preti confessyri confessando una nostra divota, la quale nella pre-

dica d'uno della Compagnia e stata convertita, gli disse che non

venisse piu a confessarsi con noi, percho eravamo diavoli et che

non credevamo in fra Girolamo et favorivamo el Duca. Dubito che

questo dichino per invidia. Pensavamo che sarebbe bene far veri-

ficare et giustificare la cosa, giacche sono 3 o 4 persone delle nostre

devote che gli e intravenuto il medesimo, confessandosi in S. Lo-

renzo. Y. P. ci fara scrivere quello gli ne pare *...

E il Lainez non tardd a rispondere:

Circa il far verificare quel detto delli preti de san Lorenzo

non so quanto sarebbe al proposito, benche loro meritariano questo

et forse piu, se per altre man! che le nostre et senza altri incon-

uenienti si potessi fare; se la cosa passa inanzi, Y. R. ci avis!
2

.

[De Roma 26 di giugno 1557].

D.i questa corrispondenza risulta chiaro in primo luogo che in

Firenze si era veramente sparsa 1'opinione che il Lainez e i suoi

fossero avversi a fra Girolamo. Rileviamo il fatto perche ci sembra

spieghi come il Bernardini pote essere o indotto o confermato ad

aminettere nei nuovi religiosi animo cosi tenacemente ostile verso

11 grande Predicatore, suo confratello. Ne nesce gran che difficile

di renders! ragione, come quelle voci nascessero e tornassero di

tanto in tanto a ripetersi. I cosiddetti Preti riformati, ne in Fi-

renze no altrove, si mostravano ammiratori del Savonarola; essi v

come udimrno affurmare di se il de Condret, non ne parlavano ne

in bene no in male. Tra un contegno siffatto, che potremmo dire

puramente negativo, e quello di chi si dimena per deprimere la

memoria d'un uomo, ci corre per verita un abisso. Ma s' immagini
ora una citta dove due parti s'accalorino in senso opposto per una

causa qualsiasi; chi si vuol tenere nel mezzo verra nel fatto te-

nuto inclinare, non fosse altro segretamente, a quella di esse che,

J

Epist. Jtal. 1557, II, lett. 11 giugno 1557.
2

Epist, Gc.n. Ital. 1556-57, f. 389-v -
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a giudicare da probabili congetture, sembrera piii conforme al suo

genio. Cosi I'nbisso 6 colrao e la voce coinune riguardera senza

piii come fautoro, almeno occulto, di una delle due fazioni chi in-

vece si ri inane affutto lungi dal parteggiare. E proprio qu^llo che

avvenne ai Gesuiti di Firenze. Probabilmente sapevasi dell'ordine

date dal p. Ignazio nel 1553 di non conservare nella Compagnia
le opere di fra Girolamo e la condanna al fuoco data agli esem-

plari da lui trovati nella casa di Roma. Nun sarebbe neppure da

mera^igliare se alcuno de' padri, tutto di suo capo, anzi contro la

direzione e 1'esempio del prudente rettore, mostrasse nel conver-

sare sentimenti non benevoli al fervido riformatore o censurasse

Fultimo periodo della sua vita. Da tutto cid, chi nol vede, veniva

quasi naturalmente a formarsi una come popolare opinione che i

nuovi religiosi, anche perche legati con vincoli di gratitudine ai

Medici, non credessero in fra Girolamo e fussero perfino diavoli.

Ma se i passi delle letfrre da noi riportati mettono in sodo 1'esi-

stenza delle voci circa la pretesa guerra rnossa dai Preti riformati
al Savonarola, ci provano con non minore evidenza che esse, non

ostante le apparenze concorse a metterle in giro, erano sostanzial-

mente false. II Lainez in Roma e il rettore di Firenze negano non

solo di essere come duci di quella campagna, ma dichiarano di

non prenderci parte in niun modo; essi, per usare termini de' giorni

nostri, non sono no per fra Girolamo, no si schierano coH'opposi-

zione; si tengono affutto neutrali; non sono Piagnoni e molto meno
Arrabbiati. E cosi doveva essere rispetto specialmente al Lainez.

Egli, e vicario e poi generate della Compagnia, segui cosi dappresso
la maniera e gli esempii del tanto da lui riverito ed amato p. Ignazio,

che, studiando il suo generalato, non si arriva a scorgere traccia del

goyerno venuto in altrui mano. Ebbene, il Loiola non permise, e vero,

ai suoi la lettura dei libri del Sivonarola, ma non v' ha finora me-

moria che, no prima di Paolo IV", no, lui Pontefice, pensasse di

promuoverne una qualsiasi condanna per parte della Chiesa; anzi,

poco dopo quel divieto, fece dichiarare per mezzo del Polanco che

la Compagnia non condannava ne riprovava quelle opere; le proi-

biva soltaato, perche non voleva che i suoi avessero in mano libro

di autore controverso, quale a suo avviso era Girolamo, da alcuni

tenuto per santo, da altri per meritamente bruciato 4
.

1
Of. POLANCO Chron. Sac. le. in Monum. hist. Soc. le. Ill, 24 n. 37.

Tanto il te.sto della proibizione, come quellj delia diohiarazii-ne fu ripub-

biicato nel noatro Periolico (Qaid'irno 1155 del 6 a^osto 1898, p. 315).

Va anche notato che quest'ordine, pure ai tem^i del goveruo del Lai-
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Resta ora a vedere, se mai il Lainez mutasse attitudine in

tempo delle celebri congregazioni alia Minerva, ordinate da Paolo IV

per la revisione delle opere di fra Girolamo. Ai 13 di agosto 1558

il nuovo rettore Fulvio Androzio, succeduto da parecchi mesi al

de Coudret, scrive da Firenze al Generale in Roma, chiedendo se

fosse vero quello che in citta si diceva circa la parte da lui soste-

nuta nella viva controversia intorno alia dottrina del Savonarola *.

E ai 20 di agosto il segretario Polanco, per commissione del Lainez,.

gli rispondeva in questa forma :

. . . . Quanto a quel che Y. R. scrive che si ragiona costi di

nostro padre, la verita passa in questo modo
;
che benche havesse

poca volonta d' impacciarsi in simili cose, e stato impostoli da chi

puo comandarlo che insieme con altri religiosi vedessero 1'opere di

fra Geronimo Savonarola et dicessi il parer suo sopra di quelle ;
et

cosi costretto di tal comandamento lui le ha viste et notate alcune

cose, nong-ia opponendo o scrivendo contra di quelle, ma solo signando

alcuni luoghi dell'istesso fra Gironimo, per mostrare a chi si do-

veva acciocche si vedessi quel che pareva in Domino sopra di quelli;

portandosi pure assai dolcemente et senza rigorosita alcuna; onde

si puo giudicare di questo che ho detto quanta cagione habbia al-

trui di dir cosa alcuna contro di esso, non essendo cosa da lui ne

cercata, ne desiderata, anzi essendoli stata comandata in modo che

li convenne farlo per ogni modo, come ho detto 2
.

II documento, ci6 che puo dirsi anche dei precedent!, non pare

abbisogni di commento ne staremo a farglierlo noi. II Lainez non

oppose o scrisse contro le opere di fra Girolamo, ina solo per obbe-

dire al Papa not6 senza rigore alcuni luoghi che e ben facile im-

maginare quali poterono essere. Ecco a che si ridusse la guerra
sleaie da lui mossa all'austero Prate di San Marco. Certamente

nez (1556-1565) non fu dapertutto scrupolosarnente osservato. Ci sono ri-

masti sei preziosi catalogi, o meglio elenchi dei libri posseduii dai Collegi

di Lorefco, Porli, Firenze, Macerata, Perugia e Siena Tauno della morte del

Lainez (1565) quando furono compilati. Ora nel catalogo di Loreto, dove i

Gesuiti andarono il 1554, tra i Positivi et seholastici si legge: Savonarola^

Sermones de adventu Domini; tra i Siunmlstae: Confessionale Savonarolae;

tra gli autori Spiritui insermentes: Trionfo della Croce e novamente, Con-

fessionale del Savonarola (Rom. Fund. Coll. III. Coll. Lauret. n. 3).
1 Non possiamo riportare le testuali parole della lettera scritta dal-

FAndrozio, perche non ci fu conservata. La perdita del resto e ben

ossendone chiaramente noto il contenuto dalla risposta del Generale.
2

Epist. Gen. Ital 1557-59, f. 219.
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chi sia persuaso. come mostro di esserlo lo Spectator, che il Lainez

e con lui il Polanco seguissero abitualmente la massima si feeisti

nega, trovera nei document! da noi prodctti una nuova conferma

a provare 1' impudente mentire di quei signori, passato loro come

in seconda natura. Ma non tutti, ci giova credere, partedperanno

quest'intima persuasione del reverendo Professore. Altri p. es., osser-

vando 1' indole propria dei document], cbe sono lettere private scritte

da un superiore al subalterno e nelle quali poteva dire liberamente

d'avere oppugnato il Savonarola per buoni e santi motivi, se tale era

la verita e la sua persuasione, pur commettendogli di non divul-

gare la cosa in Firenze, non sapra negare loro quell'autorita e quel

peso che ben si meritano. Si potra forse ancora osservare che non

puo ammettersi cosi spudorata menzogna in un uomo stimato e
1

favorito da' Padri del Concilio di Trento, da cinque sommi pontefici,

dal Santo cardinal Borromeo e da tutto unrversalmente il sacro

collegio, da non pochi sovrani d'Europa, con i quali dove trattare,

e da un numero grande di vescovi e di ecclesiastici dell'uno e del-

Taltro clero, che ebbero frequenti occasioni di avvicinarlo e cono-

scerlo intimamente.

Aggiungeremo un'altra osservazione. Se il Lainez fosse stato

quel passionate e pubblico oppositore del Savonarola, che fu gia

dipinto, sarebbesi difficilmente trovato uomo sano di mente che, tut-

tavia avendo di lui piu che sufficiente cognizione, volesse racco-

mandargli di procedere neU'esame della dottrina di fra Girolamo

senza riguardi di sorta. Ora cosl appunto fece un bravo monaco

benedettino Don Teofilo della Rocca Imperiale, amico del Lainez.

Avendo inteso che il Generale dei gesuiti faceva parte della con-

gregazione deputata a rivedere i libri da proibirsi, voile aggiungere

ad una sua lettera autografa, quasi tutta sopra 1'importanza di pro-

scrivere le opere infette, il seguente poscritto:

Questo che soggiongo adesso lo scrivo di giorno ch'e di sug-

gerire puro a Y. R. che per quanto si pu6 estendere il suo sapere

et volere nel discernimento che si fa del grano dalla paglia et de

libri boni da cattivi non permetta che si habbia rispetto di persona
che per religiosa et dotta che fosse et d'autorita et havesse scritto

male se le perdonasse, che saria questo accettatione di persona et

danno del comone et dishonore di Dio. Per censura de multi, aggion-

tavi quella del Catherino et per quello ch'ho visto nel libretto che

detto Catherino li fa contra, le opere di fr. Geronimo di Ferrara

pareno in alcuni lochi scandalose purtroppo et prosuntuose com'era

Jui che non obediva manco al Papa, anci prohibendoli Sua Santita
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de quel tempo la predica, lui li sboccacciava incontra troppo dis-

shonestamente che ha possuto con tale exsempli (che sono in scritti

tenuti come reliquie da molti etiam professor! di dottrine et di san-

timonia) et possono al presente dar ansa a lutherani. Per questo

sorte, si fatti libri si deverla havere consideratione quale acdo
Y. E. lo possa havere megliore (si per sorte non fussi stato stu-

dioso di simil lettione) lega detto libretto del prefato Mons. Cathe-

rine che li dara luce delle tenebre. Bt perchd alcuni suoi fautori

etiam theologi dicono 1'allegationi et annotation! del Savonarola essere

falsamente allegate dal Catherine perchd nell'opere di fra Geronomo
stanno altramente si potria tale obiettione facilmente solvere con

veder li loci citati et trovandosi essere al tutto male o che hab-

biano specie di male provederse tanto in questi come in qualsivoglia

altri libri di simil farina. Et a tale impresa optimus adiutor tuus

Lippomanus R.mus al quale et a Y. R. si raccomanda di tutto cuore

il vostro nel Signore

Don THEOPHILO della Rocca Imperiale

Monaco di S. Severino di Napoli
della Congregations Casinense !

.

E qui facciam punto. D'ogni cosa si cava il bene, e il passo

tanto critico dello Spectator da noi sopra riferito produce anch'esso

un bene nel campo della storia. Esso offerisce nuova e degna ma-

teria a quel sodo e geniale libro del nostro confratello il P. Ber-

nardo Duhr, intitolato Favole sui Gesuiti, gia tanto sparso in Ger-

mania
;
ne uscira fuori una nuova pagina non meno di tante altre

istruttiva ed amena 2
.

1

Epist. Ital. 1557, IV.
'*

Quest'opera, pochis^imo tra noi conosciuta, sfca ora vedendo la terza

iic, notevolmente accresciuca, coi tipi dell' Herder. Si legga la ra.s-

segna che della prima edizione facemrao nel no^tro quad. 1057 del 7 Lu-

S'iio 1894, pp. 70-75.
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rezza e lodevole precisione storica.

Ma bench& il nobile Autore rivolga

11 suo scritto agli Inglesi, tuttavia la

lettura di esso molto proficua tornera

agli Italiani altresi, la cui fede alia

Chiesa Romana e devozione al Papato

sono oggi tanto insidiate dalle sette,

col pretesto dell'amor patrio e della

grandezza dell'Italia.

BARBIELL1NI-AMIDET M. se A. Ad Britannos. Rapporti storici del-

1'Inghil terra colla Chiesa Cattolica Romana da S. Oregorio Magno
ad Enrico VIII. Cittd di Castello, S. Lapi tip. editore, 1899, 8 di

pp. 125. Lire 2,00.

L'egregio signer Marehese Bar-

biellini ha volutoin due quadri rap-

presentare la stupenda opera della

conversione dell'Inghilterra al catto-

licismo, dovuta allo zelo apostolico

di S. Gregorio Magno; e quella dolo-

rosissima della sua perversione per
dato e fatto del peggior de' suoi Re,

quale fu di certo Enrico VIII. Tutto

vi e esposto in ristretto con chia-

BONACINA CARLO, sac. Storia universale della Chiesa Cattolica

dnrante il Pontificate di Leone XIII scritta in continuazione alia

storia della Chiesa Cattolica dell'ab. Rohrbacher e di mons. Pietro

Balan. Parte I. Torino-Roma, G. Marietti, 1899, 8 di pp. VIII-500.

L. 5,00. Rivolgersi alia libreria GKacinto Marietti, Torino, Roma.

Riserbandoci a parlare di que- dell'opera in tanti capi quanta sono

st'opera piu stesamente, quando sara

flnita, sal uti amo intanto con compia-
cenza la comparsa di questo primo

volume, nel quale abbiamo gia rico-

nosciuto cbe il Rohrbacher e il Balan

hanno trovato un successore degno
di loro: lo stesso spirito prettamente
cattolico romano : la stessa fran-

chezza nel mettere al nudo le ribal-

derie dei grandi e del piccoli: lo

atesso amore alia Chiesa e a1 suoi

difensori: lo stesso stile vivo, caldo,

robusto. Anche ci piace la divisiooe

le principal! nazioni, nelle quali la

Chiesa e il regnante Pontefice hanno

esercitato il divino loro ministero.

In questo primo volume e considerata

la Chiesa in Germania, in Russia, nel-

1'Austria Ungheria, nella Francia, nel

Belgio e nell'Olanda. Nell'altro, che

e gia sotto i torchi, 1'A. si propone
di riguardarla nella Gran Brettagna,

nella Svizzera, nella Spagna, nel-

TAmerica e nell'Oceania, nelTAsia e

nel Giappone, in Africa, e finalmente

in Italia e nel Vaticano. Noi aspet-

1 !%ota. I libri e gli opngcoli, annnnziati nella Bibliografia to nelle Riviate
della. Stampa) della Civilta Cattolica

,
non pad I'Amministrazione assnmere in nessona

maniera 1'incarieo di provvederli, salvo che i detti libri non sienu indicati come vendibili

preeso la stessa Amministrazione. 016 vale anehe per gli annnnzi fatti sulla Copertina. del

Iriodieo.

L'AMMINISTRAZIONE.
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tiamo questo volume con impazienza,

e siamo certi che in esso, o per mezzo

di un supplemento o in altro modo,

1'egreg-io Autore colmera le lacune

lasciate nel primo volume, nel quale

p. e. le cose di Francia sono condotte

soltanto flno alia morte del Conte di

Chambord, e all'Enciclica Nobilis-

sima, che porta la data dell'SFeb-

braio 1884.

BRICOLO FRANCESCO, sac. L'esiliata di Alessandro Devoille. Se-

conda ediz. Treviso, tip. Turazza, 1899, 16 di pp, 282. L. 1,90.

Giorgina Ronvay o 1'occhio d'una madre di A. Devoille. 2* edi-

zione. Treviso, tip. Turazza, 1899, 16 di pp. 196. Cent. 60.

I Dinamitardi. IV edizione. Treviso, tip. Turazza, 1899, 16 di

pp. 200. Cent. 70. Yendibili presso 1'Autore, Verona, Corso Vit-

torio Emanuele, 59.

Quest! tre racconti, che ora an-

nunziamo, non sono che un sag-g-io

dei moltissimi g-ia pubblicati dal

sac prof. Bricolo, quasi tutti tradu-

zioni o riduzioni dal francese. Dei

quali Pindole particolare consiste

nell'essere, oltre che ameni, educa-

tivi e tendenti a insinuare la pieta

e 1'aruore alia morale e alia religione.

A questo g-enere apparteng-ono no-

tantemeute i lavori del Raoul de

Navery, del Devoille, del Thomin, del

Lamothe, del Chandeneux
; percorsi

i quali, il lettore, oltre all'essersi

dilettato, si sente migliore. Che poi

siffatti racconti siano stati avida-

mente richiesti, lo prova il fatto che.

quantunque TAutore non abbia cer-

cato le stamburate dei g-iornali, pure
ne ha dovuto ripetere le edizioni due,

BROLI GIUSEPPE, aw. II ven. Alessandro Luzzago. Compendio
della vita. Brescia, tip. Ven. A. Luzzago, 1898, in 16. Cent. 35.

vivamente questo libretto, dal quale

apprenderaano quale esser debba la

virtu interna e insieme roperosita,

esterna del vero cristiano.

CATALOGUS domorum Societatis Jesu in Polonia una cum earum

praediis ac possessionibus ordine alphabetico compositus (1564-1899).

Cracoviae, ex typ. Ephemeridum Czas, 1899, 16 di pp. 80.

GENTENARIO (II sesto) di San Nicola da Tolentino. Periodico men-

sile religioso, artistico, storico. Prezzo dell'associazione per un

anno L. 2,00, per 1'Estero L. 2,50. Rivolgersi al Seminario di To-

tre, cinque ed anche sette volte nel

corso di pochi anni. Sono dunque

opportunissimi per le biblioteche po-

polari, e ci pare assai giusta la se-

g-uente osservazione che ha fatto la

Verona Fedele nell'annunzlare i Di-

namitardi. Noi crediamo che la

lettura di questi libri larg-amente

diffusi tra le classi operaie varrebbe

moltissiaoo a preservarle dalle ree

dottrine, con le quali si trascinano

aH'infelicita, piu assai che opuscoli

ragionanti del socialismo e dell'anar-

chia; perche il rag-ionamento affatica

nel leg-gere e poi difficilmente si

ritien^; laddove il racconto si scol-

pisce addentro neH'&nima e resta

tenace nella memoria . Vero 6 pero

che 6i vuole 1'uno e i'altro genere

di libri.

Utilissimo a tutti, e specialmente
ai giovani del laicato cattolico, & lo

studio della splendida figura del Luz-

zago; e percio raccomandiamo loro
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lentino. L'utile netto del Periodico e devoluto interamente al Comi-

tato Promotore per le feste centenarie di S. Nicola.

C1NQUANTENARIO degli Artigianelli. Torino, 18 giugno 1899, in 4.

-L. 1,00.

II Collegio degli Artigianelli di pia opera degli Artigianelli ricovera

Torino celebra in quest'anno 1899 il al presente circa 400 giovani distri-

suo 50anno di fondazicne ;
e questo buiti in quattro case: nel collegia degli

magnifico opuscolo di gran sesto, Artigianelli, nella colonia agricola,

narra e mette sotto gli occhi con nz\Yistituto di S. Giuseppe alia Vol-

belle illustrazioni, la storia d'un'opera vera, e nella casa famigha operai. Gli

di caritk e di civilta, quale solamente inizii di quest'opera son dovuti al

il cristianesimo cattolico pu6 pr.o- Sac. D. Giovanni Cocchi, il cui motto

durre. Sono belle pagine storiche. La era: Taciamo e facciamo.

DE BAETS MAURITIUS, phil. et S. Theol. doct. -- De ratione ao

natura peccati originalis : schema lectionurn et notulae ad usum.

auditoruin conscripts. Lovanii, excudebat J. B. Istas, 1899, 8 di

pp. 104.

E questa una dotta e piena trat- Lovanio, svolge con esame profondo

tazione teologica intorno al peccato e chiarezza ammirevole tutte le qoe-

originale, sebbene venga dal cb. au- stioni scolastiche, le quali si riferi-

tore annunziata col titolo modesto di scono al suo argomento; e precede

schema e di note per le lezioni, che sicuro nei punti piu difficili, attenen-

si danno ne'lla scuola. II De Baets, dosi fedelmente alia dottrina dell'an-

cbe e professore ordicario di teologia gelico dottore S. Tommaso.

dommatica nell'alma Universita di

DE FRANCISCIS P. PASQUALE dei Pii Operarii. A Sua Emi-

nenza il Card. Francesco Cassetta. Omaggio. In 8.

In occasione dell'essere stata con- onore della Madonna dell'Agnena, e

ferita la sacra porpora all'EmoCar- di quella detta di Gerusalemme, ti-

dinale Cassetta, il ch. P. Pasquale toll cari particolarmente all'Autore,

de Franciscis gli ha offerto in omag- perche ricordano la divozione del suo

gio questi tre panegirici: il primo luogo nativo alia Vergine, e da lui

de' quali celebra le lodi del Santo illustrati con pio fervore.

della dolcezza; gli altri due sono in

DE MANDATO PIO S. I. La Madonna e la sua devozione difesa

contro gli attacchi dei Protestanti. Roma, tip. di Propaganda 1899.

32 di pp. 80. Con copertina semplice L. 0,15; il cento L. 10.

Con copertina di lusso in cromolitografia ed oro L. 0,20 ;
il cento

L. 15.

II P. De Mandate continua vigo- pato e conta gia la 3a edizione : se-

rosamente la sua Apologia Catto- gno del gran favore cbe meritamente

lica Popolare . Questo e gia il set- incontra, e del pro che ne viene prin-

timo opuscolo, e non la cede a'pre- cipalmente agli alunni delle Scuole

cedenti in vivezza di stile, chiarezza Catechistiche, ai quali vien dato per
e solidita di dottrina, se pur non li premio.

avanza. Son pochi mesi che fu stam-
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DEPERIS P. S. Mauro e S. Eleuterio, vescovi martiri di Parenzo.

Scritti inediti di Mons. PAOLO DEPERIS con appendice dell'Avv. AMO-
ROSO (e 2 tavole). Parenzo, tip. Q-. Coana, 1898, 8 di pp. 132.

Corone 3.

Tra le carte lasciate dal compianto
Mons. Deperis, socio-direttore della

Societa ittriana di archeologia e sto-

ria patr/a, si trovarono queste due

inonografie su S. Mauro e S. Eleu-

terio, cbe la Societa ad onore del de-

funto ed a profitto degli studiosi pub-
blico nella propria raccoltadegli Atti

e Memorie (vol. XIV, fasc. 1 e 2).
II ch. Aw. Amoroso che ne euro 1'edi-

zione, dovelte pero compiere la mo-

nografia di S. Eleuterio, solamente

abbozzata dal Deperis, servendosi di

altro lavoro pariinerite inedito del-

TAutore. L'appendice poi, cbe e per

intero del sig. Amoroso, rivendica alia

Cbiesa di Parenzo alcuni santi mar-

tiri, cbe si trovano nella storia col-

legati con le memorie piu anticbe

intorno il vescovado parentino.

II Deperis, od il suo ch. Editore,

a proposito delle intricate question!

cbe riguardano il corpo ed il culto

di S. Mauro, avrebbe potuto tener

conto della nota importante, pub-
blicata negli Analecta Bollandiana

(torn. XIII, 1894, p. 54). Nel resto, pur
dissentendo su la forza di questo o

qiiell'argomento recato nelle presenti

memorie, non e possibile non ammi-

rare la studiosa diligenza onde sono

condotte e Tampiaerudizione dei due

scrittori ; cio cbe torna a lustro

non ordinario della Societa istriana,

di storia patria, e della venerabile

Chiesa di Parenzo.

DE REGNON TEL, S. I. Etudes de Theologie positive sur la Sainte

Trinite. Troisieme Serie. Theories grecques des processions divi-

nes. Paris, Y. .Retaux, 1898, due voll. in 8 di pp. YI-584; 592.

II ch. P. de Regnon morl im- torno allo Spirito Santo. In altri due

prowisamerite alia fine del 1893,

mentre stava dando 1'ultima mano a

questo suo dotto lavoro. Questo esce

dunque alia luce per cura di altri,

cbe molto saviamente giudicarono di

non apportarvi mod:ficazioni sostan-

ziali. Se pero rimangouo alcune im-

perfrzioni ed ancbe qualehe lacana,

lion e da fame carico alia memoria

dell'esimio Autore, il quale, vivendo,

aviebbe col suo alto ingegno tolte

probabilmente le une e riempite le

altre. Cosi tuttavia cnm'e, 1'opera ha

un'importanza non piccola, massime

pei professori di teologia, i qu li tro-

veranno racculte, ordmate e lumeg-

giate nel 1 di quest! due volumi

le dottrine della Chiesa greca intorno

al Padre ed al Figiio, e nel '2 le dot-

trine della stessa Chiesa greca in-

Voiumi, pubblicati personalmentedal
P. Regnon nel 1892, erano contenute

I'esposizione del domma della Tri-

nita ed il dottriiiale della Chiesa

latina riguardo ad esso. Noi rinun-

ziamo per6 a fare un'analisi qual-

siasi dei due presenti volumi, stan-

teche dovremmo seguire ad uno ad

uno i punti teologici qui passati in

rassegna, cbe sono molti, e per cia-

scheduno le copiose esposizioni dei

Padri e le controversie che vi si ri-

fe riscon o; i I che richiederebbe, per s&

solo, spazio di gran lunga maggiore
di quello di cui possiamo disporre.

Quanto non darebbero a dire anche

soltanto i due grandi Basilio ed Ata-

nasio, che scrissero, quasi per ogni

punto controverso un volume! Nel

resto questi Studii di teologia post-
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tiva del ch. P. Regnon non hanno

voluto essere un trattato teologico

propriamente detto snlla Trinita, ma
una specie di escursione nel campo
immense della tradizione greca circa

le tre divine Persone, sia pure con

corredo di erudizione ricchissimo e

con considerazioui dell'A. dotte, pro-

FERRfcTTI P. LODOV1CO, d. P. II Trionfo della Croce i di

Fra Girolamo Savonarola edito per la prima volta nei due testi ori-

ginal! latino e volgare. Siena, presso la Direzione della Biblioteca

d 1 Clero, 3899, 8 di pp. XLVI-442. - L. 4,00.

E quest a 1'opera principale del e la debolezza, se ne giova a con-

fonde, nuove talvolta. Ci par dunque
che basti 1'aver additata 1'Opera ai

maestri in diviaita, i quali, valen-

dosene opportunamente, sapranno da

se stessi, e meglio di nci, apprezzare
nelle singole parti il merito dell'A.,

a giusta norma di teologia.

celebre domenicano, e g ustamente

ilch. P. Ferretti 1 ha richiamata alia

luce, mandandovi innauzi un'ampia

introduzione. Essa e come una teo-

logia fonlameniale od una somma

apolo^etica del la religione cristiana,

simile a ci5 che fu pei tempi di

S. TV mmaao la Somma contra i Qen-

tili. Sice me il grande errore dei

tempi del Savonarola era 1'umane-

simo, che a poco a po^o divenne poi

il razionalismo e il naturalismo mo-

derno; cosl egli pree a confutarlo

stabilendo con solida argomentazione

i foudamenti pr ncipali d'ogni cre-

denza, cioe Tesi^tenzadi Dio e le sue

perfezioni e 1'immortal tit dell'anima.

Posto quindi il fatto storico della esi-

stenza e della crocifissioue di Cristo,

dimostra ch'egli fu adomtodalla nui-

glior parte del genere umano, che la

fede in lui produce una vita costu-

mata e perfetta, che la sua religione

conduce 1'uotho alia ff licita
;
e di qui

deduce la diviuitk di Genu Cristo e

della sua religione. Poi entra a di-

mostrare la credibilita dei principal!

misteri, e la ragionevolezza di quanto

appartiene ai sacramenti, al culto e

alia liturgia della chiesa cattolica.

Finalmente passa in rivista tutte le

fermare il suo assunto in favore della

cattolica fede. Ecco lo schema del-

I'opera, la qualestesa primamente in

latino, fu poi da lui stesso recata in

volgare per comodo degl'illetterati.

Incontro subito, e meritamente,
un grande favore, e le edizioni e le

traduzioni di essa si succedettero ra-

pidamente; cosl che il P. Ferretti

dice d'averne potuto consultare coi

proprii occhi trentadue edizioni, nes-

suna delle quali per5 avanza le due

prime sia per beilezza di forma, sia

per correttezza, fatta ragione del

tempo. Da queste dunque egli ha ca-

vato Ted zione present e per quel che

riguarda i due testi. II testo latino

e rimasto ictatto ma nell'italiano egli

saviamente ha emendate quelle scor-

rezioni del tempo, che oggi di quel-

Topera farebbero solo un lavoro di

curiosita bibliogratica non leggibile

che da pocbissimi. Finalmeute ha

raccolte e aggiunte in appendice al

libro le utilissime annotazioni fattevl

dal domei)ic.ino P. Corsi nella edi-

zione florentina del 1764. Delle quali

cure tutte saranno grati al ch. P. Fer-

retti quanti sono studiosi delle opere

del grande suo confratello di reli-

gione.

altre religion!, e mostratine gli errori

FISICHELLA S. F., prof. Chiesa e Stato nel Matrimonio. Studio
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critico di legislazione matrimoniale. Torino, E. Loescher, 1899,
16 di pp. YIII-33G. L. 4,00.

ciale ad allargare, oltre i limiti de-

gli effetti civili, la sua ingerenza
nella formazione della fatniglia cri-

stiana. II modo poi facile e diremmo

familiare, con che il Fisichella tratta

il suo argomento, rende il suo libro

utilissimo ad essere letto anche da

coloro, che provvisti di una suffi-

ciente coitura hanno bisogno di pre-

munirsi contro gli errori accumulate

dalla odierna miscredenza a danno

del contralto matrimoniale, elevato

da Cristo alia dignita di sacramento.

Lo studio critico del ch. sac. Fi-

sichella, professore nella Universita

di Messina, intorno alia legislazione

matrimoniale, mette in chiaro e con-

futa i falsi principii della scuola Ji-

beralesca, che pertinacemente muove

guerra al matrimonio cristiano. La
dottrina cattolica e dall'autore difesa

in tutta quanta la sua estensione; e

vien dimostrato con piena evidenza

essere del tutto vani i pretesti, coi

quali si vorrebbe dare a credere, che

lo Stato moderno sia mosso dal man-
tenimento dell'ordine e del bene so-

OALLERANI P. ALESSANDRO, d. C. d. O. Gesu Buono, ossia,

la confidenza in N. S. Gesu Cristo. Seconda edizione accresciuta.

Modena, tip. della Imm. Concezione, 1899, 16 di pp. 160.

L. 1,00.

Caro quel titolo GESU BUONO !

E caro altresi tutto il libro. Gesu vi

apparisce nelle different! sue vite,

terrena, celeste, sacramentale sem-

pre totus desideralilis, sempre in atto

d'ispirare la piu tenera confidenza.

Ma poiche molti cuori si sentono raf-

freddare verso di lui al pensiero del

suo finale giudizio, del piccol numero

degli eletti, della incertezza dello

stato di grazia, del mistero della pre-

destinazione, e d'altre simili verita;

percio alia luce di soda ma piana teo-

logia si dimostra che nulla da tutto

OARINO GIOVANNI, prof. Dialetto di Erodoto. Studio critico. To-

rino, libreria Salesiaua, 1899, in 16. Cent. 30.

GIORDANO P. FRANCESCO, 0. F. M. Vita popolare del Beato

Arcangelo da Calatafimi dei Minori. Alcamo, tip. Spica, 1899, 16

di pp. 196. L. 1,00.

ne custodisce le sacre ceneri. L'al-

tro 6 quello di additare al popolo

cristiano un protettore contro il ter-

cio puo dedursi a detrimento della

nostra cordiale confidenza in Gesu

Cristo. Cosi che da tutto il libro spira

un'aura^di pace che rirvnima, e il cuore

sentendosi al largo s'invoglia di cor-

rere alacremente le vie del Signore.

Conforme alPindole del libro 6 la ve-

ste leggiadra in cui 1'ha messo il so-

lerte editore, rendendolo acconcio

anche a fame regalo altrui, e cosi

preparare i fedeli a prestare al divin

Redentore, pel nuovo secolo, fra gli

altri omaggi, quello d'una confidenza

tutta filiale.

Due nobilissimi fini si e propo-

sto FAutore. II primo e quello di dif-

fondere tra i fedeli la divozione ad

un glorioso Servo di Dio, e special-

mente promuoverla in Calatafimi che

gli diede i natali, e in Alcamo che

ribile flagello della Filossera e d'al-

tri insetti che minacciano le nostre

viti, avendo il Signore glorificato it
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suo Servo con un bel miracolo ope-

rate (second 3 la tradizione) su sar-

inenti secchi, che al contatto della

sua sacra spoglia rinverdirono ador-

nandosi di freschi pampani.

KAULEN FRANZ, dr. Einleitung in die heilige Schrift Alten und

Neuen Testaments. Vierte, verbesserte Auflage. Freiburg i. B.,

Herder, 1899, Parte 2
a
e 3a in 8 di pp. VI-264; VI-272. -

M. 6,50.

E compiuta cosl la quarta edi-

zione della dotta e assai reputata

Introduzione alia 8. Scrittura del

Dr. Kaulen. Dell'Autore e dell'eccel-

lente spirito che anima 1'opera sua

gia dicemmo, allorche ne apparve il

primo volume, (quad. 1149 del 7 mag-

gio 1898, p. 340). Qui abbiamo le due

parti speciali che rimanevano, Tuna

per 1'Antico Testamento, Paltra pel

Nuovo. Ordinatissimo e il metodo,

chiara I'esposizione, oette, precise,

vibrate le risposte alle difficolta an-

<jhe piu recenti, ampia 1'erudizione.

Ci piace prendere nota del giudizio

sommario, onde 11 ch. Autore con-

chiude 1'accurato esame delle diffi-

colta che i neoterici oppongono alia

aentenza ortodossa intorno il Pen-

tateuco. La piu sicura dimostra-

zione della falsita delle ragioni re-

cate contro 1'autenticita del Penta-

teuco trovasi nel loro soggettivismo.

Nessuna di tutte le innumerevoli

teorie intorno 1'origine e la compo-
sizione del Pentateuco, le quali sono

destinate a scuotere la credenza che

ne sia autore Mose, ha tanta forza

convincente daessere stata accettata

universalmente nella sna cerchia. Ad

ogni mente senza preconcetto deve

eziandio parere cosa arbitraria quel-

1'acume critico, che afferma di poter

tuttaviaespungere da un testo, scritto

quattromila e cinquecento anni fa, va-

rie parti piu o meno integranti. Sem-

bra pure in questo caso moralmente

impossible, che un popolo, il quale

fU, in si stretto contatto coi popoli

meglio inciviliti, rimanessesenza let-

teratura per un intero millennio...

Che se si prende qual criterio la fede

del cristiano, tutte queste teorie sono

dirette al fine, di togliere per con-

fessione del loro autori il divino ope-

ratore dalla storia d 1

Israello; di fare

non solo a meno della divina iapira-

zione de' sacri scrittori, ma di strap-

pare la fede nella medesima; per ul-

timo di ascrivere volontarie finzioni

agli autori delPAntico Testamento

(P. 21)-

II Prof. Kaulen e generalmente

rigoroso conservatore, anche nelle

sentenze o dubbie o che senza alcun

pericolo della fede possono lecitamen-

te abbracciarsi. Per contrario v'ha an-

che tra i cattolici, una scuola recente

che troppo, troppo, fa all'amore con gli

scritti de' razionalisti. Ne consigliano

la lettura, anzi rimproverano coloro

che non se ne mostrano a sufficienza

eruditi. Pare che in que' libri si trovi

secondo loro la quint'essenza degli

studii biblici e che da parte catto-

lica nulla si faccia o dica che torni

loro di soddisfazione. Essi poi rasen-

tano il precipizio. II Kaulen dice be-

nissimo che prima di accingersi a

studiare i libri degli avversarii, con-

vien conoscere e possedere a fondo

la dottrina cattolica e gli argomenti
invitti che essa ci mette in mano

per difendere quanto e strettamente

legato al domma. Ora nel leggere certi

scritti de' neoterici summenzionati

par bene che con Tammirazione per i

razionalisti spesso non vada in loro di
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pari passo una plena conoscenza della bravi e docili discepoli, non di Tizic

dottrina cattolica, specie sull'isp ra- o di Cato, ma della Chiesa nostra Ma-

zione divina de' sacri testi. Prima di dre.

far da maestri, converrebbe puressere

LANZONI FRANCESCO, Rettore del Seminario e Canonico della Cat-

tedrale di Faenza. San Pier Damiano e Faenza. Meraorie e

note critiche. Faenza, Montanari, 1898, 1G di pp. IX- 198. -

L. 2,00.

II bel libretto fu scritto in oc-

casione della quiuta traslaziotie delle

ossa del Santo, pr eser collocate

nellanuova ed art)8tioacap (
>ella della

Catted rale faentinn, fatta ornare a

questo fine con ri-'chezza di marmi

e di pitture. II ch. Autore, col suo

stile consueto, dolce, chiaro, elegante,

traccia rapid meute la vita di S. Pier

Damiano, mettendo specialmente in

rilievo la parte die si rifensce a

Faenza ne' tempi cite il Damiani di-

moro o nella cittk Rtes*a, o nell'eremo

di Gamujzno e nel mouastero di Ace-

reto, pertinent! al territorio faentino.

dalla legazione di Ravenna, mori il

22 febbraio nel monastero de' Be-

nedettini neri di S. Maria fon'fpor-

tam e quivi fu sepolto. II ch. Autore

narra qnindi le varie vicende del suo

sepolcrj e le tras'azioni delle sue-

ossa venerate, prima nel 17<*0 in una

chiesa entro le nmra, poi nel 1826

nella Cattedrale, fiiialmente nella

nuova cnppeila qijvi costruita in suo

onore. II testo del libro corre lim-

pido seuza injrombrodi qnestioni cri-

tiche; qweste sono invece riservate

alle note, sempre copiose ed erudite,,

e tali da soddisfare alle g-iuste esi-

geuze dei dotti.Nel 1072, tornando il Santo a Faenza

LOS10 LU1GI, prof. Pel cinquantenario delle dieci giornate di

Brescia. Brescia, tip. lit. Fr. Apollonio, 1899, li>0 di pp. 47.

E nn elegante e forbito libretto, delle Cinque giornate fu illustrata

composto dal ch. Profe*. Losio a fine

d' istruire i giovanetti de'casi celfbri

occorsi nel 18-18 in Brescia, quando

questa citta, fumosa nella storia delle

lotte italiane contro lo straniero, in-

sorse contro a' tedeschi. II grande
avvenimento conosciuto col noine

delle Dieci piornat^., come col nome

Milano in qnel grande anno della ten-

tata indipendenza, di cui si 6 festeg-

giato il centenario neorli 8>'orsi mesi.

Sono descritti i luoghi e le persone

della citta, esposte le g^ste, le stragi

e le vendette con istile spmpl ce e

chiaro, come si conviene in un libretto

destinato a giovanetti.

MAZZAT1NT1 G. Gli archivi della Storia d' Italia. \
r
olnme I. Eocca,

S. Castiano, Edit. Licinio Cappelli, 1899, 8 di pp. 424. L. 10.

Alle tante benemerenze, che 1'il- alcuna cosa simile a cio che i!

lustre Prof. Mazzatinti si e acqui-

stato fra gli studiosi con la parte

larghissima da lui presa nella pub-
blicazione dei cataloghi di varie

biblioteche d' Italia, ora aggiunge
un'altra con la presente intrapresa.

Parecchi dotti avevano manifestato

il desiderio che per I
1
Italia si facesse

Langlois e lo Stein avevano fatto per
la Francia, pubblicando Les Archives

de rhistoire de France (Pans, P. card,

1893). II ch. Autore si credette (e

giustamente) capace di accingersi

all'opera, difiicile assai, poste le con-

dizioni di un gran numero de' no-

stri archivii di ogni sorta, comunali
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parrocchiali, capitolari, notarili, di

congregazioni di carita, di famiglie

anche private. Di tutti vuol dare tutto

che contengono in relazione alia sto-

ria d' Italia di ogni tempo, fino al

tnoderno risorgimento. Spesso gli e

necessariodi correggere gl'inventarii

mal fatti o di compilarli addirittura

dove non esistono, che e il caso

piu frequente. Di piu di ogni archt-

vio da un cenno storico e raccoglie

le opportune indicazioni bibliograft-

che, che lo riguardano, specie quelle

ehe si riferiscoao a document! gia

pubblicati.

Seguire Pordine alfabetico de' Co-

muni d' Italia sarebbe stata cosa im-

possibile pel momento, salvo il ri-

tardare di molto tempo le notizie gia

raccolte. Quindi l'A. si contenta di

nnire insieme gli archivii di uno stesso

iuogo e di dare al rimanente quel-

Pordine che la comodita. suggerisce.

indici general! in fine d'ogni volume,

fusi poi insieme in un solo al ter-

mine dell'opera. In questo primo vo-

lume sono d"scritti gli archivii di

settanta Comuni, ed in ognf pagina
abbiamo riscontrata la tanto cono-

sciuta accuratezza del Mazzatinti.

Come appendice al volume e col ti-

tolo di Miscellanea sono pubblicati

due prpgevoli document!: Il Regesto

del libro Bicia di S. Mercuriale di

Forll (81)3-121)6) con bella tavola in

fototipia, ed i Gesfa Eugubinorum
ab aedificatione civitatis ad annum
MCCC Greffolini Valeriani, tratti'da

un codice dell'Archivio di Gubbio.

L' indice de' nomi e de' luoghi chiude

il volume.

Siamo siciiri che i dotti. che si

veggono offvrto s\ largo sussidio ai

loro studii, non niancherauuo di dare

il loro appoprgio al solerte editore

ed aH'illustre compilatore.

"Ma al difetto dovranno supplire gli

OLSCHKI L. S. La Bibliofilia. Raccolta di scritti snll'arte antica

in libri, stampe, manoscritti, autografi e legature. Vol I, aprile 1890,

Disp. l. a Firenze, Leo S. Olschki, 8 gr. di pp. 24. Prezzo di

associazione L. 20; per 1'Estero, Fr. 22.

Bellissimc servigio rende all'arte sori, molti ancora inpsplorati, non
italiana il ch. ed erudito editore Leo

S. Olschki. Egli vuole che la sua Ri-

vista periodica si proponga di far

conoscere e stimare viemeglio i tesori

artistici e bibliografici che si con-

servano nelle nostre raccolte, po-
nendo inoltre alia luce i pregi di

antichi cimelii, spronando alia loro

ricerca e alia lor giusta estimazione.

Gli stranieri ci hanno gia preceduto
in simili pubblicazioni; ma se ben si

guardi, il piu ed il meglio delle loro

rassegne ha per oggetto appunto
Tarte italiana. Era dunque giusto e

doveroso che 1'Itulia non rimanesse

addietro, e possedendo essa tanti te-

lasciasse ad altri la cnra di stii'Iiarli

ed illustrarli. Ottimo e il sa-jgio che

ci e proposto in questa prima di-

spensa. Essa contiene, oltre le ras-

segne bibliografichc e le notizie, due

pregevolissimi studii: Lozzi, (esare

Vercellio e i suoi disegni e intagli

per Ubri di costumi e tuerletti, con

undici illustrazioni; OI.SCIIKI, Un vo-

lume con pastille autogtafe ed ine-

dite dell'umanista Seba&tiano Seri-

cof con due tavole.

Al nuovo periodico, f-plendida-

mente stampato e ^ic^o di preziose

incision! auguriamo la piu larga sim-

patia de' bibliografi d'ltalia e di fuori

PASQUALI P. LUIG1 dei CC. RB. della Madre di Dio. S. Maria
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in Portico in Campitelli. Memorie insigni illustrate e corredate di

nuovi documenti, nel fausto avvenimento della seconda coronazione^

2a edizione. Roma, tip. Befani, 1899, 16 di pp. 320.

Nella chiesa di S. Maria in Por-

tico in Campitelli in Roma da circa

tre secoli si custodisce un'Immagine
della B. Vergine, la quale prima tro-

vavasi nella chiesa di S. Galla della

stessa citta. Questa Immagine, ve-

nerata in modo speciale dal popolo

romano per lo spazio di quattordici

secoli e illustre per la moltitudine

dei prodigi, era stata gia dal Capitolo

Vaticano, nel 1650, decorata d'aurea

corona, la quale pero le fu rapita un

secolo fa dai predoni della rivoluzione

francese. Ma il Revmo P. Pasquali,

Procurator Generate della Congrega-
zione della Madre di Dio, col noto suo

zelo tanto ha saputo adoperarsi, che

haottenuto una seconda coronazione,

la quale fu fatta il 16 luglio di que-

st'anno, in mezzo a solenni straordi-

narie feste, cui prese parte, per dir

cos\, tuttaRoma. In questa occasions

il sullodato Padre ha pubblicato in-

torno alia miracolosa Immagine que-

ste Memorie, riguardanti la venera-

zione in cui fu sempre non solo in

Roma, ma anche in altre parti d'ltalia,

e financo nelle estere nazioni. Ab-
biamo letto con particolare interesse

i capitoli riguardanti Vienna, Ko-

blenz, la Francia e 1'Inghilterra. In

conclusione, questo e un libro nato

fatto per accrescere grandemente la

divozione alia Vergine, e il pio e dotto

Autore pud star sicuro che 6 stata

pienamente esaudita la preghiera con

cui lo chiude : Non dimittam te donee

benedixeris miki.

PASSERINI G. L. La Divina Cominedia di Dante Alighieri nova-

mente annotata. Vol. 3. Firenxe, tip. Sansoni, 1898, in 16. -

L. 1,80.

la chiarezza del testo. E, ch'6 piu, ha

ivi mostrato si fine giudizio in gene-
rale nella scelta, che si puo dire an-

che in questo caso che Le choix esf

invention. Mentre glie ne facciamo

le nostre piu vive congratulaz'oni, ci

permetta 1'egregio Conte esporgli un.

desiderio, che nella prussima ristampa

si tenga conto dei nuovi studi cri-

tici, che si fecero su certi fatti sto-

rici travisati e su certi Papi, specie

su Bonifacio VIII, Clemente V ed altri,

ingiustamente dal Poeta bistrattati.

E stia pur certo che la sua novella

edizione allora se ne vantaggera due

tanti piu.

Non per6 si parco, che ne patisca

PATANE FRANCESCO, prefetto degli studi nel Seminario di Acireale.

Gli studi progressivi del Clero. Acireale, tip. Donzuso, 1899,
16 di pp. 48.

Un libretto, piccolo di mole ma che annunziamo. La somma e questa :

grave di profondi pensieri, e questo G-li studii del clero devono corrispon-

Sono tre elegantissimi volumetti,

in cui viene annotata la D. Comme-
dia di guisa, che al lettore non reca

piu 1'usato incomodo d'innalzare o

d'abbassare di continue il capo, come
fa la gallinetta quando beve, per attin-

gere a pie di pagina le note esposi-

tive. Poich^ 1'A. ebbe la felice idea

di collocarle nella pagina di fronte

a quell a del testo. Quanto poi a queste
note Tillustre Direttore del Giornale

Dantesco ha voluto esser parco, per

seguire il precetto di lacopone da

Todi, il quale dice:

Dov'e piana la lettera

Non fare oscura ehiosa.
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dere ai bisogni della nostra eta. Vor-

remmo che le idee contenute nel libro

fossero predicate dai tetti, impre-

gnassero 1'aria e penetrassero nelle

nostre scuole e ne' nostri Seminarii.

Abbiamo nemici present! e vivi; non

andiamo a combattere i raorti : i ne-

mici corrono le piazze e le strade ;

non ci chiudiamo in casa, noti solo

a noi steesi, intenti solo a com-

batterci forse a vicenda. Facciamo

che la scuola sia per la vita che si

agita nel mondo; facciamo che la luce

sua esca di fuori ad illuminare la

gente. Son questi brevi accenni,

da cui 1'accorto lettore giudichera

Timportanza dell'opuscolo menzio-

nato.

PESCH CHRISTIAN (7S, S. I. Praelectiones dogmaticae. Tomus IX.

Tractatus dogmatic!. (De virtutibus moralibus. De peccato. De

Novissimis). Friburgi B., Herder, 1899, 8 di pp. X-364. Fr. 6,75.

senza oscurita, e in ispecie scritto

in modo da accoppiare mirabilmente

la speculazione degli antichi colle

nozioni positive de' moderni, tron-

cando il troppo sottilizzare ambizioso

e vacuo nelle cose meramente opi-

nabili.

Con questo IX volume si compie

tutto il corso teologico del P. Pesch ;

corso, come gia dicemmo, parlando

degli altri volumi, scritto con ordine

e chiarezza somma (anche avuto ri-

guardo all' ordine tipografico) con

brevita senza lacune, con profondita

Praelectiones dogmaticae. Tomus II. De Deo Uno secundum natu-

ram, De Deo Trino secundum Personas. Editio altera. Friburgi Bri-

sgoviae, Herder, 1899, 8 di pp. XIY 380. Fr. 8,75.

POLETTI P. EUGffiNINO 0. S. d. M. Bionda Foschi. Racconto

storico-medioevale. Firenze, tip. S. Giuseppe, 1899, 16 di pp. 198.

- L. 1,00.

Kacconto innocente. istruttivo, interessante.

PORTMANN A. prof, der Theologie in Luzern und LUNZ X. Direktor

des Lehrerseminars in Flitzkirch. Katechismus des hi. Thomas von

Aquin. Luzern, Druck von Raber, 1899, 16 di pp. XVI 460. -

Fr. 4,40.

Le opere de' grandi scrittori non

devono essere solo per i cultori della

scienza, ma anche pel popolo. E
S. Tommaso d'Aquino non ha scritto

solamente pei maestri di teologia, ma
altresi per i catechisti, per i predi-

catori e per i maestri di religione,

come lo provano parecchi opuscoli

di lui : p. es. quello sul simbolo degli

apostoli, quello sui died comanda-

menti, quello suWorazione domeni-

cale, eccetera. Ora i due scrittori in-

dicati nel titolo qui sopra, misero in

pratica la bell'idea di fare UDasin-

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1179.

tesi di tutti questi scritti popolari del

Santo e formarne un ampio cate-

chismo; catechismo, naturalmente,

degno del gran Dottore, sia per 1'esat-

tezza teologica, sia per la chiarezza

delle prove sempre popolari e attinte

dagli usi della vita.

Al catechismo di San Toinmaso

seguono cinque altri catechismi ap-

partenenti al secolo XUI e XIV. Tal

che, oltre 1'importanza ehe questo
libro ha in se quanto alia materia,

esso e anche importante storicamente.

23 29 luglio 1899.
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R. M. prof. Esposizione della Dottrina Cristiana. Torino, tipografia

S, Giuseppe, 1898-99, due voll. in 8 di pp. XX-516; XII 556.

Prezzo dei tre volumi, componenti 1'intiera opera, L. 11^0.
L'opera e divisa in tre volumi,

che abbracciano il Dogma, la Morale

e i Sacramcnti; e tutti e tre insieme

ofFrono unaesposizione compita della

Dottrina Cristiana, e puo dirsi anzi

un trattato di teologia popolare. La

dottrina ne e s :cura ed esatta: la

forma piana, facile, chiara; ed ogni

lezione si chiude con un compendio

e una tavola sinottica, in cui con

una occhiata si vede tutta la materia

trattata. Per questi pregi Popera fu

prima raccomandata da alcuni Ve-

scovi francesi, ed ora dall'Arcive-

scovo di Torino, chp ne loda fra le

altre cose 1'esattezza della dottrina,

la chiarezza della esposizione, e la

felicitk della disposizione .

R1CKESTBACH ENRICO, 0. S. B. Rettore del pontificio collegio greco

in Roma. Le lodi di S. Anna con cenni storici sul culto della

Santa in Italia. Roma, Scuola tipografica Salesiana, 1899, 16 di

pp. 267.

Non si creda questo ne sola-

mente ne principalmente un libro

ascetico. Non manca il pascolo alia

pieta dei divoti nelle Pie rifles-

sioni e aspirazioni (con che chiudesi

il libro) per una novena, o per i nove

martedi, in onore di S Anna : ma
jl merito principale dell'operetta e

di storia agiografica. E divisa in tre

parti; lodi speciali della Santa: lodi

generali : suo culto in Italia. Nelle

prime due parti ci offre cose in gran

parte nuove, cio6 scomsciute, e ca-

vate quasi tutte dai Padri greci e

dalla liturgia orientale : come p. e. il

piu antico panegirico su S. Anna di

S. Pietro Vescovo d'Argo; brani del

R1CORDO STORICO del IV centenario dalla fondazione della chiesa

di S. Maria degli Angioli in Lugano, Lugano, tip. vescovile Grassi,

1899, in 16.

Oltre le notizie storiche vi si tro- simi affreschi di Bernardino Luini

vano riprodotti in fototipia i bellis- che adornano quel sacro tempio.

RIDO SEBASTIANO, sac. prof. Nuovissima gramraatica latina gra-
cluale e comparata. Palermo, tip. Pontificia, 1898, 16 di pp. 104.
- L. 1,00. Rivolgersi all' Uffi'iio delle Letture Domenicali, via

S. Agata della Guilla n. 5, Palermo.

SANNA SOLARO GIAMMARIA d. C. d. G. Omaggio al divrin Cuore

chiesto da Gesu Cristo medesimo per mezzo della B. Margherita

discorso di Cosma Vestitore su i

SS. Gioacchino ed Anna; brani scelti

daH'uflSziatura greca; il cantico fe-

stivo su S. Anna di Teofane; saggi

d'innologia greoa tradotti in versi

italiani. La terza parte tratta del

culto della Santa a Roma, a Napoli,

in Sicilia, a Monte Cassino, a Bolo-

gna, e altrove. Di qui ognun vede

1'importanza del libro. Eppure esso

non e che un manipolo di spighe
raccolte dail' ubertoso campo del-

1'opera grande, che il ch. Autore sta

per pubblicare in tedesco, frntto dei

suoi lueghi studii sul culto di San-

t'Anna. Eos ungue leonem.
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,M.
a
Alacoque con promessa di trionfo per la Chiesa. Torino, tipo-

grafia Celanza, 1899, 4 a due col. di pp. 28.

Dopo avere dimoatrato cbe la di- mente B' incitano i fedeli ad un omag-

vozione al S. Cuore 6 una divoz one gio anche piu pieno, affinche Gesii

sociale, si passa a spiegare in che Cristo ripigli ad esercitare i suoi di-

consista 1'omaggio che deve renders! ritti sovrani sulle nazioni, a pro di

ad esso, si sciolo-ono alcune obiezioni, esse e della Chiesa Questo opuscolo

si recano le diverse formole d'omag sara letto con viva premura da tutti

gio usate in diversi luoghi, e viva- i divoti del S Cuore.

SICHIROLLO D. GIACOMO, prof. Studi sulla Divina Commedia.

I/ Italia donna di province*. Dante e il Determinismo. L'ossadi

re Manfredi. Rovigo, tip. Vianello, 1898, 4 di pp. 76.

In questo caro librino il valo- libero arbitrio Nella magistrate spie-

roso A. con poderosa logica e con gazione di que' tre versi 1'A. si ma-

leggi'Hdr-a di stile discute tre passi nifesta non mono critico acuto, che

della divina Commedia. Nel 1 (Purg. profondo filosofo tomista

VI. 78), dimostra che la frase dan- Nel IIP passo (Purg. III. 124-132),

tesca donna di provincie appli- ne chiarisce coi iocumenti alia mano,
cata alTItalia, e toltadal celebre giu- essere finzione poetica e non verita

reconsulto Accorso di Bologna, il storica, che le ossa del re Manfredi

quale chiama appunto 1'Italia do- sieoo state dal Pastore di Cosenza,
mina provtnctarum per avere essa per ordine di Clemente IV, dissotter-

tenuta la sede deirimpero, la cuimae- rate, trasrnutate lungo il Verde e la-

sta le dava morale dominio sopra sciate la insepulte. Nello stupendo

ogn'altra provincia. episodiodantesco(conchiudeegli sag-
Nel 11 (Par. -IV. 1-3) confuta giamente) si deve separare Tinven-

trionfalmente lo Zanchi, il D'Ovidio, zione dai fatti, e ci6 per amore della

il Morando, il Ferri ed altri, i quali poesia e della storia insieme La sto-

per questo passo affibbiano a Dante ria lumeggi 1'arte co' fatti, col genio
la teoria del Determimsmo, quasi il 1'arte la storia : ma che la storia non
Poetasi fosse dimenticato o per allu- si attinga mai dalla poesia. come da
cinazione o per distrazione di quanto fonte autorevole. (Pag. 76 j. Bravo!...

aveva altrove insegnato riguardo al

SVANPA DOMEXIGO, card. Omaggi diversi offertigli in occasione

del venticinqaesimo anniversario della sua sacra ordinazione Sa-
. cerdotale. Bologna e Faenza, 1899, Opuscoli in 8.

THOMAS JACQUES. Melanges d' histoire et de litterature religieuse
recueillis et puhlies par 1'Institut cath. de Toulouse. Paris, V. L-
ooffre, 1899, 16 di pp. XXXI1-350.
Sono qui raccolti i principali la- cetera: lavori nei quali apparisce lo

vori dell'gregio professore di sacra spirito indagatore e sincero dell'Au-

Scrittura, cioe gli studi sulla Chiesa tore, e il suo acume critico, ma ri-

tj i giudaizzanti, sui Profeti in ge- spettoso della Tralizione; ne noi ci

nerale, sulle lampiii-aziorji di Gere- arresteremo su qualche punto secon-

mia, sopra Isaia, sopra N:t;ive, sulla dario nel quale dissontiamo da lui.

Vulgata e il Concilio di Trento, ec-
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TORNELLI TITO. Ore liete. Bozzetti illustrate. Genwa,, Jfassi-

como, 1899, 16 di pp. 168. - Cent. 70.

Sono quattro raccontini, che fanno passare alcune ore lietamente e one-

atamente.

TORRETTA MARIA. Rosa. Romanzo illustrato. Genova, tip. Fassi-

como e Scotti, 1899, 16 di pp. 184. Cent. 70.

Racconto commovente, noa solo inaocuo, ma ediflcante.

YAN DER AA J. S. I. lie de Ceylan. Croquis, Moeurs et Cou-

tumes. Lettres d'un Missionnaire. Louvain, F. GKele impr.-editeur ,

1899, 8 di pp. XYI-272. Fr. 2,50. Vendibile a Roma, libr.

Desclee
; Parigi, Briguet rue de Rennes 83

; Bruxelles, Schepens ,

rue Treuremberg 8; Tours, Cattier ecc.

E noto che Papa Leone XIII ha la questo libro c'e pascolo per tutti

fondato a Kancdy un seminario gene- gli appetiti. Ce n'e per chi ama la

rale per le chiese indu, e affidatone storia, per chi preferisce gli aned-

la cura ai Padri d. C. d. G. Rettore doti, per chi si place di descrizioni,

di esso e il P. Van der Aa, cio6 1'au- per chi si diletta di prospettive o

tore di questo libro, nel quale narra altre vedute bene espresso coi re

dell' isola di Ceylan quello che ha centi mezzi dell'arte, ce n'e per tutti;

appreso dai libri del luogo, e quel ma specialmente poi per chi ama cor-

che ha veduto cogli occhi proprii. roborare e consolare lo spirito coa

Secondo le leggende oriental!, questo begli esempii di zelo e di pieta. Per

e proprio il paese delle maraviglie, le quali cose il libro ha incontrato

e PA. ce le schiera dinanzi senza molto favore, e la prima edizione e

esagerazioni, senza suasiego magi- quasi esaurita. Sappiamo che la se-

strale, ma con un fare vivo, svelto, conda comparira in queato mese d*A-

colorito che e proprio una delizia. gosto.

VENERABILE ALESSANDRO LUZZAGO. Periodico mensile illu-

strato storico pubblicato per cura del Comitato per la causa di Bea-

tificazione. Brescia, tip. vesc. Alessandro Luzzago, 1899, in 8.

Prezzo dell'associazione Lire tre all'anno.

YIDONI P. Un serto di fiori della mia primavera. Poesie liriche in

varii metri. Genova, tip. Bonanni, 1899, in 8.

Poesia e musica sono sorelle : ma che corre limpida, snella, iiaturalis-

qui poi nel bravo Vidoni si tengono sima, avvegnache talvolta un po'tra-

strette leggiadramente permano,per- scurata. Non sappiamo se egli in mu-

che egli e tutto insieme maestro di sica sia wagneriano ;
in poesia certa-

banda e poeta. La sua poesia e piu mentenon^ tedesco, ma prettamente

aentita che studiata, e vogliam dire italiano.



GRONACA CONTEMPORANEA

Roma, 7-27 luglio 1899.

I.

COSE ROMANE

1. Chiusura del Concilio dell'America latina in Roma. 2. Ricevimento del

Vescovi del Concilfo al Vaticano. 3 II Prefetto del la biblioteca vaticana

riceve il dottorato ad Oxford, descrlzione della cerimonia e onoranze in-

gles* al Papa. 4. Morte del Card. Mertel. 5. Seconda incoronazione del-

rimmag-ine di S. Maria in Portico nella chiesa di Campitelli. 6. II nuovo

ospedale di Anag-ni e munificenza di Leone XIII. 7. II terremoto di

Roma e del Lazio il 19 luglio. 8. II P. Gio. Maria Duboe, Generale

dei Missionarii di Lourdes.

1. II Concilio plenario dell'America latina in Roma s'e chiuso so-

lennemente il 9 di luglio nel pomeriggio. Esso & proceduto molto

tranquillamente, come gia dtcemmo
;

la presidenza era tenuta a vi-

xjenda dagli Arcivescovi, quali Delegati del Papa, e ad ogni sessione

pubblica interveniva, qual Presidente onorario, un Cardinale di Santa

Chtesa. II giorno della chiusura, verso le 6 pomeridiane, giunse al

Collegio Pio Latino Americano reminentissimo Card. Di Pietro, Pre-

fetto della Congregazione del Concilio e, poco dopo, il novello Cardi-

nale Vives y Tuto (che era gia stato consultore d'esso Concilio) i quali

furono ricevuti dagli Arcivescovi e Yescovi neH'aula conciliare, assi-

stendo gli alunni del Gollegio e parecchi invitati nelle navate late-

rali. Pubblicatosi quindi il decreto che si apponesse la firma ai de-

creti, si procedette alia sottoscrizione di essi, che si fece da tutti i

Padri del Concilio
;

i quali a mano a mano andavano alPaltare, sovra

cui, a destra, eranp i decreti da sottoscrivere. Quando venne la volta

di Mons. Jara, Vescovo di Ancud (che era ancor malato per un gra-

vissimo morbo), il Presidente Mons. Tovar, Arc. di Lima, disse esser

desiderio di cletto Yescovo di firmare anche lui i decreti
; per lo che,,

propose che i due segretarii, aocompagnati dal Maestro delle Cerimo-

nie e da due notari, si recassero dalP infermo per la firma. Pertanto

i suddetti uscirono dall'aula, ritornando poco dopo, con la firma di
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Mons. Jara, che fu soddisfattissimo di aver potuto compiere quell' atto *..

Terminata 1'apposizione delle firine, uno del Promotori domando che

si ponesse termine al Concilio. II Presidente rispose che cosi fosse-

fatto, ove piacesse ai Padri. Allora il segretario, dalla tribuna, do-

mando ai Prelati se cosi giudicassero, e si mosae per andare a rice-

vere dai singoli Padri il placet. Fatto ci6, si diresse al Presidente r

dieendogli che tutti i RRmi Padri avevano annuito, e quindi fu pub-
blicato il relative decreto di chiusura. I Promotori col notaio, si di-

ressero poscia dal Presidente, ed il primo Promotore insto pel rogito

degli atti. DLsceso dal trono il Oardinale, e recatosi dinanzi all'altare r

intuono il Te Deum, che fu eseguito in canto fermo dagli alunni del

Collegio Germanico Ungarico, con molta perfezione. Cominciarono al-

lora i Vescovi a due a due ad uscire dall'aula perla processione, che

fu fatta in uno dei corridoi del Collegio, chiudendola da ultimo il

Presidente, il Gardinale Di Pietro, ed infine il Cardinale Vives. Al-

1' intonarsi del Te Deum, furono scoperte nell'aula due lapidi com-

memorative. Una porta i nomi dei 53 Arcivescovi e Yescovi che pre-

sero parte al Concilio, 1'altra narra cosi il gran fatto ai posteri : Con-

cilium Primum Magnum Ex Universa America Latina Omnibus

Volet'tibus Ac Rogantibus Episcopis Earum Regionum Annuente

'Et Auspice Leoiw XIII Pont. Max. Romam Convocatum Ad
Fidei Gatholicae Incrementum Ad Cleri Populique Ainericani Utili-

tatem In Hoe Aede Maxima Gollegii P. L. A. Feliciter Initum

Die Solemni Sacro Augustae Trinitati -- An. Ghr. MDCGCXCIX
V. Kal. Jun. Endem Anno Feliciter Absolutum Est Die VIII Id.

Jul. Prodigiis B. M. V. Memorabili Singularem Tarn Praeclari Facti

Gelebritatem Sapientiam Leoni* Concordiam Studiumque Antisti-

tum Clariss. Sibi Gratulantur Praesentis Aevi Mcrtales Loquetur
Sera PosterHas.

Dopo 1'abbraccio dato dai Padri del Concilio al Carl. Di Pietro e

al Card. Yives y Tuto, seguirono le cosi dette acclamationes, consuete

a farsi alia chiusura de' Concilii. Un Vescovo secretario in piviale e

mitra salito il pulpito le proponeva. Erano belle e subliini profession!

di fede e di carita, alle quali rispondevano i Vescovi. Per esempio :

Oratias tibi, Deus ; gratias tibi, vera et una Trinitas, una et Summa
Deltas, sancta et una Unitas A cui rispondevano i Vescovi : Te

Deum Patrem ingenitum}
Te Filium Uaigenitum, Te Spiritum Sanctum

Paraclitum, Sanctam et individuam Trinitateni, toto corde confitemurr

1 Mons. Jara, Vescovo di S. Carlo d'Ancud nel Chili, uno de' piu elo-

quenti Vescovi americani, fu sorpreso da grave infermita il 3 luglio e fu

giudicato in pericolo di vita. La sera del 7 ricevette i Sacramenti con gran

pietk nello stesso Collegio americano, ov'era alloggiato. Ora che scriviamo*

egli e quasi ristabilito in salute.
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Inu,damu8 atque benedicimus ; tibi gloria in saecula; tibi graHas in ae-

-terrnwrn,; conftrma hoc Deus quod operatus es in nobis. Seguivano le

acclamazioni al SSmo (Juor di Gesu, alia Brna Vergirie, a S. Giuseppe,
a S. Turibio omnium Americae Latinae Antistitum et Synodalium exem-

plar et ornamentum splendidissimum ; ai Santi qui glorioso martyrio,

apostolicis laboribus heroicisque virtutibus Americam Latinam illustra-

runt; a S. S. Leone XIII, al Sacro Collegio dei Cardinal!
;

al Cardi-

nale Vives; ai Consultori, offlciali, che prestarono 1'opera loro al Con-

cilio; agli Arcivescovi e Vescovi americani assent!
;
un requiem per

quelli che passarono all'eternita
;
ed infine ai Rerum pubUcarum no~

strarum supremis magittratibus pax mulia, felicitas plena) prosperitas

indeficiem; alia quale proposta acclamazione tutti gli Amvescovi e

Vescovi rispondevano : Salvas fac, Domim, Respublicas nostras earum

que Supremos Magistratus, gentespue nostras universas. Fac eliam, Do-

mine, ut sint unum in amore propriae patriae, in zelo decoris et ineo-

lumitatis communis stirpis, totius scilicet Americae nostrae latinae .

2. II giorno appresso, ossia il 10 luglio, il S. Padre Leone XIII

ricevette tutti i Vescovi del Concilio, che venivano a lui presentati

dal Cardinal Vives y Tuto. II Sommo Pontefice si trattenne con essi

^ffabilmente, trattandoli come un Padre tenero ed amoroso. Tutti rima-

sero profondamente commossi nel vedersi cosi cordi almente rice vuti;

ma la loro gioia giunse al colmo, allorche il Santo Padre, congedan-
-dosi da loro, voile ad uno ad uno abbracciarli. Allorche giunse a Mon-

ignor Fontecilla, questi disse al Santo Padre essere connazionale di

Monsignor Jara, che presentemente era ammalato. Allora il Santo Padre,

dandogli un secondo abbraccio, disse : Quest'amplesso d per lui,

dateglielo per me. Dopo i Vescovi, sua Santita degnavasi benigna-

mente ammettere alia. Sua presenza alcuni Prelati Americani, e tutti

1 Segretarii de' Vescovi. II Santo Padre ebbe per tutti parole di con-

solazione e d'amore, diede ad essi la benedizione, alle loro famiglie

e a tutti i Seminarii d'America e, ad istanza del Cardinale Vives che.

gli era al fianco, benedisse specialmente tutto il Collegio Pio Latino

Americano, che era alia udienza.

3. Ogni anno nella celebre Universita di Oxford in Inghilterra si

-celebra con gran solennita la festa accademica, detta Encaenia. II

consiglio accademico di detta Universita, cioe, ogni anno designa
alcuni personaggi piii insigni per benemerenze scientifiche, civiii o

militari dell'impero britannico edanche fuori dell'istesRO impero (perd

aventi qualche relazione ad esso) e loro conferisce 1'alto onore del

1 Mons. Poletto, il noto Dantista, che gia fu ospite al Collegio ameri-

cano, mandb da Marostica nel Veneto, ove cura la sua salute, un carmfl

in terzine danteache ai Vescovi del Concilio, venuti Al fatidico avel del

Primo Piero .
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dottorato in diritto civile. I dottorandi quest'anno erano otto, tra cui.

persone molto insigni, cioe: Lord Elgin, vicere delle Indie; Lord Kit-

chener, il vincitore di Kartum; Sir Cecil Rodes governatore della Rodesia.

in Africa, detto il Napoleone del Capo; e cinque scienziati, tra i qualr
unodi Roma, il P. Ehrle S. I., Prefetto della biblioteca Yaticana. In

uno de' teatri della citta, lo Sheldonian Theatre, ebbe luogo la solenne

cerimonia, il 30 giugno. II teatro con iscanni disposti in circoli concen-

trici, formanti un altissimo anfiteatro, era stipato da un'elettissima

schiera d' invitati, signori e signore e da tutti gli scolari dell' illuBtre--

Studio d'Oxford. Ivi si attendeva il magnifico corteo, che movendo dal

Carpus College si diresse al teatro Sheldoniano. 1 laureandi erano tutti

vestiti d'una toga di colore scarlatto, e su di essi ferinossi 1'attenzione-

universale. Quest'anno la solennita era presieduta dal Duca e dalla Du-

chessa di York. Nel magnifico corteo, precedevano i mazzieri, veniva

poi, accompagnato dal Vicecancelliere, il Duca di York, il quale essenda

stato, alcuni anni or sono, insignito del dottorato. vestiva anch'essa

la toga di colore scarlatto. Seguivano le autorita dell' Universita nei

loro vestiti medievali e qumdi i nuovi dottori. In prima fila si trova-

vano Lord Elgin Vicere deile Indie e Lord Kitchener, seguivano

Sir Cecil Rodes, i quattro scienziati inglesi ed il R.mo P. Ehrle, Pre-

fetto della Biblioteca Yaticana. E uso che il pubblico oratore dell'Uni-

versita presenti i nuovi eletti al Yicecancelliere, pronunciando per
eiascuno un breve discorso latino, in cui si enumerano i titoli, per

i quali e stato dichiarato dal consiglio meritevole del grado di dottore.

Parlando (lell'illustre Prefetto della Yaticana, 1'oratore, dopo avere-

accennato ai suoi varii lavori storici, dichiarava che uno dei motivi

speciali che avevano deciso la scelta, era la cortesia e 1'aiuto efficace-

he i membri dell'Universita avevano trovato nella Biblioteca Yati-

cana. Di piu, egli dichiarava formalmente che onorando il Prefetto

della Yaticana, 1' Universita intendeva fare oinaggio al Sommo Pon-

tefice, mostrandogli la piu sincera gratitudine per la munifica e sempre-

piu crescente ospitalita, colla quale nella sua Biblioteca Yaticana..

accoglie gli scienziati, senza distinzione della loro nazionalita od accet-

tazione di persoae. E forse la prima volta, dopo la riforma, che gli

onori del dottorato siano stati solennemente conferiti ad un sacerdote

cattolico; ed ancora e forse la prima volta dopo la riforma che il nome

del Sommo Pontefice sia stato solennemente pronunziato innanzi a tutti

i membri dell' Universita, ed onoratoi con parole di lode e di ricono-

scenza. E questo per ferrno, un insigne trionfo di quella politica larga

e generosa che il Sommo Pontefice, peaetrato dei bisogni dei nostri

tempi, nel campo scientific internazionale con tanta perspicacia ha.

iniziato.
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Ecco il discorso onde 1'oratore della cerimonia presentd al Yice-

cancelliere il Prefetto della Biblioteca Vaticana.

Sequitur deinceps vir Reverendissimus, qui historiam BibHothecae Ro-

Ttianorum Pontificum coepit

explicate chartis

Doctis, Jupiter! et laboriosis.

Quern si non apud nos nutritum, neque huic musarum domicilio fami-

liarem novimus, non tamen ille nobis alienua habebitur, quicumque Romam
Ntudiorum causa visentes, benevolentiam, human itatem, amoenitatem viri

doctissimi experti sumus, dum ipse gazas suas patefactas ostendebat

Quidquid come loquens atque omnia dulcia dicens.

Hunc quum laudamus, laudamus ipsius Pontificis Maximi humanissima

<consilia, quibus factum est ut in Bibliothecam suam mag-is ma^isque gratis

aditus praebeatur:

. . . tuam putares,

Tarn non invida, tamque liberali,

Tarn comi patet hospitalitate.

Praesento vobis Franciscum Ehrle, Bibliothecae Vaticanae Praefectum,

-ut admittatur ad gradum Doctoris in jure civili honoris causa.

4. Ad Allumiere, diocesi di Civitavecchia, donde era native, mori

1' 11 luglio il Card. Teodolfo Mertel, Yicecancelliere di Santa Romana

Ohiesa. Ivi ebbe il Mertel modesti natali il 6 febbraio del 1806, e

raccontava egli stesso ai suoi amici il suo primo ingresso in Roma

per una delle porte della citta sopra un umile asinello, condotto dal

padre suo agli studii. La suprema dignita di Cardinale a cui giunse

lu frutto del suo merito e delle sue eccelse qualita di mente. La

rara intelligenza ed abilita che il Mertel spiego nelle occupazioni diffi-

cilissime che sostenne, gli meritarono 1'altissimo onore di essere eletto

membro della Commissione della riforma politica che Pio IX meditava.

II celebre statute promulgate nel 1848 fu lavoro degnissimo dell'il-

lustre prelato. Sedate le vicende politiche che agitarono il pontificate

di Pio IX, il Mertel sostenne una parte rilevantissima nel governo

pontificio, e nel 1853 fu fatto ministro dell' interne. Pio IX, a di

15 marzo 1858, lo creava cardinale, col titolo di S. Maria in "Via Lata,

che dimetteva per assumere la prima Diaconia di S. Lorenzo in Da-

maso, come Vincecancelliere di S. R. C. e Sommista delle Lettere

^postoliche. II Cardinale Mertel era al presente Tunico nel Sacro Col-

legio che non fosse ordinato sacerdote, ed era soltanto Diacono. Con

la morte di lui, e ridotto a quattro il numero dei superstiti fra i

ardinali creati dalla santa memoria di Pio IX, e sono questi il

Oard. Canossa, anch'esso nonagenario, 1'Oreglia di S. Stefano, decano

-del S. Collegio, il Parocchi, sottodecano e Vicario generale di Sua

Santita, ed il Ledochowski, Prefetto di Propaganda. II Card. Mertel
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e il 129 porporato cui vide scendere nella tomba durante il suo glo-

rioso Pontificate il venerando Pontefice Leone XIII.

5. L'immagine di Maria SSma, detta Santa Maria in portico, eusto-

dita nella chiesa de' Padri della Madre di Dio in Campitelli, e delle

piu venerande e delle piu antiche di Roma. Essa, come narrano le ero-

mche, apparve prodigiosamente il 17 luglio dell'anno 524 nel portico*

(donde il suo titolo che ancora conserva) <iel palazzo della santa ma-

trona romana Gralla patrizia, mentre questa, secondo il suo costume,

sedeva a mensa con dodici poverelli. II Pontefice Giovanni I, che in

quel tempo governava la Chiesa, ricevette l'immagine prodigiosa, con

essa benedisse la citta, e questa venne immantinente liberata dalla

terribile pestilenza che 1'affliggeva. Da allora in poi non cessarono i

prodigi; ed ogni Pontefice, pud dirsi, ebbe ad occuparsi di quell'im-

magine, o per prowedere al decoro del suo tempio, o per insignirla

di onori, o per chiedere ad essa delle grazie segnalate. L'immagme
sotto il pontificate d'Innocenzo X fu coronata solennemente dal Capi-

tolo Yaticano il 1 650. Ma la rivoluzione della fine del passato secolo-

tolse sacrilegamente a quella pia immagine la detta corona. Ora, il

giorno 16 luglio, dopo un triduo di funzioni religiose, essendo la chiesa.

superbamente oruata secondo la magnificenza romana, il Card. Ram-

polla, a nome del Capitolo Yaticano, imponeva alia detta immagirie
una nuova corona d'oro, decretata il 26 febbraio 1899. Era la vigilia-

dell'apparizioue, la quale si festeggio solennissimamente il giorno 17.

Oltre 1' intervento di tutto il popolo che gremiva la chiesa, Cardinal!

e Preiati, si videro i Consiglieri cattolici dell' Unions romana, in posto-

riservato assistere alia cerimonia, quasi a supplire la presenza del Mu-

nicipio romano, che in altri tempi non sarebbe mancato. Esso, invi-

tato nella persona del Sindaco Ruspoli, se ne scuso, ringraziando del-

1'invito.

6. 11 17 luglio, fu benedetto ed inaugurate ad Anagni il nuovo-

ospedale, un ospedale modello, sorto in gran parte per la inunificenza

di Leone XIII. Esso pud contenere ordinariamente 50 infermi. Alle

ore 11, dice una corrispondenza d'Anagni
4

,
mentre le campane della.

basilica Cattedrale suonavano a festa, ed il popolo si riversava nelle

adiacenze dell'ospedale, S. E. il Yescovo Mons. A. de' Baroni Sardi
r

preceduto dal Seminario e Capitolo, e uscito dal duomo e fra una folia

immensa di popolo che riverente si prostrava al suo passaggio, si e

recato al nuovo Ospizio, dove era atteso da tutte le autorita cittadine,

dal Presidente e dai membri della Congregazione di Carita, e dai sani-

tarii, con il Sindaco alia testa. Era spiegato anche il gonfalone mu-

nicipale, sorretto dal decano dei famigli. Subito dopo il Yescovo segui-

vano Mons. BiBleti, Cameriere segreto partecipante di S.S., Mons. Angeli,.
1 Alia Voce della verita, n. 165.
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Segretario private, e Mons. V. Sardi, fratello del nostro Vescovo, minu-

tante alia Segreteria di Stato, le guardie nobili pontificie Conti Aluffi e

Colacicchi, il rettore ed i professor! dell'Istituto Leonino, i parroci, molti

ecclesiastic! e laici. Al ricevimento e durante tutta la cerimonia i tre

Prelati, facenti parte della rappresentanza inviata dal Sailto Padre, rice-

vevano gli ossequii del Sindaco e della altre autorita, e furono fatti

segno a special! dimostrazioni di simpatia da parte del numeroso pub-

blieo. >

Le tre seguenti iscrizioni di V. Sardi ricordano a! poster! i bene-

fattori dell'ospelale anagnino.

LEONI. XIII P. M. Patritio. Anagnino quod ad. cetera, bene-

jlda _ quibus. civitatem n. cumulavit XL M. Ubellarum. italicarum

novo. Nosocomio. exstruendo munifice. contulit ordo Anagninorum

Patrono. providentissimo titulwn. dedicandum diaetas que. aegrotis.

tttciptundis alteram. eius. nomine alteram. Annae. Pecciae. matris

appellandas. decrevit anno. M. DCCO. XCVIIl.

Vincentio. i.iiminiani. V. C. quod. Nosocomio civium utilitati. exci-

tando aedes. liberali. sumptu. coemptas dedit III. etiam. hbell. itali-

carum M. in. ojicinam. medicamentariam tributis ordo populusq.

anagninus civi.bentmerenti titulum pon.curavit awo MDL'CCXCVIII.

Antonio Sardi Episcopo N. quod, novo Nosocomw. exstruendo

consiliis. industriisque. iuvit Sacrarium dato. aere. eccornavit Ordo.

Anagninorum P. anno MDCCCXCIX.

7. II giorno 19 luglio, verso le 2 e 20 pomeridiane, una forte scossa

di terremoto fe' traballare Roma e le terre del Lazio. II centro della

scossa fu ne' moati tuscolani ed albani
;
e benche siero state immuni

salve le persone, pure gra^i danni subirono le case, specialinente di

Frascati e di molte altre cittadine e borghi de'colli tusoolani ed albani.

La scossa fu in gran parte ondulatoria e duro un dieci second!, con

ispavento di tutti.

8. La notte dell' 8 luglio decorso, nella casa dei Missionarii del-

1' Immacolata Concezione di Lourdes, santamente spirava tra le lagrime

de' suoi figliuoli, il P. G-iov. Maria Duboe, terzo Superiore generate

di tutta la Congregazione. Nato nei 1828 a Trebons, per tempo si con-

sacro alia Chiesa nel piccolo seminario di Saint-Pe e nel maggiore di

Tarbes, nel quale, dopo ordinato sacerdote, professo, coii gran lode,

belle lettere fino al 1861. Dalla cattedra passd ai pulpiti, dai quali

predico la parola di Dio con zelo apostolico e frutto grande di amme.

Egli aveva il dono di una eloquenza, che attirava ogni genere di per-

sone, che mai non si stancavano di ascoltarlo. Fu dei primi missionarii

diocesan! di Tarbes, che si costituirono in Congregazione, sotto il titolo

dell' Immacolata Concezione; e fu designate egli a distenderne le re-

gole, giudicate universalmente dalle autorita ecclesiastiche e dalla
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prova del fatto, piene di sapienza. Nel 1866 il Yescovo di Tarbes.

avendo confidato il Santuario di Nostra Signora di Lourdes alia no-

vella Congregazione, il P. Dubo6 fu dei primi quattro che vi si fissa-

rono, a costo di privazioni e di fatiche non comuni, e diedero 1'avvia-

mento alle magnifiche costruzioni ed alle grandi opere di pieta, per

cui e ora tanto segnalato nel mondo. Egli eolla penna ancora, che

maneggiava con singolare perizia, concorse ad ampliare il culto della

Vergine dei Pirenei, scrivendo nel Journal de Lourdes e nei quaderni

degli Annales de Notre-Dame de Lourdes, che si presero a pubblicare-

nel 1868. Anzi avendo potuto raccogliere dalla voce della Bernardetta.

e da altri testimonii dei primordii del Santuario particolari minutt

ed esattissimi, stampo nei quaderni degli Annales una breve storia,

delle Apparizioni, che & un gioiello di grazia e di schietta veracita;.

e speriamo che non tardera a ristamparsi a parte, sparite che sieno-

le ragioni che fino ad ora lo hanno impedito. Approvata dalla Santa

Sede la Congregazione, nel 1895, il P. Duboe fu dato per Yicario at

P. Peydessus, primo superiore generate, uffizio che sostenne anche-

allorche a questo successe il benemerito P. Sempe, dopo la cui morte-

fu egli eletto in sua vece. I dieci anni del suo generalato sono stati

fecondissimi di opere sante, a pro della Congregazione che egli tra-

pianto nella Repubblica Argentina e dilato in Francia, ed a gloria,

del Santuario di Lourdes che era il suo amore. Ebbe parte principa-

lissima alia concessione e compilazione del nuovo ufficio e della nuova

Messa dell'Apparizione di Maria nella Grotta, ed ottenne dalla S. Sede-

varii privilegi pel culto di essa. Ma unitamente ad un ardore indi-

cibile per 1'onore della Immacolata Madre di Dio, si aminirava in lui

un aggregate di virtu che lo rendevano caro, amabile e venerato a

quanti lo avvicinavano. AlPumilta e semplicita del tratto accoppiava

grande cortesia. Noi, che abbiamo avuta la sorte di conversare fami-

gliarmente con lui piu volte in Roma, e di conoscerlo con qualche-

intrinsechezza, possiamo dire che ci si rivelo sempre come un modello*

di esemplarissimo Religioso. Le sue esequie sono state onoratissime,,

come di un Santo. Cardinali, Prelati e personaggi di ogni ordine hanno

partecipato al lutto dei PP. Missionarii. La sua memoria a noi sara

sempre grata, anche per 1'affezione che portava all'opera nostra. Sia

pace all'anima sua bella, ed i suoi figliuoli si abbiano da noi con-

doglianze le piu sincere e fraterne, per la perdita di un tanto Padre^

loro ed amico nostro.
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COSE ITALIANS

1. Assoluzione del deputato Pescetti gia condannato dai tribunal! militari:

nuova lace sullo stato d'assedio del passato anno. 2. Un curioso pro-

cesso contro i presunti complici del reg-icida Acciarito; disapprovazione

dell'Ordine degli avvocati; manifestazione dello stato odierno della so-

cieta. 3. Terribile incendio dell'esposizione di Como ;
essa risorge

per forte volere de' cittadini. 4. II monumento a Pietro Toselli.

5. La spedizione del capitano Vittorio Bottego e una sentenza del tri-

bunale. 6. II nuovo impulso all'industria agricola dato dai Ministro

Baccelli; la festa degli alberi. 7. I famosi provvedimenti politic! sulle

riunioni, reati di stampa, di diffamazione, scioperi, eccetera.

1. L'esito del processo contro il deputato Pescetti, finite a Fi-

renze il 5 luglio, gitta nuova luce sullo stato d'assedio in cui fu

messa Firenze stessa e gran parte d' Italia lo scorso anno 1898. Esso

fa vedere, cioe, come spesso si esagerino i pericoli, si gonfino i tu

multi, si prendano provvedimenti gravissimi per fini seconclarii; puta

caso, per dare, sotto 1'egida della legalita, un colpo ad avversarii odiati

ei a partiti che non piacciono. E una delle tante astuzie della malizia

umana, per vincere e trionfare.

II fatto del deputato Pescetti si riduce a questo. Egli fu condan-

nato in contumacia dai tribunali militari a dieci anni di carcere qual

reo di aver promosso i tumulti contro 1'autorita pubblica a Firenze

nel maggio del 1898; ed ora un nuovo tribunale, esaminate accura-

tamente le cose e uditi cento testimoni, dichiara non esser vero che

il Pescetti abbia istigato a tumultuare e lo rimanda assoluto. Ecco,

dunque, come ando questa faccenda, la quale non e senza istruzione.

L'on. Pescetti, di Castelnuovo Berardenga in quel di Siena e de-

putato del 3 collegio di Firenze, e milita tra le file socialiste
;
e una

volta dai banco degl' imputati fece una tal predica in favore del so-

cialismo che si bused sei mesi di detenzione, cancellati poi dalla Corto

d'Appello. Or dunque contro il Pescetti fu spiccato mandate d'arresto

nel tempo di stato d'assedio dell'anno scorso, e fu imputato di aver

promossa la rivolta cittadiaa contro il Governo, e in ispecie di aver

tenuto una conferenza sovversiva. Ma egli si guardd bene dai farsi

prendere dai birri, come fecero i suoi collegia De Andreis, Turati ed

altri; i quali giudicati dai tribunali militari in tempo di stato d'as-

sedio scontarono col carcere la loro pena, abbreviata solo per Tin-

dulto, perdendo perd i diritti politici. A principio, dunque, il Pescetti

si rifugio a Montecitorio, come in luogo di asilo, e ivi rimase varie

sett imane, notte e giorno, senza che ne la presidenza della Camera,
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ne il Ministro dell' interne osassero farlo arrestare, non sappiamo per

quali scrupoli costituzionali, mentre carabinieri e gnardie facevano

la ronda attorno alia Curia Innoeenziana, caso mai e^li uscisse di li.

Ma indarno. II Pescetti se la rideva dalle finestre. Le autorita, pero,

non sapendo piu che pensare di qnesto nuovo caso, un bel giorno,

chiudendo un occhio e anche due, se lo lasciarono sfuggire ;
e il Pe-

scetti ricoverd in paese sicuro fuori d' Italia. Cessato pero lo stato di

assedio e tolti i tribunali straordinari de' soldati divenuti giudici (di

cui il buon Pescetti a buon diritto non si fidava) tornd in patria, e

fu portato dinanzi ai tribunali ordinarii per esser giudicato del delitto

appostogli. II processo fu fatto a Firenze dinanzi alle Assisie de' giu-

rati 'e il 5 luglio fu data la sentenza. Due erano le questioni prin-

cipali proposte ai giurati : 1. Se 1'accusato avesse eccitato alia deva-

stazione ed al saccheggio a Sesto Fiorentino; 2. Se avesse fatto cio

a Firenze. Ora ad ambedue questi quesiti i giurati risposero no ; e il

presidente rimise in liberta 1'accusato.

La morale di questa sentenza e che dunque (come si ricava dal

processo) gran parte de' cosi detti tumulti di Firenze e de' motivi

dello stato d'asselio si dovette alle esagerazioni di alcuni liberali mo-

derati, i quali speravano il trionfo del loro partito nello stato d'as-

sedio. Anzi nello stesso processo venne fuori un famoso telegramma

spedito da quelli al Marchese Di Rudini, e diceva : Prefetto esauto-

rato: citta in mano di 200 rivoltosi: la respomabilitd c del Governo. >

Dopo di che lo Starabba ordino lo stato d'asse'lio, laddove sarebbero

bantate poche guardie collo scudiscio a disperdere alcuni ragazzi tu-

multuanti. Questi giudizii non sono nostri solamente; essi furono ma-

nifestati pubblicamente dal Gen. Giacomo Sani, gi^- prefetto di Fi-

reaze e dal deputato Guicciardini. e furono confermati da giornali

anche liberali, come p. es. il D. Chisciotte e la Tribuna. Quanto al

caso particolare del Pescetti tutto si deve a falsi rapporti della po-

lizia raggranellati in fretta e in furia. Talche guai al deputato fio-

rentino se non si fosse sottratto al processo militare ! La folia, udendo

1'assoluzione, gridava: Viva Pescetti! Viva i giurati oncsti!

2. In sulla fine di giugno s'e svolto alle Assisie di Roma un pro

eesso di nuovo genere. Esso non e ancor finito; ma e gia di per se

stesso un fatto istruttivo e degno di esser narrato. Uno, gia condan-

nato dalla giustizia umana all'ergastolo di Santo Stefano, uno, gia se-

polto e morto per la societa, e stato chiamato fuori dinanzi ad un pub-

blico curioso; vogliamo dire Pietro Acciarito, colui che tento assas-

sinare Re Umberto con un pugnale a porta San Giovanni. E con lui

fu rimesso per poco alia luce del mondo un suo compagno di erga-

stolo, assassino anch'egli, Carlo Petito. Ecco il Come e il perchd. Co*

stui messo vicino alia cella di Acciarito, subito fin dal primo giorno
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comincio ad attaccar relazione coll'Acciarito con segni e con battere

sul muro che li divideva. II direttore del bagno, il Cav. Angelelli, cre-

dendo forse di compiere opera buona e far piacere alle supreme au-

torita, die 1' incarico al Petito di far cantare 1'Acciarito riguardo alia

agitata questione de'complici del suo assassinio, per quindi far la spia

al direttore del carcere. Ora il Petito, per riuscire in questa triste

bisogna, d'axx>rdo col detto direttore, si servi di quegli obbrobriosi

mezzi, cui il mondo civile moderno ha meritamente rifiutati; mezzi

consistent in blandizie, in promesse di liberta e di denari e sopra-

tutto in enormi bugie; mezzi, in somma (oltreche riprovevoli) del

tutto inadatti a saper la verita, come la tortura e 1'eculeo. II Petito

fece credere all'Acciarito che egli aveva una grossa somma di denaro,

rubato al Duca d'Avellino, messa a disposizione degli anarchici, nien-

temeno che 700 mila lire; gli die ad intendere che 1'amante di lui,

Pasqua Venaruba, aveva avuto un figlio a cui fu imposto il suo stesso

nome, Pietrino Acciarito, e che il Governo poteva avvelenarlo, se non

sperasse in qualche rivelazione de' complici ; gli mostrd una falsa let-

tera della Venaruba all'Acciarito stesso, in cui si confermava la sto-

riella del bambino nato; gli fece, in fine, promesse di liberta se sve-

lasse i complici. Allettato 1'Acciarito da questo miraggio che baleno

nel suo tetro carcere, comincio a dire qualche cosa sui cosi detti com-

plici; e il Petito, a mano a mano, mandava lettere al direttore, ri-

ferendo il tutto. Le lettere sono circa cinquanta. Eccone p. es. una

del 15 novembre 1898. Ho gia attaccato amicizia con Acciarito. Mi

sono dato a conoscere ed egli mi erede, per uno degli associati

c anarchici di Torino, dove attualmente si trovava mio fratello. Gli ho

pure fatto bere che ho un altro fratello repubbiicano poliarchico e

che la mia associazione e terribile e grande e che per un solo ar-

ticolo, che un direttore di giornale si permise fare contro di essa,

fu subito pugnalato. Acciarito gioisce per queste novelle... E in

una del 15 dello stesso mese : II ragazzo (ossia, la storiella indicata)

lo fa diventar matto. Domani si mettera all'udienza del direttore

per scrivere alia madre, per chiedere notizie in gergo, del ragazzo.

Gli ho fatto capire che la legge potrebbe bene pensare di avvele-

nare quel bambino, che un giorno potrebbe rendere male al governo,

per vendicare suo padre.

Questa non e se non la prima parte del truce dramma, rignardante

il faKo metodo di f-storcere la verita, metodo che in altri tempi si chiamd

Vistituto de' compari, combattuto da tutti i giuristi. E in Roma, citta

cospicua pel diritto, ricorda un chiro^rafodi Benedetto XIV che nel 1743

proibiva espressamente tali arti. Contro tal metodo rimesso in vigore ha

protestato tutta PItalia e gli Avvocati della difesa dei complici di Accia-

rito in un punto del processo, vergognandosi di tener mano a tal nefan-
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dita, nello stesso tribunale si tolsero di dosso le toghe e quindi rinun-

ziarono alia difesa, per cui il processo dovette rimandarsi ad altro

tempo. La Corte d'assise allora condannd i detti avvocati alle spese
del prolungamento del processo. Ma una riunione di Avvocati, prima

aperse una sottoscrizione in favore loro, e poscia il Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati pubblico una sentenza severa contro 1
s

prdinanza della

Gorte d'assise, pel motivo che gli Avvocati difensori si servirono d'un

diritto contro un metodo incivile e obbrobrioso; dal che ne seguira

che 1'ordinanza sara ritirata. Lo stesso Acciarito, saputo la truffa usa-

tagli, col suo semplice buon senso in pubblico tribunale chiamo tiranno

TAngelelli e metodi degni di Nerone quelli usati verso di lui.

L'altra parte del dramma consiste nelle confessioni dell'Acciarito

stesso messo in confronto co' suoi supposti complici ; confessioni, donde

si manifesto chiaramente la corruttela della societa presente, di cui

egli, Tinfelice galeotto, pur troppo ha subito i traviamenti. lo, disse

1'Acciarito nel suo interrogatorio all'udie-nza del 26 giugno, ero un
* onesto operaio ed ero sulla buona via, ma poi la crisi, la mancanza

di lavoro mi piombarono nella miseria. Come giovane laborioso e intel-

ligente (sic), mi davo alia lettura dei giornali e degli opuscoli e alle

4 conferenze. Costa e Berenini ed altri mostravano sempre agli operai

< che cosa fosse iniseria : i discorsi piu violenti e decisivi erano applau-

diti da tutti
;

si pensava a prendere le armi perche valeva molto me-

glio morire di ferro e di fuoco piuttosto che morire di stento. Ma
cid che piu di tutto rattrista, si e il considerare come nella bolgia anar-

chica precipitiuo tanti illusi e sciagurati fin dagli anni piu giovanili,

da quegli anni in cui tutto dovrebbe essere ordine, pace, armonia, bel-

lezza
;
laddove presto sono bruttati da passioni violente, da esecrandi giu-

ramenti, da infernale odio nell'eta degli atfetti piu nobili ed innocenti.

Ne solo in tale eta sono gia complici di delitti, ma ne diventano per-

nno maestri ai piu adulti. Tu m'hai fatto scuola, grido TAcciarito aH'im-

putato Diotallevi. E adducendo questi a sua discolpa la giosranissima

eta, dicendo : Avevo 17 anni! 1'Acciarito non esito a ribattere con questa

rattristantissima replica: Vi erano anche dei raga%%i di 14 anni!

3. II giorno 8 luglio segna una giornata infausta per Como. La bella

esposizione internazionale di elettricita, costruita ad onore del Volta,

e 1' esposizione delle sete in pochi minuti divennero preda delle fiamme.

L'incendio fu cagionato dal contatto di due fiii elettrici, che passando

pel sotterraneo mettevano in moto le macchine elettriche. L'incendio

si propago dalle sale delle macchine a quelle delle seterie, e di tutto

non rimase altro se non un mucchio di macerie e tizzoni fumanti. A
questa mostra che, come dicemmo, costituiva certo il trionfo dell'in-

dustria serica italiana, erano concorsi circa 350 industriali, e si pas-

sava attraverso a tutti gli stadii dell'industrioso lavoro : dalla prepa-
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razione del seme dei bachi alia tessitura del broccati e del damaschi.

Essa era un trionfo non solo dell'industria, ma anche dell'arte, perch<'',

per le tinte e i disegni, parecchie fabbriche avevano prodotti da riva-

leggiare coi piu famosi delle antiche Fiandre. Per somma fortuna pero
fu salva la Mostra dell'arte sacra, a cui non giunse 1'incendio divora-

tore. Oltre gl'immensi danni material! e pecuniarii cagionati dall'in-

cendio, e da deplorare il danno morale, cioe la distruzione di molti

cimelii di Alessandro Volta. II che significa tutto un passato di gloria

distrutto. Questi cimelii assai numerosi, esposti dall'Istituto Lombardo
di scienze in Milano, dall'Universita di Pavia,dal Museo Civico di Como,
erano elettrofori, elettrometri, condensatori di elettricita ed altri appa-

recchi, pile di ogni forma, tavole ed altri mobili appartenenti all'illu-

tre Comasco, medaglioni, incisioni, libri, opuscoli, dediche al Volta,

diplomi, lettere particolari, eccetera. Inoltre facevano parte della Mostra

disegni e modelli di macchine che seguirono la scoperta della pila e

oostituivano la storia dell' elettricita durante questo secolo. Fortuna-

tamente non vi erano gli autografi scientific! del Volta, rimasti all'Isti-

tuto lombardo. Andarono perd perduti molti preziosi ricordi degli studii

del grande Comasco, documenti della seinplicita, dei mezzi che egli ado-

perd per la invenzione della pila.

Dopo il primo spavento per la gran disgrazia, i Comaschi ripre-

^ero nuovo vigore dalla sciagura e con incoraggiamenti di parole e

di pecunia, venuti da tutte le parti, risolvettero di ricostruire le due

esposizioni. II Re mando subito 50,000 lire e il Vescovo di Como 500

al comitato delPesposizione, mentre varii espositori, come la Compagnia
di commercio anglo italiano, rinunziarono ad ogni risarcimento di danni.

La sottoscrizione di offerte arriva, al punto in cui scriviamo, gia a

100 mila lire. Talche la feaice che risorge dalle sue ceneri, Anteo

che riprende nuove forze dalle cadute, non sono piu favole per il vi-

gore de' Comaschi.

4. Anche il maggiore Pietro Toselii, morto ad Amba Alagi, sopraf-

fatto da grandi schiere di Abissini nell' infelice ed infausta guerra

africana, ha avuto il suo monumento nel suo paesello nativo di Pe-

veragno (Cuneo). E invalso Puso in Italia d'innalzar trofei ai vinti,

per mancanza di vincitori. Ma se Puso $ principalmente una soddi-

sfazione pe' viventi, che si agitano e si muovono, non e pero del tutto

senza gloria per chi morendo fe' il suo dovere, sia pure un dovere

negative, qual e il morire ucciso dai nemici pel bene comune e per

\ibbidienza. E di questo dovere, che e pure d'ogni soldato, die' buona

prova il Toselii, che messo in difficili condizioni dal comandante su-

premo della guerra africana, scriveva a suo fratello : Nelle gram cir-

<x>stanze stringo i denti e faccio il mio dovere. Povero Toselii ! Stretto

da numerosi e forti nemici (di cui i Ministri italiani ignoravano il

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1179. 24 29 luglio 1899.
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numero e il valore) la vigilia dell'attacco scriveva: Sono molti, molti :

vedo i loro fuochi stendersi nel profondo orizzonte, ordinati, come di-

segnanti tre grand! colonne in marcia a destra. A sinistra altri fuochi
r

ma come di guardie o genti disperse . II giorno appresso, 7 decem-

bre 1895, egli moriva sotto il fuoco abissino, mentre forse poteva salvar

la vita con prudente ritirata. L'iscrizione del monnmento dice: Al

niaggiore Ptetro Toselli di Peveragno die col suo IV battagliorie

indigeni SuU'Amba Alagi nell'Enderta Da sterminate etiopiche ord&

assalito lo sguardo volto al nemico // cuore, all'Italia Cadde --

VII dicembre MDCCCXCV.
5. Vittorio Bottego e ormai un nome celebre tra gli esploratori

italiani. Lo splendido volume intitolato L'Omo (il fiume africano esplo-

rato da lui) edito dall'Hoepli e scritto dai compagni di viaggio, gli

ufficiali Yannutelli e Citerni, tramandera alia posterita la gloriosa

spedizione del. capitano Vittorio Bottego. Questi, dopo avere esplorato

il bacino del Giuba dal 1890 al 1892, s'accinse ad una nuova spe-

dizione per iscoprire il bacino e il corso del fiume Omo, avvolto tra

le tenebre di oscure ipotesi. La spedizione si fe' a nome del Governo

italianp e con sussidii del Re, del Governo stesso e della societa geo-

grafica. Con una scorta di 250 ascari, il 14 settembre 1895, il Bottego

salpd da Massaua. Nel lungo e pericoloso viaggio il dottor Saechi perde

la vita per un aggua^o degl' indigeni, 1'ottobre del 1896; nel 1897 gli

ascari, per varii combattimenti sostenuti, erano ridotti a 110. II 17 marzo

dell' istesso anno, dodici di loro disertarono per tradimento e uniti a.

numerose orde di scioani e tigrini assalirono la spedizione ed uccisero

Yittorio Bottego, mentre Yannutelli e Citerni venivano fatti prigionieri j

liberati poi dopo quattro mesi per gli iiffici del capitano Cicco di Cola

e del Nerazzini.

Dopo ci6 i vecchi genitori di Yittorio Bottego chiesero al Governo

la pensione dovuta ai parenti d'un uffi uale ucciso in una spedizione

governativa. II Governo la nego, sostenendo la spedizione avere avuto

carattere private. Ora il 12 luglio una nuova sentenza ha dato ragione

ai parenti deirucciso capitano. II tribunale, cioe, ha dichiarato che

il Bottego andd in Africa a compiere la piu ardimentosa spedizione

del secolo per incarico <?ei minister! degli esteri e della guerra e che

la sua spedizione ebbe essenzialmente carattere politico, scientifico,

militare e commerciale. Ha quindi ritenuta la sua qualita di ufficiale

in missione all'estero e condannato il ministero della guerra al paga-
rnento dell'indennita ed a tutte le spese di giudizio.

6. II Ministro della pubblica istruzione, Ton. Baccelli, si sforza a

tutto potere in Italia di rimettere in onore il lavoro de' campi e 1' in-

dustria agricola contro la corrente, formatasi col nuovo ordine di cose,

di farsi uno stato di vita coll'impiego. Tutti corrono a prendere posto



CONTEMPORANEA 371

Inqualche cellula segretariesca, lasciando i campi e 1'industria agricola,

che & fonte di ricchezza vera. A tal uopo il Baccelli introdusse il cam-

picello nelle scuole rurali, e fino al 1 aprile trascorso se ne conta-

vano gia piu di ire ndla e trecento; stabili molte sedi di conferenze

agrarie che giunsero finora a cento, ove i maestri stessi possono rice-

vere la necessaria coltura. Ora aggiunse la cosi detta festa degli al-

beri, all'uso americano; e nel Bollettino dell' istruzione, dopo aver ri-

cordato i lodevoli sforzi dall'associazione Pro montibus e i discorsi a

difesa degli alberi, mezzi precipui di ricchezza e di igiene, da lui

pronunciati alia Camera nel 1877 e nel 1897, cosi dice: Le auto-

rita scolastiche, d'accordo con le amministrazioni comunali, coi soda-

lizii agrarii e coi proprietani di terre, appena chiusa la sessione au-

tunnale degli esami, promuoveranno gite campestri degli istituti se-

condarii e normali per celebrare la festa educatrice degli alberi nella

forma che i mezzi delle scuole e gli aiuti esteriori consentiranno. La
festa avra decoro unicamente dalla semplicita dell'operazione di affi-

dare alia terra uno di quegli alberi, che sono i piu adatti alia silvi-

coltura della regione, e dalle parole che uno degli insegnanti pronun-
ziera per chiarire il significato e lo scopo della passeggiata sc< lastiea.

E in una lettera circolare a tal uopo aggiunge : La sapienza degli

antichi padri dichiarava sacre le selve: 1'esecrabile fame dell'oro presso

noi le distrusse. Quasi tutte le nazioni d'Europa ci superano a gran

pezza per la cultura delle selve. Gli studi moierni della silvicoltura

avrebbero perfezionato fra noi 1'opera savia dei nostri maggiori, se

delle selve sacre ce ne fos^ero ancora, sottratte alia ignorante avidita

dei ricompratori di beni demaniali. Le selve sono salute e ricchezza :

sono flltri stupendi e centri di produzione ossigenina, anzi ossigeno

elettrizzato, che e tra le piu poderose difese contro gl'invisibili or-

ganismi malefici; tutela dei climi ed equilibrano la temperatura; disci -

plinano le correnti*dell'aria : provvedono alle condizioni igrometriche

del sottosuolo; proteggono i colli 'nella loro coesione
;

difendono le

praterie conservando le acque; a noi, che non abbiamo il carbon fos-

sile, danno il combustibile : ci proteggono dalla grandine; e, poste

sui monti, fanno da parafulmini.

L' idea del Baccelli di ripristinare 1'amore all'agricoltura ci sembra

utile e bella; quanto all'efficacia dei provvedimenti presi, naturalmente

ne giudicheranno gli anni avvenire : perche nelle sue proposte ci sembra

vedere un po' di posa classica. Una cosa solo ora e utile osservare; ed

% che con tutto questo il liberalismo recita implicitamente mea culpa

dell'aver tolti i beni e i terreni agli Ordini religiosi, e dati al deinanio,

da cui un ignorante avidita li ricompro, distruggnndo quelle selve

solenni, che davvero la sapienza degli antichi padri dichiarava sacre,

ma non nel senso pagano. Per citare un fatto solo : si vegga com'&
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ridotta la gran selva di abeti a Camaldoli nel Casentino, tolta ai figli

di S. Ronmaldo. Eppure, quando si abolirono gli Ordini religiosi si

disse di far cio in ossequio alia civilta. Ora si torna indietro. Ya bene :

ma quanto cammino si dovra fare per tornare al punto donde si devio I

1. I noti provvedimenti polititi, pubblicati con focreto e non appro-
vati dalla Camera, come vedemmo, andarono in esecuzione il 20 lu-

glio. Essendo essi di tanta importanza in materia di liberta, crediamo

necessario il consegnarli alia storia.

Art. 1 L'autorita di pubblica sicurezza puo vietare per ragioni di

ordine pubblico gli assembramenti e le riunioni pubbliche ed i contravven-

tori al divieto saranno puniti ai termini dell'art. 434 del Codice penale.

Art. 2 Non si potranno portare ne esporre in pubblico insegne, sten-

dardi o emblemi sediziosi: i contravventori saranno puniti coll'arresto ftno

ad un mese, e colla multa fino a L. 300.

Art. 3 Oltre le associazioni delittuose punite dal Codice penale, il

ministro del)' interno puo sciogliere, con Decreto motivato, tutte quelle

altre le quali sieno dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti

sociali o la costituzione dello Stato. Contro il decreto di scioglimento e-

ammesso il ricorso alia IV sezione del Consiglio di Stato, ai termini del-

i'art. 24 della legge 2 giugno 1889 numero 6166. Questo ricorso non avra

effetto sospensivo fuorche nei riguardi del patrimonio delle associazioni

disciolte. Qualora le associazioni disciolte si ricostituiscano ancbe sotto-

altro nome, i promotori e i capi delle medesime saranno puniti con 1'arresto-

fino a tre mesi o con 1'ammenda fino a lire 1000.

Art. 4 Gli impiegati, agenti, ed operai, addetti alle ferrovie, alle-

Poste, ai Telegrafi, alia illuminazione pubblica a gas e a luce elettrica,.

(anche se tali servizi sono esercitati per mezzo di un private assuntore) cher

in nuinero di tre o piu, previo concerto, abbandonino il proprio ufficio od

incarico, ovvero omettono di adempiere il regolare funzionamento del pub-
blico servizio, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato piu

grave, coll'arresto fino a tre mesi e con la multa fino a lire 1000, oltre

le pene portate dall'art. 184 del Codice penale, quando si tratti di pubblici

ufiSciali. I promotori e i capi saranno puniti con 1'arresto flno a 6 mesi

e con la multa fino a L. 3000.

Art. 5. Tutte le disposizioni penali relative alle contravvenzioni all

leggi sulla stampa ed ai delitti commessi per mezzo della stampa sono ap-

plicabili: 1 al gerente del giornale o periodico; 2 agli autori e coopera-

tori delle pubblicazioni incriminate. Quando 1'autore o i cooperatori delle

pubblicazioni sieno condannati e risiedano nel Regno, il gerente va esente

da pena.

Art. 6 11 proprietario del giornale o del periodico e il proprietario

della tipografia in cui viene stampato garanno sempre civilmente e eolida

mente responsabili delle pubblicazioni avvenute nel giornale o periodieo

medesimo. La responsabilita civile comprendera, oltre il risarcimento dei

danni ed il rifaeimento delle spese di procedimento, il pagamento delle

pene pecuniarie a cui sia stato condannato il gerente del giornale o perio-

dico oppure 1'autore della pubblicazione.
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Art. 7 Nel caso in cui i responsabili dei reati di diffamazione com-

messi a mezzo della stampa, prima della presentazione della querela, ne

abbiano fatta pubblica ritrattazione per mezzo della stampa, la pen a potra
essere della detenzione non oltre a sei mesi, o della multa non oltre a

Lire 2000.

Art. 8 E vietata la pubblicazione, per mezzo della stampa, degli atti

di istruttoria penale e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti nei giu-

dizi'per diffamazione sotto pena dell'ammenda da L. 100 a L. 500, oltre la

soppressione dello stampato. Non si applica tale divieto ai giudizi pre-
visti dal num. 1 dell'art. 894 del Codice Penale e a quelli nei quali la per-

sona offesa sia un membro del Parlamento per causa delle sue funzioni.

Art. 9 Agli articoli 56 dell' Editto sulla stampa, 124 e 400 ultimo

capoverso del Codice penale, che sono abrogati, e sostituita la seguente

disposizione: Per i delitti preveduti nell'art. 121 del Codice penale, non

si precede che dietro autorizzazione del ministro della giustizia. Nel caso

di offesa contro i Sovrani ed i Capi di governi esteri, 1'azione penale non

verra esercitata se non in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei

Capi degli etessi governi, fermo restando il disposto della legge 26 feb-

braio 1852. Nel caso di offeea contro gli inviati ed agenti diplomatici stra-

nieri accreditati presso il governo del Re, 1'azione non verra esercitata se

non in seguito alia querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

Art. 10. 11 presente Decreto avra esecuzione col 20 luglio prossimo.

Esso sara presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in

le gge. (Ma il Parlawento non Vapprotb, come vedemmo).

III.

COSE STRANIERE

(Notizie Generali). 1. RUSSIA. Lo Czar ed i Napoleonidi. Un dispaccio im-

periale al principe Luigi per il suo 36 natalizio. I comment! dei gior-

nali parigini. 2. GERMANIA. L'imperatore di Germania sulla Iphigt-

nie t nave-scuola della marina da guerra francese. Scambio di cordial!

dispacci fra il Sire germanico ed il Presidente della Repubblica fran-

cese, signor Loubet. Quale sarebbe lo scopo delle cortesie franco ger-

maniche. Come si reputi allontanato il pericolo di guerra fra la Gran-

brettagna ed il Transwaal. II dito dello Czar. 3. OLANDA. Ci6 che si

e fatto alia Conferenza deU'Aja per il disarmo e per 1'istituzione del-

1'arbitrato internazionale. Come si potranno fecondare ed accrescere i

modici risultati della Conferenza. 4. SERBIA. Un attentato contro

l'ex-re Milan. Le irnputazioni fatte al partito russofilo, e le difese di

questo. Sguardo retrospettivo. 11 malumore della Russia contro l'ex-re

Milan ed il pericolo di cimentarlo.

1. (RUSSIA). Vi e una categoria di pensatori politici che attribui-

scono allo Czar Nicolo II vasti progetti, generosi e pacific!, la cui tela

non si estende meno aH'Occidente europeo che al lontano Orienteasiatico,
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e eredono che, mentre all'Aja intreccia le fila del disarmo e dell'arbi-

trate internazionale, si studia allo stesso tempo di appianare le scabrosita

e spegnere le inveterate animosita fra nazioni rivali, specie fra la

Germania e la Francia, preparando inoltre a quest'ultima, senza in-

gerenze irritanti, una vita interna piu tranquilla e prospera che non

possa per avventura procurarle la Repubblica. A quest'ultimo riguardo,

si e molto commentate a Parigi un dispaccio ch'egli avrebbe indiriz-

zato al principe Luigi Napoleone, colonnello in un reggimento del-

1'esercito russo, in occasione del suo 36 genetliaco, e che al curioso

osservatore degli avvenimenti contemporanei piacera di conoscere. EC-

oone il tenore, quale fu pubblicato dal Soir:

Pietroburgo, 20 luglio. Coi miei piu cordial; augurii, affinche

ogni anno di piu che si accumula sul vostro capo, vi avvicini al pe-

riodo culminante della vostra esistenza, in cui compirete i voti dei

vostri amici numerosi in Francia non meno che in Russia.

Questo documento, del quale ora e riconosciuta la non autenticita,

ha suscitato un piccolo vespaio in quella parte della stampa di Parigi

che affetta uno zelo infuocato per la Repubblica, mentre professa

principii rivoluzionarii e socialisti, come la Peate Republique ed altri

giornali di egual risma, sistematici avversarii anche dell' alleanza

franco russa; ne ha potuto a meno insieme di gettare una certa con-

fusione di piu in mezzo ai diversi partiti monarchic!, cominciando

anzi da quello dei Napoleonidi, che in ogni caso vorrebbero porre

sul trono il principe Vittorio, come il maggiore dei fratelli. Quindi un

cinguettio piu acre che dolce, in cui lo Czar venne dipinto, come

troppo giovane, inesperto e poeo avvezzo a ben misurare il valore

delle proprie parole.

Comunque sia, 1' incidente non pud essere segnalato e ricordato se

non come un tratto caratteristico da tener presente nello studio del

carattere di Nicolo II; imperocche, del resto, il mondo continuera a

percorrere la vecchia orbita, e nulla indica per ora che la Repubblica
francese vada incontro ad alcun pericolo, o che le gelosie fra i di-

versi aspiranti alia corona debbano uscire dal regno dei sentimenti

platonici.

2. (GERMANJA). Abbiamo accennato qui sopra che si ascrive allo

Czar un perseverante lavorio all'intento di molcere e placare le in-

velenite inimicizie esistenti da trent'anni a questa parte fra la Grer-

mania e la Francia. Ed invero, vuolsi ch'egli non sia stato estraneo

ad un fatto, che, sopraggiunto inopinatamente, recava teste non pic-

cola meraviglia in Europa, e primieramente nelle citta stesse di Pa-

rigi e di B. rlino. L'imperatore di Germania, G-uglielmo II, durante

le sue consuete crociere estive nei mari del Nord, il 5 luglio scorso,

incontravasi nella rada di Bergen (Norvegia) coll' incrociatore fran-
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cese Iphigenie, nave-scuola degli aspirant! di marina. L'incontro, come

si e saputo di poi, non era fortuito, poiohe preceduto da intelligenze

diplomatic-he coll'ambasciata francese allo Sprea; ne per caso, insieme

all'Hohenzollern di Guglielmo II ed all
1

Iphigenie, trovossi a Bergen
anche la Princesse Alice del Principe di Monaco, one fu come un ponte

di congiunzione in circostanza tanto delicata. L'Hohenzollern, al suo

airivo, issava bandiera francese sull'albero di trinchetto. II coman-

dante Maiueron de\VIphigenie, si. reed subito a bordo del yacht impe-

riale, ed il mattino seguente 1'imperatore Guglielmo restitui ufficial-

mente la visita alia nave scuola francese, che gli rese tutti gli ospi-

tali onori dovuti ad un Monarca. Vi furono refezioni in comune, ed

una soiree suirHohenzollern, alia quale parteciparono anche gli allievi

della nave-scuola tedesca Oneisenau.

Dopo questa visita vi fu uno scambio di telegrammi cortesi e abba-

stanza cordiali fra Guglielmo II ed il Presidente della Repubblica fran-

cese, signor Loubet. Tutto cid lasciava trasognati tutti coloro che du-

rano eccessiva fatica ad immaginarsi anche per un solo istante una

riconciliazione franco-germanica. Subito si e diffusa la voce che 1'im-

peratore tedesco visitera 1'anno prossimo I'Esposizione universale con

cui Parigi si dispone a solennizzare 1' inizio del vigesimo secolo. Ma,
siccome d'ogni avvenimento politico suolsi ricercare una causa ed un
fine immediate, si e supposto che la Germania desiderasse di accor-

darsi colla Francia intorno alia politica coloniale, principalmente per

operare di comune accordo nel caso che 1'Inghilterra assalisse a mauo

armata la Repubblica Sud africana, per impossessarsi delle sue rioche

miniere aurifere. Del pericolo di una siffatta complicazione nella re-

mota Africa australe, noi facemmo parola nei quaderni precedent!.

Ma, in questo mezzo, 1'orizzonte si e di molto rischiarato, avendo il

Volksraad transwaaliano fatto important! concessioni, con una legge

che accorda i diritti poljtici agli Vitlauders dopo sette anni d'incolato

e ch'e destinata ad avere anche effetto retroattivo; locche vutl dire

che parecchie migliaia d' immigrati potranno esercitare senza indugio
il diritto elettorale, e di anno in anno cresceranno di numero in ma-

niera da acquistare rapidamente la possanza cui aspirano nell'ammi-

nistrazione della cosa pubblica. Cosi il primo oggetto, che assegnavasi

all'accordo franco-germanico, si va dileguando naturalmente
;

il che

non . distrugge, peraltro, tutto il significato del passo fatto da Gu-

glielmo II, specie se, come si e accennato, vi era il dito dello Czar

Nicolo II. Prima di lasciare la Germania, e duopo segnalare e mettere

nel dovuto rilievo 1'importante vittoria riportata in Baviera dal Centro

cattolico sui naziOiiali liberal! antichi seguaci del ministero Lutz e

partigiani incorreggibili del Kulturkampf, i quali da ultimo non si

erano peritat! d' incoraggiare persino il fellonesco movimento Los von
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Rom dei pangermanisti austriaci nelle elezioni per il Landtag. Questo

si comporra ora, di 83 deputati del Centre cattolico, di 43 liberal!,

4 conservation, 13 agrarii, 11 socialisti, 1 democratico e 2 selvaggi

( Wilden, non ascritti ad alcun partito regolare). Nella precedente

legislatura i Cattolici erano 73, e mancavano di 3 voti per raggiun-

gere la maggioranza assoluta : oggi dispongono di una maggioranza
di 7 voti sulPeffettivo totale della Camera. I liberali hanno perduto
24 seggi, e da 67 si sono ridotti a 43. I socialisti da 5 sono divenuti

11. Yi e stato un compromesso fra cattolici e socialisti, one la Ger-

mania e gli altri organi del Centro hanno ampiamente giustificato

colle perfidie e soverchierie usate finora dai liberali verso i cattolici,

dai quali" pretendevano il gratuito ed illimitato appoggio, anzi una

specie di servitu, sotto il pretesto della conservazione sociale. Nella

citta di Monaco, i liberali sono stati sbalzati da tutti i cinque seggi

che occupavano, con indicibile giubilo dei cattolici, i quali non pote-

vano dimenticare le iattanze e gli insolenti trionfi dei loro avversarii

nel 1884, allorche questi non si stancavano di strombazzare ai quattro

venti: Monaco non e piu una eitta ultramontana 9 . A Monaco, in-

fatti, si va ora preparando e compiendo una felice rivoluzione pa-

cifica, nel senso del risorgimento cattolico, simile a quella verificatasi

a Yienna, capitale dell'Austria, sotto la direzione del suo odierno

borgomastro, dottor Lueger; e si hanno ragionevoli motivi di sperare

un ritorno sempre piu consolante alia fede vivace ed operosa di altri

giorni.

3. (OLANDA). E giacche ci siamo intrattenuti, in primo luogo, di

avvenimenti connessi o reputati in connessione cogii intendimenti

dello Czar, daremo pure uno sguardo alia Conferenza dell'Aja per il

disarmo e 1'arbitrato, che si avvicina al termine dei suoi lavori e di

cui si potranno prossimamente riassumere ed apprezzare i risultati.

Puo dirsi fino da ora che gli stessi delegati e plenipotenziarii delle

Potenze, nelle risoluzioni che formulano, danno chiaramente a dive-

dere di considerare le deliberazioni dell'Aja come una seminagioHe,
e non come una raccolta, vale a dire, come una semente affidata per
la prima volta alle viscere della terra, che sara duopo inaffiare e col-

tivare con perseveranti cure, affinche rechi i suoi frutti. Se avesse a

dividere la sorte di quel Consesso internazionale riunito a Berlino da

Ouglielmo II, poco dopo la sua ascensione al trono, per ventilare le

delicate questioni sociali del lavoro e del salario, e di cui non ser-

bano piu memoria se non gli eruditi nella politica moderna, vane

sarebbero le speranze che ha suscitate negli amici della pace. In ogni

impresa, la perseveranza e quella che si cinge le tempie della corona

e riceve il bramato guiderdone.
La necessita che la Conferenza dell'Aja abbia un seguito, e stata
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esplieitaraente accennata dalla sua Commissione incaricata di esami-

nare il tema specifico del disarmo, riconosciuto il piu arduo e spinoso
di tutti, perche in piu diretta ed immediate relazione colla quotidiana

pratica dei governi. Ad ogni modo, la suddetta Commissione ha dato

saggio di un certo ingegno e buon volere, dichiarando bensi di non
aver potuto, con suo grande rammarico, conseguire in questa Confe-
renza un accordo positive ed immediate sulla diminuzione degli effet-

tivi e dei bilanci militari, ma esprimendo il desiderio che i diversi

governi riprendano essi stessi lo studio delle question! sollevate dal

primo punto della Circolare del conte Muraview, mentre a solleci-

tarne Popera la Commissione proclama essere nei suoi voti un alle-

viamento degli oneri militari, onde sono oggidi aggravate le nazioni,

per accrescerne la morale e materiale prosperita.

Parole, parole, praetereaque 'nihil! esclamano alcuni pessimisti, ai

quali per il momento non si pud dare in modo assoluto ne ragione,

ne torto. Certo il disarmo non era una pera matura da poter distac-

carsi con una scossa dall'albero. Molto dipendera dalla costanza dei

suoi avvocati e promotori, e principalmente dall'augusto filantropo

che siede sul trouo di Russia e che ne ha assunto la nobile ini-

ziativa.

Quanto alParbitrato, rimane stabilito, che la sua applicazione sara

facoltativa, ma che le Potenze neutre, al eorgere di una contesa fra

due Stati, si terranno impegnate a consigliare con insistenza il ri-

corso ai mezzi pacifici e concilianti, per evitare le violenze.

Non molto, ma e qualche cosa; n& v' ha dubbio che i buoni,

ed innanzi a tutti il glorioso Pontefice regnante Leone XIII faranno

tutto il possibile per trarne il maggior vantaggio dei popoli cristiani.

4. (SERBIA). In questo mezzo, un fatto di una certa gravita si e

avverato in Serbia, ove l'ex-re Milan e stato oggetto di un atten-

tato, che gli fornisce oecasione d' infierire con estremo rigore contro

il partito radicale, o russofilo, da lui medesimo incolpato di congiura

contro la sua vita. II sicario, per nome Knezevich, contro il quale

Milan si difese con un coraggio che i maligui dissero di non aver

veduto in lui sui campi di battaglia, affermo vagamente nei suoi in-

terrogatorii di essere stato istigato al delitto dai capi del partito ra-

dicale, come appunto aveva proclarnato Milan sul luogo stesso della

tragedia. Sonosi eseguiti con fulininea celerita molti arresti di nota-

bili personaggi, e persino il ministro presso la Corte di Pietroburgo r

generale Sava Gruich, e stato revocato dal posto e cancellato dai qua-

dri dell'esercito, mentre lo Czar, per manifestargli stima ed affetto >

lo decorava dell' insigne Ordine di Sant'Anna.

E questo, giova notarlo, il quinto attentato di simii genere che si

annunzia dalla Serbia. II partito radicale ha fatto pubblicare un Ma-
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nifesto a Ginevra, in cui protesta altamente della pcopria innocenza,
e dipinge a foschi color! le sofferenze del perseguitati e i disagi delle

molte famiglie che il terrore sospinge ad esulare nei vicini territorii

della Croaziae dell' Ungheria. II principe Karageorgevich, che pretende
al trono di Serbia, non esita ad esprimere il convincimento che 1'at-

tentato sia una macchina inventata e mossa dallo stesso Milan, per
esercitare una feroce vendetta sui suoi avversarii politici. Altri, piu

moderati, dicono che, se il tentato regicidio non & simulate dalla po-

lizia, per lo meno Milan ne approfitta eccessivamente per fini perso-

nali. E imminente 1' inizio di un ciamoroso processo, che verra se-

guito COQ attenzione in varii paesi d' Etiropa.

L'incaricato d'affari deila legazione russa a Belgrade, signor Man-

surow, e stato invitato dal suo Groverno a praticare le piu diligenti e

minuziose indagini, tanto sulle circostanze del tragico fatto, quanto sui

criterii con cui si operano le carcerazioni e le persecuzioni legali. E
notorio che la Russia non vede punto di buon occhio l'ex-re Milan a

Belgrade, il quale si no dal tempo della sua abdicazione aveva preso

impegno di vivere in terra straniera, inipegno cui venne meno piu volte,

comparendo di tratto in tratto a Belgrade, non senza lascire 1'impronta

del proprio passaggio nei Tesoro. perche soifriva sempre di strettezze

pecuniarie. Infine, egli rinnovo la promessa di non mettere piu il piede

sui suolo serbo, a patto che si pagassero i suoi debiti e che gli venisse

assegnato un annuo appannaggio : cio che ottenne. dovendosi aggiun-

gere anzi che la Corte di Pietroburgo anticipo le somme necessarie,

nella persnasione di assicurare cosi la quiete della Serbia.

Ma 1'osservanza della convenzione non ebbe lunga durata. Nell'au-

tunno del 1897, l'ex-re Milan rimpatrio con certa solennita, consen-

ziente il figlio Alessandro, il quale, conferendogli il comando supremo

dell'esercito, non soltanto gli rendeva possibile la definitiva perma-
nenza in Serbia, ma gli procurava inoltre lauti emolum^nti e consi-

derevole potenza. La Russia ne fu tanto indignata, che lascio per qualche

tempo vacante la legazione gia lungamente affidata alia direzione del

signor Persiani. Ma piu tardi si placo e ristabili le relazioni diplo-

matiche. Ecco pero giungere il 6 marzo scorso, Tanniversario della

elevazione della Serbia a regno, ed il ministro russo a Belgrade non

venne invitato alia festa di Corte, il perche, offeso, dovette notificare

solennemente la prepria parten?a. Ora sopravviene 1'attentato, con tutte

le sue conseguenze a danno del partito russofilo serbo.

Tutto cio valga a spiegare come la Corte ed il Governo di Pietro-

burgo debbano diffidare dell'ex-re Milan e mirarlo con pochissima bene-

volenza; A Parigi, a Berlino, a Vienna, si dice che anche le Potenze

piu interessate a mantenere il presente regime in Serbia e quale

piu dell'Austria-Ungheria? hanno fatto udire al Konak, o palazzo
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reale di Belgrade, consigli di prudenza edi moderazione. Certo ildiflgusto

della Russia potrebbe avere effetti molto incresciosied inattesi per l'ex-re

Milan, se non pure per la dinastia degli Obrenovich, ed in tale spe-

ranza evidentemente si culla il pretendente Karageorgevich. Sono ancora

freschi nelle memorie di tutti il ratto notturnodel principe Alessandra

di Batteiiberg da Sofia, e 1'infelice sorte di Stambulow, che voile ooz-

zare troppo arditamente colla possanza russa. Disgraziatamente, il prin-

cipe Ferdinando ha peccato invece dell'eccesso opposto, lasciandosi con-

durre sino al sacrifizio della fede del suo figlio primogenito Boris. Ma

potrebbe il re Milan sfidare a lungo impunemente lo sdegno dello Czar?

CANADA (Nostra Corrispondenza). 1. Nuova fase della questions scolastica

del Manitoba. L'Enciclica AJfari Vos di Leone XIII; sue linee gene-
rali e suoi frutti. 2. II modus Vivendi accettato da' Vescovi. Perche

si totleri da alcuni e si impugn! da altri. Speranza e timori per Tav-

venire. Necesaita dell'unione di tutte le forze cattoliche.

1. Nell'ottobre 1896 intrattenni i lettori della Civiltd Cattolica in-

torno alle faccende del Canada, e specialmente sulla questione scolastica

che teneva ailora in agitazione il paese, e lo tiene agitato anche adesso.

Invitato dal direttore di cotesto periodico a ripigliare di quando in

qua-i do le mie corrispondenze, ho accettato. Riconosco che, per le mie

molteplici occupazioni, trascurai molto il mio ufficio di corrispondente ;

ed ora mi propongo di essere quinc' innanzi piu diligente.

La faccenda scolastica del Manitoba, dopo 1'ottobre 1896 entrata

in una nuova fase. La Santa Sede, nella primavera del 1897, invid

al Canada un Delegate apostolico, nella persona di monsignor Merry
del Val, per istudiare sul luogo la situazione creata dal conflitto so-

pravvenuto fra il governo federale e il partito liberale per Puna parte,

e parecchi arcivescovi e vescovi del Canada per Paltra. Il governo
liberale del signor Laurier, che sottentrd nel luglio 1896 al goverao
conservatore del signor Tupper, avea conchiuso un accomodamento

col governo provinciale del Manitoba per rispetto alia questione sco-

lastica; ma questo accomodamento lasciava in realta la questione

press' a poco nello stato in cui era: le scuole cattoliche non erano

ristabiiite; la situazione legale rimaneva immutata, e soltanto si facea

promessa di introdurre certi temperament! nell'applicazione pratica

de' regolamenti scolastici. Mentre i diarii del governo ed anche alcuni

ministri federal!, gridavano alto che questo accomodamento era un

assetto definitive e soddisfacente della questione, parecchi vescovi e

i diarii cattolici della opposizione conservatrice lo dinunziarono siccome

un intero sagrificio dei dritti della minoranza. D'ambe le parti gli

animi erano molto riscaldati, come sempre avviene quando le passion!

politiche si uniscono alle questioni religiose. I liberali, che giunge-



^80 CRONACA

vano alia somma delle cose, dopo essere stati lunga pezza nel campo
della opposizione, temevano Teffetto elettorale, che i conservator!, loro

antagonist! politici, trarrebbero senza fallo dalia situazione
;
e ai rim-

proveri de' conservator! rispondevano che i precedent! govern! non

avean fatto meglio di loro. Inoltre sciorinavano teorie inammissibili

affatto sul carattere che deve avere la scuola popolare. La rivendi-

cazione dei dritti incontrastabili de* cattolici, per cagione del malau-

gurato spirito partigiano, che regna nel Canada anche (e potrebbesi

dire, soprattutto) fra i cattolici, minacciava dunque di degenerare

affatto in una contesa fra le fazioni politiche, che disputavansi la

somma del potere. Solo il Santo Padre poteva trar fuori la questione
da questo pericoloso intoppo ;

e tento di farlo
,
con la sua ben nota

sapienza e fermezza. Dopo avere ascoltato parecchi vescovi canadesi

e parecchi uoinini politici, e presa a disamina la relazione del suo

delegate, invio ai vescovi del Canada I'enciclica Affdri vos in data

S dicembre 1897. In quella lettera il Santo Padre riprova la legisla-

zione scolastica manitobana del 1890 che aboliva le scuole cattoliche;

mette in guardia i cattolici contro le scuole neutre; proclama neces-

sarie le scuole cattoliche
;
insiste su i diritti e i doveri dei genitori ;

loda i vescovi di aver protestato unanimi contro la legislazione mani-

tobana che colpisce 1'educazione cattolica; biasima i cattolici cana-

desi del non essersi saputi mettere d'accordo per difendere la causa

delle scuole; riconosce che si era preso a fare qualche cosa per emen-

dare la legge del 1890; dichiara di non avere nessuna ragione di

dubitare
,
che le deliberazioni prese dal governo federate e dal governo

inanitobano, all' intento di diminuire le lamentanze dei cattoHci, non

sieno state ispirate dall'amore della giustizia e da lodevole intendi-

mento
;
afferma pero che la legge manitobana

,
deliberata nel 1897

in forza dell'accomodamento conchiuso nel 1896 fra i due govern!,

e difettosa, imperfetta e insufficiente
,
e che i cattolici hanno di-

ritto a molto di piu ;
doinanda che si attenda ad ottenere giustizia

intera, ed a mettere al coperto e in sicurta i principii immortali e

sacri che governano la questione scolastica
;
raccomanda 1'unione

degli animi
;
ammette nondimeno, che pud esistere una certa plu-

ralita di opinion! egualmente buone e plausibili per risguardo alia

via da tenersi per giungere allo scopo : consiglia la temperatezza nelle

dispute e la concordia per rispetto all'azione
;
ed insta sulla necessita

di tor consiglio da' vescovi. Yolgendosi poscia piu specialmente ai

cattolici del Manitoba, manifesta la speranza che riusciranno ad otte-

nere intera soddisfazione. Fonda la sua speranza sulla bonta della

loro causa, sulla equita e sul senno di coloro che tengono le redini

della cosa pubblica > e sul buon volere di tutti gli uomini dabbene

del Canada >. Mentre attendono di veder trionfare tutte le loro ri-

vendicazioni
,
raccomanda ad essi di non respingere c le parziali sod-
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disfazioni . Per la qual cosa (soggiunge il Santo Padre) dovunque
la legge, o il fatto, o le buone propensioni delle persone porgano

ad essi alcuni spedienti da scemare il male e da rimuovere viepiii i

pericoli, e al postutto convenevole e proficuo che se ne giovino e ne

traggano il maggior pro possibile. Per converse, dovunque il male

non avesse altro rimedio, Noi li esortiamo e scongiuriamo di porvi

riparo raddoppiando la loro generosa liberalita. Niuna cosa potranno

fare piu salutevole a lor medesimi e che piii torni propizia alia pro-

sperita della patria loro, che recando il loro contribute al sostentameiito

delle loro scnole, secondo che le loro facolta il consentono .

Tali sono le linee maestre della enciclica Affari vos. Sventurata-

mente questa lettera del Sommo Pontefice non frutto 1'unione fra'cat-

tolici, tant'e pertinace e tirannico lo spirito partigiano in questo paese.

In generale i partigiani, d'ambo i lati, presero delle parole del Papa
solo quel tanto che lor tornava, lasciando in disparte il rimanente.

Oosi i conservatori, mentre mal dissimulavano il loro dispetto al vedere

che il Santo Padre non avea solennemente e nominatamente con-

dannato i liberali per essersi opposti al disegno della legge, detto

riparatore, proposto dall'antico Governo conservatore, non videro nel-

1'enciclica che la dichiarazione relativa all'insufficienza dell'accomoda-

mento stipulate fra il Governo federale e il Governo manitobaao
;

mentre i liberali dal canto loro forte si appoggiarono sulla c testi-

monianza di benevolenza e d' incoraggiamento data agli uomini pub-
blici che nel 1897 entrarono nella via delle riparazioni, alle quali

nan dritto i cattolici del Manitoba*, e sorrolarono sulle altre parti

dell'enciclica, Intanto, se la lettera del Santo Padre non frutto 1'unione

degli animi, alnieno alien to la loro tensione. II signor Laurier voile

riparare 1'errore da lui commesso nel 1896-97, allorche avea voluto

dar sesto alia questione delle scuole senza consultare i vescovi
;
ebbe

colloqui e carteggi con mons. Langevin, arcivescovo di S. Bonifacio,

e con mons. Bruchesi, arcivescovo di Montreal. Si pervenne ad un

modus vivendi, merce 1'arrendevolezza e tutto il buon volere dell'ar-

civescovo di S. Bonifacio, il quale, seguendo fedelmente la guida della

Santa Sede, tocco 1'estremo confine delle concessioni. Quel modus vi~

vendi, considerate in se stesso, era in realta poco soddisfacente, e

parecchi conservatori non hanno dissimulate quanto riuscisse loro spia-

cevole la piega che le cose prendevano. Soffrivano vedendo le auto-

rita religiose negoziare con uomini di State liberali : uno del loro

gazzettieri giunse perfino a parlare di mancanza di gratitudine verso

1 capi dei conservatori, dacch& la suprema autorita era passata in

altre mani, di spettacolo sconcertante >, di c dolorosa prova per
1'uomo di buon volere

,
di situazioni falsate

,
di linee confuse

a tal segno, che 1'opinione sbalordita sembra una nave disarmata

che galleggia in balia delle correnti > . Tutti questi rimproveri non
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avevano; alcun perche, se non erano rivolti alle autorita ecclesiasti-

che, le quali negoziavano un modus vivendi coi govern! liberal!. La

gazzetta che li formulo, non ha ma! potato seriamente dar loro un

intendimento e significato diverse.

2. Le scuole frequentate da' fanciulli cattolici, sebbene i maestri

sieno cattolici, sono tuttavolta scuole pubbliche, soggette interamente al

sindacato del Governo ed a! regolamenti dell'ufficio consultivo, che

fra' suoi membri non ha verun cattolico
;

i libri adoperati sono quelli

delle,scuole pubbliche; ma in pratica sembra tollerarsi che, durante le

ore di scuola i maestri parlino, cosi di passata, delle cose concernenti la

religione, purche non impartiscano un insegnamento religioso in piena

regola, il quale non pud darsi che dopo le ore di scuola. E poco, si

capisce ;
ed e a ritenere che 1'autorita diocesana, secondo 1'avviso di

Roma, non avrebbe accettato questo modus vivendi, se si fosse cre-

duto di poter sostentare fra' cattolici del Manitoba delle scuole par-

rocchiali accanto a quelle pubbliche, come accade negli Stati Uniti;

ma i cattolici del Manitoba, per una o per altra cagione, non sem-

brano in grado di sottostare ai sacrificii all'uopo richiesti. Prima del

modus vivendi, per sostentare le scuole cattoliche nel Manitoba, si era

dovnto ricorrere alia provincia di Quebec ed anche ai cattolici di

Francia. Un sistema di scuole, sostenute cosi dal di fuori non poteva

a lungo durare, e le autorita diocesane e quella di Roma hanno cer-

tamente giudicato miglior partito accettare il modus vivendi. Esse-

hanno la responsabilita del governo delle .anime, e iiisieme lumi dello-

Spirito Santo, e non si dee far altro che assoggettarsi alle loro deci-

sion!
,
colla certezza che quanto esse comandano e pel maggior bene..

Ma di questo sembra non possano farsi capaci certi conservator!, men-

tre i liberal!, in generale, sembrano imniaginarsi che 1'accettazione

da parte dell'autorita ecclesiastica di questo modus vivendi abbastanza

claudicante, li dispensi da ogni sforzo ulteriore per migliorare la si-

tuazione dei cattolici manitobani
; paiono disposti ad incrociare le

braccia sul petto e considerare ome vinta la battaglia, e come as-

sestata in via definitiva la questione scolastica. Eppure ci sarebbe da

far molto ancora per mettere al coperto e al sicuro i principii im-

mutabili e sacri che il Santo Padre ha mes^i in luce nella sua en-

ciclica. II Governo federale e molto paziente verso i suoi amici del

Governo manitobano.

CTe di presente qualche ragionevole speranza di prossimo miglio-

ramento nella si tuazione scolastica nel Manitoba? La faccenda e molto

dubbia. Gli avversarii del governo manitobano, i conservatori inglesi,

anziche incoraggiarlo a concedere maggiore giustizia ai cattolici, e so -

spingerlo opportunamente per la via delle riparazioni, lo colmano di

rimbrotti per cagione delle lievissime concession! da lui fatte ai geni-
tori cattolici. L'opposizione istiga e sfrutta il fanatismo ,de' non-cat-
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tolici, colla speranza di giungere per tal mezzo alia somma delle cose.

Ed il governo Greenway non ardisce andar oltre nella buona strada,

nella quale speravasi di vederlo entrare. Fra breve si faranno le ele-

zioni provincial!, ed esso per non iscoprire il fianco agli assalti del

suoi oppositori, non che mostrarsi piu largo nell'applicazione della

legge, sembra anzi voler ritirare quel poco che aveva concesso. A
quanto pare, si d sul punto di esigere che sieno applicati a stretto

rigore i regolainenti nelle scuole frequentate dai fanciulli cattolici.

Non sarebbe piu tollerata la menoma parola di religione durante le

ore di scuola, ne la piu piccola allusione alle cose spiritual!. Sara

d'uopo restringersi al testo dei libri scolastici ed alle cose prettamente

profane. Non rimarrebbe altro che la mezz'ora di catechismo dopo le

ore di scuola... e i maestri cattolici.

Nel caso che I'opposizione conservatrice arrivasse al governo a Vin-

nipeg, in conseguenza delle prossime elezioni, se dobbiamo giudicarne

dalle odierne dichiarazioni delle loro gazzette, non sara piu pos-

sibile alcun modus vivendi: si fara invece 1'applicazione pura e sem-

plice della legge, senza alcun temperamento. Se rimane al governo il

signor Greenway, i cattolici liberali sostengono che egli si mostrera

piu generoso, dacch& non avra piu a temere per alquanti anni uno

scoppio di fanatismo da parte degli elettori. La cosa e possibile, ma
lontana dall'essere certa, od anche probabile, salvoche il governo fe-

derale non si determini finalmente a premere gagliardamente sul go-

verno manitobano, e appigliarsi pur anche a quegli spedienti severi,

che la costituzione mette in sua mano. Perocche non s' ha a dimenti-

care che il supremo tribunale dell'impero, cioe il Consiglio private d'ln-

ghilterra, ha solennemente riconosciuto, aver diritto il governo federale

d'interporsi fra il governo manitobano e la minoranza cattolica, per

proteggere questa. Nel risguardo poi della nazionalita canadese-fran-

cese, e si noti che a questa appartiene la grande maggioranza del po-

polo cattolico del Manitoba, la situazione & lungi assai dall'esser bella.

Non pure ie scuole pubbliche sono praticamente neutre sotto il riguardo

religiose, ma sono anche inglesi. Se si ha a credere alle dichiarazioni

del diario francese di S. Bonifacio, nel Manitoba, non vi si permette-

rebbe P insegnamento della lingua francese se non come mezzo per in-

segnar meglio 1'inglese ai giovani canadesi-francesi. II fine propostosi

dal governo Greenway sarebbe d'anglificare interamente la provincia

del Manitoba, rendendo satura d' inglese la giovane generazione. La
cosa e molto verosimile, perche nel 1890, mentre si distruggevano le

scuole cattoliche, si sopprimeva 1'uso officiale della lingua francese,

che fin allora, in forza della costituzione, erasi considerata al pari

della lingua inglese. Quel che addolora specialmente si 6, che di

fronte a siffatta condizione di cose, i cattolici e i canadesi-francesi del

Manitoba non valgano ad unirsi. Sono scissi, la, come altrove, dal
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funesto spirito di partito; hanno due giornali che si guerreggiano-

scambievolmente, cioe il Manitoba di S. Bonifacio e VEco del Mani-

toba di Winnipeg. II primo e conservatore, e combatte contro il go-

verno Greenway ;
il secondo e liberale, e tiene le parti del governo.

II primo dice in sostanza : Greenway e quegli che ha fatto deliberare

le leggi scolastiche e mettere al bando la lingua francese
; gli e desso

il nemico e bisogna sbalzarlo dal governo. II diario liberale sostiene in-

vece che Greenway e ben disposto, che c'e da aspettarsi piii da lui ch&

dal signor Macdonald, il capo della opposizione conservatrice, il cui

giornale, intitolato il Telegramma, scopertamente osteggia le richiestfr

dei cattolici. Per cagione di questa malaugurata discordia, sta per es-

sere del tutto distrutta nelle prossime elezioni I'influenza dei cattolici
;.

e gli uomini politici inglesi e protestanti, qual che sia il partito che

trionfi, saranno interamente signori della situazione e liberi di fare

quanto lor meglio piaccia. Pertanto e necessario che si faccia 1'unione

dei cattolici nel Manitoba
;
1'unione sul campo designate dal Papa, cioe

1'energica e prudente rivendicazione dei loro diritti. Se invece di im-

medesimarsi gli uni coi conservatori, gli altri coi liberali, sapessero

unirsi strettamente insieme, potrebbero forse giungere ad una posi-

zione politica che li mettesse in grado di ottenere riparazioni necessarie,

qual che si fosse il partito governante. Questa unione pur troppo

sembra impossible, ed ecco perche il future e buio pei cattolici.

In una prossirna corrispondenza vi faro vedere qual e la situazione

nella provincia di Quebec.

Al cominciare della stagione delle vacanze dei riposi e degli svaghi, non

ci sembra superjluo rammentare ai pietosi cattolici .lettori nostri le povere

sposf di Gesu Cristo, che in ogni stagione gemono sempre, fra le strette

della miseria e delle malattie ; e quindi meritano sempre un pensiero di

compassione e qualche conforfo. Colla data del 6 luglio ci si scrive da uno

dei tanti monasteri impoveriti dalle leggi spogliatrici: Prego la carita sua

di mandarci qualche limosina, per sollevare una povera malata. Creda che

e tanto il bisogno, che la R. V. non pud immaginarlo. Piu non le scrivo :

mi si rende impossibile per le lagrime che mi cadono dagli occhi e per la

pena che sento . Pochi giorni prima, da un altro di questi Monasteri ci

era scritto : . Vengo ad esporle, colle lagrime agli occhi, una grave tribo-

lazione in cui mi trovo, per la seria malattia di una mia Religiosa, la

quale terribilmente soffre ; ed io non so come aiutarla, perche sono nella

impossibility di spendere; anzi ho gia contratti debiti. Dopo Dio ed i Santi

del cielo, la piena mia fiducia e in lei >. Ambedue i Monasteri abbiamo

subito consolati. Ma, dopo Dio, Vaverlo potuto fare e stato merito dei ca-

ritatevoli oblatori che ce lo hanno reso possibile colla loro generosita.
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Col decapitare monarca e monarchia, la prima parte del

disegno massonico della rivoluzione era ottenuto. Rimaneva

1'esecuzione della seconda parte, la cui tela fu svelata alia

S. Sede, da persona che era addentro alle segrete cose e

come ftlosofo e come libero muratore. Fu questi il cava-

liere Nicola di Azara, il quale da trenta anni, cioe flno dal

1763, rappresentava in Roma la maesta del re cattolico, prima

come agente ed allora come ministro. Aveva intrinsechezza

d'amicizia co' cardinal! Zelada e Bernis; era confldente di

Giuseppe II, lancia spezzata di Monino conte di Florida-

Bianca: la costoro amicizia e la rappresentanza di una nazione

cattolica, come la Spagna, gli diedero titolo ed occasione a

rappresentare nel dramma romano una parte, che non e piii

un enigma. Costui a' primi di gennaio del 1792 compose per

il card. Bernis un Pro-memoria 2

,
da trasmettersi alia se-

1 Vedi quad. 1179.
2 II MASSON nel : Le Cardinal de Bernis... (p. 493) dice che questo

documento fut signe par la chevalier d'Azara. Sebbene arrechi la testi-

monianza del THEINER: Documents... (I, 313), cio e falso. Nel docu-

mento, che si conserva nell'Archivio Vaticano, non c'e firma, ne ci do-

veva essere, del cav. di Azara.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1180. 25 7 agosto 1899.



386 PIO vi

greteria di.Stato, nel quale svelava gli intendimenti de'gia-

cobini francesi, relativamente a' destini di Roma. Egli in esso

diceva il vero
?
e nello svelarlo con una certa aria di pre-

mura alFamico Card, di Bernis, si accattava la stima e la

fiducia della corte romana. Lo scritto cominciava con queste

solenni parole:

Si vital distrutta la religion? cattolica, come il piu forte ostacolo al

progetto formato di eccitare la ribellione universale de' popoli. Si vuole il

trionfo dell' irreligious e dell'ateismo, percJie necessario ad annientare tutte

le leggi e porre in non cale i piu sacrosanti doveri. Per giungere a que-

sto fine, il jmt sicuro mezzo e la rovina della dominazione femporale della

corte di Roma. Tale e il xistema adottato dai principali motori del tor-

bidi di Francia, e dai direttori di tutte le operazioni dell' assemblea .

Finche Roma exista, dicono essi, finehe riconoscera il mondo nel su-

premo pa-store il xovrano di una vaxtn porzione della bella Italia, i veri

cattolici volgeranno xewpre con fiducia il loro xguardo al centra deU'unita,

xicuri di riccverne in tutte le loro occorrenze lumi, esortazioni ed aiuti...

Se all' mcontro I Ktati pontifici foxsero invasi, I'uxo dell' apostolica

autorita diverrebbe precaria, le diverse nazioni non tarderebbero ad avere

dei patriarchi, e cosl verrebbe a togliersi affatto ogni relazione con Roma
ed a distruggersi V union e di tutti i membri della Chiesa cattolica col mo

Capo rixibile.

Come si vede, il fine della rivoluzione francese, relativa-

mente alia 8. Sede, non era diverso da quello del Giusep-

pismo^ sebbene ne fossero diversi i mezzi, intendendo quella

di far uso della violenza e dell' invasione armata, laddove

Giuseppe II si atteneva ai mezzi reputati legali.

Avvisava quindi 1'Azara che 1'Assemblea stava per rinto-

vere tutti gli antlclii minixtri presso le corti straniere, per

soslituirvi gli apostoli della nuova dottrina, e prevalersene per

il pronto e totale adempimento de' vasti siioi disegni. E rica-

pitolando le cose discorse in lungo, ribadiva: In unaparola si

progetta di togliere al Papa lasuasovranita: I. Perche I'im-

pero temporale accresce la renerazione universale per il

Capo visibile della Chiesa, e rende la ma dignita, per COM

dire, invulnerabile . Soggiunge tre altre ragioni, e conchiude

dovere la S. Sede provvedere al riparo di tanti mali, essendo
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tutte le cose da lui svelate quasi altrettante wita geomc-

l/'iche dell'ultitiHi imiKtrfmiza *.

E verita veramente geometriche conteneva quella memoria

dell'Azara: nello spazio di sei anni, quanti ne trascorsero

dal 1792-1798, si videro compiute con esattezza si puo dire

geometrica. Ah ! se in Roma, invece di un Zelada, si fosse

trovato un Ercole Consalvi alia direzione della cosa pubblica,

e invece del mansueto Pio VI un Leone od un Gregorio!

Infatti in quest'anno medesimo 1792 furono spediti in

Italia, ma sopratutto in Roma ed in Napoli, emissarii giaco-

bini in gran numero, di varie condizioni, professioni e sesso,

i quali cominciarono la propaganda delle idee nuove, insi-

nuando accortamente la ribellione, e tramando massonica-

mente nelle congreghe Tabbattimento de' sovrani e della re-

ligione
2

. Di questi cospiratori i piu pericolosi erano gli emi-

1 Archiv. Vatic. Nunziatura di Francia, vol. 596. Giova qui ribadire

una verita non mai abbastanza inculcata, ed e che la rivoluzione fu un

parto massonico, maturate nelle logge massonico-filosofiche molti anni

prima del suo schiudimento alia luce di tutti gli Orienti d' Europa. Oltre

il documento d'archivio, qui citato, ed altri molti che pubblicheremo a

suo tempo, si puo scorgere tutto il disegno massonico, gia svelato nelle

sue grandi linee, varii anni prima che si eseguisse. Bastiiio i seguenti :

(MERCIER), TJan deux mille quatre cent quarante, Reve s'il en fat

jamais, pubblicato gia nel 1770: la 2a ediz. in tre volumi e del 1786. Lo
stesso autore nel Paris nouveau (1801) gode con soddisfazione infernale

deH'adempimento del suo sogno, di cui descrive le fasi sanguinarie!
-

LE FRANC EUDISTE, Conjuration contre la religion catholique et les sou-

verains, dont le projet concu en France, doit s'executer dans Vunivers

entier. Lo stesso : Le voile leve pour les curieux, ou le secret de la revo-

. lution, rdvele a I'aide de la Franc-maconnerie (1792) I. MAROTTI, De
ostentis divinae potentiae in Ecclesia his temporibus tuenda Oratio ad

Quirites (1793). Tralasciamo le opere del Barruel classiche nel genere !

2 Uno di questi emissarii fu il conte GIUSEPPE GORANI, che appar-
teneva alia Societa del Caffe di Milano, divenuto poi citoyen fram;ais!
Costui dice di aver girato tutte le citta italiane da Roma a NapoJi, e

le sue impressioni stampo in un'opera che ha per titolo: Memoires secrets

et critiques des cours, des gouvernements et des moeurs des principaux
Atats de Vltalie (1793). Quanto si puo immaginare d' infame, di lurido,

d' irreligiose e gittato a piene pagine da cotesto filosofo-massone su

preti, cardinali, Papa, regine, duchesse e donne italiane! Pio VI vi e

denominate Gran Lama d' Europa !
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grati, de' quali un gran numero in veste di sacerdoti e di

frati, nascondevano la loro condizione vera di spargitori se-

cret! di giacobinismo. A Loreto tentarono di fare un colpo

nel Santuario a fine di predare o di ben conoscere il tesoro;

a Bologna fu tramata una vera congiura; in Roma stessa,

verso i primi di settembre, fu scoperta una congrega di gia-

cobini in via Condotti, a cui, per raggiri di Ugo Basville,

pigliavano parte gli stessi servitori delle principesse Adelaide

e Vittoria, zie di Luigi XVI, ch'erano albergate in Roma fino

dal 16 maggio del 1791. Una pitonessa pure fu sorpresa in

abito di pellegrina, la quale portava veleno e un'arma affilata

dentro il bordone. Tutto questo armegglo repubblicano, era

ben chiaro a che mirasse : a preparare cioe il terreno ad ac-

cogliere la semente giacobina. Ma tutte quelle mene furono

sventate, e non approdarono se non a far conoscere le in-

tenzioni del Governo francese che allora passava per le mani

deirAssemblea in quelle della Convenzione, mutando solo il

nome. Quindi nel nuovo anno 1793 I'Assemblea parigina pre-

paro contro la S. Sede, un tranello, in cui non sai che cosa

fosse maggiore, se rartifizio o la prepotenza, o la ferocia.

A ogni modo fu il principio della rovina di Roma.

Agli 11 di gennaio del 1793 giunge in Roma, spedito dal

Mackau, ministro francese in Napoli, il cittadino Flotte
;

il

quale insieme con Ugo Basville, che gia da piu mesi cospi-

rava in Roma, senza nessun titolo del suo governo, porta-

tosi dal primo ministro del Papa gli consegna una nota

della Convenzione del 10 gennaio, nella quale si intimava

imperiosamente: se il Papa non permette entro 24 ore che

venga collocato lo stemma della repubblica sul palazzo del

ministro francese, essi stessi lo inalzeranno. II card. Zelada,

con una lunga risposta, communicata a tutto il corpo diplo-

matico, fece sapere che a cio la S. Sede non poteva consen-

tire l
. E quelli, a dispetto del sovrano di Roma, posero nel

1 La lettera del Mackau insieme con la risposta del Zelada si tro-

ATano nell'Archiv. Vatic., Nunziatura di Franc., vol 596. Furono stam-

pate, e se ne legge una copia nel TAVANTI, Fasti, II, 197, e in altri au-
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palazzo francese in Roma il blasone e le armi del loro go-

verno ! Si chiederebbe perch6 que' fieri giacobini non tenta-

rono una tal cosa a Pietroburgo, a Vienna, a Londra?

Queste cose si sparsero in breve ora per tutta Roma, e

destarono nella cittadinanza uno sdegno irrefrenabile. Gia

1'anno innanzi a Marsiglia si era buttato lo stemma ponte-

ficio e calpestato nel fango, senza che il governo facesse nes-

:suna riparazione ;
da pochi giorni si era tolta dal cortile del

palazzo francese la statua di Luigi XIV ;
si erano sparse voci

che in quel palazzo e neirAccademia nazionale si celebra-

vano congreghe e orgie giacobine... Nel popolo romano su-

bolliva un fermento di odio ai giacobini francesi, e si andava

spargendo con tale intensity di forza, che dava a temere una

qualche catastrofe. Quando nel giorno seguente alia intima-

:zione, fatta da que' due francesi al Papa (13 gennaio 1793),

si videro entrambi andare pel Corso in vettura con coccarde

e bandiere giacobine. II popolo, dinanzi a quel pubblico in-

sulto al diritto cittadino e a quello sfregio del diritto delle

genti, il popolo si leva a rumore, si affolla, insegue con urla

la vettura; il Flotte spara un'arma da fuoco, la folia si ac-

calca e grida morte a' giacobini. Accorre un drappello di sol-

dati e cerca di frenare quella inconscia moltitudine, dando

cosl almeno alia vettura tempo di fuggire; ma i furiosi po-

polani hanno scorto il Basville, che si era rifugiato in casa

del banchiere Moutte
; assalgono casa e stanze, rinvengono

rinfelice in un canto, e mentre egli col pugnale sguainato

offendeva, una mano sconosciuta gli da una ferita mortale con

a,rma bianca. II Basville moriva poco dopo da cristiano, de-

testando Tirreligione giacobinesca, dicendosi vittima del Flotte,

e perdonando al suo uccisore.

tori. Quindi con tutta ragione il MASSON (Les diplomates de la rdvolu-

tion, p. 261) ne sostieiae 1'autenticita, contro il VICCHI, che la ncgo nel

suo : Saggio di un libro intitolato : Vincenzo Monti, le letters e la politico

in Italia dal 1750 al 1830. Lo stesso VICCHI pero li riferisce e li ap-

prova come atitentici nell' altra sua opera, pregevole e rarissima: I^es

franqais a Rome pendant la Convention.
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In quella giornata Roma senza volerlo era caduta nel tra-

nello barbaro, tesole dalla Convenzione. Questa che conosceva

il popolo romano, lo aveva messo neH'occasione di far versare

il sangue di qualche giacobino, per poi avere in mano un

pretesto onde esercitare le grandi vendette : con la morte del

Basville raggiunse lo scopo. Quando infatti quella morte fu

saputa in Francia, i clamori che se ne fecero furono im-

mensi, la rovina di Roma fu decretata, e se ne aspetto solo

Toccasione. Questa giunse di li a poco tempo.

VII.

A narrare ragguagliatamente le tragiche fortune, che negli

ultimi tre anni del suo regno, colmarono di dolori la vita di

Pio VI, e Roma ricca di pace e fulgente delle gemme della

religione e delle arti, ridussero allo squallore della miseria e

deirignominia, si richieggono tempo e studii e larghezza di

trattazione non acconsentita ad una semplice memoria som-

maria. Ci contenteremo per ora di toccare come volando j

fatti luttuosi, che bastino a presentarci distintamente la me-

moria di quel Pontefice, che fa ora cento anni, ne fu la vit-

tima.

Gli aggravamenti, onde la Gonvenzione trasformatasi nel

suo anno III (26 ott. 1795) in un Direttorio di cinque tiranni,

era fremente contro il Papa, furono parecchi e varii. Saputa
la morte di Luigi XVI, il ponteflce romano la lamento coii

veemente eloquenza e grande espressione di dolore dinanzi

ad un concistoro di cardinal!, e nella stessa cappella pon-

tificia assiste alle esequie private in compagnia .delle prin--

cipesse di Francia, ed esequie solenni fece celebrare in S. Gio-

vanni Laterano (genn. 1793). Aveva dato la porpora al

Maury, strenuo difensore neirAssemblea nazionale de' dirittt

della Santa Sede, odiatissimo allora da' giacobini, e acco-

glienza a varii emigrati, segnalatamente a 160 Tolonesi fuggiti

dalla citt& su navi anglo-ispane. Dopo le provocazioni giacobi-

nesche, fattegli sotto i suoi stessi occhi nelle vie della sua cittar



MKMOK'IA CKNTKNAIMA

OVeva rnMi-ind.'ito levat;i di uoinini e cerne <li milizie e sopra-

tutto ,i\cv;i HiM'sti) ;i Vienna <lr' ra.pitani per disciplinarle e

dirigerle : cose tutte che furono reputate dal governo fran-

cese come segni d'inimicizia verso la Repubblica. Ma 1'aggra-

varaento principale era la morte di Basville, che chiedeva ven-

detta ! A ogni apertura di assemblea, i Catoni convenzionali in-

tonavano sempre con facile fierezza e ridicolail delenda Roma!

E in Roma, com 'era naturale, regnava gran paura con la

conseguenza di tutte quelle incertezze, che sono proprie de-

gli uomini conscii della propria debolezza, ne osano tentare

forti partiti. II che suole essere inizio di irreparabili sven-

ture. Fu il caso della corte romana, diretta allora dalla mano

inesperta e senile del card. Zelada. Questi, mal conoscendo gli

uomini, si affido ai consigli del ministro spagnuolo, Nicola

di Azara, uomo dedito di cuora alia causa rivoluzionaria, e

solo diplomaticamente amico della S. S3de.

In tale trepidazione tuttavia fece pure qualche apparecchio

di difesa, provvedendo armi e soldati^ con grande dispendio

dell'erario pubblico e del denaro de' privati. Si tennero infi-

nite consulte, e si determine in ultimo di far causa cornune con

TAustria e con Napoli; al qual fine fu spedito a Milano Mgr

Caleppi ?
che e forse Tunico romano il quale negli ultimi ci-

menti mostro fortezza di cuore pari all'arditezza del consi-

.glio. Questi prese le intese necessarie co' ministri imperial! ;

e concert6 con essi il disegno delle operazioni militari a co-

rnune difesa.

Se non che si vide tra breve quanto tutti quelli apparec-

-chi guerreschi fossero inutili. Le spaventose vittorie del Bona-

parte lo avevano in pochi mesi del 1796 reso padrone di

tutto il Piemonte e di gran parte della Lombardia
;

e le

schiere austriache, ^gombrato il Milanese, battute a Lodi sul-

TAdda (11 maggio) preparavano le ultime difese nel quadri-

latero
;
di la alle Legazioni pontificie di Bologna e di Ferrara

non doveva essere per quel prodigioso capitano se non una pas-

seggiata militare. Laonde venutosi in chiaro dello stato esatt

delle cose, fu stabilito in Roma di discend 3re a patti di pace coi
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francesi. Per cio si ricorse al cavaiiere Azara, cui si confe-

rirono pieni poteri perche negoziasse co' commissari francesi

onorate condizioni di pace. Parti il ministro spagnuolo alia,

volta di Milano (17 maggio), ma il Bonaparte, che in quei

giorni di bollente guerra scorreva di citt& in citta colla rapi-

dita del fulmine, era gi& corso a Bologna dove una mano di

patrioti lo aveva invitato e dove entro senza sparare un colpa

solo. L'occupazione improvvisa dello Stato pontificio aveva

gittato sgomento in Roma, quando un corriere di Bologna ap-

porto, tra le altre, una letterina dell'Azara, la quale annun-

ziava il trattato di un armistizio conchiuso in quella citta coL

Bonaparte. Essendo breve e importante, la riferiamo con la.

stessa ortografia dell'Azara, copiandola daH'autografo.

Azara al S. Padre, Bologna 24 giugno 1796.

Scrivo a Vostra Santita in uno stato di desolazione che mi e diffi-

cile spiegare, trovandosi il mio spirito troppo oppresso. Vostra Santita

non a bisogno che io gli ripetta cio che pur troppo sa della invasione

dei suoi Stati. Una lettera del Direttorio Esecutivo di Parigi al Gene-

rale Bonaparte dandogli ordiiie di marciare sopra Roma a prodotto que-

sto generale sconvolgimento e turbato il filo della mia negoziazione. In-

Milano ricevei un corriere di Saliceti dandomi apuiitamento per Bologna,

e capi(i) subito la disgrazia che ci minacciava. Venni volando qui e trovai

occupate le due Legazioni e minacciato tutto il resto dello Stato. O fa-

ticato ed 6 soflferto in quest! tre giorni cio che non posso spiegare colle-

parole, ma che Dio solo il sa. Al Card. 10 Secretario di Stato informo de^

piu necessario, riservandomi di dire il resto a voce, e la S.ta Vostra lo

vedra.

II trattato che 6 fatto e iniquo barbaro ed ignominiosso, ma per

scussarlo diro che 6 salvato una tavola del naufragio. La persona di

Vostra Santita e la sua dignita, la Santa Sede, la religione, il sacro col-

legio, tutti gli abitanti di Roma, e quanto c'e in esso di sacro e di pro_

fano era infallibilmente rovinato, e lo Stato ecclesiastico distrutto senza.

potersene indovinare la forma che prenderebbe. Tutte le citta fino a Ra-

venna hanno mandati qui dei Deputati per offrire dennaro ed obbidienza.

ai francesi, ed alcuni pazzi Bolognesi si sono figurati di essere diven-

tati republicani, di che se ne burlano gli istessi francesi.

Mi rimetto pel resto a cio che scrivo al Secretario di Stato. Mi com-
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patisca almcno V a SantitA conic io facio a Lei, mi benedica c mi creda

con tutta la voiiem/ionr

Di V SantitA.

Bologna 24 giugno 1796.

L'amico Gnudi si 6 portato da eroe, e Marescalchi da bricone; non

4i voluto sottoscrivere

UiTio devomo figlio e sevidore

S. NICOLA D'AZARA *.

Le espressioni di iniquo barbaro ed ignominioso ,
onde

1'Azara qualificava 1'armistizio di Bologna, erano giustissime.

Kifugge I'animo nel riandare alia distanza di piu di 100 anni

la memoria di tanta strapotenza ! Senza diritto, senza dichia-

razione di guerra, s' invade il territorio di uno Stato
;
e

poi col ferro alia gola se gli domanda il sangue delle vene,

;se gli sciupa 1'onore, se gl'impongono condizioni, quali non

pensarono n6 un Genserico 116 un Totila!

Infatti nelle Condizioni dell'armistizio concluso tra la

repubblicq, francese ed il S. P. Plo VI, si esigeva una con-

tribuzione di guerra di 21 milioni di lire tornesi, la perdita

<delLe legazioni di Bologna e di Ferrara, Toccupazione della

cittadella di Ancona, chiusi i porti pontificii all'Inghilterra,

ilc^o^o alia repubblica francese di cento quadri, busti, vasi,

statue, a scelta de' commissari..., tra le quali saranno spe-

cialmente compresi i busti di Giunio Bruto in bronzo, e quello

In marmo di Marco Bruto, 1'uno e Taltro esistenti nel Cam-

pidoglio, e 500 manoscritti a scelta de' suddetti . Inoltre do-

veva il Papa inviare persona a Parigi per offerire i ripari

necessari agli oltraggi, ed alle perdite, che i francesi hanno

ricevute nel di lui Stato, e specialmente per la morte di

JBasville
,
e inoltre doveva scarcerare tutti i compromessi

per opinioni politiche.

Capi il d'Azara la mostruositet di cotale convenzione:

laonde cerco di attutirne 1'acerbo e scusare il suo operate

scrivendo al card. Zelada una lunga relazione, nella quale

1 Archiv. Vatic., Italia, Appendice, Epoca Napoleonica 1798-1815,
vol. XI, Fascio F.
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esagerava la necessita di quella transazione, mettendo innanzi

come giurato dai novello Attila lo sterminio di Roma, de' cit-

tadini, del Papa, della religione, persino de'sassi! Ne stral-

ciamo alcuni passi:

Azara a Zelada, 24 giugno 1796.

... II pubblico ed i particolari dovranno considerare che, se rester&

qualche cosa (in Roma) sara guadag'nata, perche e certo che, se i fran-

cesi fossero entrati in Roma, non vi avrebbero lasciato niente (ed avreb-

bero) distratto tutto. Portano con loro, e me 1' harmo mostrate, note cir-

costanziate di quanto c' e in Roma di valore d'oro e d'argento, di gioie,

di pittura, di scoltura, di rarita, ecc., e delle case e persone ricche, e

tutto avevano gia divorato nelle loro .menti, e per assicurarsene, conta-

vano mandare in Francia tutte le persone distinte, ecclesiastiche e seco-

lari, e sulla persona sacra del Papa avevano dei progetti, che fanno

inorridire. Hanno avuta la politica di spargere nella loro armata un'idea

esagerata delle ricchezze di Roma e della gloria di conquistarla, e fino

agli ultimi soldati smaniavano per andare air impresa "...

E per far vedere come e quanto il d'Azara parlasse da

seuno, delineo dinanzi agli occhi impauriti dello Zelada la

seguente prosopografia del Bonaparte: ...Mi disse che do-

mandava al Papa tutto quello che potrebbe avere, quando
fosse padrone del Capitolio. Risposi che andasse a pren-

derlo, giacche per fare cosi era inutile ogni trattativa. Giuro

e bestemio che lo farebbe, ed era cosi furioso che si mangio
frattanto un memoriale che aveva in mano

? strappandolo a

bocconi. Dice 1'Azara che gli parlb egli pure con tutta

la forza possibile ed in tuono da mostrargli che non aveva

paura di lui. Gli aggiunse che ne informerebbe il re catto-

lico, il quale aveva fatto parlare dal Principe della Pace (era

proprio I'uomo!) all'ambasciatore di Francia in favore del

Papa, e che si era incaricato di scriverne al Direttorio ese-

cutivo con tutta lapremura... Rispose (Bonaparte) che mentre

noi negoziaressimo in Parigi, lui avrebbe portati via da Roma
sino ai sassi. Di questa ed altre simili bestialita c'era da fare

un tomo 2
...

1 Archiv. Vatic., 11. cc.

1 Da una lettera di Azara a Zelada, Bologna, 22 giugno 1796.

Archiv. Vatic. 11. cc.
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Tutto questo era una cdmmedia, giocata dal Bonaparte o

meglio dal Diretforio per una parte, e dall'altra dall'Azara.

Scopo del Direttorio era di spogliar legahnente Roma di tutto

oio clie fosse ricchezza... imprima, e poscia occupare la citta e

rovinare il papato, al che troverebbe subito pretesto e maniera,

come gli venne fatto. All'Azara poi importava poco del Papa
e di Roma, assai de' francesi settarii, nulla del papato, la-

vorando di nascosto a fargli perdere ogni riputazione, col torre

al Papa Tamore del popolo con quelle gravezze enormi di

guerra e col farlo decadere della stima e del rispetto di tutti

per quelle condizioni cosl indecorose.

In quella circostanza cosi trepida per i destini di Roma,
si manifestarono chiaramente i pensieri di molti, e la stessa

Regiua degli angeli parve balenare un cenno de' consigli altis-

simi che si preparavano nel cielo. Per pagare le somme enor-

mi, imposte da quell' armistizio, il Papa fece cavare da castel

S. Angelo il tesoro raccoltovi da Sisto V
;
bandi un editto

con cui invitava tutti a portare alia zecca gli ori e le argen-

terie che avasssro, e inoltre spedi il Torlonia a Genova per

un prestito di un milione di scudi con ipoteca sullo stesso

Stato pontificio : nella qual cosa fu palese Tammo di tutta

la cittadinanza romana verso il suo Sovrano. Infatti il concors

deiraristocrazia e del popolo in quel frangente ebbe dello stra-

ordinario e frutto in peso 2 milioni e 900 mila libre d'argento,

che unite a 1500 libre d'oro, portate pure alia zecca ponti-

ficia, diedero una somma superiore a 40 milioni di scudi. Ed

ecco che a' 9 di luglio si sparge rumore che la Madonna, detta

delFArchetto, alzava e girava le pupille, il qual prodigio

visto ed attestato incontrastabilmente da moltissimi desto gran

movimento nella cittadinanza. Pio VI interpretando il moto in

alto degli occhi della madre di Dio come un invito alia pre-

ghiera, ordino missioni e processioni, che si fecero veramente

con immenso frutto, pigliandovi parte senz a rispetto umano e

Taristocrazia e il basso popolo *.

1 Di tal fatto veggasi la relazione nel nastro quaderno 1115, pag. 569,

anno 1896.



396 PIO vi

Se non che questa cosa, se piaceva a Dio e al Papa, di-

spiacque sopramaniera al ministro del re cattolico, cavaliere--

di Azara, il quale con lettere scritte dal palazzo di Spagna ne-

perse lamentanza acerba alia cancelleria romana, dicendo che

quel concorso straordinario sarebbe interpretato dal Miot, com-

missario riscuotitore, come una manifestazione di fanatismo di-

retta contro a' francesi, e manderebbe a vuoto i suoi sforzi

fatti in Bologna per salvare lo Stato pontificio. Gli fu risposto*

essere le sue ragioni senza fondamento, ma egli tanto si ma-

neggio presso il Miot, mettendogli innanzi la sorte del Basville,,

che quegli si ritiro in Firenze.

E le sue intenzioni non tardo a svelare lo stesso Diret-

torio di Parigi. II Papa, avendo ratiflcato colla sua flrma,

I'armistizio di Bologna, invio per consiglio dell'Azara, a Parigi,

il conte abbate Pieracchi, come plenipotenziario, a fine di

ottenere la ratificazione del governo esecutivo della Repub-
blica. Ma il Direttorio voile imporre come condizione indi-

spensabile, che Pio VI ritrattasse i brevi co' quali aveva con-

dannato la costituzione civile del clero ! Era' un uccidere

moralmente il Ponteflce. Laonde appena Pio VI ne fu infor-

mato, trasecolo e vide la nera trama onde il Direttorio in-

tendeva avvolgerlo. Allora capi la furia con cui si esigeva.

dal Bonaparte e dal Cacault, che di fresco rappresentava la

repubblica in Roma, il pagamento delle prime rate e rinvio

di forniture e di bestiami }
. Con quella nuova condizione noil

compresa negii articoli, evidentemente il patto di Bologna

diveniva non solo sospeso, ma rotto a dirittura; il perche, fu

dato ordine di far indietreggiare il convoglio che portava il

saldo della prima rata, la quale ammontava a un milione e 200

mila scudi.

Tuttavia prima di venire agii estremi di una rottura, tento

Pio VI un accomodamento. Invio a Firenze Mgr Caleppi, in-

sieme coll'Azara, per veder maniera di ottenere dal Bona-

1 Per dare un esempio, a' 24 di agosto (1796) il Bonaparte spediva
al Cacault il seguente dispaccio : Je vous prie de demander mille boeufs,

dont nous avons le plus grand besoin pour 1'armee. Archiv. Vatic.
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parte e da' commissarii Garrau e Saliceti, che si togliesse

una condizione cosi dura : tutto fu inutile ! Ma almeno questa
volta il Caleppi ebbe segni non dubbii della dubbia fede del

cavaliere Azara, il quale spiava Pio VI e ne riferiva al Bo-

naparte r inclinazione verso 1'Austria. Come pure apparve
evidente 1' intenzione del Direttorio, di voler 1' invasione di

Roma : ne aveva dato ordine chiaro al suo generale in Italia.

Fu risoluta la guerra in Roma
;
e il card. Busca succeduto

al Zelada, che lascio il governo dinanzi al manifesto scontento

de' romani, si mise d'accordo coll'Imperatore, con Napoli, e con

ringhilterra, e, uomo di vigore com'era, attese alFarmamento

di difesa. Fu questo uno sbaglio, per verita scusabilissimo. II go-

verno romano fece troppo contodelle promesse dell'Austria, co-

municategli dall' internunzio in Vienna, Mgr Strassoldo
;
di

quelle dell' Inghilterra dategli dall'Eliot, vicere di Corsica
;

e di quelle di Napoli dette a bocca dal marchese del Vasto.

Fidato a quelle promesse, il Pontefice partecipo la necessita

del suo partito a tutte le corti con una memoria, in cui sve-

lava I'andamento delle cose e la forzadelle soverchianti pretese

del Direttorio di Francia, e invitava i principi ad una comune

levata di scudi, ed a concorrere con lui a una difesa comune

contro il comune nemico. Ma i principi non si mossero, tre-

manti com'erano delle loro proprie sorti. L' imperatore, le cui

milizie erano impegnate sul Reno e in Italia, invio armi ed

ufficiali
; Spagna mando una lettera platonica ;

Venezia buone

parole ; Napoli e Toscana * avevano conchiuso pace secreta-

mente col francese ! II solo popolo irlandese spedi alia S. Sede

un milione di lire sterline, le quali furono la salvezza di Roma
nelle disgrazie che prossimamente la incalzavano.

In quella il Bonaparte, che stava cercando il lupesco

pretesto dell' acqua intorbidata dall' agnello, sorprese una

1
Ossservate, cosl Pio VI ad un suo confidente : II Granduca stringe

alleanza con i francesi ! e 1' imperatrice Caterina, diversa di religione,

divisa da noi per un infinite tratto di paese, mi da al contrario le piu
sicure riprove del suo amore per me e di non curanza per i francesi.

TAVANTI, Fasti, II, 265.
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lettera (contro il diritto delle genti) del card. Busca a Mgr Al-

bani in Vienna, nella quale il Segretario di Pio VI dichia-

rava apertamente il suo animo di difendersi contro gl
7

inva-

sori, e manifestava un'intesa accordata coll'Austria. Lo scaltro

Bonaparte si fa di quella lettera un'arma contro Roma, la pub-

blica siccome argomento di provocazione da parte romana,
e di presente bandisce guerra al Papa !

Or quale potesse essere la fortuna del solo esercito

pontificio, che non aveva mai toccato le armi se non per

p:irata, di fronte a schiere inebbriate per istrepitose vittorie

e capitauate da un Bonaparte, era ben facile a indovinare.

Visto quindi il cattivo esito delle prime prove di guerra, e

d'altra parte invitato dallo stesso Bonaparte a trattative di

pace, il Papa invio nella piccola citta di Tolentino Mgr Ca-

leppi, il duca Braschi, il card. Mattel e il marchese Massimi,

per ricevervi il patto di pace con le condizioni che sarebbe

piaciuto al nemico d'imporre. Furono queste addirittura so-

verchianti, ma almeno la condizione del Direttorio, ingiu-

riosa alia religione di Pio VI, fu messa in tacere! A ogni

modo con quella pace di Tolentino (19 febbr. 1797) fu ottenuta

una gran vittoria della forza sopra il diritto, vittoria del lupo

sopra ragnello !

VIII.

Per piii motivi il Bonaparte non voile movere contro Roma,
tra i quali il principale fu senza dubbio quello di fronteg-

giare 1'arciduca Carlo, che accorreva nel Tirolo e nel Vero-

nese con nuove schiere a riparare le recenti sconfitte del-

1'Austria. Ma lo ritenne pure una certa paura religiosa di

otfendere il Papa, e la vilta di una guerra contro uno Stato

si poteva dire inerme.

Ma il Direttorio di Francia non ebbe scrupoli di religione

ne di onore : diede quindi principio alle trame, che dovevano

spodestare il Papa. La repubblica Cisalpina, creata dopo la

pace di Campoformio, (17 ottobre 1797) voile a forza essere
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riconosciuta dal Papa; intanto occupo e riteimr S. Leo di

. Iniitefeltro, ed ebbe ordine, 'per sccrc/d nn'morni .s/^v//7/7/<'

dal Direttorio, di invadere lo stesso Stato romano, ordine

che le fu ripetuto a voce dal generate Duphot. II quale pa <>

per Milano con incarico di recarsi a Roma a fine di sollecitare

Giuseppe Bonaparte, che vi era ministro in luogo del Cacault,

a sollevare la plebe a ribellione contro il Papa nella stessa

citta di Roma.

E cosl si fece. I commissarii francesi, il generate Duphot
e lo stesso Giuseppe Bonaparte furono veri mantici, che soffia-

rono la ribellione in quanti piu poterono, e il palazzo Cor-

sini, dimora deH'ambasciatore, divenne una fucina di con-

giure. Tra gli emigrati, che sino dal 1795 tenevano adunanze

secrete nel palazzo deiraccademia francese, tra i liberati dalle

carceri per intercessione del francese ministro, tra pochissimi

nobili, nemici a Pio VI, qualche medico e parecchia canaglia,

si poterono ragrannellare da due a tre cento cospiratori. Questi

cominciarono allora il solito giuoco: grida di liberta, sfoggiare

in pubblico coccarde francesi, e con mina preparata di na-

scosto far saltare all'aria (28 giugno 1797) un bastione del

castel S. Angelo.

II Direttorio aspettava un caso, simile a quello del Basville,

che gli facesse calare la maschera, ne questo tardo a succe-

dere. Per il 28 dicembre i cospiratori, d'intesa col Duphot
e con Giuseppe Bonaparte, avevano concertato una solleva-

zione. Ma dissipati i rivoltosi con la forza pubblica, si erano

attestati con grande schiamazzo in quello spazio di via, che

corre tra il palazzo Corsini e Tarco della porta Settimiana,

dove stava di guardia un drappello di soldati colla consegna
di opporsi al loro passaggio. Udito lo strepito delle grida e

delle armi, il generate Duphot corre con la spada sguaina-

ta, e spinge i ribelli a passare. I soldati pontificii a quella
vista dopo intimato ripetutamente Pordine di ritirarsi fanno

fuoco, e il Duphot cade mortalmente ferito da una palla.

Saputo la notizia, Giuseppe Bonaparte, fece subito chie-

dere al segretario di Stato il passaporto. Non valsero le scuse,
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le proteste di evidente innocenza di quel caso funesto, le pre-

ghiere iterate, Fofferta di qualsiasi soddisfazione : nulla valse

a trattener quell'offensore manifesto del diritto pubblico delle

genti civili! Si parti quindi il giorno seguente per Firenze,

d'onde spedi al Direttorio ima relazione dell'accaduto, nella

quale descrisse le cose a modo suo ed a voce aggiunse il

resto. II Direttorio, lietissimo di avere un pretesto onde com-

piere il lungo desiderio della distruzione del papato, ingiunge

subito al generale Alessandro Berthier Tordine di invadere

Roma; le istruzioni sul modo di condurre 1'eroica impresa fu-

rono dettate dallo stesso Bonaparte (11 genn. 1798) ! Quanto

c'e di piu vile, di piu ipocrito, di piu burlesco ne' fasti mi-

litari (accaduti fino a quel tempo), altrettanto fu praticato da

quello esecutore di una delle piu infami fazioni, che possano

disonorare un governo e un capitano.

A' 10 di febbraio 1798 1'oste repubblicana, capitanata da

un Alessandro che non era il Macedone, prospettava dall'alto

colle di Monte Mario Roma e i suoi monument! . Piu fortu-

nato di Gianserico, di Totila e dello stesso Borbone, non penso

il Berthier, vedendo Roma, a quella gloria che sempre accom-

pagna il ferro che rompe un muro o insanguina un petto

nemico: invoco in quella vece con ischerno le ombre di Bruto

e di Catone e sorrise davvero all'imagine dell'oro che non

si conteneva nelle statue di quelli eroi!

Intanto nella Segreteria di Stato, in cui per volere dei

francesi, al Busca era succeduto il card. Doria, uomo di

piccolo consiglio e di poco cuore, si agitavano i pareri e si

succedevano le consulte. Ancora s' illudevano, inviando am-

basciatori di pace, fidandosi sino alia fine di quel tristo del-

1'Azara 1
! Quanto diversamente avrebbe operato in quel fran-

1 Azara (1731-1804) era ageiite spagnuolo in Roma sino dal 1763, e

la faceva da ministro fino dal 1776, quando al Monino, divenuto primo
ministro in Madrid, successe a Roma il Grimaldi. Azara tenne mano in

Roma, spalleggiato dal de Bernis, a tutte le congreghe che dal 1791-99

furono celebrate in Roma contro Pio VI, al quale 11011 perdono mai

1' avere amato i Gesuiti e il non averli sradicati dalla Russia Bianca.

Aiuto Basville nel 1793, era di balla con Giuseppe Bonaparte e col ge-
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gente di estremo pericolo, uno Stefano II o un Gregorio VII !

Con ragione lo storico cristiano pu6 chiedere, che cosa sa-

rebbe mai accaduto, se in quell'estremo frangente, il mondo

avesse veduto Pio VI lanciar la scomunica sugli invasori del

patrimohio di San Pietro e P interdetto sopra Parigi, procla-

mare al mondo intiero una protesta o una crociata, correndo

egli stesso vecchio ottantenne da Napoli a Vienna, a Londra,

a Pietroburgo, ed anche a Costantinopoli, dove, anche non

impetrando soccorsi, si sarebbe trovato meglio che in mano

A flgliuoli portanti il marchio di apostati snaturati! Se non

ch6 mancavano allora spiriti alti nella corte romana, o me-

glio si ripeteva sul capo del suo Successore il consiglio arcano

della Prowidenza, che si avver6 su Gesu Cristo: unus mo-

riatur pro populo!
Roma intanto, la vera Roma fremente e mesta, aspettava

le sorti che toccano a una citta conquistata. A' 15 di feb-

braio Alessandro Berthier varcava ponte Milvio e porta Fla-

minia e al capo delle sue schiere con parodia capelluta del-

Pantico trionfo giunse nel Campidoglio. Ivi dinanzi alPalbero

xlella liberta, piantato dietro la groppa del cavallo di Marco

Aurelio, saluto le ombre di Bruto e di Catone, e proclamo la

repubblica romana. Quindi mentre pochi traditori con ebrei e

donnacce vi danzavano attorno la carmagnola, egli prese pos-

sesso del palazzo del Quirinale.

IX.

Tre giorni soli, dopo la proclamazione della Repubblica,

pot6 Pio VI passare ancora nella sua Roma, nello stato pero
di prigioniero. Furono tre giorni d' inenarrabili angosce: il

nerale Duphot nel 1798: partito Pio VI, egli banchettava in Roma con
i generali francesi ! Aborrito da' Romani, che lo sapevano maestro di una

loggia massonica in Roma, chiese 1'ambasciata di Francia, dove morl

disprezzato dal Talleyrand e dal Bonaparte, e dalla sua stessa corte,
nell'etd, di 71 anni nel 1804. Lui avere avuto gran parte nella compo-
sizione delle celebri: Mtmoires historiques et philosophiques..., libello in-

fame contro Pio VI, attestano molti scrittori. Basti citare la testimoiiianza

del Maury nella Correspondence diplomatique, I, 211, 217, 235, 260.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1180. 26 7 agosto 1899.
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Vaticano occupato da soldatesche giacobine, tutti gli ori, le

gemme, le cose preziose rubate e manomesse. II calvinista

Haller, uomo piu brutale di un bruto, chiamato a bella posta

in Roma dal Berthier in qualita di fornitore dell'esercito, s'in-

earico di quella nobile bisogna, si fece introdurre nella ca-

mera privata del Papa e frugando in un forziere, pretese per-

sino un diamante ch'era incastonato nell'anello papale ! Co-

stui, dopo il Cervoni ch'era un soldataccio corso divenuto

generale, intimo a Pio VI, a nome della R,epubblica, di uscire

dal Vaticano e di Roma!

Da quel tempo (20 febbraio 1798) cominciano per il glo-

rioso Pio VI le stazioni, somiglianti in maniera spaventosa

alle stazioni di Gesu Cristo dalla sentenza del sinedrio flno

alia cima del Golgota. Dopo la cattura, seguirono la spo-

gliazione, la lunga via crucis, gl' insulti di nuovi giudei e la

compassione di pie donne, Fabbeveramento del fiele e la

lunga agonia, T inalterata e tacita rassegnazione a' disegni di

Dio, il perdono a' nemici con in mano 1'immagine del Cro-

cefisso, la morte in terra d'esilio tra le mani di pochi cari

e lontano da Roma: dove pure, sopra la tomba di S. Pietro,

desidero che almeno la sua salma si riposasse nella pace del

sepolcro, delle lunghe torture ond'ebbe trambasciata Tannosa

vita i
.

X.

Per quattro mesi si puo dire che le spoglie mortali di Pio VI

rimasero come insepolte nel sotterraneo della cittadella di Va-

lenza. Di la, solo a' 30 di gennaio del 1800, furono condptte

con nessuna pompa, ma in mezzo a moltissima gente pene-

1 La lunga e ragguagliata descrizione di tutto cio, si trova nella :

Relazione delle arversita e patimenti del glorioso P. Pio VI, di Monsi-

g-nor P. BALDASSARI. L'ultima edizione 6 stata fatta in Roma (1889)

dalla tipografia polig'lotta della S. C. di propaganda fide, senza nessun

indice e con molte mende di stampa. Di tutti gli scritti intorno agli ul-

timi anni di Pio VI, e 1'opera piu compiuta che esista, tra per abbon-

danza di ragguagli e per sicurezza di document!.
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trata di devoto rispetto, nel cimitero comune. Sopra quell'au-

gusto tumulo e venerando non fu posto un segno che ram-
mentasse al passeggero la dignita del Pontefice sovrano di

Roma, ivi sepolto ;
ma sulla comune terra, che ricopriva la

sua salma, era cresciuta 1'erba del campo.
Tutto 1'universo cristiano aveva inteso con isgomento gli

ultimi casi e la morte di Pio VI. Ma il sacro collegio trepi-

dava si veramente per la vita dell'augusto uomo, ma sopra-

tutto era in pensiero della costanza del Pontefice, messa a

prova tanto superiore alia forza umana di un vecchio. Di-

spersi in varie citta, i cardinal! s'erano adoperati presso tutte

le corti per ottenere la liberazione del loro Capo ;
e veramente

tutti i sovrani, in special maniera Timperatore delle Russie,

Paolo I, e persino il Gran signore di Costantinopoli vi si inte-

ressarono. Tanto sappiamo da una curiosa lettera di rispostar

che il card. Antonelli scriveva da Venezia (31 agosto 1799}

al card. Borgia in Padova, cui vale il pregio di qui riferire r

Ha narrate Mgr Caleppi che il Gran Signore nel mese di marzo scorso

scrisse una lettera a Sua Santita per assicurarla di tutto il sao favore e

del suo braccio per rimetterlo ne' suoi stati; che questo firmano fu man-

clato a Napoli, e raccomandato al re per farlo ricapitare al Papa. Tutto

questo ha saputo Mgr Caleppi dal Principe di Trabia, che faceva da

Seg.
rio di Stato a Palermo, e gli aggiunse di piu che S. M. Siciliana Zo-

spediva a Livorno al suo Console, acciocche lo consegnasse in mano della.

Santita Sua. Si son fatte delle ricerche a Firenze, e si e parlato anche

al detto Console, e nulla ne sa. Convien dunque credere, o che qui vi

e qualche frode, o che le carte siansi perdute, perche dovettero giungere-

a Firenze in quel tempo appunto che la Toscana fu invasa da Francesi*

Si fanno delle diligenze per venir a capo di questa faccenda, ma non

sarebbe inutile di fame qualche scoperta a Costantinopoli. L'Emza V. mi

sug'gerisca di qual persona mi potrei fidare. Non di Mgr Fonton, non di

frail, tutti divoti d' Herbert ministro austriaco, e di Ludolf ministro di

Napoli. Mi era venuto in pensiero di far passare a Costantinopoli Mgr Tobia

vesc. di Tine, ma sebben buono, e frate esso pure. Che opinione ha V. E^
di D. Guglielmo Marquis f lo non mi ricordo uno inigliore. II vicario degli

Armeni sarebbe anche buono, ma e suddito ottomano, e non avra rela-

zioiii ministerial! . Mi onori del suo sentimento 1
.

1 Archiv. Vatic., Italia Appendice Epoca Napoleonica... vol. XVII,
Fascio A. II corsivo e dell'Autore della lettera.
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II giorno innanzL a questa lettera Pio VI godeva gia df

una migliore liberazione. Ma i cardinal! dopo piu di un mese

ancora non lo sapevano di certo; infatti il card. Albani, de-

cano del Sacro Collegio, cosi riferiva a Mgr Ziucci, Nunzio

in Monaco di Baviera, da Venezia a' 5 di ottobre 1799:

... Quantunque privi tuttavia di documento legale risguar-

dante la morte del S. Padre, non mancano ad ogni modo ri-

scontri tali per crederla certa : e la notizia, che i fogli stessi

di Francia ne hanno sparse, nelPaccrescere i gradi di sicu-

rezza ci porgono i motivi pih consolanti della fermezza e

della pietd vercunente eroica, con cui ha terminata la sua

lunga e penosa carriera l
...

Adunati in Conclave, indi a poco piu di due mesi, loro-

prima cura fu di celebrare al defunto Pontefice solennissime

esequie, accompagnate daH'affetto e dalle lagrime di tutti.

Mgr Brancadoro ne recito Telogio funebre con una lunga

orazione, in cui Feloquenza si unl alia verita tragicamente

storica de' tratti che narro intorno la vita del Pontefice mar-

tire.

Di la a due anni, quando le trattative pel concordato re-

ligioso con la nuova Francia erano quasi terminate, il nuova

Pontefice Pio VII ottenne dal Bonaparte il ritorno in Italia

delle reliquie del suo antecessore. Mgr Spina che aveva ac-

compagnato Pio VI neU'esilio e nelle stazioni da Siena a.

Valenza, ebbe la ventura di riportarne le esanimi spoglie da

Valenza a Roma. Partito dalla citta francese a' 10 gennaio

del 1802 col carro funebre fatto fare a bella posta in Va-

lenza, prese la via di mare da Marsiglia a Genova
;
e dopo-

il passaggio e le funebri onoranze in Sarzana, Massa, Pisar

Siena..., il convoglio era deposto in una cappella presso alia

Porta Flaminia il giorno 16 febbraio circa le ore 18.

L'ordine e la pompa dell'entrata in Roma e in S. Pietro-

del defunto Pio VI furono comandati ed eseguiti nella ma-
niera cosl descritta dal card. Consalvi.

1 Archiv. Vatic., Baviera (Nunziatura di) vol. 47.
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Ordine delta Congregazione mifitare delli 11 febbr. 1802.

Alia porta dell'Or to di Bracciano dove s' introduce il Convoglio vi

sara una guardia di 40 uomini con due Ufficiali, ed un Sergente. Questa

guardia sara spedita fino dalle ore 15 e dipendera da S. E. Rnia Mons. r

Auditore della Camera. II suo primo incarico sara quello di non far in-

trodurre alcuno, die non sia di servizio in detto Orto. Saranno impostati

nel med. Luogo due Dragoni alia disposizione dello stesso Mons. re Au-

ditore della Camera per tutte le spedizioni che gli occorreranno di fare.

La Porta del Popolo sara chiusa alle ore 16, lie si aprira, che per

far sortire le Guardie Nobili, li Svizzeri, e le Persone, che saramio mu-

nite d'uii biglietto di Mons. 1
'

Uditore.

Al giungere del Convoglio sara detta Guardia rinforzata dalla Ca-

valleria che in numero di 14 Dragoni sara col med. partito alia Storta,

ed alii quali saranno aggiunti altri 26 Comuni cog'li Ufficiali, che 1'avranno

incontrato in qualche distanza dal Ponte Molle, onde il detto Corpo di

Cavalleria sara forte di 40 Dragoni.

II Distaccamento di Cavalleria, che sara partito la mattina alle ore 14,

postera due sentinelle al Ponte Molle, e non fara inoltrare ne Carrozze,

ne Cariaggi, ne Pedoni per quella Parte verso la Porta del Popolo.

Al partire del Convoglio la detta Fanteria precedera, e contornera

il letto, e la Cavalleria lo seguira.

Giunto che sara alia Porta del Popolo trovera il seguente arma-

iiiento.

Vi sara sulla Piazza un Battaglione in Parata, comandato dal Co-

lonnello a Cavallo con Bandiera, Banda, e quattro pezzi di Cannone da

Canipagna. Vi saranno due Cordoni di Truppa, 1'uno che dalla Chiesa

di Monte Santo si stendera alia Porteria della Chiesa del Popolo, e 1'altro

die dalla Chiesa della Madonna do' miracoli si stendera al fianco del

Battaglione in parata.

Fra le due nominate Chiese \\ sara un Cordone di Granatieri ed

HA'anti di essi una riga di Cavalleria. L'oggetto di questi Cordoni sara

di tenere libera la Piazza, onde niuno, che non sia deH'accoinpagna-

mento, debba introdursi dentro la medesima*

Al principiare della Processione il Cordone di Cavalleria, e quello

di Fanteria situati fra le due Chiese, si formeranno in Plutoni, e pre-

cederanno la Processione. Li Soldati che formeranno li cordon! lateral!

verramio distaccati di tratto in tratto, che passa la Processione e la liaii-

cheggieranno.

I quaraiita Soldati, che sono fuori della Porta, guarniranno la Ca-

valcata della Prelatura.

II Battaglione situato sulla Piazza insieme aH'Artiglieria, e la Ca-

valleria chiuderanno la Processione.
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Li Soldati. Hie tianHu'-r^craiiiiu la Prorrssionr a inisura Hie

entivra in Chiesa, si uniranno al Cordone, che deve estendersi fuori

(IHl'Atrio, e sulla Cordonata, e lo stringeranno in mode, da oontrncrr

la folia del Popolo per tenere libera la Porta, e la Navata di mezzo

della Chiesa sino all'AItare, per cui a niuno del Popolo deve permettersi

Tingresso sino addietro il luogo, dove sara fermato il feretro.

II Plutone della Cavalleria avanzera la Proeessione per far sortire

dalla strada le carrozze che possano esservi.

Al Castello vi sara la Parata.

Nella Chiesa di S. Pietrcrvi saranno Cento Uomini, quali formeranno

il Cordone dalle due parti della navata di mezzo, per tenere libera la

medesima e la Cordonata, qual Cordone verra come si e detto rinforzato

dalla Truppa, che fiancheggia la Proeessione.

Nella mattina seguente il Battaglione si formera in parata sulla piazza

di S. Pietro con 1'Artiglieria; il Battaglione, e I'Artiglieria di Campagna
faranno le tre scariche nei consueti tempi.

La Chiesa sara armata nel medesimo modo del di antecedente.

Le salve della Fortezza si propongono in foglio separate.

II Colonnello Comandante dara quattro Comuni alia Porteria della

Chiesa dei Miracoli, ed altri quattro Comuni al Quartiere della Cavalleria

per la distribuzione delle Torcie '.

Cosi nella mattina del 17 febbraio 1802, il funebre convo-

glio portante i resti mortali di Pio VI entrava in Roma in

mezzo ad una moltitudine di popolo innumerabile. Al suono

di tutte le campane della citta e al rombo dells artiglierie di

castel S. Angelo sfilo per la gran via del Corso, e piegando

per la via del collegio Clementino, valicato il ponte S. Angelo,

fu deposto nella basilica Vaticana. Quivi, presente si puo dire

tutta Roma, Pio VII medesimo compi il rito delle esequie, e

recito le ultime preci su quelle ossa, la cui anima prospet-

tando dal cielo rimmenso popolo raccolto attorno, esultava

beata e benediceva perdonando.

Nella sera si fece, nella cappella del coro, la ricognizione

legale della salma e la solenne consegna al Capitolo del Vati-

cano : alia dimane si celebrarono le esequie solenni con im-

menso concorso di popolo, di clero, di ministri rappresentanti
le corti europee. La cassa di noce, e Turnetta ossia vettina

1 Archiv. Vatic., Italia Append. Epoc. Nap. vol. XIV, Fascio B.
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-che conteneva i precordj del S. Padre furono alle due ore

di notte dello stesso giorno, collocate nel monumento esi-

stente vicino alia cappella del coro, dove e solito collocarsi

provvisoriamente 1'ultimo ponteflce defonto. Nel giorno 12 di

novembre 1'urnetta de' precordii fu trasferita nelle sacre grotte

collocata precisamente in un vano esistente nella grossezza

del muro sotto la statua di S. Longino. A' 29 di dicembre

1'urnetta fu posta in una doppia cassa, e trasportata a Civi-

tavecchia sopra un carro scortato da cavalleria e accompa-

gnato dal clero, e nel giorno seguente le furono celebrate so-

lenni onoranze nella chiesa di S. Maria de' Domenicani. Di

li condotta a bordo della corvetta francese 1'Alcione, fu

<( consegnata all'abate Dufaufortis, a G. B. Dornal Degny, te-

nente di vascello e a Crisostomo Lacuse, comandante la cor

vetta rAlcione, che devono condurla a Tolone e di la a Va

lenza, ad oggetto di collocarla nel monumento, che ivi fa

erigere il Governo nella chiesa cattedrale i
.

Quando Mgr Spina era tomato a Valenza per trasportarne

a Roma il corpo di Pio VI, tutto il popolo di Valenza aveva

dimostrato desiderio ch' egli lasciasse in deposito in quella

citta Furna, nella quale si racchiudono i visceri di quel santo

Pontefice 2
. Non potendo cio, lo Spina espose poi quel desiderio

al S. Padre Pio VII, presso il quale si adopero pure molto il

ministro Cacault in nome del suo Governo : questo infatti ebbe

gradito la richiesta de' cittadini e del vescovo di Valenza, e

decreto che nella cattedrale di quella citta si erigesse un mo-

numento col busto di Pio VI. L'urna cineraria arrive a Valenza

a' 29 di marzo 1803, e il monumento col busto, opera pregia-

tissima del Laboureur scolaro del Canova 3
,
fu eretto e consa-

1 Dallo Strum&nio della consegna del precordii della S. M. di Pio VI;
fu fatto dal Notaro Collegiale della curia di Campidoglio ,

e firmato

legalmente: Cosi e, Giovanni Lorenzini, pubblico con apostolica auto-

rita... Archiv. Vatic., Italia, Append. Epoc. Napoleon, vol. XIV, Fascio B.
2 Da una lettera dello Spina al card. Consalvi, di Geneva. 17 no-

vembre 1802. Si conserva nell'Archiv. Vatic., 1. c.

3 Ved. CH. PONCET, Pie VI a Valence, p. 286 segg. II Cacault dice

essere quel busto du plus beau marbre blanc et d'un travail parfait...
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crato a' 26 di ottobre 1811. II monumento, che rappresenta.

Pio VI genuflesso sopra il sepolcro di S. Pietro in Vaticano,

colle mani e col volto dilagrime atteggiato e di dolore
,
&

opera dell' immortale scalpello del Canova. Fu comandato dal

card. Braschi, nipote di Pio VI, compiuto ed eretto nel 1822.

XI.

La lotta combattuta da' sovrani europei contro la S. Sede-

nel pontificate di Pio VI, e 1' inaudita guerra a morte, dalla,

rivoluzione massonico-giacobina mossa al papato nella per-

sona di quel pontefice, sono feconde d' insegnamenti vitali

per la storia di Roma e per le sorti dell' Europa. Giuseppe II

ottenne per frutto delle sue persecuzioni la rivolta e la per-

dita delle Fiandre austriache, fu costretto a revocare i suoi

insensati editti avversi al clero, imploro 1'aiuto di Pio VI,

di cui si era tanto beffato, e vist<K 1' irrompere della fiumana

rivoluzionaria, a cui egli, stolto muratore, aveva rotto gli

argini, moriva di cordoglio a' 20 di febbraio del 1790. II re-

di Napoli e la regina, che si erano dati alia massoneria cogli

occhi chiusi, videro nell'anno della cattura del Papa, le schiere

massonico-giacobine invadere il loro regno e le loro maesta

confinate in Sicilia (genn. 1799). Tutti i piccoli Stati italiani,

guasti dalle idee rivoluzionarie, saranno facile preda de' ri-

voluzionarii francesi. Carlo III, nella sua vecchiaia, pianse

le conseguenze della direzione del suo maestro, Bernardo Ta-

nucci, e de' suoi consiglieri Monino e Grimaldi : poco dopo

la sua morte, la reggia di Filippo II diventava la scena di

tresche innominabili e di tragiche vicende !

Tutte le nazioni, ^che accolsero allora le idee rivolu/io-

narie, si misero nel sangue i germi di un morbo, che a poco

Vous savez que Pie VI avait la plus belle tete du monde, ce qui rend

Tuvraoge encore plus precieux. Era del valore di mille scudi, e 1'ebbe

per 25 luigi! Ibid.
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a poco le ando struggendo, conforme oggi pure ne vediamo

dopo un secolo lo sconvolgimentd profondo. La sola Inghil-

terra, e in parte la Prussia e la Russia, che tennero lontano

da' loro popoli quel veleno disgregatore d'ogni societa umana,
sono le sole nazioni che nelF interno godono la prosperita

delPunione e della pace e nell'esterno sono rispettabili con

quell'apparecchio di forza armata che 6 tutela dell'ordine e

salvaguardia della pace.

Nella sua violenta lotta contro Roma, la rivoluzione fu

vinta. Mentre le potenze europee la sconflggevano ne' campi
di battaglia, il pontiflcato romano rifulgeva della palma di

nuovo martire. Mentre essa stava per sentire la stretta del

braccio ferreo di Bonaparte, suo flgliuolo usurpatore, Roma
liberata accoglieva esultando il suo nuovo sovrano. Come ve-

ramente Roma e fatale ! Dopo pochi anni, quel Berthier che

ne espulse il Pontefice, cadra impazzito dall'alto di una fine-

stra. II soldato imperatore, che ebbro d'orgoglio pretese di con-

vertire la tiara in una corona per il capo del suo figliuolo,

lamentera tra breve il sacrilego conato nella prigione di

un ?

isola deserta, e la morte mietera il biondo capo del suo

flgliuolo, prigioniero esso pure in una reggia. E legge della

storia : violenta o moderata, breve o lunga, la rivoluzione

contro Roma si deve fiaccare le corna!
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X. La telepatia del barone di Chantal discussa.

A volere scientificamente discutere delle cause certe o pro-

babili del fenomeni di telepatia, egli e, come ciascuno vede,

necessario recarne degli esempii molteplici ;
se non vogliamo

esporci a dissertare quasi che nel vuoto e nel buio. Non tutti

i casi telepatici riescono cosi facili ad interpretare come quello

del barone di Chantal, il quale stando infermo, vede il figliuolo,

sposato a S. Francesca Fremiot, partire tra angelici compagni,

nel momento cheesso spirava, distance dodici leghe. Noi demino

il fatto quale caso tipico, perche vi si possono nettamente addi-

tare i tre costitutivi che i trattatori di telepatia richiedono come

essenziali: ragente, il paziente, la distanza senzamezzidi na-

turale communicazione 1
.

Vero e che quanto all'agente che quivi sarebbe il figliuolo

morente, noi dicemmo che da lui senibra muovere Tazione:

perch6 noi
? cojitro i placiti piu communi tra i telepatisti pro-

fani, non ci seiitiamo Tanimo di riconoscere in esso un agente

reale; e ci vediamo costretti di riconoscerne un altro vera-

mente attuoso ed efficace; perche Teifetto essendo reale ed

obbiettivo non puo ascriversi ad una causa che parimente non

sia reale ed obbiettiva. E dev'essere questa causa anche pro-

porzionata. Ora a trasportare un pensiero, una scena visibile,

una immagine, una cognizione qualsiasi da una mente ad

un'altra in paese lontano e assolutamente necessaria una

mente, o vogliamo dire uno spirito o altro agente intellettivo,

1 Vedi Civ. Catt. num. 1178, pag\ 150 (15 luglio 1899).
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capace di percepire il pensiero, la scena, la immagine, la co-

;gnizione, la dove tutto cio si produce, e communicarlo alia

persona, che diviene il paziente ossia soggetto. Ogni altro

mezzo torna inetto e deficiente, e fallisce al bisogno. Di questi

mezzi impotenti discuteremo piu avanti, a miglior agio: qui

affermiamo semplicemente intorno ai mezzi, possibili ed effi-

caci, cio che il buon senso insegna a chiunque ne vuole usare.

A procedere in tale disquisizione e da cercare altresi quale

possa essere lo spirito che trasmette le idee. Per noi cattolici

non vi e altra scelta che lo spirito buono, o il cattivo. Com-

prendianio sotto il nome di spirito buono Iddio e i ministri,

che possono da lui essere incaricati delle sue mission!, quali

sarebbero gli angeli suoi e le anime umane gia trapassate, vuoi

nel termine ultimo di beatitudine celeste, vuoi tuttavia trat-

tenute nello stato espiatorio, ma gia confermate neiramicizia

divina e sicure di raggiungere la gloria eterna. Tra gli spi-

riti mali non vi sono che i demonii, i quali sono riconosciuti

per malefici alia stirpe umana dalla bibbia, dalla teologia cat-

tolica, dalla filosofla pagana, e pur troppo dall'esperieriza di

tutte le genti, massime giacenti nelle tenebre del gentilesimo.

Quanto alle anime cadute nella eterna perdizione, raro 6 che

abbiano che fare coi viventi, e in tal caso il loro costume si-

mile al costume diabolico le manifesta per quello che sono.

Giacche noi riconosciamo il buono o il malo spirito dallo scopo

e dalle circostanze delle loro manifestazioni, avendone i carat-

teri che li contraddistinguono, chiaramente delineati nelle di-

vine Scritture ed espressi nel frequente commercio degli uni

e degli altri cogli uomini.

Supposti i quali criterii di filosofla cristiana, troppo e ma-

nifesta la spiegazione della telepatia del barone di Chantal.

In tutta quella storia, nulla fa sospettare deirintervento di spi-

riti malvagi ;
che anzi rifulge chiara Tazione dello spirito su-

periore, e il suo intento di confortare nella gravissima scia-

gura il vecchio padre, cavaliere cristiano e pio, e per mezzo

di lui, 1'afflittissima sposa del defunto, Santa Francesca. E il

-conforto appare nobilissimo e degno della divina Bonta, come
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<quello che consisteva nel dar loro notizia dclla eterna salvezza

del figlio e dello sposo.

Di telepatie, annunzianti la morte di congiunti e di amici

in lontani ed anche lontanissimi paesi, infinite e il numero.

Ma non sempre 6 facile assegnarne la origine a determinate

-cause, colpa le scarse circostanze che dei fatti stessi ven-

gono riferite
;
e colpa dei valorosi e benemeriti raccoglitori,

I quali pur avendo il destro di interrogare i soggetti, se ne

astennero, per un cotale puritanismo razionalistico e male in-

teso, di non dar peso alle cause di ordine superiore, e insi-

.stere solo in quelle che hanno un influsso fisico. La quale incon-

sulta deficienza, piii volte ci lascera incerti sulla soluzione dei

problemi telepatici da noi raccolti per dare pieno concetto delle

loro varieta.

XI. Tre telepatie inedite -di nostra conoscenza.

Diamo il posto di rispetto ad alcuni fatti, finora non pub-

Micati, e che contribuiranno ad arricchire il copioso tesoro di

quelli gia divulgati a stampa. Li sia primo uno in cui tro-

viamo come agente, un gia nostro Collega, il sempre rimpianto

P.Francesco Salis-Seewis. Egli moriva a Genova, il 16 gen-

naio dello scorso anno 1898. Ed ecco pochi giorni dopo una

lettera di una ottima signora francese, la quale da Iontana

<jitta di Francia scrive a Genova chiedendo ansiosamente no-

velle del P. Salis, che essa bene conosceva. Ella avevalo ve-

-duto cogli occhi suoi, vestito al suo solito, camminante di buon

passo al suo solito, per una strada della citta ov'ella abitava.

Da lungi immagino dubitando che potesse essere lui, ma ve-

nuto esso a passarle da lato ella ebbe tutto Tagio di ravvi-

sarlo con sicurezza: era desso! II P. Salis seguit6 il suo cam-

mino senza far motto ne segno di avvedersi di lei. Tutto cio,

oonfrontate le ore, avveniva al momento che il P. Salis spirava.

.Fosse vista normale ed obbiettiva, o semplice immaginazione
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o anche semplice sogno, poco monta, e una sola sara la spie-

gazione del caso A
.

II venerando P. Sails, morente, o 1'anima sua, appena

appena trapassata all'altra vita, sarebbe, giusta i telepatisti,

I'agente, poiche neir istante che egli passava, di questa vita,

si diede a vedere; la signora che lo vide presente a se, sa-

rebbe il soggetto ; la lontananza era. grande, i mezzi di mu-

tua manifestazione, nulli: la telepatia e di tutto punto corn-

pita nelle usate maniere. In un particolare solo si allontana

dal consueto, ed e che I'agente non compariva nell'attitu-

dine reale di agonizzante nel suo letto, si bene cammi-

nante per la strada d'una citta di Francia, ove dimorava la

signora. E bene notare tale anomalia, del resto non rara,

e forse essa ci porge il bandolo a investigare e trovare una

probabile soluzione del problema telepatico. II fatto fu che

la signora dopo tal vista penso subito alia morte del caro

Padre. Sia che 1'anima di lui, gia accolta nella pace di Dio,

impetrasse di potersi mostrare alia sua antica penitente, sia

che la divina Bonta a tale ufficio delegasse un angelo sotto

quelle sembianze, si puo a buona ragione supporre che di

questa telepatia Iddio fosse I'agente proprio, ovvero Tanima

bella del Salis, come esecutrice della divina volonta.

Obbiettera forse alcuno mal potersi scorgere uno scopo

degno di Dio in volere una apparizione del morente, il quale

non manifesta nulla, non parla, non accenna; e tutta 1'azionc

limita a farsi vedere. E noi dobbiamo confessare che ci e

impossibile di additare uno scopo certo, divino, particolare.

Ma osserviamo, prime, che il fatto sussiste, e che tutte le

teoriche escogitate per ispiegare naturalmente tali fatti non

ispiegano nulla, e meno di nulla le invenzioni dei telepatisti,

come dimostreremo piu ampiamente a suo luogo. Osserviamo

inoltre che a spiegarlo razionalmente e forza introdurre un

1 Possiamo essere incorsi in qualche leggiera inesattczza, perche la

lettera orig'inale della signora francese 1'abbiamo pur troppo smarrita, ma
come 1'abbiamo letta iioi, 1'hanno letta altri, e siamo certi che il fatto

in se e assolutamente quale lo descriviamo.
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agente fu^n della natura, spirito intelligente, o buono o mal-

vagio. Nel fatto poi, com'e narrate nella lettera della signora

che ne fu testimonio, nulla ci fa sospettare di uno spirito

malvagio, dove che ragente in realty manifestatosi, puo be-

nissimo avere avuto uno scopo degno d'urio spirito buono ed

operante per mandato divino. E quale sarebbe ? Eccolo : ec-

citare la signora, spiritualmente beneficata dal P. Sails/ a suf-

fragare 1'anima benedetta del suo benefattore ; benche nella

muta apparizione, tale fine hon venga espresso. Neppure sa-

rebbe alieno dal costume del Padre celeste, massime se sup-

plicatone dall'anima pia, giunta al suo cospetto, il disporre

che T anima manifestandosi alia signora, con cio stesso

le rammentasse i santi e preziosi insegnamenti da se datile,

nella direzione spirituale. Si potrebbero altri fini supporre,

ma basterebbero anche questi due, perche noi dovendo at-

tribuire la visione ad uno agente intelligente, crediamo piii

al buono, poiche del malo nessuna traccia appare, cioe al-

Tanima benedetta del pio defunto.

Secondo caso : simile telepatia d'un giovinetto. Similmente

inedito 6 un altro caso, che avemmo dalla bocca d'un nostro

confratello polacco, persona grave e degnissima di fede. Questi

ci raccontava nel 1858, come essendo egli giovanetto, e

trovandosi in chiesa con altri condiscepoli, un suo compagno
che gli stava a fianco, tutto ad un tratto comincio a pian-

gere dirottamente e a singhiozzare, perch6 sua madre era

morta
; egli la vedeva cola in alto, tutta afflitta, presso Tal-

tare della Madonna. Tentarono gli astanti di consolar il po-

vero fanciullo, col persuaderlo essere la sua visione una

fallace fantasia. Ma dopo alcuni giorni una lettera della fa-

miglia annunziava la morte della madre, tanto vera quanto

impensata.

Questa telepatia, di genere communissimo, non presenta

difficblt^ veruna di spiegazione per noi cattolici. Essa parla

da se. Non 6 necessario attribuire alia madre del giovinetto

nessuna azione naturale per rivelare al figliuolo la sua morte.

Per noi, sarebbe. ridicolo ricorrere al peusiero della morente,
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al conato suo di salutare il figliuolo lontano, ali'etere, alia

sdoppiamento, e simili amminnicolide'telepatisti. Perche pren-
dere una via buia, torta, che forse 6 un ronco cieco e senza,

riuscita, mentre ci si spiana dinanzi una strada reale e lu-

minosa? ~L'agente "telepatico qui era la madre, e molto pro-

babilmente vero agente, cosi volendolo Iddio per degnissimi

fini e noti a tutti i cristiani cattolici
;

i quali sanno e sopras-

sanno, come le anime del purgatorio compariscono non ra-

ramente a chiedere suffragi per se, o per altro scopo benefico

al soggetto. Possono tali apparizioni benissimo qualificarsi col

nome di telepatia quando avvengono nel momento stesso che

trapassa Tanima all'altra vita. Mala nomenclatura nuova nulla

muta al vecchio concetto, 116 richiede novella spiegazione..

Potremmo bensi accrescere il numero di tali esempii, addu-

cendone tra gli altri, uno parimente inedito d'un'altra madre

apparsa al figliuolo suo nel momento che ella spirava. II figlio

era infermo a Gante in Belgio, la madre moriva a Brusselle

improvvisamente, e compariva air infermo, in atto di donna

felice, e lo invitava al cielo. Chi era presente e ci riferi il

caso, udendo V infermo conversare colla visione, penso che

egli vacillasse. II fatto fu che poco dopo il telegrafo annunzia

la morte di lei improvvisa, all' ora ch'ella avea parlato col

figliuolo. E questi non tardo a seguire la madre al cielo

con morte invidiabile. Una siffatta telepatia non abbisogna^

di commenti, e qualsiasi spiegazione di profani telepatisti

ne oscurerebbe la chiarezza per renderla incomprensibile r

dove che interpretata coi dati del catechismo e uno splen-

dore di pieta celestiale.

Terzo caso: telepatia d' interni sentimenti deiranima..

Nuovo pure ed inedito, ce lo porge un altro confratello, dot-

tissimo teologo e valente scrittore, il quale volendo darci un

esempio di presentimento, ci espone invece un caso di tele-

patia. Ecco un tratto della sua lettera, (Grorizia, senza data,

ma certo del corrente giugno 1899) Vivendo io lontano da

una mia zia, che molto pregava per me, per occasione di.

una festa, ella ebbe un sogno, in cui vedeva me entrarle in.
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stanza, e -cttato a terra il tabarro, giacch6 era inverno, dirle

con entasi :
-

Zia, zia, vo a farmi gesuita. Ora, a quel

tempo, io non ne avevo pensiero alcuno, o, se mi veniva, lo

rigettavo come una tentazione. Nel tempo antecedente non

avea mai dato il minimo indizio di siffatta inclinazione, anzi

tutto il contrario. Ebbene, due giorni dopo il sogno, io, lon-

tano, senza nulla sapere del medesimo, per una combinazione

impreveduta di circostanze, mi determinai di entrare nella

Compagnia di Gesu. Questa determinazione a me pareva un

sogno, e cosl ne parlavo con altri : tanto era eontraria ad

ogni mia previsione.

Alcuni giorni dopo, ne scrissi alia zia, la quale dal pia-

cere rimase cosi scossa da doversi mettere a letto. Allora

solo mi fece sapere del sogno suo, che la mattina stessa aveva

raccontato in famiglia, e senza dubbio io ne ricavai non pic-

cola conferma alia mia vocazione.

A noi le circostanze di questo caso forniranno lume spe-

ciale per investigare le cause generali e proprie di non po-

chi altri casi. Per se a prima vista appare piu complicato

assai che il precedente. Prima di tutto deve esso qualificarsi

per telepatia o per presentimento ? Certo qualcosa accenna a

quest'ultimo, in quanto che la vista e le parole del nipote

udite in sogno riguardano un effetto avvenire. Vero e che

manca al tutto il costitutivo potissimo del presentimento che

e 1'espettazione deireffetto da avverarsi. Dal racconto non

risulta che la zia si persuadesse della vocazione del nipote ;

la quale forse ella desiderava, ma non aveva razionali motivi

per isperarla. E pero espettazione non vi era, ne fissazione,

come suole accadere ne' presentimenti tanto razionali quanto
irrazionali. L'avviso avuto in sogno non la persuase, dove

che 1'avviso avuto poi piii tardi in veglia, tanto la commosse

di giubilo, che essa ne fu sopraffatta e si senti bisognosa di

riposarsi in letto. Manca pertanto nel caso 1'elemento prin-

cipale del presentimento. Laddove gli elementi tutti della te-

lepatia, vi brillano luminosi. L'agente, quale lo intendono gli

studiosi di tali fenomeni, e il nipote, il quale appare in sogno

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1180. 27 9 agosto 1899.
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e parla alia zia. La buona donna viene cosi a conoscere il

disegno religiose del nipote: essa e adunque il soggetto. Tutto

si passa tra persons distanti. Nulla vi manca, la telepatia

6 perfetta.

E perfetta, ma singolare nel modo. Prima di tutto abbiamo

un agente che non ha nessuna volonta di agire. E bener

ripigliera uno scienziato fecondo di ripieghi, puo darsi che

egli operasse inconsciamente, come talora accade a certi ma-

gnetizzatori e a molti medii spiritici, i quali senza volerlo e

saperlo influenzano i circostanti e causano fenomeni visibi-

lissimi. Ache noi rispondiamo, si, Tinflusso inconscio accade

talora, ed e spiegabilissimo nel inagnetismo e nello spiritismo.

Ma nel caso nostro, le circostanze del fatto nol permettono..

Come 6 credibile che il nipote manifestasse inconsciamente

un disegno che esso non vagheggiava, ma anzi cordialmente

avversava ? Un piu inetto e impotente attore non si puo imma-

ginare nella presente telepatia. Anzi che ammettere assurdo*

cosi ripugnante, sarebbe da dire che il sogno della zia fu mero

caso, mero caso Tavverarsi del sogno. Cui aggradisse tale

scappatoia, se ne compiaccia : noi non lo rincorreremo nella

sua fuga. Ma rimangono sempre i tre elementi essenziali

della telepatia, come li richiede il fenomeno dai moderni de-

finito.

Noi invece, visto che ripugna il riconoscere per attore

quello che in questo caso assegnerebbero i telepatisti, ci

ripieghiamo in buon ordine, supponendone un altro, cio6

la divina Provvidenza, la quale tempera e regge le cose

tutte di quaggiu a' suoi altissimi fini, spesso da noi igno-

rati, e neir arcana sua disposizione si vale di qualsiasi

mezzo, di ispirazioni, di angeli, di sogni. Non costa nessun

sacriflzio di ragione T immaginare cio che non contraddice

alia filosofia religiosa e verace; per esempio, che il Padre

celeste volesse consolare con questo preavviso quell'anima

pia che era la signora ziadelpio nipote; forseanche intendenda

che costui, venendo poi, parecchi giorni dopo, a cognizione

del sogno singolare della sua buona parente, ne fosse con-
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j'ortato e rinsaldato nella recente risoluzione di consacrarsi

a Dio: cio che di fatto avvenne. Tale e fermamente il nostro

<ivviso. Chi preferisse di tutto attribuire a casuale accidente,

si abbellisca: telepatia piii, telepatia meno, non casca il mondo.

Ma niuno potra dimostrare che il preteso agente telepatico

abbia avuto la minima influenza nella telepatia : cio che co-

munemente pretendono insegnare i telepatisti col nome di

<if/f)ile, inventando poi le piu ardite, e diciamolo pure, ancora

le piii stravaganti ipotesi per mantenere quel nome.

XII. Telepatia della signorma Hosmer

che rede sorridente una cameriera morente altrove.

Ma proseguiamo nell'adimare altri fatti, sui quali si possa

formare giudizio delle cause telepatiche. Nei Phantasm* of

Living, ci si narra un caso assai notabile, accaduto a Roma,
circa il 1870. La signorma Hosmer, che vediamo quivi qua-
lificata di celebre scultrice, abitava allora un quartiere in via

del Babuino, insieme con un' arnica, come lei, inglese. Aveva

ella dovuto licenziare una cameriera, perche divenuta impo-
tente al servizio, per via d'una malattia incurabile. Ma siccome

ella 1'amava assai, spesso, facendo la cotidiana cavalcata, an-

<lava a trovarla. In una di queste visite, parve alia signora

che rinferma si fosse tanto quanto ricuperata, e poiche Rosa

.(cosi si chiamava essa) mostro desiderio d'un certo vino, la Hos-

mer cortesemente le promise di portargliene da se una bottiglia

alia dimane. Alia sera la signorina Hosmer ando a riposarsi in

piena tranquillita di mente, e dormi la notte. Ma di gran mattino

svegliatasi, ebbe un senso penoso, come se alcuno fosse appiat-

tato nella camera, sebbene i due usci fossero serrati a chiaver

e la chiave affidata alia cameriera. Per vincere la paura,

grido: Chi e costl? Niuna risposta, altro che deH'orolo-

gio della stanza vicina che batte fortemente le ore cinque. Nello

stesso istante essa vide Rosa, sorridente, in piedi alia sponda
del letto, che le disse (a voce o altrimenti : la Hosmer non



420 PRESENTIMENTI

seppe accertarlo), in italiano : Adesso sono felice, sono con-

tenta: e scomparve. La signorina Hosmer non si turbo;

e gia nulla era di spaventoso nella sua visione. Ma ferma-

mente si persuase che la buona faneiulla era passata di vita.

Ne parlo naturalmente coiramica; e questa ne rise, ne per

quanto la Hosmer asseverasse che ella era al tutto sve-

glia, durante Papparizione, cessava quella del celiare e pre-

tendere, che tutto era stato un sogno. Di che, un po' morti-

ficata la signorina Hosmer, per tagliar corto spaccio un messo

alia casa di Rosa. Questi torno colla novella, che la faneiulla

era morta, precisamente alle cinque del mattino, ora che ri-

batteva a capello coll'ora della visione.

Altri particolari, ma non necessarii, accompagnano questo

caso neiropera del Marillier compendiatore dei Phantasms l
. A

noi basta avere appuntato la sostanza del fattoj per indagarne

qui la causa. La signorina Hosmer, soggetto della telepatia,

dalle circostanze addotte nei Phantasms of the Living, e nel

compendiatore Marillier, non appare se sia cattolica o di al-

cun'altra confessione: solo si manifesta come una donna colta,

un'artista di vagiia: pare anche di buon cuore, poiche visita

spesso ed affettuosamente la cameriera Rosa, licenziata solo

perche divenuta incapace del suo servizio. Costei poi doveva

essere una buona giovane, che guadagno il cuore della sua si-

gnora; e quasi certamente cattolica, essendo nativa dei din-

torni di Roma. II passaggio suo fu inaspettato alia signorina

Hosmer, la quale anzi la credeva migliorata alia vigilia della

morte
;

e la Rosa dovette in poche ore trovarsi alPagonia,

giacche moriva alle cinque del mattino, circa dodici ore dopo

la visita ricevuta della sua buona signora.

Anche in questa telepatia e forza inventare un vero agente

perch6 alia Rosa, alia quale toccherebbe un tale compito, non

6 possibile addossarlo. Non ripugna che essa morendo vol-

gesse un pensiero affettuoso alia signora, sua benefattrice.

Ma come supporre che questo bastasse (e P ubbia degli spiri-

1

MARILLIER, op. cit. n. 137, pag. 147 sg.
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tisti, occultist! e simili) perche di fatto si formasse un fan-

tasma, in tutto e per tutto a lei somigliante, e che questo

apparisse alia sponda del letto ove allora riposava la signora ?

Come mai lo spirito suo xdvppifnuJost (come pretendono

certi telepatisti occultisti) per comparire alia Hosmer, si oc-

cupava altresi di trasformarsi in sembiante gaio, mentre,

in verita era nello sfacelo della etisia di che moriva? Che

la buona Rosa desiderasse salutare 1'amata padrona, non

si sa, ma supposta eziandio tale deliberata volonta, ognuno
sa che colla sola volonta non si opera nulla fuori di noi,

massime in distanza. Se non vogliamo sragionare e ap-

pagarci di ciance, forz'e che crediamo all'esperienza nostra

e del genere umano, che ci insegna 1'assoluta impotenza della

facolta volitiva, allorche e destituita di mezzi fisici per ope-

rare fuori del composto individuale: nulla puo ne da lungi

ne dappresso. La quale verita e tanto conosciuta ed evidente

che superflua ne sarebbe qualsiasi dimostrazione filosofica.

Non e adunque da credere in "verun modo che Rosa, mo-

rendo fosse naturalmente la causa efficace di quel roseo fan-

tasma, che apparve alia Hosmer desta dal sonno, e le fece di-

stintamente intendere le giulive parole (e forse le pronunzio) :

- Adesso sono felice, sono contenta. Per communicare tale

idea, nuova e lontana da ogni presentimento od espettazione

della signora, si richiedeva un agente pensante. Questo non

potendo essere la Rosa in carne ed ossa, mentre si dibatteva

tra le angoscie delPagonia, poteva tuttavia essere Tanima di

lei, dopo svincolata dai legami del corpo, e accolta nella re-

gione degli eletti di Dio, ovvero un altro agente, come a dire,

uno spirito, o buono o cattivo: Tre ipotesi, che tutte e tre

sarebbero fuori delle forze della natura. Quanto ad illusione

diabolica non ne scorgiamo traccia nel racconto. Sarebbe da

dubitarne ove il pensiero dalla Rosa esternato contenesse

alcuna falsita in fatto di religione, o fosse induttivo al male:

nulla di simile ci appare. Le altre due ipotesi costituirebbero

un fatto soprannaturale vero e propriamente detto.

Resta a vedere se Tatto della Rosa e le sue manifestazioni
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corrispondano ai modi e costumi conosciuti degli spirit! buoni,

quali sono le anime beate o almeno godenti la divina ami-

cizia nel purgatorio. E si vede subito al primo sguardo che

1'apparizione e degnissima di tali spiriti : la Rosa si presenta

lieta e giubilante, e attesta la sua felicita presenter nel

che e un assai chiaro invito alia virtu e a quella pieta, che

Iddio ricompensa dopo morte. Se questo fosse stato necessa-

rio alia signora Hosmer (che non sappiamo) era una prova
della sopravvivenza dell'anima oltre la tomba, e un avviso

di procacciare la celeste beatitudine colla fede e colle opere

della avventurata cameriera defunta. E per giunta in tutto il

fatto si sente un profumo di gratitudine cristiana verso la

benefattrice, che egregiamente si avviene ad un'anima arri-

vata alia salute eterna.

A questo modo, secondo i placiti della fllosofla cristiana, si

rende plausibile ragione della telepatia della signorina Hosmer,
senza entrare nelle nebulose e inconcludenti teoriche de'positi-

visti, che si accaniscono ad almanaccare ignote energie mate-

riali, capaci di produrre un fantasma di vago aspetto e filoso-

fante, il quale, non si saperche, vola dal letto d'una agonizzante

alia sponda del letto di una persona sana, che non 1'aspetta,

e non fa nulla per attirarlo. Anche il telegrafo senza fili non

ispedisce efficacemente dal disco emettente un telegramma,
se non sia di rincontro un disco acconcio a ricevitore.

XIII. Telepatia collettlva del padre e della sorella

in morte d'un giovinetto.

Chiudiamo la presente serie di telepatie con un caso vie

piii maravigiioso, come quello che ha per soggetti due per-

sone, spettatrici in un tempo stesso dell'apparizione dell'agente.

E tutti e tre appartengono ad una famiglia che non ci e inte-

ramente sconosciuta 1
. II giovinetto Filippo Weld, convittore

1 Noi conoscemmo un il lustre membro di questa cattolica e cospicua

famiglia inglese nel gesuita padre Alfredo Weld, celebre peiynolti meriti, e
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nel collegio cattolico di Ware, nell'Hertfordshire (poco lungi

da Londra), faceva una passeggiata con un maestro e alcuni

condiscepoli ;
e prendeva piacere a barcheggiare sopra il fiu-

micello, che poco piu sotto sbocca nel Tamigi. All'ora di rin-

casare, chiese di dare ancora alcune remate. Si remigo sino

al punto ove si soleva terminare la corsa. Quivi virando bordo,

Filippo cadde nell'acqua, che era profonda. Gli sforzi per sal-

varlo non giovarono a nulla : egli disparve e annego. Fu tut-

tavia potuto ripescare il suo corpo. II direttore del collegio,

dottor Cox, costernato, penso che si crudele novella non si

potesse dare ai signori Weld, con un semplice telegramma.

Parti subito per Southampton, nelle cui vicinanze dimorava

la famiglia, e vi arrivo la mattina seguente. Era giunto presso

il cancello della casa Weld, quando vide il padre del morto,

signor Giorgio, che si avviava alia citta. II dottor Cox smonto

dalla carrozza, e se gli avvicinava afflittissimo, quando il po-

vero padre gli impedl di parlare, dicendo : Non e necessario

che parliate: gia so che Filippo e morto. -- E come e possi-

bile? - - Ecco. leri al giorno, passeggiando con mia figlia Ca-

terina, 1'abbiamo visto tutto ad un tratto. Esso si teneva

dall'altra parte della strada, tra due persone, delle quali una

era un giovine in sottana clericale. Mia figlia fu la prima ad ac-

corgersene, e grido : Oh ! Papa, hai tu veduto mai una per-

sona che tanto rassomigli a Filippo? Che rassomigli ? diss'io:

e lui ! Cosa strana, mia figlia non fece alcun caso delTin-

contro: secondo lei, ci eravamo abbattuti ad una persona,

che rassomigliava al suo fratello in modo straordinario, e

niente piu.

Noi camminavamo verso quelle tre forme. Filippo riguar-

dava in atto sorridente e felice quel giovane in abito eccle-

inoltre per averecon costanza eroica fondata la missione dci gesuiti, nel cuore

deirAfrica, tra i negri piu barbari e inaccessibili di quella belva di re

che fu il Lo Bengula nelle regioni dei Matabele, oggidl sottomesse alia

corona inglese: e la missione fino ad oggi tra mille stenti vive e frut-

tifica. Alia famiglia Weld appartenne il cardinal Tommaso Weld, morto

nel 1837, e rimpianto dai poveri di Roma, di cui fu un vero padre.



424 PRESENTIMENTI

siastico, che era alquanto piu piccolo di lui. A un tratto par-

vero svanire dalla mia vista; e io non vidi piti. altro che un

contadino, che vedevo anche prima a traverso le tre forme

come se fossero diafane : cio che mi fece pensare che fossero

spirit! . Tuttavia non ne feci parola con anima viva, temendo

d'inquietare mia moglie. Aspettavo con grande ansiet& il po-

stino la mattina seguente; e dimenticando che le lettere da

Ware arrivavano alia sera, fui lietissimo di non riceverne al-

cuna. I miei timori si dileguavano, e non pensai piu al caso

straordinario fino al momento che vidi voi, in vettura, dinanzi

al mio cancello. Allora tutto si riaffaccio al mio spirito, e non

ho dubitato piu che voi non veniste ad annunziarmi la morte

del mio caro figliuolo.

Profondo fu lo stupore del dottor Cox a tale discorso. Chiese

al signer Weld se non avesse veduto altre volte quel giovane

chierico, cui Filippo riguardava in sembiante giulivo. II Weld

rispose che non lo aveva mai veduto
;
ma che le fattezze di

lui eransi cosi scolpite nella sua memoria, che lo ravviserebbe

subito se lo incontrasse. II dottor Cox si stese, com'era na-

turale, a raccontare i particolari della catastrofe, seguita pre-

cisamente airera della visione presentatasi al padre e alia so-

rella del defunto. Venuto il signer Weld ai funeral! del figlio,

fisso in volto quanti chierici gli vennero dinanzi, bramando

di riconoscere in alcuno di essi 1'aspetto del chierico veduto

a lato del suo Filippo. Non trove nessuno che neppur da lungi

gli rassomigliasse.

Ma quattro mesi dopo si recava colla famigiia a visitare

un suo fratello, Giorgio Weld, a Seagram Hall nel Lancashire,

e quivi fece una gita a Chipping, ove assistette alle funzioni

di chiesa, e dopo voile vedere il parroco del luogo. Mentre

in salotto si tratteneva aspettandolo, egli e i suoi guardavano

le stampe che ornavano le pareti. A un tratto il signor Weld

si ferma dinanzi a una figura : E lui, quello che vidi a franco

di Filippo !... Non so chi egli sia (il nome restava coperto dalla

cornice), ma sono sicuro che egli e quello che vidi con Filippo.

Poco stante entrava il sacerdote, e interrogate rispose quello
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essere un ritratto di santo Stanislao, un ritratto stimato. S. Sta-

nislao, come si sa, mori giovanissimo, novizio della Compa-

gnia di Gesii. Ne fu colpito di dolce ammirazione il signer Weld.

II suo padre, nonno percio del giovinetto annegato, era stato

insigne benefattore dei gesuiti. Si suppose che il Santo avesse

voluto manifestare la sua gratitudine alia famiglia, e conso-

larla nella dolorosa afflizione, con darle un cenno della sal-

vazione deU'estinto. Ci6 che si parve ancora piu plausibile

quando si venne a sapere che il pio giovinetto, da poco tempo

aveva preso una speciale divozione per S. Stanislao. II reve-

rendo Padre spicco subito dalla parete il quadro e lo dono al

signor Weld
;

il quale lo tenne in grande venerazione, e come

lui la Madre. Dalle loro mani passo alia signorina Caterina,

sorella di Filippo, la quale era stata, a fianco di suo padre,

spettatrice dell'apparizione del defunto fratello, ed e la nar-

ratrice del fatto.

XIV. Speciale discussione della precedents telepatia.

Questa istoria, la quale crediamo veridica e sicura, la to-

gliamo, come dicemmo, dal Marillier, e questi deriva dai tre

inglesi Gurney, Myers e Podmore : scrittori tutti, forse reli-

giosi a loro modo, ma nel trattar le questioni telepatiche,

alieni assolutamente da qualsiasi simbolo di fede, e perfino indi-

pendenti dalla fllosofla cristiana quanto alia natura delPanima

e degli spiriti oltremondani. Ed e singolare lo sforzo che fanno

costoro, per ispiegare naturalmente V apparizione di santo

Stanislao, la quale ammettono per vera, ma ridotta ad una

semplice allucinazione del signor Weld e di sua figlia; seb-

bene convengono ch'egli e pressoche impossibile la coinci-

denza casuale d'una stessa illusione, in due persone deste, e

al tempo stesso. II Marillier conclude che si puo legittima-

mente supporre che le due allucinazioni sono d'origine te-

lepatica (pag. 380). La quale spiegazione non ispiega nulla

di nuUa. Noi vorremmo udire un' ipotesi, un cenno, un
;

idea
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qualsiasi un po' raziouale sulla causa efficiente del fenomeno

sia che lo diciate telepatia o allucinazione: ma avvertite che

e allucinazione contemporanea a due persone insieme, e cor-

rispondente ad un fatto reale che in quel punto stesso accade

a cento chilometri di distanza. Ed e precisamente cio che al

tutto ignorano questi diligentissimi raccoglitori di telepatie, i

quali quando hanno scoccato la parola allucinazione, credono

di aver toccato il bottone d'un lampadario elettrico, ma in

realta ci lasciano nel buio primitivo.

Ben e vero che altrove discutono le cause di quelle tras-

missioni di pensiero ovvero di altre azioni, sempre errando

nella supposizione, invariabile a priori, e da non potersi

recare in dubbio, che la causa di ogni telepatia sia necessa-

riamente da rinvenire tra le forze della natura. Altri scen-

dono al particolare e pretendono di aveiia scoperta nell'atmo-

sfera satura di elettricita, che inette in communione i cervelli

pensahti e fa da postino, per cotali telegrammi psichici ;
altri

la indovina nell'etere, che per la natura sua, mal nota finora,

si porge docilissimo ad accettare delle proprieta e degli uf-

fizii che non si sa a chi addossare. A questo modo ne riu-

scirebbe ringiovanita la teorica mesmeriana del fluido uni-

versale, inventata gia per ispiegare T inesplicabile ipnotismo,

che allora si chiamava mesmerismo o magnetismo animale.

Altri
? per non uscire dalle forze natural!, suppongono essere

naturalissimo costume airanima umana, spartirsi in due a

guisa delle pesche spiccatoie, e con una parte rimanersi dove

eire
?
colFaltra pellegrinare a lontani paesi e cola trasmet-

tere le impressioni della commune persona. E questo bel

parto di fantasie oriental! i nostri occultisti europei ci pre-

sentano abbigliato di parole indiane e greche. Ne mancano

scienziati che gii fanno buon viso, introducendo in realta

nella scienza ammodernata il criterio, scioccamente ascritto

alia fede cristiana, Credo quia absurdum!

Noi non possiamo qui indugiarci tra via, ad esaminare

siifatti vaneggiamenti. Ne parleremo di proposito, a suo luogo,

massime in servigio dei positivisti, i quali ammettono i fe-
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nomeni telepatici, perch6 provati dall'esperienza ;
ma quanto

alle cause si appagano di affermazioni e d' ipotesi quali che

esse sieno, purche non chieste alia filosofla razionale. Qui,

invece parliamo a lettori intelligent! e cristiani, ai quali siamo

tenuti di ragionare le nostre spiegazioni, appellandoci al buon

senso commune, e ove occorre, alia scienza fisica, e alia sa-

pienza rivelata dal catechismo cattolico. Di che Tanimo ab-

beverato di luce, degna della mente pensante, si esilara e

nella spiegazione avuta si adagia con piena soddisfazione.

La telepatia dei signori Weld noi la interpretiamo pre-

cisamente al modo della egregia signorina Caterina Weld, ri-

ferito dai Raccoglitori ingiesi. Si annega a Ware il giovinetto

Filippo Weld; e nel punto stesso si fa vedere, come ombra

diafana, al padre e alia sorella insieme, ed e in compagnia
di due simili ombre, una che rimane sconosciuta, 1'altra ri-

dente e giuliva, la quale poi si scopre rappresentare S. Sta-

nislao quale lo dipingono communemente i pittori.

II fatto e talmente confortato dalle circostanze, che ogni

uomo di sana mente lo ammettera: la telepatia ci e compi-

tissima e del genere delle collettive, perche la manifesta-

zione a distanza viene rivolta a piu persone. Ora la vista

simultanea d'una stessa scena da due persone, prova la re-

alta della visione
;
come bene osserva il Salis Seewis, par-

lando in generale delle apparizioni a piu persone in un tempo:

La uniformita delle due rappresentazioni non puo essere

prodotta se non da un oggetto esterno, il quale ne' suoi varii

atti e movimenti agisca sui sensi di entrambi i riguardanti
l

.

La visione adunque dei signori Weld non poteva essere una

subbiettiva allucinazione, era assolutamente la vista di tre

forme, obbiettiva.

Che se diamo ascolto alle ubbie di certi telepatisti e altri

scienziati profani, qui Vagente sarebbe il morente Filippo.

Immaginarci che egli nel dibattersi tra il vortice delle ac-

que, spedisse un dispaccio cerebrate o piuttosto due dispacci,

1

SALIS-SEEWIS, Visioni e allucinaztoni, 2a ediz. Prato 1892, pag. 16.
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uno al padre e uno alia sorella, sarebbe vaneggiamento. E poi

erano dispacci conscii o inconscii? In ogni supposizione e al tutto

improbabile che un uomo che affoga pensi ad avvertire i lontani.

E poi dove indirizzarlo ? Chi gii aveva detto che in quel-

T istante il padre e la sorella erano a diporto e precisamente
in quella via? E come dosare la mozione dell'etere, la sca-

rica dell'elettricita, si che il dispaccio non andasse piii la o

pin qua del bisogno ? E poi e mai possibile che con tali mezzi

uno che affoga pensi proprio a dipingere nell'aria tre figure,

diafane, e che pensando possa cio eseguire? Via, via, non

ci facciamo compatire con simili fanciullaggini per quanto
esse dicansi scientifiche.

Peggio sarebbe il ricorrere all' ipotesi dello sdoppiamento
dello spirito. Chi avrebbe ispirato la idea di sdoppiarsi ai si-

gnori Weld, i quali passeggiavano tranquilli per la loro via,

a fine di assistere con parte del loro spirito ad una scena

lontana, a cui non pensavano ?. Che se si dicesse che lo sdop-

piato era il morente, chi si potra persuadere che uno che affoga

pensi appunto allora di sdoppiarsi, mandando il suo spirito

a svolazzare presso i suoi parent!, travestito e accompagnato
da quelle forme. In somma a volere essere ragionevoli, e

d'uopo conchiudere che le pretese spiegazioni dei magni viri

della scienza positivista, che non conosce altre cause fuori

delle fisiche, non arrivano a properci cosa di senso.

Egli e adunque da dire che il preteso agente in questo

caso telepatico non agisce nulla di nulla : e che un agente

cosi impotente deve chiamarsi un non agente. E forza e tro-

varne un altro da sostituire. Sia che la apparizione delle tre

forme fosse obbiettiva e sussistente (cio che non ripugna),

sia che fosse solo subbiettiva nella modificazione degli organ!

visivi dei signori Weld, sarebbe sempre un fatto reale, che

richiede una causa reale; se pure la scienza moderna non

arrivasse all'apice dell'assurdo, ammettendo un'effetto senza

la sua causa. Ma quale sara questo agente, che non appare

e pure deve sussistere giacche si vede operare? Certo non

un mero agente materiale: perche nell' opera sua egli si mostra
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, si propone uno scopo, un fine; fra milioni di sog-

getti cui potrebbe impressionare presceglie quelle due persone,

il Weld e la figlia, cui la visione riuscl importante ed utile,

e conforma il quadro in guisa da infondere in essi la cogni-

zione di un fatto di dolce conforto, che e il trapassare del

giovinetto Filippo ad una vita ov'esso e felice.

Quali possono essere questi spiriti intelligent! che appa-

riscono nelle tre forme diafane? Buoni certamente tutti e tre.

II buon senso ci guida a giudicarli buoni, almeno in questa

loro azione. E cio posto, breve e il lavoro d'un cristiano per

venire a conoscere che questi spiriti buoni non possono essere

che Iddio, ovvero seguendo la rivelazione biblica, angeli

ministri di Dio, o anime beate a cio divinamente deputate,

cioe il santo Stanislao, od altri spiriti che assumono le sem-

bianze storiche del Santo e di altre forme comparse. Entrando

nel vivo del fatto, e ponderando le sue circostanze, tutto ne

conduce a tale conclusione. II giovane Weld era pio, e fer-

vente devoto del giovane Santo: la'Tamiglia dei Weld insigne

benefattrice deir Ordine a cui appartenne S. Stanislao; ed

e costume divino, secondo che insegna la dottrina cristiana,

la bibbia, e la sperienza, di ricompensare non raramente i me-

riti dei giusti anche in questa vita con favori straordinarii.

Riesce quindi probabile che avendo il sovrano padrone della

vita disegnato di cogliere il fanciullo nel fiore della vita,

forse per suo maggior bene, abbia voluto nel tempo stesso

temperare il giustissimo dolore de' parenti di lui, dando loro

a conoscere che esso era morto sotto la protezione del Santo suo

patrono, e passato coiranima in luogo di salute.

Per chi cristianamente ragiona, una tale interpretazione

della visione telepatica dei signori Weld non puo incontrare

difficolta : la mente vi si adagia e riposa. Dove che ogni altra

spiegazione per via di sdoppiamenti dello spirito d'un affp-

gato, o di lavorio dell'etere, o di somiglianti ipotesi, si ri-

solvono in garbugli di parole che aggiungono un secondo velo

all'ignoto, sempre piu buio: lo sdoppiamento si afferma senza

poterlo spiegare ;
e non si capisce Tazione della materia, sia
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pure raggiante ed eterea, incaricata (da chi?) a trasportare

un' idea, e infonderla in una mente che n'e priva. Ma di queste

invenzioni promettemmo di parlare piu sotto. Qui concludiamo

che la visione telepatica dei signori Weld veniva indubbia-

mente causata da uno spirito o da piu spiriti che subentravano

efficacemente alF agente inetto, contemplate dai trattatori

profani di telepatia; e il complesso delle circostanze induce

la persuasione che questi spiriti agenti fossero buoni, e man-

dati dalla parte di Dio.

Del resto nel determinare le cause delle telepatie, fin qui

esaminate, noi siam lungi dal proporre le nostre opinioni

come definizioni dommatichee incontrastabili. Intendiamo solo

dedurre conseguenze logiche dalla filosofia razionale e tenendo

conto dei moderni progress! della fisica, dimostrati certi dalla

esperienza. Cio che non puo dirsi in verun modo delle spie-

gazioni naturaliste, e delle mistiche, messe in voga dagli

adepti dell' ipnotismo e dello spiritismo, e pur troppo facil-

mente accolte senza esame da certi medici e scienziati.

II che diverra, speriamo, piu evidente dopo che avremo-

discusso una seconda serie di telepatie di piu intricata spie-

gazione; e udite in fine le soluzioni messe innanzi da chi

pretende spiegare la telepatia colle sole forze conosciute dalla.

fisica odierna.
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i.

Non e la prima volta, che ci occupiamo nel nostro pe-

riodico di positivisti e di positivismo, chiamato da un au-

tore moderno l
la filosofia di moda del nostro secolo. Esso

si 6 impadronito della filosofia teoretica e pratica, ed ha

invaso altresl il campo non solo della psicologia, ma anche

-della morale, della sociologia, dell'arte, della letteratura, del-

Tistruzione e dell'educazione, ed ha acquistato una grande
influenza sulla politica attiva militante. La trasformazione

della religione rivelata in un culto vago ed indeterminate della

natura 6 promossa con attivita febbrile dai liberi pensatori di

tutti i paesi, incominciando dalle cattedre delle Universita, e

proseguendo nei libri, nei libercoli, e persino nelle colonne

dei giornali. L'impronta del positivismo si vuole ad ogni costo

iscolpire negli ordinamenti politici, civili, e sociali in nome
della scienza, del progresso, e della civilta. Se dunque il ne-

mico non solamente non ha ceduto il terreno, ma cerca sempre
di ritornare all'assalto, possiamo noi deporre contro di lui le

armi ?

II Gruber meritamente denunzia nel positivismo quell'indi-

rizzo delFumano pensiero dei nostri tempi, che ha la preten-

sione di essere la grande filosofia del secolo decimonono, e di

tutt'i secoli venturi. La filosofia positivista (i suoi rappresen-

tanti non s'istancano dal ricantarlo in tutti i toni) e la sola filo-

sofia veramente degna di questo nome. Mentre la teologia e la

metafisica si appoggiano a vane ipotesi ed a finzioni senza con-

1 Prof. LUIGI COIAZZ[, .prefazione fiWAugusto Comte del P. ERMANNO
GRUBER S. J., versione dall 'originate tedesco. Udine, Polo 1893.
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.sistenza, essa invece fondasi tutta sul terreno della realta;

segue il solo metodo veramente scientifico, il metodo, cioe,

dell'osservazione
;
e rappresenta la completa maturita dello

spirito umano. Infine poiche comprende tutte le verita acces-

sibili all'uomo, e, merce la superiorita del suo metodo, apre

la via piu sicura alia scoperta di nuove e feconde verita, la

filosofia positivista e per 1'umanita Faurora benefica ed appor-

tatrice del secolo di oro ! Tutte queste promesse, e riuscira a

noi facile il dimostrarlo, rassomigliano a quelle tali ricette,

che si leggono nella quarta pagina dei giornali ;
e die mentre

assicurano di poter guarire tutte le malattie, riescono inutili

nella pratica, ovvero aggravano lo stato del povero paziente.

II.

Ma in che consiste codesto tanto vantato positivismo ? La

risposta a tale domanda non e tanto semplice, quanto a primo

aspetto si potrebbe ritenere, perche molti e svariati sistemi

si fregiano a gara di quell'ambita insegna. Che anzi sono affatto

discord! le opinion! intorno al vero padre del positivismo. Non-

dimeno, qualora il titolo si voglia attribuire ad una scuola de-

terminata, fu senza dubbio Augusto Comte, il fondatore del

positivismo, che ne introdusse il nome nella filosofia ammo-

dernata. Pero con suo grande rammarico il Comte dovea ve-

dere il piu eminente fra i suoi discepoli ;
E. Littre

;
scindere

il suo sistema
;
ed

?
a dispetto del suo maestro, riuscire a fame

prevalere, dopo di aveiia anche corretta, la sola prima parte.

Quindi ben presto la classe dei dotti si abituo a designare col

nome di positivismo la filosofia di Stuart Mill in Inghilterra,

e ragnosticismo anglo-americano. E come se la confusione non

fosse abbastanza grande, ecco a sua volta comparire il Ro-

berto Ardigo in Italia
;

il quale presenta al colto pubblico un

positivismo di sua creazione l

.

Ora quale di questi different! sistemi costituisce quella

filosofia ideale, unica sorgente di ogni felicita, ed alia quale,
1 ROBERTO ARDIGO, Opere filosofiche, II, Paclova 1884, pag. 436.
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come il Comte si esprime, dovrebbero fare omaggio tutte le

menti educate alia scuola dell'mvestigazione scientifica, e

i iiematori energici? Tutti e nessuno ad un tempo. Imper-

ciocch6 non v' ha forse un solo posttivista di qualche rino-

manza, il quale professi senza riserve e senza introdurvi

una parte di novita, il sistema degli altri suoi pari'; e tal-

volta sino al punto di dichiararli in flagrante contraddizione

col metodo positive . In quanto poi alia turba comune dei po-

sitivisti, questi sono troppo realisti, n6 si vogliono rompere
il capo nello studio delle different! forme del suo vestito. Co-

storo non apprezzano se non cio che cade sotto i sensi; che

si puo toccare con mano; e che puo contribuire in via diretta

od indiretta alia conservazione ed al miglioramento della vita

animale. Per questa classe di persone, oggi piii numorosa che

per lo passato, il positivismo non ha valore, se non in quanto

permette di presentare allo sguardo degli onesti le passioni

piii abbiette, ricoperte con una larva fantastica di scienza

nuova.

Ma un tale servigio puo rendersi da qualsivoglia sistema

positivista ed anche dal positivismo in genere, in quanto,

cioe, prescindendo esso da questa o quella forma speciale, si

limita ai principii comuni a tutti i sistemi. Questi punti fon-

damentali del positivismo sono i seguenti: 1. II metodo po-

sitivo, ossia il metodo dell'osservazione immediata dei fatti,

e il solo che abbia ragione di essere nelle scienze, e special-

mente nella filosofia. 2. In base a questo sistema tutto quello

che non si vede (Dio, anima, sostanza, essenza delle cose ecc.)

viene per sempre bandito dal campo della scienza, non es-

sendo che sogni, misticismo, chimere, e parto di un cervello

ammalato. 3. In sostituzione deir idea di Dio si stabilises

come punto di partenza, e come centro unificante Tidea del-

rumanita.

Dal titolo, che abbiamo dato al presente articolo, i nostri

lettori comprendono che non ci siamo prefissi di provare
diffusamente le assurdita, che il sistema contiene nella parte

metafisica della sua filosofia. Intendiamo invece liniitarci alia

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1180. 28 9 agosto 1899.
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parte morale
;
alia tanto, cioe, strombazzata scienza morale

del positivisli, unendo ad una breve critica della dottrina

una rapida rassegna del movimento storico del positivismo

inaugurate da Augusto Comte, e proseguito dai capiscuola,

che ne promossero Tinsegnamento. Ed allora sara facile il

convincerci sempre meglio, che non bisogna giudicare alia

leggera il pericolo, al quale si trova esposta la moderna so-

cieta: di essere, ck>6, infetta ed ammorbata con incremento

spaventoso dal sistema immorale dei filosofi positivisti. I quali,

secondo che essi medesimi confess ano, in tanto lavorano nel

campo dei principii astratti, in quanto questi procacciano una

base solida (una solidita sui generis o piuttosto di nessun genere,

mentre nell'ordine reale non ammettono, siccome vedremo, che

fenomeni privi di sostanza), per Tedifizio di una nuova reli-

gione e di una nuova morale, in sostituzione della religione

e della morale cristiana. II Gruber coir opera da noi citata,

e con una seconda ancora piu ampia della prima *, (gia tra-

dotte in varie lingue), contribuira in modo particolare a ren-

derci facile la trattazione
;
non pero lunga, ma ristretta a

tre o quattro articoli. Stante la moltiplicita degli autori, che

dovremo compendiosamente percorrere, e dei giudizii intorno

alle loro svariate e complicatissime opinioni, noi faremo te-

soro dei suoi elaborati e pazienti studii. Di che possiamo sfi-

dare la critica piu severa degli amatori di positivismo.

III.

Augusto Comte voleva non solamente fondare un sistema

iilosoflco, ma creare addirittura una specie di chiesa, una

religione delFumanita; la quale dopo tre generazioni avrebbe

dovuto sostituire (secondo i suoi calcoli riusciti sbagliati) tutte

le religion!, e tutte le filosofie
;
e formare quindi la felicita

del mondo intero. E gia sin dalle prime pubblicazioni della

sua gioventu, il Comte correva dietro al fantasma di una ri-

1 GRUBER S. J. Le Positivisms depute Comte jusqu'a nos jours,

traduit de I'allemand par 1'abbe Ph. MAZOYER. Paris, Lethielleux, 1893.
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costruzione sociale poggiata sovra un potere spirifuale con-

fidato ai rappresentanti delle scienze esatte. Una corporazione

scelta di sapienti di Europa ed un tribunale di giudici positi-

vistl dovevano formare una sorta di concilio permanente della

nuova chiesa; continuare ropera da lui cominciata; e promuo-
vere il ristabilimento della vita umana in conformita dei prin-

cipii della nuova filosofia
4

. Nell'anno 1848 egli si accinse a.

tradurre in pratica i suoi disegni (veramente troppo idealisti,

e die Giulio Verne avrebbe accolto nelle sue fantastiche

novelle) colla fondazione della Societa positivista.

Pero T idealismo del grande patriarca del positivismo non

ci rechera nessuna meraviglia se, rifacendoci indietro nella

sua vita giovanile, ricorderemo I'alienazione mentale, alia

quale 11 Comte era andato soggetto, non appena ebbe dato

principio al suo corso di filosofia, che dovette pero ben

presto e bruscamente interrompere. La soverchia applicazione

della mente fu senza dubbio, come dai suoi biografi rileva

il Gruber, una delle cause, che gli procurarono la malattia.

II Comte allorquando intraprendeva un lavoro d'importanza,

soleva oltremodo eccitarsi; il che era una conseguenza del

suo modo di comporre. Dopo di avere studiato a lungo 1'ar-

gomento, scriveva tutto di seguito, senza sentire il bisogno

di far poscia alcuna correzione, e con tale rapidita, che

il suo tipografo non bastava alia stampa dei suoi manoscritti.

Si riferisce inoltre come egli prima di comporre la sua grande

opera, da molto tempo non leggesse ne scrivesse punto ;
ma

che anzi ne meno parlasse, tutto intento a schermirsi dal

sonno bevendo del forte caffe, e passando le intiere notti nel-

Pesercizio del meditare. La sua eccitazione venne pure au-

mentata dalle lotte, che appunto in quel tempo dovette soste-

nere coi Sansimoniani. Pero se queste circostanze concorsero

ad alterare la mente del Comte, tuttavia deve ritenersi,

come asserisce il Robinet, che i dispiaceri domestic! ne de-

terminarono la catastrofe.

1 AUG. COMTE, Cours de Philosophie positive, t. VI, p. 640 e seg.
Paris 1848.
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E questa avvenne nel giorno 24 Aprile del 1826, allor-

quando il Comte fuggi dalla propria casa. Sua moglie cre-

dendo che si fosse recato a Montmorency, si affretto a rag-

giungerlo. Durante una passeggiata, che facevano insieme

vicino al lago di Enghien, si manifesto la pazzia. II Comte

improvvisamente, sebbene non sapesse nuotare, espresse in

tuono sinistramente deciso il desiderio di bagnarsi nel lago.

Avendo ella resistito a seguirlo, venne a viva forza trascinata

da lui
;
e solamente con grandissimo stento ed aggrappandosi

alle radici degli arbusti, le riusci di salvare la vita a s6 ed

al marito. Dapprima il Comte fu curato nella casa di salute

del D. r
Esquirol, e quindi poi nella propria abitazione. A poco

a poco riavutosi dal male pote finalmente neH'Agosto del

1828 riprendere la penna. Abbiamo volutp ricordare questi

cenni biografici del Comte, perche possono servire di scusa

almeno parziale per T idea fissa dell'autore
;

il quale corre

dietro ad un sistema filosofico appreso da lui come positive,

mentre di positive non contiene quasi altro, che il nome solo.

IV.

II Comte volendo spiegare in che consista il suo sistema

di filosofia posit/ra, cosi si esprime : Positive, egli dice,

altro non 6 che il reale e 1'utile, il certo ed il precise, For-

ganico ed il relativo. Quest'ultimo significato della sana filo-

sofia rivcla naturalmente il carattere sempre relatiro del

nuovo regime intellettuale, perche la ragtone moderna non

pub cexxare di essere critica net riguardi del passato che

col rlnunciare a quahiasi principle* assoluto. II Comte at-

tribuisce alia sua filosofia i predetti caratteri, in opposi-

zione alle filosofle fino allora dominant!, e che egli quali-

fica col nome di filosofia teologica e di filosofia r/ietafisica. La

prima, secondo lui, e quella, che per renders! ragione del

mondo fa intervenire esseri soprannaturali e volonta supe-

rior!
;

la seconda e quella, che ammette le cause prime e le

cause finali, e che tratta dell'essenza delle cose
;
e si Tuna
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come 1'altra abbandonano il campo sempre sicuro dell'espe-

rienza, per perdersi nei sogni dell'assoluto. La filosofia po-

sitiva invece si appoggia alle realta accessibili al nostro or-

ganismo. Essa 6 reale. Essa ripudia qualsiasi ricerca sull'as-

soluto, sulle cause prime, sulle cause finali, e sull'essenza;

e si limita a ricercare nei fenomeni le leggi iiu-nriahlU (senza

la guida di principii inr(iri(tbiti !), per coglierle nelle loro

relazioni di successione e di rassomiglianza, e ridurle sem-

pre piu all' unita '.

Ma unita di che ? unita di causa, che le produce, ovvero

unita di fine, al quale esse tendono? Ed ecco, che il positi-

vista mentre ripudia dalla sua filosofia la ricerca delle cause

prime, e delle cause finali, si vede costretto ad introdurle

sotto altra forma
;
e contraddice a se stesso, non potendo re-

stare con un'accozzaglia di fenomeni senza capo e-senza coda.

Ed e pero che lo stesso Comte si avvede, che il suo positi-

vismo filosofico si squaglierebbe a ^uisa di una bolla di sa-

pone, senza un sostegno di almeno un solo principio assoluto.

Ma non volendolo cercare nella sana filosofia, lo impasticcia

cogli element! eterogenei della contraddizione e dell'assurdo,

unificando il relative coll'assoluto
;
e proclama ore rotundo:

Tutto e relatiro: ecco il solo principio assoluto 2
.

Ci piace riferire il giudizio di alcuni dotti increduli (per-

che non si dica essere noi soli cattolici a fame una critica

severa) intorno al gramie filosofo positi vista. II professore

Herschel attribuisce al Comte, persino nei campo delle ma-

tematiche, certi errori, che avrebbero fatto certamente fal-

lire uno studente negli esami accademici 3
. Ed il rinomato

naturalista Huxley cosi si esprime : Negli scritti di Augu-
sto Comte la parte, che si riferisce alia filosofia delle scienze

naturali, mi sembra abbia pochissimo valore. Mi pare dimo-

stri che Tautore non ha che una conoscenza superficialissima,

ed acquistata di seconda mano, della maggior parte degli

1 AUG. COMTE, Systems de politique positive, t. I. pag. 57.
8 Aua. COMTE, CaUchisme positiviste, pag. 153.
3

Christianity 'and positivisme, Londra 1875.
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studii compresi sotto il nome di scienze... Cio che mi ha m
modo speciale colpito, si 6 che egli nemmeno una volta sola

concepisca rettamente la scienza, neppure nelle sue grandi

linee: chegitidicain modo assolutamente falso il merito dei dotti

contemporanei: eche afferma le opinioni piii ridicole intorno al-

1'uffizio che, secondo lui, certe dottrine scientifiche sono chia-

mate a disimpegnare nell'awenire. La filosofia positiva il

contrapposto della vera scienza; e semplicemente un tessuto di

contraddizioni, un animasso di assurdita ; ecco il caraltere

evidente del fondatore della filosofia positiva *. E persino

Ernesto Renan, nel suo discorso di ammissione aH'Accademia

Francese, riduce il merito di Augusto Comte nell'aver questi

a ripetuto in cattivo stile cio che taluni filosofi avevano gia

detto prima di lid in ottirno stile.

Appartiene in modo speciale alia filosofia risalire ai primi

principii della conoscenza. Pretendere di eliminarli con un

tratto di penna, sarebbe procedere in niodo poco scientifico
;

e la neutrality assoluta in siffatte question! 6 realmente una

chimera. Augusto Comte ne dovea fare Tesperimento. Da una

parte egli respinge tutti i problem! relativi alle cause prime
ed alle cause finali, all'essenza delle cose, a Dio

7
all'anima ecc.

?

e li respinge perche insolubili ; e dall'altra parte egli ha la

presunzione di presentare una soluzione tutta sua propria. In

nome della scienza il Comte esclude Dio da ogni ingerenza

nel mondo, e lo sostituisce coirumanita; riduce Tuomo ad

essere uguale nella specie agli altri animali, accordandogli

solamente il primo posto fra essi
;
e definisce la nostra anima

una semplice funzione del cervello. Quanto a coloro che non

accettano ad occhi chiusi le sue opinioni, dichiara, che non

sono giunti ancora alia maturita delP intelligenza ;
che sono

visionarii e che si pascono di cose esistenti nella loro ima-

ginazione. Ed in cio 1'orgoglio del Comte sta in giusta pro-

porzione colle sue inconseguenze nei raffronti scientifici; e

quanto piu insufficient! sono le prove tanto piu ardito si fa

il suo linguaggio. Al patriarca dei positivisti non si puo ne-

1

HUXLEY, Revue des cours scientifiques, 17 Luglio 1869.
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gare il merito di addimostrarsi tipo nel inodo di ragionare,

venuto in voga comunemente presso i nostri filosofi ammoder-

nati.

V.

Tra i molti e grossolani error! del sistema positive del

Comte, a titolo di saggio, citeremo anche i seguenti : Tutti i

fenomeni umani sono il prodotto deH'organismo sotto Tazione

del mezzo che lo circonda; 1'antica psicologia, tanto riguardo

alia dottrina quanto riguardo al metodo, non e che un errore

:scientifico
l

;
solo per ragioni metodiche giova trattare i fe-

nomeni morali separatamente dai fenomeni animali 2

;
1'antica

psicologia s'inganna non ammettendo la subordinazione delle

funzioni intellettuali alle funzioni affettive, giacche le pas-

sioni sono piu forti della ragione ;
la pretesa supremazia del-

rintelligenza neiruomo non esiste punto, come non esiste la

unita deir/o (anima, personalita individuale) affermata dai

metafisici; 1'idea dell'zo risulta dai sentimento continue del-

1'armonia delle funzioni animali spesso turbata dalle malat-

tie, ed e il generale consensus di tutto Torganismo ; ogni ani-

male vertebrate, per esempio il gatto, sebbene non possa

dire io, non dimeno ha la percezione di essere egli stesso, e

di non essere un altro
;
in parecchi animali il sentimento della

personalita e forse piii sviluppato che aell'uomo; 1' istinto

non e altro, che la ragione stabile, e la ragione null'altro,

-che V istinto mobile 3
. Povero senso comune ridotto a bran-

delli, e calpestato in nome di una filosofia positiva!

Se il Comte avesse scritto il suo corso di filosofia, per occu-

parsi nell'ozio forzato, durante la sua dimora nella casa di

salute del D. r
Esquirol, non avrebbe potuto scapestrare filo-

sofando piu di quello, che fece dopo la sua uscita di cola. Ma
il Comte non indietreggia punto ;

e colla ragione stabile del-

1 AUG. COMTE, Cours de philosophic positive, t. Ill, pag. 773.
2 Ivi pag. 617.
3 Ivi pag. 778 e seguenti.
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ristinto, e coir 1stinto mobile delta ragione precede animoso a

fabbricare una morale ed una religione ad uso e consume del

positivisti. Dappoiche il carattere tutto speciale del secondo pe-

riodo filosofico di Augusto Comte si e, che la religione debba

figurare in prima linea. Come il Corso di filosofia positiva,

egli dice, ha cangiato la scienza in filosofia, cosi il Sistema di

politico* posiiiva ha cangiato la filosofia in religione
l

. Prima

di lui sarebbe dunque esistita la scienza senza la filosofia, e la

religione priva di entrambe; ma dopo di lui eper opera sua sa-

rebbe avvenuta la metamorfosi della scienza, che si tramuta

in filosofia, e della filosofia, che a sua volta si trasforma in

religione ! E un giochetto assai bene conforme alia filosofia po-

sitiva, che nella sua lanterna magica non vede altro, che feno-

meni scambiantisi gii uni cogli altri a vicenda. In quanto poi al

posto eminente, che il Comte assegna alia religione, parrebbe a

prima vista, che una tale preferenza accordata a lei fosse con-

traria alle dichiarazioni esplicite fatte da lui stesso in altri luo-

ghi, dove protesta, che ogni costruzione religiosa gli fa orrore.

Ma conviene riflettere, che la religione, secondo il nostro filosofo,

altro non e che lo stato di piena armonia propria alFumana

esistenza, tanto collettiva quanto individuale, allorche tutte

le sue parti sono degnamente ordinate
;

la parola religione

significa lo stato di imita, di sintesi, di unione perfetta, delle

individuality per mezzo dell'amore e della fede. La fede con-

siste nel riconoscere Fordine esteriore, a fine di subordinarvi

la nostra condotta; Famore e il vincolo delF unione, e deve

quindi avere la preponderanza
2

.

In quanto poi alFoggetto della religione positiva il no-

vello fondatore ci risponde : IL'umanita e il Grand'Essere

formato dagli uomini delle generazioiii present!, passate, e

future. (Curioso Grand'Essere, mentre la sua grandezza e

nella massima parte fittizia e non reale : giacche le generazioni

passate, numerosissime, non piu esistono, e le future avranno

loro vita nel tempo avvenire !). A questo verace (!) Gran-

1

tfysteme de politique positive, t. IV, pag
1

. 530.

2
Op. cit. t. II, pag. 8, 70, 137, 329.



DEI I'nsiTIVISTI 441

d'Essere soltanto, di cui noi siamo scientemente (nella fantasia

di Augusto Comte) i membri necessarii, si riferiranno quin-

d'innanzi tutte le forme della nostra esistenza individuale o

collettiva, le nostre contemplazioni per conoscerlo, i nostri

affetti per amarlo, le nostre azioni per servirlo *
.

Nondimeno il gran poeta della nuova religione positivista

ben comprese, come il mezzo piu efficace a moltiplicare i

suoi proseliti, era quello di far centro del Grand' Essere e

del culto i fenomeni sensuali. Laonde apertamente dichiara,

che il culto personate consiste nell'adorazione intima del

sesso affettivo, in proporzione dell'attitudine naturale di cia-

scuna donna a rappresentare Tumanita. Certamente, egli

dice, tutt' i servi del Grand' Essere sono piu o meno su-

scettibili a rappresentarlo; ma questo privilegio appartiene

sopra tutto alia donna, nella quale domina la simpatia, causa

essenziale dell'unita... La madre, la sposa, la flglia sono i

tre patroni personal! dell'uomo, i isuoi tre angeli custodi, o

meglio ancora le sue tre divinita domestiche . . . Se manca tra

i suoi parenti alcuno di questi tipi, o si addimostra incapace,

potra essere surrogate da altra persona adatta 2
. E poich.6 il

giudizio intorno alia incapacita del tipo domestico e lasciato

dal Comte all'apprezzamento di ogni individuo adoratore,

come altresl la scelta di altro tipo fuori della famiglia, ognun
vede riabilitate nella religione positivista tutte le turpitudini

abominevoli del paganesimo antico, e perfino il libero amore

del bruto nella foresta. E cio non ostante vi ha chi per-

siste ad insegnare, che la ristaurazione dell'ordine morale

debba cercarsi nelle teorie della filosofia positivista. Protest!

pure Augusto Comte, che egli intende parlare di un amore

platonico. Ma nei figli di Adamo allorquando Tamore plato-

nico dall'astratto passa al concrete, abbandona il mondo acca-

demico, e si rivolge a cercare il suo compimento nel soddisfare

le passioni piu abbiette.

1
Op. cit. t. I. pag. 330.

8 C&ttchisme positiviste, pag. 103 e seg.
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VI.

Ma il Comte non si contenta di prescrivere ai suoi seguacr

positivisti la pratica del culto, che egli chiama personals;

vi aggiunge altresi il culto domestico ed il publico ; e nella

qualita di sommo pontefice della nuova religione prescrive ai

suoi devoti un manuale liturgico coll'annesso calendario, sci-

miottando le istituzioni e le pratiche della religione cattolica.

II culto domestico del Comte comprende soprattutto i nove

sacramenti positiristi, che apparecchiano i fedeli alia lora

incorporazione neH'umanita. II primo sacramento e la pre-

sentaz-ione, specie di battesimo positivista; nel quale la fa-

miglia presenta il neonato al sacerdote positivista. II secondo

e Yi'iviziazione; il fanciullo lo riceve air eta di quattordici

anni, per essere educato dai sacerdoti positivisti. II terzo e

Yammissione, che si ottiene aireta di ventun anno, col venire

dichiarato libero a servire da se stesso il Grand 7

Essere. Gli

altri sei sacramenti sono quelli della destinazione, specie di

consacrazione nella vocazione sociale; del matrimonio ; della.

maturita, che segna il passaggio dalla gioventu alia virilita
;

del ritiro a fine d'esercitare dopo 1'anno sessantesimo di etar

Tuffizio di consultore e cooperatore presso i ministri del culto;

della trasformazione, nel quale il sacerdote positivista fa

conoscere al morente, che egli sta sulle mosse per acqui-

stare la perfezione deU'esistenza oggettiva ;
e fmalmente della-

consacrazione finale o incorporazione. Quest'ultimo sacra-

mento ha luogo sette anni dopo la morte
;
viene allora so-

lennemente pronunziata 1'incorporazione del defunto al Gran-

d' Essere
;
e quindi le sue ceneri sono deposte in seno al bosco

sacro, che deve circondare il tempio deirumanita. Le donne

sono escluse dal sesto, e dal settimo sacramento
;
ne tocca

a noi T indagare il motive di una tale esclusione. L'autore

del sacramenti avra voluto forse risparmiare al sesso gentile-

un solenne annunzio di maturita e di vecchiaia *.

1 Catechisms positiviste, pag. 113, 124.
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II culto pubbllro positivista ha per oggetto immediate o

diretto 1'umanita considerata come il Grand'Essere; ed e

soprattutto collettivo. Per quanto riguarda il luogo destinato

al culto, finch6 il positivismo non avra uno stile determinato

di architettura, s'impiegheranno i templi, i quali man mano
che si estendera la novella religione cesseranno di servire al

culto anteriore. Frattanto si puo dire fin da ora, che i templi

positivisti dovranno essere situati in un bosco, in mezzo alle

tombe di personaggi insigni, poiehe i piu degni fra i morti co-

stituiscono la parte principale del Grand' Essere. L'asse del

tempio sara diretto verso la metropoli dell'umanita, cioe verso

Parigi. Nel santuario del tempio si erigera la statua delFuma-

nita sotto le forme di una donna di 30 anni con un bambino

in braccio. II santuario dev'essere abbastanza spazioso, affin-

che il sacerdote possa venire sempre circondato da un'eletta

.schiera di donne, poiche esse formano Timagine piu viva del-

1'umanita del Grand' Essere. II tempio avra inoltre sette cap-

pelle da ciascuno dei lati
;
tredici di esse conterranno le statue

dei tredici grandi uomini, che danno il nome ai diversi mesi

dell'anno positivista; nella quattordicesima si collochera il

gruppo delle donne piu eminenti. II positivismo ha eziandio 1

11 suo segno di croce, pronunciando la formola sacramentale :

Tamore per principio, 1'ordine per base, il progresso per
fine

;
e portando successivamente la mano alFoccipite, or-

gano deH'amore, alia sommita della testa, organo dell'ordine,

ed alia fronte, organo del progresso
1

.

Nel suo Calendario il Comte da ai suoi tredici mesi del-

Fanno il nome di tredici personaggi, che, secondo lui, sono

gli uomini piii eminenti nella storia. Subito dopo vengono,
come patroni delle settimane e dei singoli giorni, altri indi-

vidui di secondo e di terz'ordine. A titolo di saggio citeremo

i nomi di Budda, Confucio,Maometto, Socrate, Platone, Gior-

dano Bruno, Diderot, Kant, Hegel, Goethe, Voltaire, fram-

misti ai nomi di San Paolo, Sant'Agostino, San Giovanni

1 Ivi pag. 125 e seg.
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Evangelista, San Francesco di Assisi, San Luigi, e Tommaso
da Kempis.

Chiunque poi sentisse voglia di sapere cio che riguarda
il Comte nell'esercizio di Gran sacerdote del positivismo tra

le mura della sua casa, la celebre sua profezia fatta 1'anno

1854 ed annunziante la conversione di tutti gli uomini, com-

presi gli African!
,

al positivismo dopo il breve periodo di

13 anni, vale a dire per 1'anno 1867, ed i memoriali e le

suppliche da lui indirizzate allo Czar, al Gran Visir deirim,-

pero ottomano, e persino al P. Generale della Compagnia di

Gesii, a fine di averli efficaci cooperatori nella conversione

del mondo alia religione positivista, potra leggere Topera

pregevolissima del Gruber da noi citata sin da principle.

Per compiere interamente la sua missione religiosa verso

rUmanita, il Comte sperava di vivere ancora.lungo tempo;
ma invece dovette ben tosto discendere nel sepolcro, por-

tando seco, tutte le empie, ridicole e frenetiche utopie ;
ma la-

sciando in eredita ai suoi seguaci la parte principale del sistema

filosofico tanto nell'ordine speculative, quanto nell'ordinepratico

e morale. I discorsi e gli elogi pubblici pronunciati in onore del

Comte, specialmente dal Robinet e dal Laffitte formano una

vera apoteosi. II Comte e la piu grande esistenza apparsa

nel decorso dei secoli. La sua gloriosa camera riassume

quelle di San Paolo e di Aristotele *. Egli e ruomo ve-

ramente grande invocato dall'umanit^ per progredire nel-

T incivilimento. II suo sistema di politica positiva e il sacro

codice dell'arvenire; il quale colloca il suo immortale autore

in compagnia dei grandi fondatori di religioni e dei benefat-

tori insigni deirumanita, quali furono un Confucio
7
un Mose,

un San Paolo
?
ed un Maometto. Che anzi egli s' innalza al

disopra di essi per la potenza intellettuale, e pel sentimento

religioso, mentre -non puo essere contestata la superiorita del

positivismo sui sistemi, che lo precedettero
2

. II Dottore

Delbet^ in occasione del 91 anniversario della nascita del

1 Lettera di LAFFITTE ai positivisti.
3
ROBINET, Notice, pagg. 326.
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filosofo, scrisse recentemente, che il Comte e stato ad un

tempo il Bacone ed il Newton della scienza sociale, un Ari-

stotele pel genio scientifico, ed un San Paolo per la grandezza

ed energia morale *
. Sino dal 1858 furono stabilite due fe-

ste per onorare la memoria del filosofo nel culto pubblico del

positivisti. Puo essere positivista, domanda Laffitte, colui

che non si sente animato dalla piu profonda ammirazione,

e innanzi tutto dalla piu intima gratitudine e dalla piu

inalterabile venerazione per il piu grande ed il piii puro

degli uomini 3
? Torna opportune Tosservare che agli'omaggi

resi pubblicamente alia memoria del Comte avrebbe dovuto

anche essere partecipe la sua compagna. Lo stesso filosofo

legislatore avea spesso esternato il formale desiderio di es-

sere un giorno onorato unitamente a Clotilde. II motivo, pel

quale nel calendario positivista non le si assegnava una festa

speciale, bisogna cercarlo nella comunanza dell'apoteosi vo-

luta tra loro due. Secondo la Revue occidentale le feste po-

sitiviste si celebrano tuttavia a Parigi, a Londra, a New York,

a Rio Janeiro, a Santiago, a Manchester ed air Havre. A
Londra il positivismo religiose conta tre comunita o gruppi

di associati.

VII.

Pare incredibile a prima vista come mai il Comte, folleg-

giante in veste filosofica, abbia nondimeno potuto essere oggetto

di ammirazione a non pochi dotti, i quali si vantano di pos-

sedere la scienza emancipata dai pregiudizii e dalle pastoie

della fede cristiana. Ma in questo appunto consiste il merlto

di Augusto Comte, di avere, cioe, applicato nel modo piu ra-

dicale, I'assioma fondamentale della scienza incredula ai giorni

nostri, stabilendo, che Posservazione esatta e il solo metodo

accettabile; e che per conseguenza tutto cio che non viene

daH'osservazione confermato, debba essere escluso dal dominio

1 Revue occidentale, marzo 1889, pagg. 220.
*
LAFFITTE, nella lettera citata.
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della verita, come cosa inutile e senza valore. II sistema del

positivismo proposto dal Comte e adatto per combattere la

religione? Dunque, conchiudono i filosofi ammodernati, puo
trovare posto tra le conquiste della scienza nuova.

Ma esso contiene un ammasso di affermazioni e di nega-

zioni, che non hanno alcun fondamento nell'esperienza, ed

inveee la contraddicono ? Ma esso non si puo sostenere senza

falsare i principii inconcussi di ogni conoscenza, e senza lot-

tare contro lo stesso senso comune ? Alle nostre interrogazioni

risponde Emilio Littre, Tautore del rinomato dizionario fran-

<jese
?
che ha specialmente contribuito alia diffusione della filo-

sofia del Comte. Sul flnire, egli dice, della confusione del

secolo decimottavo il Comte, illuminate dai raggi del Genio,

trovo al principio del secolo decimonono il punto fittiz-io o

soggettivo proprio di ogni teologia e di ogni metaflsica
;
e vide

la possibilita di eliminare questo punto, il cui disaccordo con

le speculazioni reali costituisce la grande difficolta del tempi

present!
]

. La grandezza del Comte consisterebbe adunque
nell'avere discoperto un mezzo efficace per far guerra di ester-

minio ad ogni teologia (cioe a Dio ed alia rivelazione cristiana).

E poiche il punto principale della filosofia ammodernata 6

identico al fine del sistema ideato dal Comte, questi pel fatto

stesso ci si presenta dal Littre illuminato dai raggi del Genio.

Merce questa immensa scoperta il Comte padrone di tutto

quanto lo scibile umano penso che il metodo sicuro e fecondo

delle scienze speciali poteva generalizzarsi, e lo generalizzo...

II Comte merita un posto ed un grande posto a fianco dei piu

illustri cooperatori di questa vasta evoluzione, che ha trasci-

nato seco il passato, e che trasformera 1'avvenire (vale a dire

un posto tra i dommatori dei secoli passati, presenti e futuri) .

Ma si puo da un positivista, quale si professa il Littre, par-

lare un linguaggio piii idealista e fantastico di quello usato

da lui nel tributare rencomio (che in realta sarebbe una ben

meritata e pungentissima satira) ad Augusto Comte? Se

pure egli non si volesse giustificare dicendo, che 1'ideale ed

1

LITTRE, Aug. Comte et la philosophie positive, pag. 681.
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il fantastico essendo del fenomeni, entrano pel fatto stesso

nella cerchia del positivismo. E noi accetteremmo volentieri

la sua risposta, stante che un fenomeno di piii non verrebbe

punto a guastare il sistema del positivismo. II quale abor-

rendo daH'ammettere sostanze, si pasce di semplici e soli fe-

nomeni
;
e li crea, allarga, e trasforma a suo piacimento.

II meglio di tutta questa burletta filosofica si fu, che il va-

lente letterato (che il Littre non fu altro), passo poi dalla

estasi adorativa del genio brutale del Comte allo studio del

catechismo, spiegatogli con lunga costanza da un prete cat-

tolico, e fu in tempo a ricevere il battesimo.prima di morire.

VIII.

II povero Comte, benche illuminate dai raggi del Genio y

sofferse di traveggole nell' intuire -la luce delle stesse scienze

positive, come gli rimproverarono i naturalisti. L'astronomia

positiva, egli dice, rovescia le futili teorie delle cause finali, e

di una volonta superiore, addimostrando, che tutt' i fenomeni

celesti derivano dalla forza di gravita. (Ma chi mai air infuori

del Comte .si e sognato di negare la forza di gravita ? Forse

che Tesistenza di una causa seconda esclude quella della causa

prima '?) I cieli non narrano piii la gloria di Dio
;
ma manife-

stano al piu la gloria di Kepler, di Newton, e di quelli che

hanno fatto progredire la scienza astronomica (e per conse-

guenza anche di Augusto Comte). La clilmica annienta le

dottrine teologiche della creazione e della distruzione assoliUa.

(Perche coiraiuto del fornello e degli acidi si giunge a distin-

guere e separare i primi elementi dei corpi, si passa a conchiu-

dere che quegli elementi non sono stati creati ? ma la conse-

guenza, risponderebbe uno scolaretto di logica, non discende

affatto da quelle premesse). Inoltre si pone in sodo la ornoge-

neita della materia organica e della materia inorganica ;

(ma il Pasteur invece ed altri scienziati chimici di gran lunga

superior! al Comte ne hanno posto in sodo la eterogeneita}*



448 LA SCIENZA MORALE DEI POSITIVISTI

Quanto alle nozioni teologiche queste sono non meno assurde

che sterili: (per coloro, cioe, che definiscono assurdo una

qualsivoglia realta, che non sia un semplice fenomeno da

vedersi cogli occhi e toccarsi colle mani); la biologia strappa

completamente dal suolo (come se si trattasse di cavoli e di

tartufi) le nozioni teologiche, dove erano piu profondamente
radicate l

.

E cio non ostante il Comte si vanta in modo particolare

di avere col suo positivismo stabilita la morale e la scienza

sociale sopra un terreno solido (avrebbe dovuto dire, secondo

il suo sistema, sopra un fenomeno solido); e di avere inaugu-

rate per I'umanita la vera eta dell'oro; (che a sua volta pei

positivisti, in teoria s'intende e non in pratica, sarebbe privo

di sostanza, e considerate uguale ad un bagliore prodotto

da un fenomeno aurifero, scintillante nei cosi detti fuochi

fatui, che guizzano nell'aria in una notte d'estate).

Ma in realta il fondatore del positivismo rende impossibile

ogni scienza morale, degna di un tal nome. Dappoiche se non

esiste una volonta superiore, alia quale ruomo sia subordinato;

se tutte le azioni deiruomo vanno soggette alle leggi dei mo-

bilissimi fenomeni
;
se il libero arbitrio rimane soppresso, allora

tutte le nozioni moral! di dovere e di diritto, di bene e di

male, di responsabilita e di colpa perdono affatto il loro si-

gnificato. Praticamente adunque la morale concepita nel si-

stema del positivismo si riduce ad una questione di numero

ovvero di forzadi fenomeni sensibili, vale a dire allarovinadella

morale. Ma e tempo oramai di procedere alPesame della

scienza morale insegnata dai seguaci piu celebri, quali piu

e quali meno fedeli ad Augusto Comte.

1 AUG. COMTE, Cours de philosophic positive, t. II, pag. 36 e seg\,

t. Ill, pag\ 68 e seg.
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LI.

Le prime sciagure di un nuoro impero.

La mattina dunque del 16 il nuovo Peshwa usci da Kan-

pur con 5000 soldati in fanteria, cavalleria e artiglieria, per

combattere il generale inglese che con poco piu di 1500 uo-

mini veniva alia sua volta. I due eserciti s' incontrarono a

due miglia dalla citta, cola appunto dove la strada che viene

da Allahabad si biforca in due, Tuna che entra in Kanpur
e 1'altra che volge verso Delhi. L'esercito di Nana Sahib era

disposto a modo di arco, che tagliava e intercettava intera-

mente le due strade di Kanpur e di Delhi. La sinistra del-

1'arco appoggiava sul Grange, ed era difesa da alcune bat-

terie disposte su certi rialti di terreno
;
la destra poi era di-

fesa da* un villaggio murato e da un folto bosco di manghi.
E da ambo i lati erano appostate dense masse di fanteria,

e un forte nerbo di cavalleria che ne proteggeva la retro-

guardia.

L'Havelock, conosciuta la disposizione delle forze nemi-

che, vide subito che quella era tale da non potersi vincere

di fronte. Era chiaro che Nana Sahib possedeva in Tantia

Topi un vero generale, a superare il quale non bastava so-

lamente valor personale, ma si richiedeva arte di guerra.

Onde fece egli fermare Tesercito, e chiamati i diversi co-

mandauti a consulta, spieg61oro il proprio disegno. Questoera
di sbucare all' improvviso alia diritta del nemico per poi

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1180. 29 11 agosto 1899.
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pioinbare in colonna aperta sul suo flanco sinistro. Era stata

questa la raossa che a Leuthen aveva dato vittoria a Fe-

derico il grande e 1'Havelock se ne ricordo opportunamente
nell'ora del bisogho. Dato dunque il segnale dell'avanzarsi,

i pochi cavalieri dell' Havelock mossero di fronte, quasi avan-

guardia dell'esercito intero, e il nemico vi si gabbo intera-

mente. Tantia Topi credette che gli inglesi lo attaccassero

di froute, e pero concentro tutti i suoi fuochi sulla colonna

che veniva alia sua volta, e intanto la fanteria iugiese mo-

veva rapidamente, e non vista perche coperta da folti al-

beri, verso la sua diritta. Ma ben presto fu a suo costo di-

singannato.

I cavalieri inglesi quando furono a tiro dei cannoni di

Tantia Topi sparirono come per incanto e gli svanirono di-

nanzi. e per coutrario egii sente alle spalle il ruraore della

procella che si avvicinava. I tiratori scozzesi avevano com-

pito il semicircolo, e formatisi rapidamente in ala spiegata

mossero all'assalto. Tantia Topi vide in un momento tutti i

suoi disegni andar in fumo, ma non si perdette percio di

animo. Fece aprire fra la sua gente un varco, lancio i pos-

senti cannoni in linea di battaglia e comincio il fuoco con-

tro i fanti inglesi. Per mala fortuna ai cannoni di Tantia

Topi 1'Havelock non poteva rispondere coi cannoni del Maude,

perche quelli si erano affondati pei campi ne erano ancora

giunti sul campo di battaglia. Questa dunque si doveva vin-

cere colla sola fanteria, e anche quel giorno i tiratori scoz-

zesi non vennero meno all'antica fama.

Quella stessa mattina era corsa nel campo inglese la ter-

ribile nuova che Nana Sahib prima di lasciare Kanpur aveva

trucidate tutte le donne inglesi e i bambini; e cio aveva

acceso nei petti di quei fieri soldati una sete tremenda di

vendetta, un odio inestinguibile contro Nana Sahib e il suo

esercito. Pero quando il colonnello Hamilton comando la ca-

rica alia baionetta, gli inglesi si gettarono con tanto furore

sui cannoni di Tantia Topi, che in breve, trucidati i canno-

nieri sui loro pezzi, questi caddero in potere del vincitore.
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Ma i prodi soldati scozzesi non si fermarono qui. Dietro ai

raimoui scorgevano le bruue falangi della fanteria indigena,

e contro queste passarono a sfogare 1
'

ira divampante nei

loro petti. Le file degli inglesi correvano all'assalto come una

valanga che precipita dal monte e nieute lascia di salvo nella

sua vorticosa ruina. Gli scozzesi per mezzo miglio di strada

spazzarono il terreno dinanzi a se. Le linee del sepoys fu-

rono sgominate, il villaggio murato fu preso, le ville piene

di ribelli furono lasciate piene di cadaveri, e la sinistra del-

1'esercito di Tantia Topi fu in piena disfatta.

Restava il centro e la destra dell'esercito ribelle ancora

in bell'ordine, e capace di fare resistenza. L'Havelock rac-

colse per un istante la sua gente, fe' loro pigliar fiato, disse

loro alcune poche parole e poi le scaglio contro il centro. An-

che qui si ripet6 Tazione di prima. I sepoys resistettero al-

quanto, poi ingaggiatosi il combattimento alia baionetta, ce-

derono il terreno e si dispersero pe
1

! campi.

Erano a questo puuto le cose, quando si videro i diciotto

cavalieri inglesi venir su a carriera lanciata e gittarsi tutti

soli contro la diritta dell'esercito nemico. Un tremendo ev-

viva si levo dai reggimenti inglesi, i quali mossi ad emula-

zione dal nobile esempio li seguirono a corsa, e la battaglia

continue ancora per qualche tempo ostinata e sanguinosa.

La giornata si era ormai dichiarata in favore degli inglesi,

ma Nana Sahib non era percio vinto. I soldati europei si

erano impadroniti un dopo 1'altro di parecchi cannoni, ma
sembrava che questi non finissero mai. Ogni volta che gli

inglesi lasciavano il combattimento a corpo a corpo, torna-

vano ad essere battuti di fronte e di franco dalla mitraglia

del nemico. E intanto Nana Sahib in persona tentava di con-

durre un'altra volta i suoi soldati all'assalto. I fanti inglesi,

stanchi, coperti di sudore e di sangue, colle fauci arse dalla

sete si erano gettati per terra a riposare un poco e a fug-

gire la mitraglia nemica, quando in mezzo al rimbombo del

cannone videro la cavalleria nemica che piombava sopra di

loro. Si levarono subitamente in piedi, e dispregiando ca-
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valli e mitraglia corsero a file serrate e a testa bassa con-

tro il nemieo.

E qui 1'Havelock vide scena che lo ripago ad usura degli

stenti sofferti nelle fatiche di quarant'anni di guerra. Nel

centre della colonna nemica vi era un cannone che semi-

nava la morte fra le schiere inglesi. Or ecco che il figlio

maggiore del generale e suo aiutante di campo, tenente Ha-

velock, si stacco tutto solo dal reggimento, cavalco rapida-

mente alia volta del cannone, e prima che i cannonieri po-

tessero riaversi dalla sorpresa furono da lui uccisi un dopo

1'altro vicino al pezzo, ed egli sano e salvo in mezzo ad una

tempesta di palle torno fra i suoi. Questo atto magnanimo
del giovane Havelock corono la vittoria degli inglesi. La fan-

teria europea fe' un ultimo sforzo, e carico ancora una volta

i sepoys. Questi tennero testa alcun poco, ma allorche videro

la batteria del Maude, che era finalmente arrivata sul campo
di battaglia, piovere sopra di loro una fitta gragnuola di

piombo, caddero d'animo e si volsero in fuga dirotta. II Maude

li accompagno colla sua mitraglia, ma 1'Havelock non aveva

cavalleria, e quindi non pote inseguire i fuggenti. Nana Sahib

coi principal! del suoi seguaci arrivo fuggitivo a Bithur; rac-

colse le sue donne e parte del tesori, passo di notte tempo
il Gauge e riparo entro i confini dell'Oudh.

La battaglia era durata parecchie ore, e la notte calo

quando il cannone inglese tonava ancora contro i fuggitivi.

Gli Inglesi passarono la notte sul campo di battaglia e la

mattina seguente entrarono in Kanpur. La citta capitale di

Nana Sahib era vinta, ma gli europei erano arrivati troppo

tardi per salvar le vittime del mostro. Ed ora i soldati dell'Ha-

velock davano in ismanie di disperazione nel contemplare le

vestige del grande assassinio. Quei prodi veterani, avvezzi

al sangue sul campo di battaglia piangevano come bam-

bini alia vista del Bibigar, pochi furono che ardirono contem-

plarne a lungo il luogo della strage.

Uno de'primi a recarvisi fu il capitano Robinson. Egli aveva

sperato fino all' ultimo momento di poter salvare Miss O'Reilly,
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e la vista del >anmic uella prigkme di Bibigar gli fe' quasi

dar volta al cervello. Sul pavimento vi era uuo strato di

sangue raggrumato profondo piii di cinque centimetri, di guisa

che le scarpe vi si aftbndavano per entro. I muri tutti aU'in-

torno erano chiazzati di spruzzi sanguinosi, e sparsi qua e la

vi erano frammenti di cranii colle lunghe treccie sanguino-

lente. II capitano raccolse una carta insanguinata, era una

pagina della sacra scrittura, e a tergo vi era scritto col lapis

una fila di nomi. II Robinson lesse e pianse; era un ricordo

del regno del terrore Mamma mori il 12 luglio, diceva la

carta, Alice mori il 9 luglio, Giorgio mori il 27 giugno. En-

trammo nelle trincee il 21 maggio. La cavalleria si ribello il

6 giugno. Zio Guglielmo mori il 18 giugno. La zia Livia mori

il 17 giugno. Lasciammo le trincee il 27 giugno. Fatte prigio-

niere nel flume e condotte qui entro .

La dolorosa storia si arrestava qui, e il sangue rappreso

sul pavimento gli diceva il resto. II
, capitano Robinson quasi

fuori di se pel dolore usci dal Bibigar e alzate le mani al

cielo giuro di prendere dei sepoys sanguinosa vendetta. Non

vi fu in quel giorno soldato inglese che non facesse lo stesso

giuramento, e quel giuramento, durante tutta la guerra dei

sepoys, venne mantenuto colla piu terribile esattezza, come

ne fa fede la storia di quei tempi, storia scritta a caratteri

di sangue.

LII.

Un po
9

di respiro at tribolati.

Rama prima di partire da Bhind per Gwalior aveva racco-

mandato Miss Mary O'Reilly alle cure di sua madre: e Ciandra

Bai fin da quel momento fu per la giovane europea una se-

conda madre. E ben aveva bisogno la giovane di cure affet-

tuose e costanti. La sua salute andava bensl migliorando, ma
assai lentamente, e un medico del paese venuto a visitarla,

aveva trovato che la ferita del fianco, non curata a tempo,
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aveva attaccato la punta inferiore del polmone, ne poteva dirsi

quale riuscita la malattia sarebbe per avere. Maria intanto

dovea per gran parte del giorno rimanere in letto, e una feb-

bricciattola che 1'assaliva infallibilmente ogni sera le toglieva

di ricoverare le forze gia troppo scosse nelle dolorose vicende

da lei patite. A questi dolori corporali si aggiungeva la pena
che la pia giovane provava nell'esser priva da tanto tempo
dei conforti della religione, il pensiero dell'Eugenia e del te-

nente Atchinson, chiusi in Laknau, e flnalmente il timore di.

cader novamente in mano dei ribelli, i quali, come correva

fama, ingrossavano ogni di piu nella vicina Etawah.

Padma, Suki, Prema e Ciandra Bai quasi mai si diparti-

vano dalla stanza deirammalata. Pietro veniva infallibilmente

a tro'varla mattina e sera, ed a richiesta di lei, inginoc-

chiatosi a piedi del letto, recitava le preghiere del mattino e

della sera, e leggeva da un libro divoto le preghiere della

messa, che tutte ascoltavano con raccoglimento e divozione.

Cio fatto, il giovane usciva di casa, pigliava lingua nel paese

delle mosse de'ribelli di Etawah, e si occupava in altre faccende

a sollievo e protezione di Maria. Questa poi durante il giorno

s'intratteneva in clolci colloquii colle amiche, e si faceva leg-

gere da Prema un qualche capitolo del libro dell'Imitazione

di Gesu Cristo, che solo di tutte le sue ricchezze le era ri-

masto dall'assedio e strage di Kanpur. E con cio ella otte-

neva due intenti : insegnava a Prema un po' di grammatica

inglese, di che quella era vogliosissima, e le veniva di piu

instillando quelle massime di vita cristiana onde quel libro

e ricchissimo, e la quale Prema avea risoluto di abbracciare.

Padma aveva provato da principle qualche difficolta a far vita

comune colla devadasi di Govind Deva, ma saputo da Maria

cio che Prema aveva fatto in suo favore e le present! sue

buone clisposizioni, vi si acconcio di buon grado, anzi in breve

le due fanciulle diventarono amiche, cosa che r.allegro gran-

demente Maria che previde tosto r influenza soave che la pieta

di Padma eserciterebbe sull'animo ardente e passionato di

Prema.
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II mese di luglio in questo mentre volgeva alia fine. II

monsone era al suo colmo e la pioggia cadeva giorno 6 notte

a dirotto. Le vie erano allagate, tutti i carapi sotto acqua, e

gli abitanti di Bhind, se non forzati dalla necessita, si tenevano

al coperto dentro alle proprie case. II trentuno di luglio una

voce sinistra comincio a correre per il paese, ed era che

i ribelli di Etawah intcndevano, non appena fossero date giu

alquanto le piogge, di passare i conflni e marciare su quel

di Scindia. Pietro riporto a casa la triste nuava e styettosi a

consulta con Suki e Oiandra Bai tutti insieme deliberarono

sul da fare. Pietro e Suki inclinavano a ricoverarsi a Gwalior,

Ciandra Bai invece consigliava di muovere verso la Ragia-

putana e prendere albergo nello Stato di suo padre, il signore

di Sanganar. Non poteudo arrivare ad una conclusione uni-

forme, Ciandra Bai decise di rivolgersi per consiglio a certi

Ragiaputi suoi amici, che abitavano da lungo tempo a Bhind,
e avevano piena cognizione dello ,stato della Ragiaputana;

Questi, udita la proposta di Ciandra Bai, la dissuasero del

ricoverarsi almeno per il momento nella Ragiaputana; giacche

questo paese, per notizie avute di cola, era in via di ribel-

larsi contro gli inglesi. A Nasirabad i sepoys avevano pro-

clamato Timpero di Delhi, a Jorhpur un reggimento intero

di sepoys si era ribellato, e dirigevasi a marce forzate verso

Delhi. Sarebbe stata dunque cosa assai imprudente mettersi

in cammino per Sanganar che si trova appunto fra Jorhpur

e Delhi. Stando cosi le cose Pietro risolse di recarsi ad Etawah

per vedere sul luogo stesso se e qual fondamento avesse il

rumore che correva per Bhind.

Etawah, come gia si disse, non dista da Bhind che un

ventinove miglia circa, onde Pietro in poche ore si trovo

col suo cavallo alle porte della citta. Ma quando stava ap-

punto per entrarvi udi da lontano parecchie scariche di fii-

cili che continuatesi per qualche tempo morirono a poco a,

poco in colpi isolati
;
e intanto dalla citta una turba di gente

fuggiva e la dava a gambe pei campi. Pietro fermo il ca-

vallo e chiese ai fuggitivi perche lasciassero la citta.
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- Gli inglesi sono arrivati, rispose la turba spaventata,

e corre voce che i feringhi metteranno a ferro e fuoco la citta

intera, perch6 diede ricetto per. quasi un mese ai sepoys ri-

belli. Ma che si poteva fare dai cittadini di Etawah? I se-

poys sono armati, e noi non abbiamo ne armi ne soldati.

Pietro si rallegro grandemente all'udire la fausta notizia

e senza piu entr6 in citta. Le vie erano deserte, le case

chiuse, e le cortine delle finestre abbassate. Attraverso senza

alcun incontro tutta la citt& e quando si fu sulla strada di

Agra scorse da lontano gl' Inglesi che in bell'ordine venivano

alia sua volta. Non erano piii di ducento, in parte a piedi

e in parte a cavallo, e trascinavano seco due cannoni. I se-

poys di Etawah, eransi provati ad impedir loro 1'ingresso

in citta, ma benche in maggior numero degl' Inglesi, erano

stati battuti, e gettate le armi, si erano dispersi in tutte le

direzioni. Pietro si trasse da parte per lasciar passare i sol-

dati, e intanto spiava chi fosse il comandante giacche era

suo disegno di abboccarsi con lui. II piccolo corpo di soldati

era comandato da un colonnello che cavalcava alia retro-

guardia in compagnia di parecchi altri ufficiali.

-
Seedly, disse il colonnello ad un ufficiale che gli caval-

cava allato, ordinate alle truppe di pigliar alloggio nella ea-

serma, se pure quei birboni di sepoys ce 1' hanno lasciata in

piedi : se no, fate evacuare parecchie case, e che i cittadini

di Etawah si piglino per un giorno o due il fresco e la pioggia

in penitenza dei loro peccati.

L'ufficiale lascio la retroguardia per trasmettere ai subal-

terni 1'ordine ricevuto.

Ma quello e il colonnello Warburton disse fra s6 Pietro,

meritre fissava il comandante. Egli e proprio Tuomo che fa

al mio caso. Egli salvera Maria. E cio detto segui i soldati

e fece alto con lore dinanzi alia caserma. II colonnello diede

gli ordini opportuni per la giornata, e poi udito che un na-

tivo del paese domandava di parlare con lui, lo fece venire

alia sua presenza.
- Per Glove ! grido il Warburton non appena ebbe squa-
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drato il giovane: ma voi siete Pietro, il protetto o nu^lio

il protettore di Miss 0' Reilly.

E qui il colonnello si fe' serio in volto e continue a bassa

voce : E cosl, quella canaglia di Nana Sahib ebbe cuore

di uccidere quell'angelo di creatura!

- V ingannate, colonnello, disse Pietro, Miss 0' Reilly

e salva, ed ora si trova a poche miglia di qui, a Bhind negli

stati dello Scindia.

II Warburton all'udire questa consolante notizia and6 fuori

di se per 1'allegrezza, e fattosi sedere il giovane accanto gli

fece narrare per filo e per segno tutto Taccaduto. Quando
Pietro ebbe finito, il colonnello gli domando se Maria sapesse

della sanguinosa tragedia del Bibigar.
-
No, rispose Pietro

;
Suki ed io abbiamo creduto bene

di tenergliela nascosta, giacche nella fievole condizione di

salute in cui ella si trova, non avrebbe forse potuto soste-

stenerne il colpo.
- Va bene, benissimo. Ed ora che intendete di fare? Vo-

lete forse restare a Bhind col pericolo d' incappare di bel

nuovo in questi maledetti sepoys?

Pietro per tutta risposta espose al colonnello il pensiero

di Ciandra Bai, e gli domando il suo parere.

II Warburton non stette in dubbio un momento solo. Disse

al giovane di tornare di tutta corsa a Bhind e di preparare*

le donne alia partenza. Egli arriverebbe prima di notte, e

il giorno dopo partirebbero tutti per Agra dove egli era di-

retto. Bhind non era posto sicuro per Maria. I sepoys cac-

ciati da Etawah ritornerebbero senza dubbio dopo la sua par-

tenza, e inoltre i sepoys di Scindia stavano anch'essi per

ribellarsi al loro signore. Agra invece era per il momento il

luogo piu sicuro dell' India.

Rimasti cosi d'accordo, Pietro fece ritorno a Bhind dove,

narrata ogni cosa, dispose le donne alia partenza, secondo il

consiglio o meglio il comando del Warburton.

Era gia notte avanzata quando il Warburton accompa-

gnato dal gia tenente ed ora capitano Seedly e seguito da una
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cinquantina 'di soldati fece la sua entrata in Bhind. I due

ufficiali - preceduti da Pietro si portarono difilati alia stanza

di Maria, che vestita alia nativa e seduta sopra una poltrona

era
;
rimasta su ad aspettarli. II Warburton al vederla in quella

foggia di vestito e tanto sparuta in faccia pote a stento fre-

nare le lagrime,, e tirandosi i baffi, come era suo consueto

quando gli frugava in cuore una forte passione sclam6: -

Canaglia di Nana ! Ecco a che hai ridotto questa povera Miss

O'Reilly!

Ma la giovane non lascio che il colonnello continuasse su

questo tono, e accennando cogli occhi a Ciandra Bai che

silenziosa sedeva in un angolo della stanza lo prego di tacere^.

e gli diede la sua mano. Anche il Seedly si fe' innanzi e tutto

commosso nel volto e nella voce si sforzo di salutarla in quel

modo che la tarda ora, il luogo e le circostanze richiedevano.

Maria gli rese gentilmente il saluto, lo guardo e sorrise me-

stamente, e il giovane nel lasciare la stanza di Miss O'Reilly

si ricordo ancora una volta della instability delle umane vi-

cende, e che gioventu, sanita e bellezza sono cose manchevoli

e transitorie, e vera felicita non si trova se non nell'amore

di Dio. Era questa 1'eco di quella sublime pagina di cate-

chismo cattolico che Maria gli aveva spiegato ai piedi del

monumento maomettano sulla via di Gwalior. La lezione non

era andata perduta e gia cominciava a produrre nel cuore

del Seedly frutti di vita eterna.

-
Signorina, disse il Warburton, come spero vi avranno-

gia comunicato i miei ordini. Domani all'alba si parte da

Bhind
?
e se nulla osta, entro cinquanta ore arriveremo ad

Agra. Cola troverete la mia Teresa che vi vuole un ben del-

ranima, e vi potrete rimettere completamente in salute. Anche

il vescovo di Agra e chiuso nella fortezza, e il P. Fulgenzio-

c le monache sono la che vi aspettano. Patirete un poco nel

viaggio ;
ma fatevi cuore, in Agra i vostri patimenti avranno

fine.

-
Grazie, colonnello, disse Maria. Veggo che il signore

ha esaudito le mie preghiere. Fin che vivo terro grata me-

moria del favore che mi fate.



L'AMERICANISMO

OIUDICATO DAI VESCOVI DEGLI STATI UNITI

Continuando la pubblicazione delle lettere scritte dagli

Eccmi Arcivescovi e Vescovi degli Stati Uniti per aderire alia

Lettera pontificia di condanna dell'Americanismo religioso,

aggiungiamo le due seguenti delle Province ecclesiastiche

di Filadelfia e di Oregon City.

I. Lettera deirArcivescovo e de' Vescovi

delta Prorincia ecclesiastica di Filadelfia.

.SANCTISSIMO AC BEATISSIMO PATRI ET D. N. LEONt TERTIO DECIMO
PONTIFICI MAXIMO

ARCHIEPISCOPUS ET EPISCOPI PROVINCIAE PHILADELPHIENSIS

SEMPITERNAM FELICITATEM.

Beatissime Pater:

Nos, Archiepiscopus et Antistites Suffraganei I'rovinciae Philaiel-

phiensis in Statibus Americae Foederatis, in hanc urbem metropoli-

tanam, occasione Consecrationis neo- elect! Harrisburgensis Episcopi,

convocati, tota mente de sanitate ex tarn gravi molestaque infirmitate

recuperata gratulamar.

Memores autem Beatitudinis Tnae aetatis iam provectae, metueD-

tesque naagnas scepticism! incredulitatisque umbras quae, inclinata

dam die huius saeculi decinii noni, terram involvunt, nos, Beatissime

Pater, quorum cor ardens erat in via dum loquereris ad nos et aperires

-nobis Scripturam, cum discipulis Eius, cuius vices in terris geris,

conclamamus : Mane nobiscum quoniam advesperascit.

Gratias insuper quam maximas Beatitudini Tuae agimus propter

-admirabilem illam ad Eminentissimum Cardinalem Gibbons datam

^pistolaai Testem Benevolentiae
, quae quidem nobis gratissima

fuit, et qua par erat veneratione atque intimo cordis assensu est re-

cepta. Novimus enim laetique profitemur, Tibi a Deo supremam in
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terrib, in rebus ad fidem moresque pertinentibus, auctoritatem esse

collatam, Tuiqne esse iudicare de temporibus et momentis ad veri-

tatem proclamandum opportunis.

Omni potent! Deo gratias agimus, vix inveniri inter animas nostrae

curae eommissas, qune r'alsis istis a Beatitudine Tua tarn iuste damnatis

principiis inficiantnr. Attamen, quum ob praevalescentem hac aetate

Naturalismum, tantum existat periculum istius infectionis latins gras-

sandae, agnoscimus quam necessaria ista Tua Apostolica fuerit admo-

nitio, eamqne aocipimus, atque fideliter promittimus ovibus nostris

explicaturos, quum sit ulioquin clarissima, inxta ipsissimum verborum

tenorem.

Deniqne, tam pro nobis quam pro fideli populo nostro, paternam
Tuam benedictionem efflagitamus ; Deumque precamur ut Te, Pater

Sanctissime, diu incolumen sospitemque servet.

Datum Phiiadelphiae, die decima Maii, anno 1899.

Nomine meo et omnium Episcoporum Provinciae Philadelphiensis,

humillimus et obsequentissimus in Christo servus et films,

7 PATKITIUS JOANNES RYAN,

Archiepiscopus Philadelphiensis .

II. Lettera dell'Arcivescovo (> del Vescori

della Promncia ecclesimtica di Oregon City.

Traduz tone >falta/ia.

Beatissimo Padre!

La Lettera apostolica, con la quale "Vostra Santita ha portata luce,

gioia e pace alle nostre menti, e finalniente giunta a noi che viviamo

in queste remote parti della terra.

Vostra Santita, mostrando un riguardo singolare per la nostra na-

zione americana, lodando le sue pregevoli qualita e le opere sue gran-

diose, ha pure insieme veduti, scoperti e additati i principii di un

errore invadente che la moltitudine non distingueva senza difficolta.

Vostra Santita loda i ben pensanti, conferma i dubbiosi e richiama

gli erranti sulla via della verita.

Mentre noi esprimiamo a Vostra Santita la nostra gratitudine ed

ammiriamo 1'operosita di Lei che, nonagenario, conferma la fede nelle

piu distant! regioni del mondo, preghiamo il Signor della vita di con-

servarlo per lungo tempo come nostro maestro infallibile e di rendere

noi tiftti suoi docilissimi discepoli.
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Implorando la Benedizione apostolica, noi, 1'Arcivescovo ed i Vescovi

della Provincia di Oregon City, ci sottoscriviamo,

Di Vostra Santita

Devotissimi figli,

j-
ALESSANDRO CHRISTIE, Arcivescovo di Oregon City.

Y GIOVANNI B. BRONDEL, Vescovo di Helena.

j-
ALFONSO G. GLORIEUX, Vescovo di Boise.

-!- EDUARDO G. O'DEA, Vescovo di Nesqually.

Portland, Oregon, 17 giugno 1899.

Texto inglese.

Most Holy Father:

The Apostolic letter, by which You have brought light, joy, and

peace to our minds, has at length reached us, situated in the remote

parts of the earth. While showing your singular regard for our Ame-

rican nation, and extolling its remarkable qualities and its great achie-

vements, You at the same time perceive, uncover and indicate the

commencement of a rising error not readily detected by the multi-

tude, You commend those of a right way of thinking, You confirm

the wavering, and You lead the erring back into the true path.

While expressing our gratitude to You, Most Holy Father, and

admiring the efforts of You, a nonagenarian, in confirming the Faith

in the most distant regions of the globe, we pray the Lord of Life

to preserve You long as our infallible teacher, and to make us all your
most submissive disciples.

Imploring the Apostolic Benediction, we, the Archbishop and Bishops
of the Province of Oregon City, subscribe ourselves your most devoted

children :

j-
ALEXANDER CHRISTIE, Archbishop of Oregon City.

f JOHN B. BRONDEL, Bishop of Helena.

-j-
ALPHONSUS JOSEPH GLORIEUX, Bishop of Boise.

f EDWARD JOHN O'DEA, Bishop of Nesqually.

Portland, Oregon, June 17th, 1899.

III. Dichiarazione di S. E. Rma Monsigaor Me QUAID,
Vescovo di Rochester.

Dopo d'aver pienamente aderito con gii altri Vescovi della

sua Provincia ecclesiastica ] alia Lettera pontificia cont.ro

1 Vedi il quad. 1172, pag. 226.
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VAmericanismo religioso esistente negli Stati Uniti, e con-

dannatolo come un mostro, il quale si studiava di ottenere

fra i cattolici americani uno stabile alloggio ,
Mons. Me Quaid

ha voluto ripetere e svolgere gli stessi sentimenti di adesione

e di condanna in un suo magistrale Discorso, diretto a' fedeli

della sua Diocesi. Al nostro proposito bastera citarne il se-

guente paragrafo.

T)wduzione italian a .

Qnando la controversia, suscitata dalla Vita del P. Hecker, si agi-

tava col massimo fervore, il Santo Padre ordino che la questione fosse

con ogni diligenza esaminata, e pubblico la sua Lettera Testem bene-

volentiae. Si poteva allora ragionevolmente sperare che i cattolici si

sarebbero astenuti da ulteriori polemiche sul predetto argomento e

Tavrebbero anzi lasciato cadere interamente in oblio. Ma non e stato

cosi ! Si tenta oggi da alcuni ridurre al minimum possibile e indebo-

lire la chiara ed enfatica decisione del Papa. Quest! condanno certe

dottrine che si trovano nella Vita del P. Hecker, come aveva gia pre-

cedentemente condannate altre dottrine della medesima scuola. E cosa

del tutto sconveniente -trattare con sarcasmo un'Enciclica del Papa.
E parimente sconveniente insinuare ch'essa non sia stata opportuna,

o che gli errori in essa condannati non abbiano infettata la Chiesa

americana, o infine che tutta la controversia non sia stata altro che

un pallone gonfiato.

Testo inglese.

When this literary ecclesiastical war was at its height, the Holy
Father had the whole question thoroughly examined and issued his

Encyclical already referred to. There was reason to hope that Catholics

would now drop an ugly wrangling and let the affair pass from the

mind together with other questions akin to this. An attempt is now

made to minimize anl weaken the Pope's very clear and emphatic

decision. He condemned certain doctrines found in Father Hecker's

Life, as he had on previous occasions condemned other doctrines of

the same school. It is very unbecoming to treat with flippancy an

Encyclical of the Pope, and insinuate that it was uncalled for, that

no such errors infected the American Church, and that much ado was

made about nothing.
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i.

ORATORII E RIGREATORII.

Scimmia di Dio fa detto il diavolo : e con ragione. Perocche egli

si e sempre studiato e si studia di contraffare, nel mondo, le opere

di Dio. Fondata da Cristo la sua Chiesa, tosto il inaligno cercd di

opporle un'antichiesa, la quale avesse, pel fine di perdere I'uomo,

il piu di somiglianza possibile coll'opera divina, ordinata a salvarlo
;

antichiesa ora sussistente nella massoneria, negatrice di ogni cri-

stianesimo, che s' ingegna, co' dommi, co' riti, colle istituzioni, colle

formole del linguaggio, d' imitare a ritroso la Chiesa.

Ne abbiamo una riprova nei cosl detti ricreatorii festivi, messi

su, in questi ultimi tempi, dalla setta, nelle citta.maggiori, per fra-

stornare o guastare 1'utile che, dagli Oratorii religiosi, a molta gio-

ventu popolana suol provenire. La Eivista della Massoneria ita-

liana, che si pubblica in Koma, poco fa si vantava della sua as-

sociazione per 1'educazione morale e fisica dei figli del popolo, e

delle parecchie palestre domenicali a cui si da un indirizzo

schiettamente laieo ed anticlericale
*

;
ossia del tutto anticristiano.

II che significa che questi poveri figli del popolo ,
nati di pa-

renti cristiani e cattolici, sono distolti, i giorni di festa, dal frequen-

tare la chiesa, dall'assistere alia dottrina, dai formarsi il cuore a

pieta, per udire invece chi sa quali insegnamenti laid, per esporsij

tra compagni di tutte le sorte, al pericolo di scandali perniciosi, e

per apprendere col loro consorzio, il meno che sia, il turpiloquio

e la bestemmia.

Questo ricordo ci e venuto in mente, percorrendo un volumetto,
o Manuale prezioso, edito teste dal benemerito P. Antonio Cotti-

nelli dell'Oratorio di Brescia, intorno appunto all'erezione dell'Ora-

torio festivo 2
,
ai metodi per bene organizzarlo, agli avvedimenti per

1

Quaderno di novembre e decembre 1898, pag. 114, sej?.
2 Manuale per Vereziont dell'Oratorio festivo. Brescia tip. e lib. vesco-

vile queriniana, 1899. In 16 di pp. 142. Si vende ivi al prezzo di Cent 80.
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ben condurlo ed ai vantaggi di ordine religiose, morale e civile che

se ne possono trarre. Questo lavoro accurate e ponderato e frutto

di maturo studio e di lunga esperienza dell'Autore, oltrech$ dei

consigli e delle s ivie risoluzioni che si presero, nel congresso del-

TOpera degli Oratorii, tenutosi in Brescia il 10 giugno 1895, per
occasione delle feste centenarie di S. Filippo Neri, dai Padri del-

rOratorio cola celebrates! con solennita memoranda.

II tipo che egli offre e il primitive e genuino di S. Filippo Xeri,

che ne fu il glorioso istitutore, del quale espone in breve le ori-

gini, 1'ordinamento, le regole, le massime, in somma lo spirito che

deve animare tutti quelli che ad un tale tipo intendono conformarsi
;

uon escludendo le modificazioni pratiche, che le circostanze dei tempi
e dei luoghi ed i bisogni diversi possono richiedere o suggerire. Ed

il pregio di questo Manuale si accresce di assai, per la copia degli

ammonimenti. tutti fior di prudenza, che aggiunge circa i modi, le

cautele e le norme da seguire, nell'adem pimento di ciascuna delle

parti che F Oratorio comprende, e nel govern are e reggere i giova-

netti. Di maniera che non crediamo di esagerare, affermando che

il Cottinelli, nelle compendiose pagine del suo volumetto, presenta

un eletto e succoso trattato di pedagogia, del quale possono giovarsi

con profitto quanti sono dediti alia cristiana educazionc della gio-

ventu. Le ricreazioni, le letture, le rappresentazioni teatrali, la mu-

sica, i giuochi proprii degii Oratorii filippiani, tutto vi e toccato, con

mano maestra: e sempre collo scopo finale, di ammaestrare nelle

verita della religione e di infondere la pieta ed il santo timor di

Dio, nell'ammo dei giovani, segnatamente dei figli del popolo

che la setta massonica, co' suoi ricreatorii, si affanna di pervertire

e strappare alia fede.

II contrasto dei due metodi e dei due fini e lampante, come

della luce colle tenebre, di Cristo con Satanasso. Si vuole palpare,

non che vedere? II Cottinelli, epilogando i frutti che gli Oratorii

producono, cosi si esprime : Essi allevano cristiani di viva fede,

ne informano i cuori a pieta e virtu soda
;
esercitano nell'orazione,

come suona il nome stesso del loro istituto ; abituano alia frequenza

dei santissimi Sacramenti, alia santificazione delle feste, e conse-

guentemente all'esatto adempimento del proprio stato : che e un

dire, educano buoni cristiani, buoni cittadini, buoni artieri e, col

tempo, aache buoni capi di bottega o d'officina, e buom padri di

famiglia.

Si metta mano invece alia Rivista della Massoneria e si legga,

in punto di educazione, cio che essa stampa laicamente ed anil-
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cristianamente insegna, per ci6 che riguarda la necessita del freno

religiose nei giovanetti. Freno per chi? e come governato? Per

il popolo, intanto, no. La massa attiva e fattiva dei lavoratori ha

ormai altri altari, altri apostoli, altri sacerdoti, altre dottrinelle. Dove

la Chiesa dice: vita futura; il popolo risponde: vita presente. Dove

la Chiesa dice : doveri ;
il popolo risponde : diritti. Dove la Chiesa

dice; rispetto, carita, sommissione, fede; il popolo risponde: reci-

procita, equita, giustizia nei rapporti sociali *.

Ecco, in questo sommario di ampollose o finte ipotesi, sovvertito

1'ordine della uaturale nioralita, non che della cristiana : i diritti

messi in opposizione coi doveri, la giustizia colla carita, 1'equita colla

sommissione a Dio. Questi sono, sotto colore di presupposti, i prin-

cipii della pedagogia massonica. La quale poi riceve rincalzo dagli

accessorii di fatto, che talora Paccompagnano. Per esempio, e noto

il giuoco detto della Pentolactia, nei quale uno, ad occhi bendati,

cerca di colpire, con un bastone, una pentola posta in terra, o so-

spesa in alto. Or sappiamo che, in uno di qiiesti ricreatorii, per sol-

lazzare meglio i fanciulli, in luogo di una pentola, si e sospeso per

aria un fantoccio, vestito da prete. Bella trovata, per avvezzare i

fanciulli a schernire col fatto il prete, che poi, di viva voce, s'in-

segna a detestare !

Troppo si fa evidente che codesta pedagogia, nei ricreatorii della

setta, diviene strumento acconcissimo a fabbricare socialisti, anarchici

e regicidi, a guisa degli Acciarito e dei Luccheni. E pensare che

la massoneria pretende di passare per una societa di civile edu-

cazione! Caveant consules! Aprano bene gli occhi i tanti illusi, che

stimano di fare opera buona e santa, con favorire qiiesti ricreatorii

alia moda.

Non si creda poi che il Cottinelli abbia in mira gli Oratorii

soltanto modellati sopra 1'idea e lo stile di S. Filippo; che scarso

riuscirebbe 1'utile, stanteche le condizioni dei tempi li haniio ristretti

a pochi, ed in poche maggiori citta dell' Italia. Egli si e proposto

di perfezionare 1'andamento di tutti quelli, che in gran uuinero fiori-

scono, massimamente nella Lombardia, e di agevolarne la istituzione,

si nelle citta minori, come nelle borgate e nei villaggi. Per lo che

somministra ottimi consigli anche ai parroci di campagna, e reca

lo scrittogli da chi ne ha fatte le prove. Anzi a questo egli ha

1'occhio
;

ossia a propagarli dove non sono : e perci6 indirizza il

suo volumetto ai novelli sacerdoti, per eccitarli a vivo zelo e rin-

1

Quaderno del febbraio e marzo 1899, pag. <

r
>3.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1180. 30 11 agosto 1899.
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francarli nella fiducia di un esito prospero, avvegnache non sia pro-

porzionato ai desiderii loro. Ond'e che il suo Manuale e come un

messaggero apostolico, che scuote, anima, addestra, incoraggia e~

grida al clero novello e fervente : La societa e corrotta e presenta

un campo pieno di spine : tutto ci fugge di mano
;

la ola gioventu

e in parte ancor nostra; essa, coltivata, educata, protetta, pud essere

la salvezza della patria e preparare il trionfo della fede, la conso-

lazione della Chiesa.

A dir vero $ cosa grandemente desiderabile, che il Manuale del

Cottinelli si diffonda largamente, per quei nostri paesi in partico-

lare, nei quali gli Oratorii festivi, o sono rari, o sono del tutto ignoratL

Noi lo vorremmo raccomandato, quanto e possibile, a tutte le diocesi
r

.

ed a tutte le cure principali della Penisola. Riguardo agli Ora-

torii delle borgate, fuori delle citta, scrive 1'Autore, vi sono alcuni

sacerdoti, i quali, credendo di non poter fare, nella loro parrocchia,

un Oratorio regolare, che pareggi o quasi quelli di citta, si perdono
d'animo e non fanno niente. Gli Oratorii della campagna devonsi

organizzare e reggere, secondo le circostanze de' luoghi, de' mezzi e

del personale disponibile. Quindi soggiunge, che lo scopo degli

Oratorii e triplice : togliere la gioventu dalla seduzione del mondor

ne' giorni e nelle ore di maggior pericolo : insinuare in essa pro-

fondamente il timor di Dio e 1'orrore al peccato : abituarla alia

preghiera e alia frequenza dei Sacramenti . Pondamento per6 di tutto

6 la istruzione catechistica. Or quando ancora, il che non e, si otte-

nesse, dall' istituzione degli Oratorii campestri, non altro vantaggio

principale, fuorche quello di questa essenzialissima istruzione, gia.

sarebbe da tenersi in conto di sommo.

E questo affermiamo, perche siamo convinti 1'ignoranza della

fede essere la piaga micidiale dei tempi nostri; e non solamente

tra le popolazioni volgari, ma fra le persone altresi che passano

per colte. L'incredulita e la corruttela delle massime non fareb-

bero gran presa negli spiriti, ne faciliterebbero la loro depravazione

massonica, se v' incontrassero le verita cristiane abbarbicate. Ma

queste verita, come ben dice 1'Apostolo, non s'imparano a cono-

scere, se non per via d' insegnamento. Come pud credersi cio, di

cui non si 6 sentito parlare? Come poi si puo sentire parlare, se

non si ha chi insegni
'
? Ecco perche la setta anticristiana si ado-

pera in ogni modo, e cogli artifizii e coi ricreatorii e coi giardini

d'infanzia e cogli asili e coi sofismi legali, ad impedire che la gic-

1 Rom. X, 14-15.
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Tentu apprenda il catechismo. La guerra al catechisrao e la prima

condizione, per iscristianizzare i popoli battezzati.

Si ragiona molto, e giustamente, tra i cattolici, di azione per

la difesa della religione ;
ed oltre il ragionarne si opera ancora con

belle, molteplici e proficue istituzioni, a pro singolarmente degli

ordini popolari. Si parla ancora, forse un po' troppo, a proposito ed

a sproposito, di democrazia cristiana. Ma, secondo noi, Tazione piu

ampia ed intensa dovrebbe volgersi all' istruzione religiosa del-

1'adolescenza, che, nel popolo, e cosi spesso trascurata. Questa

avrebbe da essere 1'opera primaria di una democrazia veramente

cristiana : somministrare il pane dell'anima, che e la verita di Gesu

Cristo e la sua conoscenza, ai fanciulli piu poveri, piu negletti,

piu abbandonati. Yicino alle casse rurali ed alle associazioni coo-'

perative, per gl' interessi legittimi ed onesti della vita teinporale, si

avrebbe a formare una specie di baliatici, per 1'allattamento spi-

rituale dei pusilli, che ne stan digiuni lunghi anni, mancando di

nutrici.

Dentro le grandi nostre citta e nei loro suburbii, non esclusa

Koma, s' incontrano famiglie ammodernate che nulla di religione

insegnano ai fanciulli, ne li mandano a scuole cristiane e molto

meno alia chiesa. E cosi non si esagera, asserendo che si trova

-spesso, in materia di religione e di vita morale, P India e la Ni-

.grizia. Yoi v'imbattete in giovani d'ambo i sessi e adulti, che si

professano cristiani e giammai non hanno ricevuti i Sacramenti pro-

prii delPeta loro.

I casi abbondano. Per citarne, dei varii che si potrebbero, uno

solo, chi scrive queste pagine, tempo fa, nella congiuntura della

Pasqua, ebbe davanti a se un giovanotto popolare, nato in una delle

nostre provincie fuori Roma, di buon'aria e semplice, che gli si

present6 per adempiere il precetto. Subito s'intavold questo dia-

logo :

E molto, che tu non ti sei confessato ?

Mai.

Come mai! Quanti anni hai tu?
- Yenti.

E nessuno ti ha insegnato a confessarti?

Nessuno.

Dunque tu non hai fatta la prima Comunione ?

No.

Sei cresimato ?

No.
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E battezzato ?

Oh, questo si !

Ne sei ben sicuro?

Sicurissimo.

Sai gli atti del cristiano, i raisteri della fede?

- No.

Non sai nulla, nulla di religione ?

Non so altro, se non la seconda parte delYAve Maria.

Di quest! esempii se ne avrebbero centinaia da addurre. Ed

essi chiariscono sempre meglio come sia necessario, nell'opera di

sostenere gl'interessi cattolici, dare il primato all' istruzione del ca-

techismo. Alia quale il laicato di buona volonta pud concorrere ef-

ficacemente, aiutando il clero, tanto bisognoso di assistenza fedele.

II che per appunto avviene negli Oratorii festivi, ai quali coope-

rano sempre, col direttore, in uffizio di maestri e di prefetti, gio-

vani piu maturi di eta e piu savii, secondoche ottimamente si legge

regolato nel Manuale del P. Antonio Cottinelli, a cui offriamo i

nostri ralle^ramenti sinceri, pel servizio che, componendolo e facen-

dolo pubblico col la stampa, alia causa cattolica ha reso.

II.

SULLA VERA NATURA DEL DOPPIO DEGLI EGIZIANI

Che cosa sia il doppio o Ka degli antichi Egizii fu da noi di-

chiarato con ampio svolgimento delle varie opinioni degli Egittologi,

nella rivista che facemmo del Grande Papiro Egizio della Biblio-

teca Vaticana, descritto ed illustrate da Orazio Marucchi nel 1888.

II Buonamici, per il suo particolare studio dell'erudizione, conosce

e cita il lavoro del Marucchi, ma ignora la nostra rivista di ben

24 pagine, svolta e corredata di testi geroglifici.

Senonche, com' egli afferma, non essendo stata mai benav-

vertita la vera natura, e il reale significato del Ka o doppio di cui

6 spesso menzione nei testi funerari degli Egiziani (p. 5) ,
ha cre-

1 Sulla vera natura del Doppio degli Egiziani, del prof. GIULIO BUONA-

MICI, in-8 pice, di pa^"\ 15. Roma Tipogr. ediir. della Minerva, 1899.
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duto oon doversi rimettere agli egittologi. Vogliamo solo inter-

pretare il vero senso del Ka desumendolo dai monument!, e

mettendolo in rapporto con alcune concezioni piu moderne (p. 5).

Cosi egli. Certamente un tal linguaggio non ci avrebbe fatto spia-

cevole impressione se 1'autore fosse un egittologo, ed anche in que-

sto caso non sarebbe il suo un linguaggio censurabile per soverchio

di modestia. Ora da' titoli che leggiamo in fronte all'opuscoletto,

egli e Dottore in Filosofia e insegnante Lettere latine e greche nel

Liceo d'Alatri. II perche, non essendo egittologo, mal possiamo in-

tendere con qual diritto o in nome di quale scienza abbia tolto ad

interpretare il vero senso del Ka, e come valga a desumerlo dai

monumenti che ad essere debitamente intesi e interpretati, doman-

dano non dottori in filosofia ovvero insegnanti di lettere greche e

latine, si solo egittologi. E nondimeno, anche gli egittologi piu antichi

e del primo cerchio Birch, Leemans, Chabas, de Rouge, Brugsch,

Le Page Renouf, Maspero, Pierret, Diimichen; e i piu giovani

non meno valorosi, Golenischeff, Wiedemann, Loret, Schiaparelli,

tuttoche adoperassero con ogni diligenza testi e monumenti, non

sono riusciti a certificare il vero senso, del Ka, del Ba, del Sahu

e del yaib-t. L'autore ricorda i nomi del Maspero, del Le Page Re-

nouf, dello Schiaparelli e del Marucchi, ma ne il Maspero ne il

Le Page Renouf, i quali scrissero, come afferma 1'autore, dottis-

simi commentarii (p. 6) intorno aJ Ka, colsero nel segno. E perche ?

perche non tennero conto di alcune credenze simili che si per-

petuarono nelPantichita, e si son rinnovate quasi ai giorni nostri,

le quali aiutano in singolar modo a comprendere il significato di

certe antiche concezioni, di cui avevamo altrimenti perduta la chiave :

vogliam dire le dottrine dei Teosofi e degli Hermetici (ibid.).

Di che conseguita, che il vero senso del Ka, non potuto co-

gliere dagli egittologi, 1'autore 1' ha ben potuto indovinare e accer-

tare studiando teosofi ed hermetici, libri di occultist!, di spiritisti,

di cabalisti e di talmudisti. Leggiamo, infatti, citati questi nomi:

Porfirio, Jamblico, Hermes, Paracelso, Cornelio Agrippa, Yan Hel-

mont, Allan Kardec, De Remora, Bodisco, Crookes, Baraduc, Fal-

comer, Baudi di Vesme, De Rochas, Decrespe, Aksakof, Bosc, Vi-

sani Scozzi, Dottor Pascal, Mirville, Levy, Sedir ecc. II Ka, dun-

que, stando alia scoperta dell'autore, non e altro che il perispirito

o il corpo astrale. Cosi, infatti, egli scrive: Questo perispirito,

od ombra del corpo, mediante il quale si spiegano oggi tutti i fe-

nomeni conosciuti sotto il nome di medianici, e precisamente il Ka
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degli Egizi (p. 6). La questione, dunque, si riduce a sapere se

la credenza o il concetto degli Egizii intorno al Ka sia la stessa

-cosa che il perispirito degli odierni spiritisti.

Notiamo primieramente, la facile persuasione deU'autore, che gli

egittologi non abbiano tenuto conto nelle spiegazioni del Ka, delle

credenze e delle concezioni degli antichi popoli, della magia e delle

dottrine de' teosofi ed ermetici. Che cosa sa egli di ci6 che pensa-
rono e seppero o non seppero tanti valentuomini, i quali scrissero

delle credenze degli Egizii ? Oh che la magia e le altre cosiddette

scienze occulte, de' Caldei e di altri popoli, son cose ignote nelle

storie o tanto necessarie ad intendere il Ka, da doversi anteporre
alle notizio che ci forniscono i testi funerarii e i monumenti ? Ma
1'autore meglio versato, a qiiel che pare, nelle moderne teoriche

dello spiritismo che nella egittologia, si e convinto che il Ka degli

Egizii non puo esser altro che il perispirito, col quale si spiegano,

com'egli crede, tutti i fenomeni conosciuti sotto il norae di me-

dianici. La corrispondenza poi fra il Ka e il corpo astrale o peri-

spirito e siffatta che non ammette restrizioiii e pud dirsi identita.

Imperocche, cosi 1'autore si esprime: * Alcuni del resto ammisero

soltanto questa corrispondenza del corpo astrale col Ka con alcune

restrizioni, come Baudi di Vesme (Stor. dello Spirit. Vol. I, 97),

restrizioni che, secondo noi, non hanno ragione di essere (p. 7).

Noi rispondiamo a un dottore in filosofia, nel modo seguente.

In ogni giudizio analitico sono due termini, e non si pud affer-

mare o negare la loro identita se 1'uno e 1'altro non sieno cono-

sciuti. Affermando. dunque, 1'autore che il Ka e = perispirito, fa

mestieri che il Ka e il perispirito abbiano la stessa definizione. Ora

gli egittologi, che soli hanno 1'autorita di giudicare del Ka, non

sono d'accordo fra loro, cio che importa non essere ben noto 1'uno

de' due termini del giudizio ;
e d'altra parte, il de Vesme, storico

dello spiritismo, non ammette esservi corrispondenza fra il peri-

spirito e il Ka, senza alcune restrizioni. Di che conseguita, a fil

di logioa, che 1' identita fra il Ka e il perispirito non e dimostrata.

E qui lasciamo dall'un de' lati la questione di fatto, per cid che

spetta all'esistenza e alia natura del perispirito.

L'autore conchiude dicendo: Sicche ci sembra non potersi

sollevare alcuna obiezione ragionevole sul modo che noi abbiamo

proposto per intendere le vera natura del Ka egizio, il quale occupa
nella costituzione dell' individuo umano il posto che alcuni Padri

della Chiesa attribuirono al corpo spirituale, e che si ritrova, come
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stato accennato, in tutte le teorie oriental!, e nei sistemi filosofici

che da esse derivarono (p. 15). Lo Scartazzini
>
alle cui citazioni

ci manda 1'autore (Commento al Purgatorio, p. 509, ediz. Lipsia

1875) scrive: I Padri seguaci delle idee platoniche, Clemente Ales-

sandrino, Origene, ecc. insegnarono che 1'anima, dopo la morte, pu6
avere la somiglianza d'un corpo e di tutte le membra corporali,

poiche in sogno essa va e viene, siede e cammina, ci6 che non pufr

farsi senza avere almeno la somiglianza d'un corpo. S. Agostino
sembra dubitarne (Cfr. De Civ. Dei, lib. XXI, c. 10); S. Tommaso
lo nega : Anima separata a corpore non habet aliquod corpus ;

Sum. theol. P. III. Suppl. qu. LXIX art. 1; cfr. qu. LXX art. 1 e 3.

Noi, pertanto, siamo mossi a conchiudere non aver 1'autore, a

parer nostro, provata 1' identita de' due concetti del Ka egizio e del

perispirito degli spiritisti ;
e quando pure 1'avesse provata, non ve-

diamo qual vantaggio ne sarebbe venuto alia scienza comparativa
delle idee o credenze fantastiche de' moderni occuitisti o spiritisti.

Nelle indagini intorno a' concetti meramente astratti e senza fon-

damento vero e reale, si pu6 essere certamente, e mostrarsi eruditi,

ma non pero rendersi benemeriti degli. studii serii e profittevoli al

progresso dell'umano sapere.



ARCHEOLOG-IA

SE OLI ANTICHI CRISTIANI

ABBIANO USATO FIORI NELLE ESEQUIE DEI LORO DEFUNTI.

Parecchie volte e da varie parti ci fu domandato di dire alcuna

cosa interne all'uso dei fiori nelle pompe funebri e a' sepolcri de'nostri

cari defunti, trattandosi di questione molto pratica, e pur troppo d'ogni

di nelle citta popolose, e disputandosi a voce e per iscritto pro e contro

di un tal uso. Per vero dire non ispetta a noi 1'entrar giudici in tal

questione: nondimeno senza ambagi e ricisamente ci sembra dover

rispondere, che anche noi riteniamo qual deplorevole abuso, quello che

pur tale giudicano tante savie persone, uomini autorevoli si eccle-

siastici che secolari, ai quali sa di paganesimo e di spirito anticri-

stiano il pomposo sfoggio delle corone dei fiori sopra e intorno e ap-

presso al carro funebre
;
e quel che e peggio, senza punto darsi pensiero

di cio che propriamente giova all'anima nel mondo di la, come suf-

fragi di orazioni, di messe, di limosine ed altre pie e sante opere.

Che se poi, prescindendo da siffatto abuso, ci si domandi quale sia

il nostro parere intorno ai fiori in genere, e se tutto o in parte ne

escludiamo 1'uso dalle pompe funebri
;
desideriamo ed esortiamo prim?

di ogni altra cosa che si osservi in pratica cio che la legittima au-

torita ecclesiastica ingiunge o consiglia in tal materia, come in ogni

altra ecclesiastica disciplina che alia medesima autorita si appartiene

il determinare secondo i tempi e le circostanze. Quindi, togliendo

occasione dalle suddette domande, esporremo per modo di semplice

erudizione archeologica, cio che sembra essersi fatto o potuto fare

dagli antichi cristiani quanto all'uso dei fiori, specialmente nella

pompa delle esequie.

Lasciamo da parte i sepolcri, sia per amore di brevita, sia perche
non mancano testimonianze esplicite in S. Girolamo, in S Ambro-

gio e in altri, che dimostrino tin tal uso almeno a' loro tempi abba-

stanza generale. Non cosi delle esequie. Qui conviene interrogare

e interpretare document! e monumenti, non solo cristiani ma anche

pagani per trarne tanto di luce da stabilire se non con certezza al-
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meno con grande probabilita, che entro certi termini i primitivi cri-

stiani non aborrissero da ogni uso di fiori siccome in vita cosi anehe

alle esequie dei carissimi e dolcissimi loro dormienti in Cristo.

DOCUMENTI E MONUMENTI.

Dichiarazione di alcuni testi di Tertulliano.

E prima incominciamo dall'appianare la via, togliendo una forte

difficolta che ci potrebbe venire da alcuni testi di Tertulliano. Questi,

quantunque notissimi e spesso citati nei libri, pure sembra siano stati

da altri frantesi, da altri non a sufficienza dichiarati : il che si fa pur
manifesto dalle discordant! opinioni di scrittori che citano o suppon-

gono tali testi.

Innanzi tratto pero e da premettere una distinzione, che in appa-

renza pud sembrare di poco o niun valore e meramente accidental,

ma in realta stabilisce la sostanza e come il fondamento della que-

stione. Essa consiste nel distinguere i fiori intrecciati in corona dai

fiori liberi e sciolti o in qualsivoglia altra forma, fuorche di corona,

uniti e legati insieme. Anzi tra le corone stesse distinguansi quelle

proporzionate alia misura del capo, da quelle che per grandezza oltre-

passano di molto tal misura, e che nella legge delle XII tavole sono

dette coronae tongae, alle quali si pud applicare la descrizione data

da Festo di certe corone donate ai vincitori nei giuochi e perd dette

donaticae coronae.... quae postea magnificentiae causa institutae sunt,

super morem aptarum capitibus, quali amplitudine fiunt cum Lares

coronantur *. Ma sopra tutte si noti bene la distinzione tra la corona

di fiori (o di qualunque altra specie) posta in capo e non posta in

capo, sia dei vivi sia dei morti. Qui e il nodo di tutte le difficolta,

sciolto il quale cadono gli equivoci, ne si dira coll' Ouzelio 2 che i

primitivi cristiani aborrirono affatto dallo spargere corone e fiori alle

tombe dei loro cari estinti, ne col Bingham
3

,
che Tertulliano fa men-

zione delle corone funebri, ma le condanna al pari di tutte le altre,

contro cui ha scritto nel libro De Corona militis.

Or venendo ai testi di Tertulliano osserviamo, che questo fiero ne-

mico delle corone, non lancio le sue terribili invettive se non contro

1'uso delle corone poste in capo, e per analogia in cima o in fronte

di checchessia, e solo in tal senso strinse tutte insieme in un faseio

1 Ex notis lo. ANT. VULPH in Tibull. L. 1, el. VII. v. 52 pag. 107.
* OUZELIUS in notis ad Minuc. Felic. Edit. Lugd. Batav. 1672 pag. 109.
8
BINGHAM, Originet sive antiquit. Eccl. lib. XXIII, cap. Ill, . IX,

pag. 58, 59.
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3 condanno cose e persone per simil modo coronate : Ipsae denique

fores, ipsae hostiae et arae, ipsi ministri et sacerdotes eorum coronan-

tur l
: ma quanto alle corone in s o in qualunque altro modo di te-

nerle ed usarne si tacque o si mostro anche indulgente. Rechiamone

le prove. Egli nel principio della sua corona militis ci descrive il suo

eroe, che presentasi solus libero capite, coronamento in manu ocioso...

statim Tribunus: Cur, inquit, tarn diversus habitu? Negavit ille cum

ceteris sibi licere. Causas expostulatus, Christianus sum, respondit. O
militem in Deo gloriosum! Piano cogli encomii. Ecco la : il tuo mi-

lite glorioso si reca quietamente in mano la corona : coronamento in

manu ocioso... Se nulla intendiamo, non era dunque cosa illecita re-

carsi nelle mani quella corona, che sarebbe stato empieta ed apostasia

tenere in capo. Altrove Tertulliano apertamente dichiara esservi un

qualche uso onesto della corona dei fiori anche per i cristiani. Al pa-

ragrafo quadragesimo secondo dell' Apologetico, cosi scrive : Non emo

eapiti coronam, si noti bene, capiti coronam : quid tua interest,

emptis nihilominus floribus quomodo utar? puto gratius esse liberis et

solutis et undique vagis. Sed et si in coronam coactis >
,
nos coro-

nam naribus novimus: viderint qui per capillum odorantur . Adunque
i fiori stretti in corona potevano servire anche ai cristiani affin di ri-

crearsene le nari: naribus novimus. Ora tali corone doveano pure avere

un qualche posto convenevole dove potersi collocare, un qualche ar-

nese onde sospendersi, un desco, una mensa e simili, senza incorrere

la taccia di paganeggiare. E dato che Tertulliano divenuto poi Mon-

tanista non contradica anche su tal punto a se medesimo, le poche

parole dell'Apologetico pur ora citate (e fortunatamente sono chiare

abbastanza) ci debbono aprire la via ad intendere ii senso di quelle

altre al paragrafo quinto de Corona militis, ove si potrebbe dubitare

se conceda o no 1'uso dei fiori in forma di corona. Ecco le sue pa-

role : Hoc sint tibi flores et inserti et innexi el in filo et in scirpo, quod
liberi quod soluti: spectavuli scilicet et spiraculi res, cosa da rimirare

e odorare. Coronam si forte fascem existimas florum per seriem com-

prehensorum, ut plures semel portes, ut omnibus pariter utaris; iam

vero et in sinum conde, (supponiamo si sottintenda earn, cioe coronam),
si tanta munditia est ; in lectulum sparge, si tanta mollitia est : in po-

culum crede, si tanta innocentia est. Tot modis fruere, quot et sentis.

Le quali parole, e specialmente quelle in sinum conde, in lectulum

sparge se non debbano applicarsi tanto ai fiori sciolti, quanto ai fiori

inserti et innexi, non solo in festoni, ma anche in corone, converra

dire che Tertulliano abbia rinnegato se stesso ed anche alquanto la

sintassi. Seguono poi queste altre brevi parole : Ceterum in capite quis

1 TERTULL. De Coron. Milit. c. X.
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sapor /loris ? quis coronae sensus nisi vinculi tantum ? Quia neque color

cernitur, neque odor ducilur.

Notiamo qui di passaggio quest' ultima ragione gid, parecchie volte

ribadita e nel viderint qui per capillum odorantur >, e nel sint tibi

/lores... spectaculi scilicet et spiraculi res e in altri testi non solo di

Tertulliano, ma aache di Minucio Felice, ove il suo Ottavio risponde

all'avversario Cecilio: Auram boni floris naribus ducere, non occipitio

ipillisve solemus haurire l

,
non essere veramente una ragione seria, ma

piuttosto un'arguzia, con cui, gittando il ridicolo sull'uso dei gentili,

i cristiaai si schermivano dall'accusa fatta loro di non coronarsi il

capo di fiori. GKacche, dato e non concesso, che chi porti una corona

di fiori in capo non sentane almeno un qualche grato olezzo
;
certo e

che ove fossero parecchi insieme coronati (cio che d'ordinario avve-

niva nei sacrificii, nei conviti, nelle festanti comitive) non potevano

non essere gli uni agli altri spectaculi et spiraculi res : sicche la vista

e 1'odorato si avessero a godere i fiori. Nel resto la verace ragione

cleli'aborrimento alia corona in capo era il senso, e, diremo, lo spi-

rito idolatrico che informava una siffatta usanza.

Or tornando alle ultime parole citate di Tertulliano : Ceterum in

cftpite quis sapor floris? quis coronae sensus nisi vinculi tantum? ec

eoci di nuovo ail'opposizione tra la corona posta in capo o altramente

usata.

Finalmente insistendo egli sempre nella deformita, anzi mostruo-

sita contro natura, come altrove la chiama, di portare la corona in

capo % appella contro i commilitoni cristiani che si tennero la loro in

capo, quando il suo milite glorioso recossela in mano, appella, dico

alia cerimonia di uu qualsivoglia che venga iniziato milite di Mitra,

e inveisce contro quelli cosi: c Erubescite, Romani commilitones eius,

iam non ab ipso iudicandi, sed ab aliquo Mithrae milite. Qui cum ini-

tiatur in spelaeo in castris vere tenebrarum, coronam interposito gladio

sibi oblatam, quasi mimum martyrii, dehinc capiti suo accomodatam,
monetur obvia manu capite depellere, et in humerum si forte transferre,

dicens Mithram esse coronam suam. Atque exinde nunquam corona-

tur. Togliersi la corona di capo e trasferirla per avventura sul-

1'omero gia basta a Tertulliano per cessare ogni abominazione della

corona stessa.

E cid basti quanto ai vivi : quanto poi al porre la corona in capo
ai morti, oltreche le cose dette anche qui debbano avere il loro peso,
e far intendere che 1'uso riprovato era solamente quello del coronare

il capo ; aggiungerd il breve e noto testo di Tertulliano stesso, in cui

1

MINUC. PEL. Octavius, ed. Lugd. Batav. 1672, pag-. 847.
2 De coron. miltt. c. V. in fine.
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non porta altra ragione contro ii coronamento dei morti, che 1'essere

rito idolatrico, giacche cosi coronavansi i morti alia maniera stessa

degl' idoli, e i morti cosi coronati erano consecrati, per dir tutto in

due paroline Dii Manes . Tale e il concetto di Tertulliano : Nam
et mortuorum est ita coronari, vel quoniam et ipsi idola statim fiunt

et habitu et eultu consecrationis, quaeapud nos secunda idololatria est *.

E sotto altra forma, la quale per altro si riduce allo stesso senso,

Clemente Alessandrino : La corona, dice, e segno di imperturbata

tranquillita. Percio ne coronano anche i morti alia maniera degli idoli

attestando (i pagani) con tal fatto che sono una identica cosa idoli e

morti. La brevita ed efficacia deU'originale greco difficilmente si rende

in italiano :

epycp TiaoafiapToupouvte? auiolc, ib slvat, vexpoT?
2

.

Posta in chiaro cosi una distinzione tanto essenziale, e conseguen-
temente stabilito non essere stato illecito ai cristiani, anche stando

alle parole di Tertulliano, 1'uso delle corone dei fiori, eccetto quello

di cingerne il capo; vediamo quale di fatto sia stato 1'uso dei fiori

nelle pompe funebri dei pagani e cristiani.

Uso dei fiori nelle pompe funebri dei pagani.

E prima quanto ai pagani. Di fiori e corone insiemo abbiamo

esempio in Roma parecohi secoli prima del Cristianesimo. Cio fu in

morte di Virginia, donzella popolana, uccisa da L. Virginio suo pa-

dre per sottrarla alle infami prepotenze di Appio Claudio decemviro.

AI dire di Dionisio di Alicarnasso 3
: Lungo le vie piu frequen-

rate della citta per le quali se ne portava con pompa solennissima il

cadavere era un accorrere uscendo dalle loro case di donne e fan-

ciulle, che lamentando il triste caso gittavano sulla lettiga, altre fiori

e corone, altre nastri e bende ecc. >. Altro esempio, ma di sole co-

rone che precedevano il feretro, e in un funerale assai strano che ci

descrive Plinio. Non al cadavere di un uomo ma al carcame di una

bestia si facevano solennissime esequie. Fanatica la plebe Romana
cosi onorava un corvo morto, che in vita aveva imparato a ciangot-

tare alcune parole di saluto all' Imperatore, ai Cesari, ai cittadini.

Funusque innumeris aliti celebratum exequiis: constratum leetum super

Aethiopum duorum humeros, praecedente tibicine, et coronis omnium

(jenerum ad rogum usque... Hoc gestum M. Servilio, C. Caestio Coss 4

1 De coron. milit. c. X.
2 CLEM. ALEX. Paedagog. lib. II c 8.

3 DIONYS. ALICARN. Hist. I. XL
v PLIN. Hist. Nat. 1. X. c. XLIII.
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cioe 1'anno 35 dell'era volgare due anni innanzi alia morte di Tiberio.

Nun avrei ricordato un tal fatto, se avessimo negli scrittori esempio

simile di corone portate a mano, o levate in asta a maniera di labari

e di trofei da quelli che formavano il funebre corteo. Alcuna rasso-

miglianza pud avere con questo funerale una popolare dimostra-

zione fatta alle immagini dell' imperatore Galba, dope tre mesi circa

dalla sua morte, quando, udita 1'uccisione di Ottone e 1'esaltazione

di Vitellio : populus cum lauru ac ftoribus Oalbae imagines circum tem-

pla tulit, conyestis in modum tumuli coronis, iuxta locum Curtii, quern

locum Oalba moriens sanguine infecerat
i

. Finalmente di soli fiori li-

beri e sparsi sembra debba intendersi Plinio, ove ci descrive ii fune-

rale fatto ad uuo degli Scipioni soprannominato Serapione. Basterebbe

averlo aceeunato, ma una singolarita ivi notata da Plinio stesso esige

che io ne reciti il testo. c Florum quidem, egli scrive, Populus Ro-

ni'inus honorem Scipioni tantum habuit. Serapio cognominabatur

propter siinilitu'linem suarii cuiusdam negociatoris. Ob id erat in tribu-

natu plebei admodum gratus dignusque Africanorum familia. Nee erat

in bont.fi funeris impensa. Asses ergo contulit populus, ac funus eloca-

yit, quaque praeforebatur ftores e 'prospectu omni sparsit
2

. Si spar-

g'evaiio tiori dalle porte, dalle ftnestre, dai terrazzi (e prospectu omni):
della quale profusione di fiori non e da maravigiiare, stante la cele-

brita degli Scipioai e la popolarita del defunto : ci6 che fa maravi-

glia e che Pliaio affarmi, 1'onore dei fiori essersi fatto dal popolo
Romano solamente a questo Scipione. Florum quidem populus Roma-
nus honorem Scipioni tantum habuit. II che farebbe credere che

netle funebri pompe dei Romani non si usassero fiori sparsi : il che

vieiie smeiitito anche dal solo funerale di Virginia. Quindi noi pen-
siamo che la singolare eccezione intesa da Plinio sia in questo, che

mentre ai funerali in genere si spargevano fiori da parenti, amici,

liberti od altri seuondo il loro affetto o per impulso privato, qui si

decretasse un tale onore per volonta di tutto il popolo, a maniera di

plebiscite in tbrma pubblica e solenne : non sappiamo trovare altra

piu probabile spiegazione.

Ma dai fatti finora esposti non si ricava il costume al tutto carat-

teristico deiresequie pagane, prima in Grecia e poi in Roma, cioe quello
di porre in capo al morto la corona dei fiori. Anzi parrebbe non po-

tersi dimostraie un tal uso presso i Romani stando alle parole del

ch. Henzen
;

il quale in una sua dissertazione letta nel di 9 decembre

del 1843 all' Istituto Germanico tra le altre cose osservava : Avero
dire nelle tombe dell'Etruria molte corone d'oro si sono ritrovate; ma

1 TACIT. Hist. II, 55.

2 PLIN Hist. Nat. 1. XXI, c. III.
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questa circostanza si spiega per il costume del Komani, i quali non>

coronavano i loro morti fuorche con corone acquistate da essi onore-

volmente vuoi nella guerra, vuoi per altre virtu *. > Cosi egli, con evi-

dente allusione alle leggi delle XII tavole : Quei coronam paret etc.
2
.

Ma senza entrare in discussione, e contentandoci di notare che la^

legge suddetta, come legge di onore e di privilegio, non ci sembri

esclusiva di ci6 che si facesse agli altri per comune consuetudine
;.

possiamo star certi per Pautorita di Plinio che alPeta di Scipione, teste-

ricordato, la corona di fiori si poneva in capo a' morti. Giacche dopo
descritto il funerale immediatamente aggiunge : Et iam tune coronae

Deorum honos erant, et Lariumpublieorum privatorumque ac sepulcrorum
ac manium. II testo preso per se ci lascerebbe tuttavia nell'incertezza

sulla qualita delle corone: ma 1'indole stessa di tutto il libro XXI
della Storia naturale di Plinio : De natura florum et coronamen-

torum, il contesto del discorso e 1'enumerazione ordinata di Dei, di

Lari pubblici e privati, di sepolcri, e di Manes, esigono ch'egli intenda

parlare della stessa specie di corona, la quale qui altra non pud essere

che quella dei fiori. Un brevissimo cenno di dichiarazione solo per

quest'ultima parte. Ivi poco innanzi ha Plinio ricordato due volte la

statua di Marsia, tenuto quale uno degl'Iddii (litterae illius Dei ge-

munt), e quella statua era nel Foro
;

la dice coronata di fiori : sap-

piamo poi da Properzio, Giovenale, Svetonio 3 ed altri che i lari pub-
blici e privati e i sepolcri si coronavano di fiori : dunque gli ultimi

nominati, i Manes, si ornavano essi pure di corona di fiori.

Che poi per Manes qui vengano significati i cadaveri, chiaramente

si scorge dalla copulativa Et iam tune (quando cioe il cadavere di Sci-

pione si ebbe 1'onore dei fiori), e dall'ordine suddetto della enumera-

zione discendente dagli Dei sino ai manes, e dall'avere altre volte Plinio

adoperato la stessa voce in tal senso, come quando scrisse : Ea causa

est, ut pleraeque alitum e Manibus hominum oculos potissimum appe-

tant 4
. Yeramente fa stupore che di un uso tanto universale non vi

sia altra testimonianza di pagani scrittori nella lingua del Lazio che

questa di Plinio: le piu chiare ed esplicite le dobbiamo a Tertulliano

(di cui gia sopra recamino il testo) ed a Minucio Felice scrittori cri-

1

HENZEN, Annali dell'Istit. Arch. an. 1843, pag\ 280.
2 Quei coronam paret ipsue pecuniaeve eius virtutisve diditor ipseive

mortuo parentalebos eius quom entus positos est quomque foris exfertor

imposita se frauded estod. Ex FULVII URSINI notis in leg". XII tabular, apud
GRAEV. Tom. II, col. 356.

3 PROPERT. lib. Ill eleg-. XVI, 23-24; IUVENALIS, Satyr 12; SVETON. in.

Aug. XXXI; TIBULL. eleg. ult. libri II, etc

1 PLIN. Hist. Nat. 1. XI, c. XXXVII. Cf. i. XVI, c. XLIV. et Liv. XXXI,.
30: Sepulcra diruta, omnium nudatos manes, nullius ossa terra tegi.
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stiani, per cagione delle loro controversie coi gentili. I monument!

anch'essi sono muti, per la semplice ragione che i soggetti funebri non

si dipingevano ne scolpivano nella loro realta, ma per via di simboli

e di allegorie tolte dalla mitologia. La Grecia, donde passd a Roma

il costume di coronare i morti, non e scarsa di tali testimonianze, le

quali ci fanno sapere che tra essi la corona fu di foglie di olivo, di

apio, di mirto, e pi ft tardi d'ogni genere di fiori, quali dava la sta-

gione (<5>patoi <5v0eat). Di queste ultime corone ci da notizia Luciano,

delle altre Chione, Euripide, Plutarco, Artemidoro e alcun altro scrit-

tore. Anche in due vasi dipinti 1'uno d'Atene 1'altro dall'Archemoro

si vede la scena reale del morto coronato nel primo di apio nel se-

condo di mirto 4
. La corona poi, qual che si fosse, ponevasi in capo

al defunto nella protesi o esposizione del cadavere nell'interiore stanza

della casa, e vi si lasciava nel tempo che poi rimaneva esposto sulla

soglia della medesiina (che in Roma giungeva sino all'ottavo giorno),

e nella pompa funebre sino al rogo... Ma basti del fcmerale pagano
delle sue corone e dei suoi fieri.

Uso dei fiori nelle pompe funebri dei cristiani.

1

Or che diremo delle corone e dei fiori nei funerali degli antichi

cristiani? Corone di fiori o di qualsivoglia specie in capo al defunto,

certo no: ma quanto ad altro uso di fiori e corone? Schiettamente di-

ciamo che non troviamo documento ne monumento che per via diretta

vada pro o contra. Vediamo dunque se almeno per via indiretta si

giunga a stabilire una grande probabilita di un moderato uso di co-

rone e fiori ad ornamento delle esequie cristiane. In primo luogo si

osservi che ogni pietoso ufficio ed onoranza, che non sapesse di super-
stizione ne fosse indecorosa, era adoperata dai cristiani verso dei de-

funti al pari dei pagani. Questi aveano il costume di chiudere al de-

funto gli occhi, di lavarne il corpo, ungerlo di aromi, accompagnarlo
con ceri accesi, tesserne le laudi con orazione funebre: or niuna di

tali usanze tralasciavano i cristiani, e Pabbiamo da fonti certissime:

anzi facevano tutto questo assai meglio dei pagani, tanto che Giuliano

1'apostata in una sua lettera ad Arsacio ascrive la propagazione ognor
crescente della superstixione cristiana anche agli amorevoli ufficii verso

i defunti 2
. Or se non voglia negarsi del tutto un qualche uso di fiori

fatto dai pagani intorno al cadavere (oltre la corona del capo) ;
con-

verra concedere che anche i cristiani abbiano in cio con essi gareg-

giato. Inoltre si ponga mente che il rimprovero fatto ai cristiani era

1 Cf. HENZBN, loc. cit. pag. 281, e note 3, 4, 5, ivi.

2
Epistola IULIANI, apud SOZOMEN, Eccl. Hist. 1. 5, c. 15.
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sempre quello di non coronare ai morti il capo. Donde si fa chiaro,

che in cio solo differivano dai pagani, seguendo nel resto 1'uso comune

di ornare di altre corone e spargere di ftori e foglie il feretro siccome

faceano certamente ai sepolcri, e 1'abbiamo da S. Girolamo, da S. Am-

brogio e dai noti versi di Prudenzio:

Nos tecta fovebimus o*sa

Violis et fronde frequenti
1

.

Aggiungasi che la dove Ottavio risponde alPaccusa di Cecilio del

non coronare i morti, non dice gia : nee adnectimus arescentes coronas,

ma arescentem coronam % la qual voce in numero singolare non mi pare
doversi del tutto trascurare, facendosi con essa piii manifesta allusione

a quella del capo, e non ad ultre che per avventura si adoperassero.

Meritano poi un particolare commento le parole precedenti del mede-

simo Ottavio. At enim nos exequias adornamus eadem tranquill'itatc>

qua vivimviS. La calma, la tranquillita dell'animo in tutte le cose

era ed e la piu bella dote del cristiano. Questa per altro non impe
diva a quei fervent! cristiani dei primi tempi ogni onesto sollievo anche

del fiori, e udite con qual bellissimo garbo ne favelli Ottavio stesso

ivi poco innanzi al testo surriferito. Quis autem ille
} qui dubitat verms

indulgere nos floribus, cum capiamus nos rosam veris et lilium, et quid-

quid aliud in floribus blandi coloris et odoris est? His enim et sparsis

utimur mollibus ac sohttis, et sertis colla complectimur . Sane quod caput

non eoronamus ignoscite. >

Or domando io, fra tanto uso di fiori vi sara stato anche quello di

adornare domum, adornare mensani, adornare tablinum e simili : non

andra dunqne troppo lungi dai vero chi pensi che 1' adornare exequias

eadem tranquillitate qua vivimus debba includero anche Tuso dei fiori

o sopra o intorao al ieretro e hingo la pompa funebre. Appena fa d'uopo

ricordare quanta fosse la liberta di simili pompe anche nei secoli delJe

persecuzioni : sicche debba aversi in conto di eccezione non 1'essere

permesse ma s5 1'essere impedite
:

\

E poi, se i cristiani non avessero goduto la liberta di far le loro

pompe funebri al pan dei pagani, come avrebbero questi potuto sa-

pere e rimproverar loro il non coronare i morti? D'altra parte non

mancano esempi di funebri solenaita fatte ai martiri subito dopo il

loro martirio. Valga per tutti il trionfale accompagnamento per le ese-

quie del santo A^escovo e martire Cipriano. Ecco cio che se ne legge

negli Atti Froconsolari 4
: hide per noctem sublatum (corpus) cum cereis

1 PRUDENT. Cathemer. Hymn. X, circa exequias v. 160-161.
2 MINUC. PEL. Octavius Ed. Lugd. Batav. 1672, pag. 348.

3
Ivi, pag. 346, 347.

4 Vide apud. RUINART, Acta Procons. S. Cypr. n. VI, pag-. 190.
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et scholacibus ad areas Macrobii Candidiani procuratoris, quae sunt in

via Mappaliensi iuxta piscinas, cum voto et triumpho magno deductum

est. Se fu la salma del glorioso martire portata cum triumpho magno,

sorge spontanea nella mente 1'idea del fieri sparsi al suo passaggio:

giacche quale onoranza pill comune ai trionfi che lo spargimento del

fiori, Vndique iactato fore tegente vias 4
?

lllustrazione di due monumenti cristiani e conclusione.

Ma piu che 1'uso del fiori nel trionfo piacemi ricordare al nostro

proposito due monumenti, 1'uno dei quali fu certamente sepolcro di

martiri, 1'altro, sebbene di eta piti tarda, credo, valga non meno a

dimostrare, come I'ornamento dei fiori non dovesse mane are nel fune-

rale anche de' primitivi cristiani.

11 primo dei due monumenti e in Milano, e fu illustrate dal Bi-

raghi. E un sepolcro scoperto nel 1845 a destra della basilica di S. Na-

zario. L'interno del detto sepolcro e dipirito nei lati piu lunghi in

eei compartimenti ,
tre per parte, colorati ,a guisa di marmo venato.

La parete alia testa dello scheletro (che non e solo: giacche vi sono

resti di altro corpo umano) rappresenta tre istrumenti di supplizio,

cioe una catena di molte e grosse anella, una machina da tortura con

lunga corda, e un uncino da lacerar le membra . La parete ha da piedi

una grande croce decussata e nei quattro angoli di questa quattro

corone, come di fiori, con nastro che le unisce nei capi : delle quali

corone la superiore e sostenuta da due nastri o festoni pendenti dalle

due cime della croce, sicche si forma un tal quale trofeo: e tutto il

campo di questo quadro cosparso e tempestato di ornamenti simili a

stellucce o gemme . Tale e la descrizione che ne fa il Biraghi in

lingua latina: la versione (meno qualche parola aggiunta o mutata

qua e la) e del Garrucci, di cui vedi la tavola 105 B. nn. 1, 2 nella

sua Arte Oristiana. Ora il significato di questo, diro, linguaggio gero-

glifico de' cristiani, per cio che riguarda la croce decussata con corone

ai quattro angoli in campo stellato & molto facile ad intendere: vi

si scorge a chiare note espresso il concetto, che sotto varie forme

troviamo nei Padri della Chiesa, cioe Cristo e la nostra corona in

cielo ovvero, < Cristo ei riserba le corone in cielo . Or non e egli

ben verosimile che una tale idea rappresenta ta ivi con dipintura a

colori, si esprimesse pure nelle esequie degli antichi cristiani con fiori

naturali e verdi foglie, e tali foglie e fiori cosi disposti e intrecciati

1 OVID. Trist. 1. V, eleg. 2 v. 51.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1180. 31 12 agosto 1899.
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sopra un drappo o senza ornassero i lati pendent! della coltre, che

ricopriva il feretro, o si recassero in asta a maniera di labaro o trofeo,

secondo 1'esempio della tomba di Milano, o si disponessero vicino al

sepolcro nella celebrazione dei sacri riti?

L'altro monumento e ujia pittura dell'antico sepolcreto di S. Se-

vero in Napoli
4

. Ivi abbiamo in un arcosolio dipinte tre figure in

atto di oranti, e sono i coniugi Teotecno e Ilarita con la figliuoletta

Nonnosa in mezzo a loro. Quattro cerei, due da ciascun lato, si ve-

dono ardere: ma il notevole e, che intorno a ciascun cereo si avvolge
a spira una ghirlanda con rare e piccole foglie. Ora senza un tal

monumento appena sarebbe caduto in mente a chicchessia, che i cri-

stiani ornassero i cerei con ghirlande; e se taluno n'avesse proposto

solamente la congettura, non si sarebbe risparmiato il titolo di fan-

tastico. Ma il fatto e li a dimostrare, almeno come cosa probabile, che

quando i primitivi cristiani cum eereis scholacibus (siccome abbiamo

ricordato delle esequie di S. Cipriano) accompagnavano i cari defunti,

cingessero di foglie e fiori i cerei e le lumiere o candelabri, che si

vogliano intendere per quel vocabolo scholaces. Certamente quegli an-

tichi cristiani siccome rifuggivano da ogni ombra d' idolatria, e da

ogni usanza frivola e indecorosa dei pagani verso i loro defunti
;
cosi

niuno ne tralasciavano, che evitando 1'uno e 1'altro scoglio, valesse

ad affermare 1'affetto verso i fedeli estinti, e la riverenza per quelle

spoglie mortali, che erano state tempio della grazia, e si riserbavano

alia gloria della risurrezione.

Ne si dica esser fuori di proposito tanto 1'esempio arrecato delle

esequie fatte a S. Cipriano, perche ivi trattavasi d'un martire; quanto

quello dei monumenti di Milano e di Napoli, perche di eta alquanto

piu tarda. Alia prima osservazione rispondo, che 1'onore fatto allora

a Cipriano (e lo stesso intendasi di tutti gli altri uccisi per la fede,

cui si rendessero simili onori) era si 1'onore fatto ad un martire, ma
nondum vindicate : e forse percio nella narrazione si dice cum voto et

triumpho magno deductum est, celandosi in quel voto 1* idea dell'owm,
ossia dei lieti auguri, ond'erano accompagnati i trionfatori : il quale

augurio qui pare non sia stato altro che il veder presto dichiarato

autenticamente martire e degno di culto 1'eroico e santo loro Pastore

ucciso per la Fede. All'altra osservazione rispondo, che e molto ar-

bitraria 1'opinione di coloro, i quali tra le usanze dei primitivi cri-

stiani e di quelli del quarto, del quinto secolo ed anche piu verso

noi, stlmano vi siano state troppo forti differenze in punti delicati,

come questo. Sfidiamo in tanta copia di monumenti, per lo meno sino

ail'ottavo secolo, a trovare una sola pittura, una scultura, un mu-

1 Vedi GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana tav. 101, n. 2.
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saico, un cimelio qualunque cristiano, in cui si vegga la corona dei

ftori, o qualunque altra corona propriamente detta posta e aderente

al capo di alcun santo. Invece, di fiori sciolti e liberi, di festoni o

encarpi, di vasi a tiori, di serti, di maggiori ghirlande, di corone

isolate o messe in mano ad aurighi, a vittorie, a geni, e soprattutto

in mano di santi che le presentano a Cristo o da lui le ricevono;

una dovizia indescrivibile. Possibile dunque che dove si sfoggia tanto

in fiori e corone dipinte e scolpite nel misterioso silenzio dei sepol-

cri, niun uso si dovesse fare dei veri fiori e delle vere oorone nelle

esejuie dei fedeli defunti? Non sappiamo persuadercene. Intendesi bone

che le dimostrazioni di onore e di affetto verso i defunti furono sem-

pre magis vivorum solatia, quam subsidia mortuorum, al dire di Ago-
stino *

;
ma si noti quel magis, il quale ci lascia intravedere che la

cura del funerale, la condizione della sepoltura, la solennita dell'ac-

compagnamento, i cerei, i fiori, i balsami (ora andati in disuso) fu-

rono altresi opera buona e meritoria : altrimenti non direbbe quivi lo

stesso Agostino che a Dio placent etiam talia pietatis officia: poiche

dinotano, che anche i corpi dei morti appartengono alia prowidenza
di Dio e mirano ad affermare la fede nella risurrezione : propter fidem

resurrectionis adstruendam .

Cosi finisce il nostro breve studio, il quale seinbra riuscir nel suo

complesso a stabilire, che quei primitivi e ferventi cristiani non do-

vessero del tutto aborrire da un qualche uso dei fiori nelle esequie

dei loro defunti. Non vorremmo pero che di qua si traesse una falsa

conseguenza: dunque nelle esequie usiamo pure dei fiori a nostro

talento. Niuna conseguenza sarebbe meno logica di questa, siccome

illogico e stranissimo sarebbe che vescovi e sacerdoti de' nostri tempi
di private arbitrio improvvisamente uscissero all'altare e agli altri

santi ministeri in vesti sacre bensi ma alia foggia actica, non per
altra ragione che 1'averle vedute e studiate nei vetusti musaici, delle

basiliche o nelle pitture delle catacombe. Trattasi, come fin da prin-

cipio si disse, di disciplina ecclesiastica. Or siccome questa esigeva

nei primitivi secoli, che niuno dei cristiani osasse di adattarsi al capo
la corona, o di fare altrettanto sul cranio di un morto insino a tanto

che tal corona fu segno d' idolatria, e 1'ecclesiastica autorita fu scru-

polosamente ubbidita; cosi al presente ove ella divieti 1' uso dei fiori

alle esequie conviene che con pari docilita si ubbidisca. E se la .co-

rona in capo, per essere allora segno d' idolatria, fu per cio stesso in

sommo orrore ai cristiani
;

cosi ora se le corone dei fiori, in certi

casi, prodigate a defunti niente cristiani in vita loro, sono segno

1 S. AUGUST, apud MIGNE, vol. 40, col. 594.
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di miscredenza e di setta massonica, ci siano abominevoli ne piu ne

meno di quel che furono a quegli antichi nostri padri le corone sul

capo.

Fossimo tanto fervorosi cristiani quanto quelli del primo e secondo

secolo, ai quali dopo una vita di tribolazioni e di persecuzioni per il

nome di Gesu Cristo ben si addiceva dopo morte 1'onore del trionfo

e dei fiori, pur pure : ma come averne desiderio, quando ci conosciamo

si lontani dai meriti di quei giusti, e ci sentiamo degni molto piu di

pena che di premio? E poi anche supposti eguali meriti, rimane sempre

I'antagonismo tra lo spirito mondano e quello della Chiesa : lo spirito

cristiano non pud non deve adattarsi allo spirito del secolo. Qui tutto

tende a scristianeggiare 1'idea stessa della morte, a dissimularla, na-

sconderla, abbellirla : ma non sara mai che gli odorosi effluvi e i

colori smaglianti di una miriade di fiori e di pomposissime corone fac-

ciano dimenticare al verace cattolico, che la morte e il breve e terri-

bile momento, dal quale dipende 1'eternita ! In soinma non pompe vane

vogliono da noi i nostri cari defunti ma suffragi, e soprattutto implo-

rano il sacrificio di espiazione per eccellenza, la Yittima divina, i

santi Misteri. Questi offeriva il santo vescovo Ambrogio alia morte

tanto per lui dolorosa dell'augusto e amatissimo suo Valentiniano,

e si protestava : Non ego floribus tumulum eius aspergam, sed spi-

ritum eius Christi odore perfundam. Spargant alii plenis lilia cala-

this, nobis lilium est Christus. Hoc reliquias eius sacrabo 4
.

1 S. AMBROS. De obitu Valentin. Consolatio. ed. Migne Patrol. T. XVI.

col. 1576.
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Roma, 28 luglio 10 agosto 1899.

I.

COSE ROMANS

1. Ultima toraata della Conferenza degli Stati all'Aja; gli Stati invocano

1'aiuto del Papa. 2. Le lettere della Regina d'Olanda e di Leone XIII

a tal proposito. 3. La grande scoperta al Foro Romano: una iscri-

zione arcaica del tempo dei Re. 4. Preparazione del clero romano al-

TAnno santo. 5. Decreti delle (Jongregazioni romane (proibizione di al-

cuni fogli a stampa con indulgenze apocrife). 6. Morte del Card.Verga.

1. II giorno 29 luglio si chiuse all'Aja la Conferenza degli Stati

per la pace. Nell' ultima tornata dell'areopago mondiale comparve,

all'insaputa di tutti, la grande figura del Papa, non gia personalmente

ma moralmente, essendosi lette da un segretario due lettere : una

della Regina d' Olanda, in cui ella pregava il Papa Leone XIII del

suo concorso morale per 1'opera della Conferenza, ed una del Papa

stesso, in cui egli promette il suo concorso non solo morale ma effet-

tivo, ricordando che, non ostante la sua condizione anormale pote eser-

citare 1'arbitrate fra grandi nazioni. Questa lettura passo senza alcuna

osservazione
;
ma forse non senza trepidazione e batticuore di chi voile

a, tutti i costi escludere il Papa da quell'areopago. Segui il discorso

del presidente Staal, che riepilogd i lavori della Conferenza facendo

voti che da essi derivassero preziosi frutti, ringraziando la regina e il

governo dei Paesi Bassi. II Miinster, delegato tedesco, rinunzio la

presidenza a nome dei colleghi. II Destournelles, delegato francese,

sspresse il voto che un'altra Conferenza si riunisca presto. II Beaufort,

ministro degli esteri dei Paesi Bassi, parld dell'efficacia morale della

Conferenza e della sua opera ; quindi lo Staal dichiaro chiusa la Con-

ferenza. Tutte le Potenze firmarono quest'atto finale della Conferenza.

Quanto all'arbitrato non tutte hanno finora apposto la loro firma.

Questo in breve quanto si fece nell'ultima tornata. In essa il

Papa & apparso, non come un qualsiari altro Sovrano, intervenuto

per mezzo d'un rappresentante al gran Congresso mondiale, si bene
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qual padre di tutto il mondo cristiano e civile, cui il mondo stesso

richiede del suo aiuto; e la sua risposta con la promessa d'aiuto-

fe' parte degli atti che furono firmati dal Congresso.

E notevole come la lettera della Regina d' Olanda fu mandata ii

7 maggio 1899, cioe undici giorni prima della Conferenza e la risposta

papale fu spedita il 29 maggio, cioe undici giorni dopo 1'apertura

della Conferenza stessa. L'avere 1'Assemblea riservata la lettura di

que' documenti nella tornata finale, e stato probabilmente per non

esporli prima a pascolo malizioso di qualche diplomatic e per dar

loro maggiore importanza.

2. Ecco ora i due documenti, traiotti fedelmente dalPoriginale-

ehe e in francese.

I. LETTERA DELLA REGINA GUGLIELMINA D'OLANDA AL PAPA. Augu--
stissimo Pontefice! Avendo di recente la Santita Vostra (di cui la parola

eloquente si e sempre levata con tanta autorita in favore della pace) nella

sua allocuzione dell* 11 aprile scorso, espresso generosi sentiment! special-

mente rig-uardo alle relazioni dei popoli tra loro, credo mio dovere comu-

nicarle che, dietro domanda e per proposta di S. M. 1'Imperatore di tutte

le Russie, io ho convocato, pel prossimo 18 di mag-g-io, una Conferenza

all'Aja, la quale dovra ricercare i modi acconci a diminuire gli esorbitanti

pesi militari presenti, ed a prevenire, se fosse possibile, le guerre, o almeno

ad alleviarne le conseg-uenze.

Io sono persuasa che la Santita Vostra vedra con occhio di compia
cenza la riunione di questa Conferenza, ed io saro ben lieta, se, testimo-

niandomi 1'assicurazione di questa alta approvazione, Ella volesse dare il

suo prezioso aiuto morale alia grande opera che, per i g-enerosi divisamenti

del magnanimo Imperatore di tutte le Russie, sara intrapresa nella mia

residenza.

Colg-o con premura la presente occasione, Aug-ustissimo Pontefice, per

rinnovare alia Santita Vostra 1'attestato della mia alta stima e della mia

personale devozione. Limlurg, 7 di maggio 1899. GUGLIELMINA.

II. RISPOSTA DI SUA SANTITA LEONE XIII ALLA REGINA D' OLANDA.

Maesta ! Noi non possiamo :
non aver cara la lettera con la quale la Maesta

Vostra, parteaipandoci la riunione nella capitale del suo Reg-no della Con-

ferenza per la pace, ha avuto la cortesia di richiedere per questa assemblea

il nostro aiuto morale.

Noi ci affrettiamo ad esprimere la nostra viva compiacenza sia per

1'augusto autore della Conferenza e per la Maesta Vostra, che si e data

premura di offrire ad essa una onorevole ospitalita, sia per Io scopo alta-

mente morale e benefico al quale tendono i lavori che gia sono stati inaugurati.

Noi crediamo che sia parte speciale del nostro compito non solamente

il prestare a tali imprese un aiuto morale, ma ancbe il cooperarvi effetti-

vamente, poiche si tratta di un og-getto nobilissimo per sua natura e inti-

mamente legato con il nostro aug*usto ministero, il quale, per mezzo dei

<iivino Fondatore della Ohiesa ed in virtu delle tradizioni secolari, ha
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-specie di alta investitura come mediate-re della pace. In fatti, 1'autorita del

'Pontificate supremo passa i conflni delle nazioni; essa abbraccia tutti i po-

poli, allo scopo di confederarli nella vera pace doll'Evangelo; la sua azione

per promuovere il bene generale deU'umanita, si eleva sopra gl'lnteressi

particolari cbe hanno in vista i vari Capi di Stato, e meglio di qualsiasi

.altra autorita essa pu6 mettere in concordia tanti popoli di s\ dbersa in-

dole.

La storia a sua volta attesta quanto abbiano fatto i nostri predecessor!

per adlolcire con la loro autorita le leggl disgraziatamente inevitabili della

guerra; per arrestare anche i conflitti cbe sorsero tra popoli e principi; per

terminare all'amicbevole le controversie piu pungenti tra nazioni; per so-

stenere coraggiosamente il diritto dei deboli contro la prepotenza dei forti.

Anche a noi, nonostante 1'anormale condizione a cui siamo ridotti per ora,

-e stato dato di metter fine a grandi controversie tra nazioni illu^tri, come

la Germania e la Spagna; ed ancbe oggi noi confldiamo di poter presto

ristabilire Tarmonia tra due nazioni dell'America del Sud, cbe banno sotto-

messo al nostro arbitrate la loro controversia.

Non ostante gli ostacoli cbe possan sorgere, noi contiaueremo, giacche
il dovere ce lo impone, ad adempiere questa tradizionale missione, senza

aspirare ad altro scope che a quello del pubblico bene, senza riconoscere

altra gloria cbe quella di servire la causa sacra della civilta cristiana.

Noi pregbiamo la Maesta Vostra di verier gradire i sentiment! della

nostra stima particolare e 1'espressione sincera dei voti cbe facciamo per

la sua prosperita e per quella del suo Regno. Dal Vaticano, il 29 mag-
pie 1899. LEO P. P. XIII.

3. Una notizia semplicemente storica delle recent! scoperte fatte

~al Foro romano non & fuor di luogo in questa cronistoria romana.

Ci saranno di guida le recenti pubblicazioni, uscite gia su tali sco-

perte.

II 10 gennaio di quest'anno 1899 fu scoperto il cosi detto lapis

niger, un marmo nero antico, presso 1'arco di Settimio Severe. Esso

trovavasi nel centre del Comizio. I passi degli antichi autori riguar-

danti il luogo di quel lapis niger, lo designano come luogo funesto

nel Comizio, e alcuni erroneamente credettero che fosse la tomba di

Romolo. Di fatto, non pare esser altro, secondo gli eruditi, se non un

luogo vicino al Lacus Curtius, percosso dal folgore (detto percid ful-

guratus) e coperto quindi da un lapis niger, qual luogo infausto,

il quale dovette percio essere purgato con espiazioni, coperto e ri-

cinto. Questa e la prima scoperta, a cui poco tempo dopo e seguita

un'altra d' importanza molto maggiore ;
e gran parte della lode e do-

vuta al Ministro Baccelli per gli scavi da lui fatti eseguire con gran
costanza. Cioe, nello strato inferiore del lapis niger s' e rinvenuto un

<jippo di tufo, inutilato di sopra, intorno a cui gira un' iserizione che

i dotti chiamano bustrofeda; ossia, tale le cui linee si sucoedono come
il solco del bne, che terminate il primo, tornando indietro, ne con-
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duce uno parallelo ma a ritroso, e non come la scrittura nostra, in

cui, finita una linea, si va a capo a cominciarne un'altra. La lingua

dell' iscrizione e il latino piu antico che si conosca, 1'alfabeto pure e

vetustissimo. Attorno al cippo s' e trovato uno strato costituito da

oeneri, carboui ed humus, riposanti sopra una breccia sabbiosa, e

nello strato una assai copiosa stipe votiva
; ossia, oggetti ivi gettati

per un sacrificio di espiazione : vasetti funebri, frammenti di vasi con

iscrizioni granite, ciotoline, anforette, inoltre dodici figurine di bronzo

di tipo fenicio, statuine votive di terracotta, e 1'ara istessa pel sa-

crificio. Ma 1' importanza grande della scoperta e nell' iscrizione sud-

detta, la quale rimonterebbe, secondo gli eruditi, aljVII o al VI se-

colo avanti 1'era volgare, ed e la prima e piu antica delle 37 mila.

iscrizioni latine, che compongono il Corpus inscriptionum latinarum.

Essa e nientedimeno che un monumento scritto dell'epoca dei Re r

contenente appunto una lex regia attinentesi al ius sacrum. E cioe una

legge del come si dovessero offrire i sacrificii.

La scoperta ha fatto allibire i seguaci d'una scuola che aveva

messo tra le favole i racconti de' Re nella storia romana
;
ma un colpo

di piccone ha gettato a terra un edificio di sogni e di affermazioni r

come dicono ora, aprioristiche
1

.

4. II S. Padre ha stabilito che la santificazione, che intende otte-

nere ne' fedeli colla indizione dell'anno santo, cominci dal clero ro-

mano. Quindi il Card. Parocchi, Vicario di S. S., ha scritto una let-

tera al clero della citta e diocesi di Roma, con la quale invita a nome

del Papa il clero medesimo agli Esercizi spiritual! che si terranno

in determinate chiese dalla seconda meta del corrente agosto fino agli

ultimi giorni dell'anno. Nutro fiducia (egli dice) che siccome, or fa

un decennio, il clero romano edificantemente rispose all'appello del

c proprio Vescovo, ch'e il Vescovo dell' universe, cosi confermera an-

c che adesso 1'alta opinione, che lo circonda, e porgera all'augusto

Pontefice le primizie consolatrici dell'Anno Santo >. Ecco la lettera

che per tale scopo il Papa scrisse al Cardinal Vicario. Signor Cardi-

nale. In una delle recenti udienze, parlandoci degli Esercizi spirituali

che usa di fare di tanto in tanto il clero romano, ella si lodava del

1 Tra le pubblicazioni riferentisi alia illustrazione della vetusta iscri-

zione, notiamo in prima, quella del prof. Ceci deli' Universita romana : Stele

con iscrizione latino, arcaica, estratta dalle Notizie degli Scavi, Roma, tipo-

grafia de' Lincei 1899; e poi quella del prof. Oliviero Jozzi : Iscrizione bu-

strofeda del tempo dei Re, Roma, tip. V. Spada, MDCCCXCIX. Nelle due

interpretazioni v' e qualche piccola differenza, che i periti giudicheranno.

Veggasi anche un erudito articolo di Lucio Mariani nell'Illustrazione Ita-

liana del 9 luglio, e uu altro opuscolo del menzioiato Oliviero Jozzi: Vul

canale, non tomba di Romolo. Roma, tip. Consorti, 1899.
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frutto che diedero segnatamente 1'ultima volta. Ci compiacemmo di

iale ricordo
;
ne traemmo anzi maggior conforto a disporre Noi me-

-desimi, come facciamo, che vengano presto rinnovati
; cio&, lungo

1'anno corrente, affinchfc valgano anche come preparazione alia solen-

nita del giubileo. L'anno santo, ferace di spirituali farmachi e bene-

dizioni per tutti, come potrebbe passare infecondo per coloro che sono

chiamati a operare la santificazinne propria, cooperando all'altrui? Fao-

ciano dunque lor pro dell'occasione, che lor manda il Signore, i No-

stri ecclesiastic!, e incomincino dal ritemprare nel raccoglimento lo

spirito della vocazione. Ne attingeranno coll'aiuto di Dio volonta e

forza a sempre meglio edificare coll'operosita dello zelo eTefficacia

dell'esempio la popolazione di Boma
; popolaziore religiosa e devota

pur in mezzo a tentazioni gagliarde, e per cid stesso degnissima delle

maggiori sollecitudini da parte del clero. Abbiamo manifestato 1'in-

tendimento Nostro : voglia ella aver cura. Signer Cardinale, di metterlo

ad effetto, per via di quei provvedimenti, che nella sua saviezza giu-

dichera confacenti all'uopo. E intanto a testimonianza di particolare

affetto, le impartiamo con effusione di cuore 1'apostolica benedizione.

l)al Yaticano. 5 giugno, 1899. LEONE PP. XIII.

o. DECRETI DELLE CONGREGAZIONT ROMANE^ Mettiamo fine alia pub-

blicazione gia cominciata di alcuni foglietti a stampa, sparsi nel popolo,

e proibiti dalla Congregazione delle Indulgenze. Degli ultimi tre che

restano, il foglio VIII (come piu stravagante e pericoloso per la sem-

plicita di alcnni fedeli) lo pubblicheremo interamente
;
del IX e del X

(che e un opnscoletto) bastera un cenno. II foglio IX, di carta e anche

di lino, contiene un cosi detto Breve di S. Antonio di Padova scritto

in diverse lingue. II foglio X contiene una Corona del Sipnore e nna

preghiera a San Benedetto, a cui si dice sia annessa promessa di as-

sistenza alia morte, secondo una rivelazione fatta da San Benedetto

a S. Geltrude. II foglio reca la ditta tipografica seguente : Faenza,
1871. Ditta tipografica Pietro Conti >. Ecco, dunque, V VIII foglio

proibito.

l<"jli VHI. Lettera di Gesti Cristo delle goccie di sangue che

sparse N. S. G. C. mentre andava al Calvarto. Copia di una lettera dl

Orazione ritrovata nel Santo Sepolcro di N. S. G. C. in Gerusalemme, con-

c servata in una cassa d'argento da S. Santita e dagli Imperatori ed Impe-
ratrici cristiani. Desiderando S. Elisabetta Retina d'Unprheria, Santa Ma
tilde e Santa Brigida, sapere alcune cose della Passione di Gesu Cristo, fa-

cendo fervorose e particolari Orazioni, merce le quali g-li (tic) apparve Get*

Cristo favellando con esse e cosi dicendo : Sappiate che i soldati armati

furono 150, quelli che mi condussero legato furono 23, srli esecatori di

giustizia 83, i pugni che ricevei alia testa furono 150 e nel petto 108, i

calci nelle spalle 80, e fui trascinato con corde e per i capelli 23 volte,
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natte e sputi nella facciaffurono 180, battiture nel corpo 6666, battiture*-

nel capo 110, mi diedero un urtone, notate nel cuore, fai alzato in aria

per i capelli ad ore 21, ad un tempo mandai 120 sospiri, fui trascinato e

tirato per la barba 23 volte, piaghe nella testa 20, spini di giunchi marini 72,

punture di spine nella testa 100, spine mortali nella fronte 3, dopo flagel-

lato e vestito da re di burla, piaghe nel corpo 1000. 1 soldati che mi con-

. dussero al Calvario furono 908, quelli che mi guardavano 8, goccie di sangue
che sparsi furono 28430 e chi ogni giorno recita 7 Pater, Ave, Gloria per

lo spazio di 15 anni per compiere il numero delle goccie di sangue che

ho sparse, gli concede 5 grazie :

1. L'indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati;

2. Sara, liberato dalle pene del purgatorio;

3 Se morra pritna di compire detti 15 anni, per esso sara come Ir

avesse compiti ;

4. Sara come fosse morto ed avesse sparso il sangue per la Santa Fede;

5. Scendero io dal cielo a prendere 1'anima sua e quella dei suoi pa-

renti fino al quarto grado.

Quegli che portera questa Orazione, non morira annegato ne di mal

morte, ne di morte improvvisa, sar& liberato dal contagio e dalla peste,

dalle saette, e non morira. senza confessione, sara liberato dai suoi ne-

mici, e dal potere della Giustizia e da tutti i suoi malevoli e da falsi testi-

moni. Le donne che non possono partorire, tenendola addosso, partoriranno-.

subito e usciranno di pericolo. Nella casa ove sara questa Orazione, non

vi saranno tradimenti, ne di cose cattive, e 40 giorni prima della sua morte,

quello che 1'avra sopra di se, vedrk la Beata Vergine Maria, come dice

S. Gregorio papa.

Un certo Capitano spagnolo viaggiando per terra vide vicino Barcel-

lona una testa recisa dal busto che gli par]6 cosi: Giacche vi portate a

Barcellona, o passegj?iero, conducetemi un confessore accio possa confes-

sarmi essendo gia da tre'giorni che sono stata recisa dai ladri, e non posso-

morire se non mi confesso. Condotto al luogo il Confessore dal Capitano

suddetto, la testa vivente si confesso ed indi spiro, trovando addosso al

busto da cui era stata recisa, la seguente orazione la quale in quella occa-

sione fu approvata da vari Tribunali della S. Inquisizion^ di Spagna. I

suddetti 7 Pater Ave e Gloria si potrauno recitare e applicare anche per

qualsivoglia anima.

Altra simile copia della suddetta lettera e stata miracolosamente ritro-

vata nel luogo chiamato Porsit, tre leghe lontane da Marsiglia, scritta a

lettere d'oro e per opera divina portata da un fanciullo di 7 anni del me-

desimo luogo di Porsit. Con un'aggiunta e dichiarazione il 2 Gennaio 1750

che dice: Tutti coloro che travaglieranno nei giorni di Domenica saranno

maledetti da me, perche nelle Domeniche dovete andare alia Chiesa pre-

gando Iddio che vi perdoni i vostri peccati, e per questo vi ho dato sei

giorni da travagliare ed il settimo per riposare, e far opere di divozione

e delle vostre sostanze fate bene ai poveri e le vostre genti saranno ri-

colme di benedizioni e di grazie: per contrario se non credete alia pre

sente, verranno maggiori gastighi a voi ed ai vostri figli e vi manderd'
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peste, fame, guerre, dolori e spasimi di cuore, per segno del mio sdegno

vedrete segni nel Cielo, tuoni e terremoti ecc. Fiorenzuola d'Arda 1893.

c Tip. Pennaroli }
.

6. Nel pomeriggio del 10 agosto moriva in Roma il Card. Isidoro

Verga, Vescovo d'Albano e Penitenziere Maggiore. Egli era nato in

;Bassano in Teverina, diocesi d'Orte, il 29 aprile 1832. Leone XIII lo

elevava al Cardinalato, il 10 novembre del 1884.

II.

COSE ITALIANS

"1. II Governo d' Italia dopo avere escluso il Papa dalla Conferenza dell'Aja,

muove difficolta perche egli metta la sua firma: la questione romana

non anoora risoluta. 2. Lettera dei Vescovi del Veneto al Senate

contro il disegno di legge lesiva del matrimonio cristiano. 3. Morte

d'un eroe della carita a Genova, il P. Baravalle de' Ministri degl'infermi.

4. Morte dell'Illustre storico italiuno Cornelio Desimoni.

1. Nelle Cose Romane narrammo la jiarte presa dal Papa, ed in

vqual modo, alia Conferenza dell'Aja. Ora e da narrare quella, presa dal

Ooverno d' Italia riguardo al Papa stesso. L'atteggiamento de' nostri

.Ministri, rispetto al Papa (come gia precedentemente si vide) fu di

.una ostilita, degna di storia. I documenti officiali ed officiosi, venuti

fuori ultimamente, gifctano piena luce su questo fatto importante; fatto

di cui tutto il giornalismo si e occupato.

Un giornale, che senza dubbio era in cio portavoce delle idee del

Governo 2
,
ha pubblicato nna lettera di persona bene informata che

.ritesse tutta questa triste storia. Narra cioe che, saputosi dal Go-

verno d' Italia, come Tlmperator delle Russie desiderasse 1'intervento

di Leone XIII al Congresso dell'Aja, esso Governo facesse del tutto

^perche^ il Papa non fosse rappresentato, per timore (pensavano i Mi-

nistri d' Italia) che essi vi scapitassero e che dentro al Congresso, taci-

tamente o no, si sollevasse la questione romana. Yarie Potenze allora

s'interposero per un accomodarnento. Ma il Ministro degli esteri, 1'Am-

miraglio Canevaro, risolutamente affermd che 1'Italia si sarebbe aste-

.nuta dalla Conferenza, se vi si ammetteva il Papa. Questi son fatti

.accertatL Se in quest' affare alcuna delle Potenze poi stesse per
1' Italia, none facile saperlo, atteso le contraddizioni delle relazioni.

1 Analecta ecclesiastica di MODS Cadene, fasc. di marzo 1899.
8 Tribuna, n. 209. II Memorial diplomatique afferma la detta lettera

essere . tata ispirata dal gia Ministro Canevaro.
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Par di certo pero che Russia e Francia, piu di tutte, stessero per 1'am-

missione del Papa ;
tanto che la detta lettera afferma la Francia avere

ordito una vera cospirazione contro 1' Italia, e che questa passo nella

scorsa primavera un quarto d'ora di estrema gravita /. Dopo aver nar-

rate tali cose, la detta effemeride, esprimente senza dubbio il pensiero

de' Ministri, al vedere 1' ultimo atto della Conferenza e la corrispondenza

tra il Papa e la Regina d'Olanda, e uscita in vere invettive contro

il Papa non solo, ma altresi contro il Congresso, chiamandolo senz'altro

la grande ipocrisia ,
e tale- da nascondere una insidia grave al Go-

verno d' Italia
2 e di tal gravita che fu */ piu grande ed insidioso

attentato che dal 1870 in poi, si sia pensato di rivolgere alia integrita

del diritto italiano 3
. Ne qui e tutto. II Governo d' Italia, dopo avere

escluso il Papa dalla Conferenza, ebbe un altro timore del Papa stesso.

Teme, cioe, non forse egli fosse invitato, come le Potenze non inter-

venute all'Aja, a mettere la sua firma al Congresso. Quindi il Nigra

rappresentante italiano pose il veto aache a cio con una proposta:

cioe, che niuna Potenza, di quelle non rappresentate al Congresso,

potesse mettere la sua firma senza il consenso unanime delle Potenze

convenute. II fine di tal proposta, dice I'Agenxia italiana, era per

troncare la via a nuovi intrighi delle Potenze a favore del Yaticano .

Ma qual conto faranno le Potenze di questa proposta, si pud dedurre

dai precedent! gia narrati.

Due cose, intanto, sono utili a ricordare: la prima e che questa

ostilita contro il Papa, mossa dal Governo d'ltalia, e accaduta sotto

il Ministro Yisconti Venosta, quel medesimo Ministro che con la cir-

colare del 18 ottobre 1870, rassicuro le Potenze che la nuova condi-

zione che era per farsi al Papa, non gli diminuirebbe in nulla i diritti

della sua alta dignita: la seconda e che il Governo d'ltalia, senza

volerlo, ha dato al mondo una prova solenne in quell'areopago delle

nazioni che esiste una questione romana, ancora da risolversi.

Queste cose, piu o meno gia note, ebbero una solenne conferma

dalle parole del giornale ufficiale dell'Aja, il Dagblad, e citato in tutta

Europa, come piu autorevole negli affari della Conferenza. L'azione

dell' Italia (esso scrive) che si oppose all'intervento d'un rappresen-

tante del Papa nel consesso diplomatico, e che ora protesta contro la

sua possibile adesione allo schema di arbitrate, ha fornito all'argo-

mentazione pontificia 1'anello che mancava per convincere le persone

ragionevoli d'ogni paese della giustizia della Sua rivendicazione di

1 La Revue des deuac Mondes del 1 agosto del 1899 in un magistrate

articolo storico sul fatto dell'esclusione del Papa dalla Conferenza, afferma

che la sola Germania (molto indirettamente, pero) avrebbe confortato 1' Italia

nella sua pretensione,*come meglio diremo nelle Notizie Generali.
2 Id. n. 210.

3 Id. n. 214.
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una temporale sovranita
; poiche s' Egli avesse avuto sotto il suo civile

principato anche soltanto 1'isola di Capri, nessuno avrebbe potuto

impedirgli di partecipare ai lavori nell' interesse della pace. Percid,

nessuno potra quindi innanzi negare che la perdita del potere tem-

porale abbia paralizzato la utilita del Papato nel mondo, impossibi-

litandogli o mettendo ostacoH al compimento della Sua vera missione

di Vicario del Principe della pace. >

2. Ci sembra utile per ammaestramento storico pubblicare la let-

tera del Vescovi della regione veneta, mandata al Presidente del Se-

nato del regno d' Italia per impedire una legge proposta, contraria al

matrimonio cristiano. Le ragioni addotte dai Vescovi contro la nuova

legge anticristiana sono di una smagliante evidenza, e costituiscono

un vero documento di diritto pubblico cristiano.

A Sua Eccellenza il signor Presidente del Senate del Regno Avve-

nuta gik da parte del Regie Governo la presentazione a codesto Eccelso

Senate del Regno di un progetto di legge sulla precedenza obbligatoria

dell'atto civile al Sacramento del matrimonio, i sottoscritti Ordinarii delle

diocesi della Veneta Regione, profondamente addolorati al pensiero che pos-

sano veoir lesi i diritti della Chiesa cattolica, e la liberta di coscienza del

fedeli alle loro cure affldati, sentono il dovere di ricorrere colla presente

petizione, affinche il Senato nell'alta sua sapienza lo abbia del tutto a re-

spingere. Basta infatti considerarlo anche superficialmente per essere co-

stretti a conchiudere, ch'esso e contrario ai diritti della ragione, della

liberta di coscienza, dell'uguaglianza dei cittadini in faccia alia legge, non

reclamato da alcuna necessita e per di piu inefficace ad ottenere quei flni

dai quali il Regio Governo si dice spinto a proporlo.

1. II progetto e irragionevole. Senza occuparci delle varie diaposizioni

ch'esso contiene, a vederne 1' irragionevolezza basta ricordare che lo Stato

non riconosce come valido il matrimonio contratto in faccia alia Chiesa.

Veda altri qual nesso logico possa esistere tra il primo articolo dello Sta-

tuto fondamentale che proclama la Religione Cristiana Cattolica la Reli-

gione dello Stato, e la legge che dichiara nullo un contratto dalla Reli-

gione medesima tenuto per valido : ma il fatto si e, che il Sacramento del

Matrimonio per lo Stato in Italia si riduce ad una cerimonia religiosa in-

capace di produrre davanti alia legge alcun legame tra i contraenti.

Non e dunque irragionevole che il legislatore si occupi del tempo nel

quale viene compiuta tale cerimonia? N6 a giustificare questo intervento, si

potranno invocare le ragioni della tutela dovuta alia buona fede dei con-

traenti od alia moralitk. Imperocche e notorio che anche quelli dei citta-

dini che appartengono alle popolazioni piu semplici ed ignorant)', alle classi

piu umili della societa, ben sanno che il matrimonio religioso non e valido

davanti allo Stato, e che se non compiranno Patto civile, non potranno go-
dere di quella protezione e di quegli effetti che soltanto a quell'atto sono

assegnati dalla legge.
D'altra parte, se lo Stato non ritiene necessario occuparsi di tante
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altre imioni, che pur ritiene illegittime, come potra ragionevolmente occu-

parsi di quelle sole tra ease che, essendo fatte secondo gl' imprescrittibili

diritti della legge morale riguardo all'unione matrimoniale, sono legittime

davanti a Dio? E dunque irragionevole affatto un progetto di legge che

impone la precedenza dell'atto civile al Sacramento del Matrimonio. Ma
esso e anche

II. Contrario al diritto di libertd garantito ad ogni cittadino. Da quanto
abbiamo esposto risulta evidente che in Italia il Sacramento del Matrimo-

nio e cosa che riguarda soltanto la coscienza. E la liberta di coscienza e

una delle liberta guarentite ad ogni cittadino dallo Statute del regno.

Come dunque potra il legislatore, senza violare flagrantemente questa

liberta, voler costringere il suddito cattolico a non fare se non in deter-

minate circostanze un atto, una cerimonia religiosa che gli viene imposta
dalla coscienza e da quella religione, che egli ha il diritto di praticare

liberamente? Sara du ique impedito il cittadino di provvedere alia tran-

quillita dell'anima propria, se non vuol cadere sotto la pena comminata

dalla nuova legge? Si ridurrebbe essa ad una morale coazione, che se in

ogni stato sarebbe ingiusta e condannabile, lo sarebbe ancora di piu in

uno Stato che vuole tutelata ogni onesta liberta ed in particolare la liberta

di coscienza.

III. II progetto viola i diritti di uguaglianza dei cittadini in fac.cia

alia legge. Sta pure che il testo comprenda tutti i cittadini e tutti i mi-

nistri di qualunque culto: il fatto e che il progetto di legge in pratica

colpisce sojtanto i cittadini cattolici e i ministri della Chiesa cattolica.

Tutti sanno che per la legge naturale, a rendere legittimo in co-

scienza il contratto matrimoniale, basta il mutuo consenso dato da persone
abili a contrarre; e che per s6 ci6 basta anche nella religione cristiana,

dopo che il contratto matrimoniale fu elevato alia dignita di Sacramento.

Ma 6 noto del pari, che la chiesa cattolica nel Concilio di Trento a to-

gliere que' disordini che per il guastarsi de' costuini provenivano da tali

contratti stretti secretamente, decretd che a rendere valido in coscieuza

il contratto matrimoniale gli sposi dovessero emettere il consenso alia pre-

senza del proprio parroco e di due testimoni almeno: costituendo cosi lo

impediments di clandestinita, che rende nulli in coscienza i contratti stretti

altrimenti. Ora & chiaro che questo impedimento non vige per gl'infedeli,

come gli Ebrei: non 6 in pratica tenuto in conto dagli acattolici, come i

protestanti. Essi dunque col solo mutuo consenso potranno contrarre il

matrimonio validamente e stare tranquilli in coscienza, eludendo la legge

con ogni facilita e impunemente. Ma non potranno gia eluderla i cattolici

per i quali non esiste matrimonio valido in coscienza se non & contratto

alia presenza del proprio parroco e di due testimoni almeno, e quindi

dovranno o non secondare la voce della coscienza istessa, od esporsi a

soggiacere alle pene comminate. Per chi estima la cosa secondo giustizia

6 dunque evidente che il progetto in discorso lede 1'uguaglianza guaran-
tita ai cittadini: e non pu6 certo essere riguardato dalla popolazione del

Regno, quasi tutta cattolica, che come un atto di ostilita verso la religione

dello Stato. II quale e tanto piu condannabile perch6
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IV. Non t reclamato da alcana necessita. II Clero Cattolico fu calun-

niato quando si disse ch'esso insinuava ai fedeli 1'inutilita dell'Atto civile,

e gli si voile attribuire il gran numero di Matrimoni non legittimati da-

vanti allo Stato. Ma la calunnia fa smascherata : e sono pubblicate per la

stampa le pressrizioni fatte anche ai Sinodi dai Vescovi ai loro Sacerdoti,

per le quali fu inculcato il dovere di adoperarsi a far si, che jrli eposi

eseguiscano quanto la legge civile prescrive ;
furono pubblicate le lodi tri-

butate dai Magistrati ai Sacerdoti per opera dei quali principalmente il

numero dei matrimoni non legalizzati dallo Stato e scemato moltissimo, e

scema ogni giorno ;
noi stessi in una Pastorale collettiva a tutto il Clero

veneto fino dai 1895 siamo ritornati sull'argomento, ed abbiamo, non che

altro, proibito ai Parroci di assistere ai matrimoni di coloro, che non po-
tevano o non volevano fare 1'Atto civile, se prima non avessero avuto dal-

1'Ordinario il permesso, permesso che non si da mai se non in gravissime
e straordinarie necessita. Queste avvengono rarissimamente ; non e certo

adunque la legge cosl odiosa reclamata da alcuna necessita.

V. Ma lo fosse pure, la legge in pratica sard inefficace. Chi non pud
o non vuole fare 1'Atto civile, o sara poco timorato di Dio, oppure avra

ferme credenze e sentimento religiose. Ne! primo caso con lagrimevole

facilita omettera il Sacramento, e si unira in turpe concubinato con grave

ingiuria della pubblica moralita. Nel secondo caso, quando la coscienza

detti chiara la sua legge, il cristiano si ricordera cio che dicevano i primi

fedeli: bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini. L'eccelso Senato ri-

fletta, che una legge la cui violazione pub essere comandata dalla co-

scienza che parla in nome di Dio, e sempre una grave sciagura per la na-

zione, e che piu grave sarebbe nel presente decadimento del senso morale

e del rispetto alle autorita costituite; rigetti dunque nella sua provvida

sapienza il progetto di legge sulla precedenza obbligatoria dell'Atto civile

al matrimonio religioso, come noi sottoscritti chiediamo in nome dei diritti

della Chiesa, della ragione, della liberta di coscienza, dell'uguaglianza dei

cittadini, della giustizia, ed infine del decoro e del bene della nazione.

Venezia, 31 maggio 1899. Giuseppe card. Sarto, patriarca. f Pietro

Zamburlini, arcivescovo. f Lodovico vescovo di Chioggia. f Antonio

Polin vescovo di Adria. f Sigismondo Brandolini vescovo di Ceneda.

f Giuseppe Apollonio vescovo di Treviso* f Giuseppe Callegari vescovo

di Padova. f Antonio Ferruglio vescovo di Vicenza. t Bartolomeo

Bacillieri vesc. coad. di Verona. f Francesco vescovo di Concordia, se-

gretario delle conferenze episcopal!.

3. II 3 luglio moriva a Geneva un vero eroe di carita, degno d'esser

tramandato alia memoria de' posteri, il P. Baravalle de' Ministri degli

infermi o Crociferi; moriva nella grave eta di 85 anni. Chiesti i con-

forti religiosi ed avutoli, come chi e per compiere un faticoso cam-

mino, disse : Muoio contento .

II P. Baravalle era nativo di Carmagnola (Cuneo). Entrato da gio-

vane nell'Ordine di S. Camillo de Lellis, che ha per iscopo precipuo
I'assistenza degl'infermi, egli trovd in Geneva un vasto campo alia sua
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carita, in ispecie in servire ai colerosi
;

il che gli accadde sovente nel

lungo -corso della sua vita. La prima volta fu nel colera del 1835'

entrato in Geneva per una diligenza proveniente da Nizza. II P. Ba-

ravalle coll' aria sua bonaria raccontava 1'avvenuto, dicendo aver visto

il colera entrare in Geneva in mezzo ai carabinieri
,
come un delin-

quente. Poiche giunta la diligenza col sospetto di contagio, i cara-

binieri se la posero in mezzo, con passeggeri e bagaglio, e tradussero

il tutto al cantiere della Foce, sede destinata ai lazzaretti colerici.

Dopo due settimane il colera manifestavasi in Genova, prima con otto

casi in dieci giorni, dal 30 luglio al 9 agosto, poi con casi 34 in dieci

giorni, e nella decade seguente con 1231 casi. Da quel tempo fino al

17 ottobre, si ebbero fino a 4061 casi dichiarati. Non e a dimenti-

care che in quella epidemia Genova perdeva, fra gli altri insigni,

1'architetto Carlo Barabino.

In quel tempo il P. Baravalle comincio il suo apostolato tra i co-

lerosi, qual cappellano nel lazzaretto del Carmine. Continue nella ri-

crudescenza del morbo nel 1836 e nel 1837
;
e poscia nel colera degli

anni 1854 e 1855, in quello del 1866 e 1867 e in quello del 1884.

Era bello, dicono le relazioni biografiche della sua vita, udir raccontar

da lui i casi inaravigliosi occorsigli in tutti questi anni
;
come le vi-

site di Yittorio Emanuele, di Cavour, di Rattazzi e di Lamarmora; il

da fare che aveva cogrinfermieri, co' moribondi, eccetera. Tra gli sned-

doti non mancavano gli ameni, ne' quali ancora si scorge la carita ine-

sausta del P. Baravalle. Un giorno egli curava un barbiere, il quale

tra le sue esclamazioni aveva famigliare questa: E dire che io ho

avuta tante volte fra le mani la testa del primo artista del mondo !

II pover'uomo alludeva a Giuseppe Verdi, che per molti anni ando a

farsi tagliare i capelli nella sua bottega. II Baravalle allora ricordo

il pietoso caso al piu caro amico che il Verdi avesse a Genova; 1'amico

ne riferi al maestro
;
e questi, commosso, mando una soinma al suo antico

parrucchiere. II P. Baravalle, per non far morire di gioia il par-

rucchiere, studio il modo e il moment o per fare la benefica parteci-

pazione.

Or questo vero discepolo di S. Camillo de Lellis non e piu. Genova

riconoscente, oltre averlo nominate suo cittadino onorario nel 1885,

ora per la sua morte prese parte ai suoi funerali, fatti a spese del

municipio e gli assegno un posto distinto nel cimitero moEumentale

di Staglieno.

4. A Gavi sua patria, nella provincia d'Alessandria, il 30 giugno

scorso mori il Comm. Cornelio Desimoni, uno dei piu insigni cultori

degli studii storici in Italia. Aveva ottantasei anni di eta, e corono con

una morte cristianamente serena la vita spesa negli studii e confortata

costantemente da una fede franca ed operosa. I primi studii universitarii
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e tutta la sua carriera scientifica la compifc in Geneva, dove col P. Mar-

chese fu fondatore e presidente della Societa di Storia patria, diret-

tore dell'Archivio di Stato, dottore aggregate alia facolta di lettere

nell'Universita, socio di molte accademie italiane e straniere. Secon-

dando le disposizioni dell' ingegno passo dagli studii della giurispru-

denza, intrapresi negli anni giovanili, a quelli della storia, ai quail

attese per sessant'anni con pazienza infinita, con sagacia e discerni-

mento critico, che lo resero meritamente celebrate in tempi, in cui

la serieta del metodo storico scientifico non era pur troppo comune

in Italia. La bonta dell'animo poi e la prodigiosa memoria gli pro-

curavano una moltiplice corrispondenza con gli studiosi, che d'ogni

parte lo consultavano, e lo riguardavano come un'autorita di singolare

competenza e, secondo che fu ben detto di lui c come 1'archivio piu

prezioso che Geneva possedesse .

Lascio oltre a cento opere diverse, alcune di gran lena. Accen-

niamo di volo le principali: 1'illustrazione del nascente Comune ge-

novese; 1'illustrazione della Tavola di bronxo della Polcevera, le Rela-

%ioni di Oenova con le Fiandre e I'Oriente, le Monete della Zecca di

Genova, le monografie sui Portolani liguri, quelle sui Liguri navi-

gatori, sulle scoperte di Colombo, dei Catyoto, degli Zeno, ecc.; inoltre

molte pubblicazioni sui Cisterciensi in Liguria, sulle Crociate, sui Mar-

chesi di Monferrato, sulle Ambasciate liguri, sui Regesti e Bolle ponti-

fide, e sopratutte il lavoro magistrale sulle Marche dell'Alta Italia.

Come aveva pubblicati gli Annali storici della cittd di Gavi sua

patria, cosi lungamente desidero di scriverne la storia; e il desiderio

pio, rinnovato ogni anno alia vista del luogo natale, mando a corn-

pimento accompagnando quell'ultimo suo lavoro con parole elevate che

ne fanno il suo testamento scientifico e religioso : Tempo e oramai di

riposare il mio sabato, di sacrare mente e cuore al Dio de' padri nostri,

al mio Dio, cui spero congiungermi, e in Lui ricongiungermi ai miei

cari, viventi e mancati, che abbraccio ogni giorno con memore affetto
;

al Dio che mi creo, e da pii ed ottimi genitori educate nella religione

di Cristo mi rafforzo nella debole puerizia, mi condusse incolume nella

vita varia, nei pericoli di viaggi irequenti, in gravissima malattia gia

sfidato da' medici
;
che mi dono infine di giungere con intelletto suffi-

ciente a si tarda eta, mentre quasi tutti i miei compagni di vita e

di studio mi prevennero al duro passaggio da cui non si ritorna*.

Quindi, come fece al mancar dell'alimento (cosi il Desimoni, a sd

appropriando i gentili detti del Monti) tranquillamente si spense e

andossene a riposare in Dio, amato, rimpianto e venerato da tutti.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1180. 32 12 agosto 1899.
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III.

COSE STRANIERE

(Notizie Generali). 1. OLANDA. L'ultima seduta della Conferenza dell'Aja..

II discorso di chiusura del barone de Staal. Piuttosto arivederci che*

addio. I risultati, e la necessita di altre Conferenze future. Un articolo

della Revue des deux Mondes intorno alia politica italiana ed alia

esclusione del Papa dalla Conferenza dell'Aja. 2. BELGIO La caduta

del gabinetto Vandenpeareboom elettorale. La formazione di un nuovo

ministero Smet de Nacyer. I disegni attribuiti al presente governo

belga. 3. CINA. II marchese Salvago-Raggi ricevuto iallo Tsung-li-

yamen. Risposta caustica di questo alia comunicazione fattagli. Spia-

cevoli giudizii della stampa germanica sugli insuccessi della politica

italiana. Una legazione spinosa e poco agognata. 4. BAVIERA. Un Ma-

nifesto dei nuovi deputati cattolici per il Landtag al popolo bava-

rese. II ristabilimento dell'insegnamento religioso nelle pubbltche scuole.

L'allegrezza dei Cattolici di tutta la Germania. Le leggi di proscrizione

contro i Gesuiti. 5. FRANCIA. La prima seduta del processo di Rennes.

La necessita che cessino le agitazioni dopo la sentenza. Persecuzioni'

sofferte, lealta e pazienza dimostrate dai capi dell'esercito. II generale

Negrier messo in disponibilita. II generale Freedericks richiamato dal^

posto di addetto militare all'ambasciata russa di Parigi. Delcass6 a

Pietroburgo. II dreyfusismo deplorato dalla Russia.

1. (OLANDA). La Conferenza dell'Aja per il disarmo e la pace

prendiamone regolare nota, in questo posto, per la storia aperta

il 18 maggio, si e chiusa il 29 luglio, colla inattesa lettura delle

missive scambiate fra la Regina Guglielmina d'Olanda ed il Pontefice

Leone XIII, (da noi riferite nelle Cose Romane) e quindi colle for-

malita consuete in simili circostanze, compreso il discorso d'addio

indirizzato ai convenuti dal presidente, primo plenipotenziario dello

Czar, ambasciatore barone de Staal. Questi ha ricevuto dal suo Im-

peratore una splendida onorificenza in pegno di soddisfazione per la

missione felicemente compiuta. Anzi, piu che un addio il discorso

del barone de Staal e stato un arrivederci ai compagni di pacifico la-

voro, avendo egli espresso la speranza e la fiducia che ad una prima
consultazione mondiale per il nobile fine promosso da Nicolo II, altre

ne seguiranno a compire ed incoronarne 1'opera: speranza e fiducia,,

d'altronde, che lo stesso areopago diplomatico lascia scolpita ben quat-

tro volte nelle prese risoluzioni, ove ad ogni proposito si accenna al

compito che spettera a Conferenze future.

E necessario tenere presenti questi fatti, per formare un equo e co-

scienzioso giudizio circa i primi risultati di un' intrapresa cosi ardita e

difficile. Sterile non potra chiamarsi, in alcun caso, la Conferenza,
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dell'Aja, dal momento che si lascia dietro a retaggio del popoli civil i

-diverse pregevoli mitigazioni degli usi di guerra, nonche un Tribu-

nale permanente di Arbitrate, o piuttosto una pianta stabile di Tri-

>bunale, per cui le Potenze avranno a spendere in comune, a quanto

si calcola, 50,000 franchi a un dipresso ciascun anno, non rimanendo

che da nominare di volta in volta i giudici adatti a risolvere le de-

terminate contese che sorgono col succedersi delle umane vicende.

Che cid sia nulla, assolutamente nulla, nessuno potrebbe asserirlo;

che sia poco, se non deve ricevere incremento e sviluppo in processo di

tempo, lo ammette di buon grado lo stesso barone de Staal, ed ogni

ulteriore insistenza su questo punto rivestirebbe oggimai un carattere

quasi di malevolenza, da cui devono rifuggire gli amici di tutto cid

<?h'e buono e generoso.

Non si pud tralasciare, in questi appunti, una breve menzione di

un importante articolo nella Revue des deux Mondes, di penna del ben

noto signer Goyau, sul cumulo di circostanze che addussero 1'esclu-

sione di un delegate del Sommo Pontefice dalla Conferenza pacifica.

Se ne ritrae che I'ammiraglio Canevaro, mentre dirigeva la politica

^estera del Quirinale, si giovo di una dichiarazione fatta pubblicare

dalla Cancelleria imperiale di Berlino che la Germania partecipe-

rebbe ai lavori dell'Aja, purche facessero il simile tutte le altre

grandi Potenze per minacciare 1'astensione dell' Italia, onde sarebbe

conseguita quella della Germania, se il Papa fosse stato invitato. Ora

senza smarrirsi in labirinti diplomatici, conviene pur rammentarsi

che in sulle prime si erano sparsi dubbii sulle disposizioni dell'In-

ghilterra ad assecondare col proprio intervento le intenzioni dello Czar,

e che insomnia la dichiarazione della Cancelleria di Berlino poteva

ispirarsi a tutt'altro fine che quello di prestare mano forte alia poli-

tica antipapale della Consulta. Certo e che, allorquando fra i Cattolici

-tedeschi, specie in Baviera, si levarono voci di malcontento per il

sospetto che la Germania si fosse resa istrumento altrui a pregiudizio

della Santa Sede, venne pubblicato con certa solennita, a Monaco un
comunicato ufficioso in cui negavasi recisamente che 1'impero te-

^desco avesse, comunque fosse, cooperato a fare escludere il Papa dalla

Conferenza internazionale.

Quanto all' Inghilterra, il sig. Goyau dice che fece comprendere
senza ambagi di sorta alia Consulta come il popolo britannico non

fosse punto disposto a rispondere al grido di No Popery! che si le-

vasse in riva al Tevere per cosiffatta questione. Della Russia nessuno

mette in dubbio lo zelo instancabile per la partecipazione del Papa
all'opera sovranamente cristiana del consolidamento della pace, ed alia

sua influenza universalmente ascrivesi 1'accennata lettura delle mis-

sive scambiate fra la Regina Guglielmina e Leone XIII, nell'ultima
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seduta della Conferenza, che muto in amarissime lagnanze i trionfi

del liberalismo settario italiano. Insomnia, la Consulta ottenne un suc-

cesso, forse piu che altro per equivoco e per amor di pace de'governi

esteri; ma, dice il Goyau, c La Santa Sede ed i popoli hanno segnata

nn'esperienza . Ne sarebbe facile oggidi trovare nel mondo un paese

disposto a condividere le soddisfazioni della Consulta per Tallontana-

mento della Santa Sede dai Consigli delle nazioni. E molti si doman-

dano quale atteggiamento prenderanno i governi esteri, dopo Pespe-

rienza^reg istrata, nel caso di future Conferenze.

2. (BELGIO). II gabinetto Vandenpeareboom, a Brusselle, si e di-

messo, in conseguenza del naufragio sofferto del suo disegno di ri-

forma elettorale mista, contro il quale si erano levati con tanto stre-

pito di minaccia i liberali e socialist! confederati. Per pacificare e

riconciliare gli animi, non pochi essendo i dispareri anche fra i gruppi
della maggioranza cattolica del Paiiamento, si era formata una Com-

missione composta di quindici deputati, tolti dal seno di tutti i di-

versi partiti; la quale, pero, dopo animate discussioni, riusci soltanto

a demolire tutte le proposte a lei sottomesse, senza potervene sosti-

tuire una accettabile. Ne segui la crisi ministeriale, abbastanza lunga
e laboriosa, da cui nacque un nuovo gabinetto cattolico, avente a capo

il signor Smet de Naeyer, cioe quello stesso ex-presidente del Con-

siglio, che, molti mesi innanzi, erasi ritirato dal potere, come a suo

tempo raccontammo, per non potere approvare il sistema elettorale

preferito dal maggior numero dei colleghi di allora.

S' intende che il priino compito del nuovo gabinetto sara di elabo-

rare un altro schema del suffragio politico ;
ed e voce molto diffusa

ed accreditata che le propensioni dei ministri odierni siano favorevoli

alia rappresentanza proporzionale senza restnzioni, da applicare cioe

a tutte le circoscrizioni, grandi o piccole del regno.

I socialisti hanno sempre in mira il conseguimento del suffragio

universale
;
ma sul contegno da tenere nelle circostanze presenti sono

estremamente scissi, e pud darsi che le discordie loro giovino alia

tranquillita del gabinetto cattolico ed alia riuscita della sua opera.

Se poi vuolsi prestar fede al cicaleccio, spesso mutevole, della stampa

quotidiana, il Re Leopoldo bramerebbe di approflttare dell'occasione,

per dare una spinta innanzi anche al suo prediletto disegno d'intro-

durre nel Belgio il servizio militare personale ed obbligatorio. Ma nel

Parlamento non si manifestano ancora, in alcuna maniera, le condi-

zioni propizie a cosiffatta impresa, che male si associa, specie se

prende forma una specie di coniizione sine qua non, ad una riforma

elettorale. Perche legare violentemente insieme due cose, che non

hanno per loro natura alcuna comunanza od affinita ?

3. (CINA). Dopo un lungo silenzio, che permetteva quasi di ere-



CONTEMPORANEA 501

dere totalmente abbandonata dalla Consulta 1' infelice impresa di Cina,

lasciando nell'oscurita i modi usati per salvare le apparenze e il de-

coro di una Potenza facente parte del grande concerto europeo, s' e

avuta la sorpresa, in questi ultimi giorni, di veder risuscitare la que-

stione con notizie di movimenti navali rivolti verso 1' Estremo Oriente,

e con discussioni giornalistiche, aventi qua e la impronta ufficiosa, da

cui bisognava concludere che il ministero, dopo mandata la Camera

agli estivi riposi, forse perche la ana sorveglianza gli sarebbe riuscita

molesta, aveva rimesso le mani in pasta, per vedere che cosa se ne

potesse ricavare.

L'Agenzia Reuter annunzid che il nuovo ministro a Pechino, mar-

chese Salvage Raggi aveva conferito collo Tsung-li-yamen, facendogli

comprendere che 1' Italia rinunziava al disegno di occupare la baia

di San Mun, ma che sperava in contraccambio qualche altra conces-

sione intesa al comune vantaggio commerciale, e che ne avrebbe fatta

egli medesimo la proposta in aitro rnomento. Lo Tsung-li-yamen, perd,

aggiungeva 1'Agenzia Reuter, affrettossi ad avvertire che non potrebbe

mai annuire ad alcuna proposta recante offesa agli interessi della Cina.

Ed il diplomatico italiano dovette sentirsi mortificato e scoraggiato da

tale monito preventive, che gli sbarrava le vie per i negoziati futuri.

Ma, quel ch'e peggio, la stampa dell'alleata Germania e venuta

senza indugio a ricamare commenti assai spiacevoli sulle ultime in-

formazioni giunte dalla remota Asia. Pur facendo le viste di compia-
cersi che 1' Italia si ritirasse da una impresa, la quale era gia per s^

stessa scabrosa e poteva divenire pericolosa, i fogli tedeschi non esi-

tavano a segnare per la storia contemporanea un insuccesso umiliante

della diplomazia italiana, ed il Lokal-Anxeiger, in un articolo intito-

lato: II fiasco dell' Italia
, giungeva persino a dichiarare scosso il

credito del regno alleato, come grande Potenza navale, dacche il di-

sastro di Adua ripercuotevasi anche nell' Estremo Oriente .

II Lokal-Anzeiger, sia detto fra parentesi, e divenuto da parecchio

tempo sdegnoso e mordace verso 1' Italia, probabilmente sotto 1'im-

pressione dei rovesci d'Africa e della politica seguita dagli ultimi ne-

fasti ministeri. Ma, quand'anche si voglia prescindere affatto da quel

giornale, rimane sempre il linguaggio di tutti i suoi confratelli, per

lumeggiare il danno che la politica gia infelice dell'Aja deH'ammiraglio

Canevaro, cagiona ora al nome dell' Italia anche presso i suoi al-

leati. Ed ora quali ripieghi si prenderanno? Si richiamera forse il

marchese Salvago-Raggi, come si richiamd il disgraziato De Martino,

capro espiatorio degli errori della Consulta? E quale altro diploma-
tico vorra, dopo lui, accettare il supplizio cinese della legazione ita-

liana a Pechino?

4. (BAVIERA). Abbiamo parlato della bella vittoria riportata dai
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Cattolici, nelle elezioni per il Landtag, in tutta la Baviera, segnata-

mente nella capitale Monaco, assicurandosi cosi la maggioranza contro

tutti gli altri partiti riuniti. I nuovi eletti hanno ora pubblicato un

Manifesto al popolo bavarese per dichiarare che il loro primo pensiero

sara di ristabilire 1' insegnamento religioso nelle pubbliche scuole,

come si conviene ad una nazione rimasta profondamente affezionata e

-devota alia Chiesa cattolica.

Aggiungono i firmatarii del Manifesto che si propongono d' imitare

1'esempio dato nel 1884 dai Cattolici belgi. e, come questi, non ri-

sparmiare sforzi perseveranti per ottenere giustizia e per ridonare final-

mente ad un popolo cristiano il cristiano insegnamento. In uno scatto

di vivacita essi dicono di non volere essere tenuti a vile e maltrat-

tati, come lo sono sventuratamente dai rispettivi loro governi, i Cat-

tolici di Francia e d' Italia
,
e concludono che sapranno far valere

senza debolezze i proprii diritti.

II Manifesto e stato affisso in tutti i Comuni del regno di Baviera,

,ed ha prodotto nelle popolazioni cattoliche la piu grande allegrezza.

Gli organi del Centre, in tutto 1' impero germanico, applaudono con

ardore ai valorosi correligionarii del secondo fra gli Stati confederati,

e dalla franchezza ed opportunity dei loro primi atti traggono ottimi

auspicii pei finali risultati.

Ed a proposito del Centre, cade qui in acconcio di menzionare

che la Germania annunzia essersi deciso di ripresentare, nella pros-

,sima riunione del Reichstag, la richiesta, gia tante volte ripetuta, che

vengano abolite le leggi di proscrizione contro i Gesuiti. Si citano

.alcune parole proferite dai Cancelliere, principe d' Hohenlohe, in fa-

vore dei voti del Centro, e si tiene per fermo ch'esse riproducano il

pensiero dell' imperatore Guglielmo II, cosicche la resistenza del Con-

siglio Federale dovra finalmente piegarsi. E probabile che dell'argo-

mento si faccia parola anche nell'annuo Congresso generale dei Cat-

.tolici tedeschi, il quale si terra quest'anno a Neisse, nella Slesia, ed

ove le piu festevoli congratulazioni si faranno ai bravi Bavaresi, la

cui vittoria accresce vieppiu il lustro del Centro in tutta la Germa-

nia e ne ravvalora 1'azione in difesa dei sacri interessi della Chiesa.

5. (FRANCIA). La prima seduta del Consiglio di guerra di Eennes,
il 7 agosto, e passata con tutta la desiderabile tranquillita, ed altri

quattro giorni di quiete vennero assicurati colla decisione dell' alto

Tribunale di esaminare a porte chiuse il famoso incartamento secreto.

Qualunque debba essere 1'esito finale del nuovo processo, il periodo

nefasto delle diffidenze e delle discordie deve avere un termine; e se

il dreyfusismo non ammutolisce dopo la decisione di Rennes, esso

non potra piu sfuggire all'accusa di cercare con fellonesche macchi-

nazioni lo sconvolgimento della Francia.
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Tutti i dolorosi fatti avveratisi in due lunghi anni di fatal! agita-

zioni hanno dimostrato a luce di sole quanto leali, pazienti, longanimi

siano i capi dell'esercito nel sacrificarsi al bene della patria e nel ser-

virla malgrado tutti gli affronti sofferti. Molti e d'ogni grado sono stati

gli ufficiali inesorabilmente colpiti, sotto Taccusa d'infrazione alia disci-

plina. L'ultimo ed il piu illustre e stato il generale Negrier, ispettore

dell'esercito, coinandaate di quattro corpi d'armata, pieno di meriti

ed onorato per le prodezze compiute e le ferite riportate, dal 1870-71,

in difesa della terra natale, fino alia guerra del Tonchino, di cui fu

uno dei principal! eroi. Lo si mise in disponibilita, per avere fatto

annunziare agli ufficiali suoi subalterni che i capi dell'esercito non po-

trebbero tollerare le ofl'ese e gli insulti oltre il limite fisso del giu-

dizio di Rennes, e quindi, se non ottenessero dal Governo la dovuta

protezione, avviserebbero di per se alia propria difesa ed al proprio

decoro. Cio venne piu tardi rettificato e ridotto a molto minori pro-

porzioni. Ad ogni modo il generale Negrier si rassegna alia propria

sorte, ed i suoi colleghi si contentano di rimpiangerlo in silenzio.

Taluno aveva sospettato di complicita, nelle sottrazioni di docu-

ment! dagli ufficii dello stato maggiore, 1'addetto militare all'amba-

sciata di Russia, generale Freedericks
; efl il Governo di Pietroburgo

lo ha richiamato dal suo posto. II conte Muraview ha desiderato di

abboccarsi a Pietroburgo col ministro francese degli esteri, signer Del-

casse, nel momento in cui stava per aprirsi il Consiglio di guerra di

Rennes; e, quali pur siano gli interessi particolari circa i quali abbiano

da conferire i due uomini di Stato, & difficile pensare che la coinci-

denza sia onninamente fortuita. Cio tanto piu, che a Pietroburgo si

e sempre lamentata, e si lamenta ora piu che mai, I'anormale durata

ed asprezza delle agitazioni dreyfusiste, come lo fa pure 1'autorevole-

informatore russo della Politische Correspondent, assicurando che la

Russia tiene altamente a cuore gli interessi della Francia e che un

giorno si sapra meglio quanto essa ha fatto per ridurre a maggiora
arrendevolezza la Granbrettagna, cosi altera ed inflessibile a Fashoda,
ed invece cosi larga e compiacente nell'accordo colla Francia per la

generale designazione delle rispettive sfere di potenza in Africa.

Se il dreyfusismo disprezza e trascura tutto cid, altri ne tiene dili-

gente conto, e, come a Rennes si giudica definitivamente il capitano
Alfredo Dreyfus, cosi in Francia, in Russia e nel resto del mondo civile

si preparano tutti gli elementi per sottoporre a severe giudizio il drey-

fusismo, quando non si decida a concedere finalmente alia Francia il"

riposo di cui abbisogna.
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GERMANIA (Nostra Corrispondenza). 1. La conferenza dell'Aja. 2. La

Germania e la Spagna; le nostre relazioni con le grandi potenze. 3. La

legge contro gli scioperaxiti ;
la legge elettorale municipale e il di-

segno del gran canale attraverso la Germania; il Centro in Baviera;

la prosperita del commercio e deirindustria; gli scioperi e Parbitrato.

- 4. Gl'interessi cattolici nel granducato di Baden. 5. Faccende

protestanti.

1. La conferenza dell'Aja, quanto a diminuire gli armamenti,
rimarra senza effetto per la Germania che non vuole obbligarsi a re-

strizioni, perche, mancando di confini natural.!, e aperta a tutte le

invasion!; e le altre grand! potenze al pari di essa non sono guari

disposte a consentire il sindacato del quantitative dei loro eserciti. In

quanto all' arbitrate, come gia dicemmo, la Conferenza ha messo un
buon seme, i cui frutti saranno preziosi. Ne fa difficolta la sovranita

degli Stati
; poiche questa non li rende superior! alia ragione ;

e

poiche anch'essi, in molti altri casi, sono obbligati a stare alia de-

cisione de' magistrati.

2. Perdute le isole Filippine, per la Spagna non aveano piu al-

cun valore le isole Caroline e le Marianne
;

la Spagna dunque le ha

cedute teste alia Germania per la somma di vent! milioni, prezzo al-

tissimo per isole che hanno solo 40,000 abitanti sopra un territorio

di 1450 chilometri : ma quelle isole sono fornite di ottimi port! e

giacciono lungo la via che dalla Cina (Kian-tschean) fa capo ai possedi-

menti tedeschi in Australia; di piu, quelle isole sono quasi esclusi-

vamente sfruttate da due societa tedesche. Questo e cio che costitui-

sce la loro importanza per la Germania, la quale si obbliga a proteg-

gere gl' interessi dei sudditi spagnuoli, come altresi le tre stazioni di

carbone che il loro governo si riserba il diritto di mantenervi. Nello

stesso tempo la Germania stringe un trattato di commercio colla Spa-

gna, che tornera giovevole ad entrambi i paesi ;
almeno si spera. Dopo

la perdita delle sue colonie, la Spagna comincia a far fruttare piu in-

tensivamente le sterminate fonti di ricchezza del proprio suolo. Da

qualche anno la Germania partecipa sempre piu all'esercizio delle

miniere e d'altri opifizii industriali della Spagna. II celebre Krupp e

padrone di grandi miniere nei paesi baschi, le quali gli forniscono

la migliore materia per gli acciai di prima qualita. II pubblico in
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Germania e specialmente il ceto industriale e commerciale sempre piu

s' interessano della Spagna e dei paesi ispano-americani, con la mira

di un raccostamento. Da parecchi anni va crescendo sempre piti il

numero dei tedeschi che migrano nell'America meridionale. II di-

niego dell'Inghilterra imped! all'Europa d' intromettersi a pro della

Spagna. Credeva 1' Inghilterra per tal modo assicurarsi 1'amicizia del

cugino d'America. Ma dacche gli Americani hanno liberato Cuba, pen-

sano piu che mai a farsi padroni del Canada: se 1' Inghilterra avesse

a perdere il Canada, la sua dominazione sui mari ne sarebbe tremen-

damente danneggiata. Percid si e messa di lena ad attirare le mire

degli Stati Uniti dal lato della Germania, della Cina e della Russia;

ma, al primo cenno d'allarme, i tedeschi dimoranti negli Stati Uniti

hanno levato proteste in grandi assemblee popolari a Chicago, De-

troit e altrove, contro qualsiasi politica ostile alia Germania. Essi sal-

gono a dieci o dodici milioni, e sono arbitri delle elezioni in parecchi

Stati ed in molte citta delPUnione. Inoltre i parecchi milioni d'irlandesi

si sono aggiunti ad essi per protestare similmente contro ogni poli-

tica anglofila da parte degli Stati Uniti. La Germania non ha dun-

que nulla a temere per questo capo ; eppoi i dissidii fra 1' Inghilterra

e la Russia in Asia non fanno che crescere : la Russia s' inoltra verso

Pechino colla sua strada ferrata della Manciuria, mentre la ferrovia

transiberiana & grave minaccia alia signoria inglese nelle Indie.

Non sara quindi a stupire se 1' Inghilterra preferira un accomo-

damento ad una guerra col Transvaal, la quale potrebbe far nascere

una insurrezione dei boeri in tutta 1'Africa australe contro la signoria

inglese. I boeri fanno assegnamento sulla benevolenza, se non sul-

1'aiuto dell' Europa, specialmente della Germania e della Francia. E
increscioso vedere che la Francia, pur avendo grandi interessi in

Africa, non mostra di curarsi gran fatto della indipendenza degli Stati

boeri in quella parte del mondo. Sembra che la faccenda Dreyfus
influisca spiacevolmente sulla politica estera della Francia. La Ger-

.mania perd non c'entra per nulla affatto. In Francia sembra che si ac-

cusi lo straniero, specialmente la Germania, di attizzare il fuoco, di

dare appoggio ai difensori del Dreyfus, all'unico fine di mandare in

isfacelo 1'esercito ed il paese. Se perd i difensori del Dreyfus in Francia

spendono cospicue somme, non le ricevono certamente dalla Germania.

I piu ricchi ebrei del mondo dimorano in Francia
;
e le gazzette te-

desche hanno parlato di due vedove ebree, morte non ha guari a

Parigi, ciascuna delle quali sarebbe stata in caso di partecipare con

decine di milioni alia difesa del Dreyfus. La politica di Guglielmo II

intende ad una riconciliazione colla Francia
;
or bene, non si cerca

di svilire ne indebolire una potenza, la cui alleanza si cerca e si pre-
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. Nelle present! condizioni dell' Europa, la Gtermania, sicura,

com'e dal lato della Bussia, sua tradizionale arnica, e dell'Austria
r

.non ha a temere assalto da parte della Francia : perche dunque cer-

oherebbe di scompaginarla, di farle qualche brutto tiro, e cosi aiz-

jzarla alia vendetta? No, assolutamente no, la Germania non pensa a

recar danno alia Francia, n& scopertamente, ne di sofctomano, e in

,modo cosi stupido qual sarebbe la faccenda Dreyfus.

No, questa disgraziata faccenda e cosa che concerne interamente

e unicamente la Francia
;

la Gtermania c'entra solo per alcuni docti-

menti falsi (lettere dell' Imperatore Q-uglielmo al Dreyfus ecc 1

.) fab-

bricati da stranieri, fuor de' nostri confini. E deplorabile oltre ogni

dire per la Francia, che i suoi governatori non abbiano potuto can-

sare che degenerasse in questione politica questa rnalaugurata fac-

,cenda Dreyfus. Acceanero qui ad alcuni indizii di ravvicinamento

fra le due nazioni. Durante la guerra del Madagascar, navi da guerra

tedesche hanno porto aiuto a navi da guerra francesi in male acque, le

.hanno rimorchiate ecc. L' anno scorso due navi tedesche visitarono

.i porti dell'Algeria e della Tunisia, e vi furono ottimamente accolte

dalle autorita e dal popolo. Yi fu scambio di visite e d' inviti. Addi

15 giugno due navi tedesche 1' Odin e la Frithjof si sono incontrate

a Copenhagen con navi francesi : il re ed il ministro per la marina

hanno invitato gli ufficiali delle due nazioni, e questi si sono goduti

un' intera settimana di feste nella metropoli danese, dappertutto si

son fatti vedere insieme, cortesemente facendo con essi gli onori di

casa gli ufficiali danesi.

3. II 22 di giugno il Eeichstag e stato prorogato al 14 novembre.

-II fatto piu rilevante della sessione e stato 1'aver respinto il disegno

di legge contro gli scioperanti che costringano a cessar dal lavoro i

proprii compagni. Grli scioperanti che adoperino le violenze per isviare

altri operai sarebbero stati puniti coi lavori forzati da uno a cinque
anni. Tutti i partiti, tranne i conservatori, sono stati unanimi nel

respingere questo disegno, che nondimeno e stato cagione di molto

danno. Se ne sono valsi i socialisti per aizzare gli operai contro il

governo e le classi possidenti. Del resto non si contano piu i tentativi,

i disegni disgraziati, i malaccorti provvedimenti del governo, che solo

hanno giovato alle agitazioni de' socialisti e alia loro riuscita. I con-

servatori protestanti che occupano sempre i ministeri e tutti i posti

piu alti sono d'animo troppo gretto e d' indole troppo curialesca ne mai

si faranno capaci di una saggia politica sociale. Non conoscono i bi-

sogni del popolo e non hanno alcuna idea de' sentimenti degli operai.

Quindi e che si credono di poter fare qualunque cosa con provvedimenti

.polizieschi e con la forza brutale. Alquanti giorni dopo' il rigetto del
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disegno di legge contro gli scioperanti, & scoppiato un grande sciopero

a Herne, proprio nel centre del bacino carbonifero della Yestfalia
;
e

gia dal secondo giorno & corso sangue; i gendarmi, presi a sassate,

han fatto fuoco coutro gli scioperanti, incalzandoli ad arma bianca
;-

in conchiusione, tre morti e circa trenta feriti.

Le due camere del Landtag prussiano proseguono nelle loro

tornate. II governo aveva apparecchiato un disegno di legge, che mo-

dificava la legge elettorale municipale in modo da diminuire alquanto-

la prevalenza dei grandi patrimonii. I nazionali liberal i hanno pro-

testato contro, temendone discapito per le loro posizioni. II governo
allora ha sospeso incontanente la presentazione del disegno e lo h

modificato, presentandolo poi solo all'ultimo memento. Intanto pon
mano a tutti gli espedienti per far approvare il disegno del canale del

Reno all' Elba, gia congiunto all' Oder mediante la Sprea. I conser-

vatori Poppugnario per conto dell'agricoltura o piuttosto dei grandr

possidenti delle province orientali. II governo dal canto suo si studia

di influire viemaggiormente sul Centro per far approvare il canale
;

ma, a dispetto degli sforzi governativi, il Centro ha fatto rimandare

il disegno alia commissione
;
esso poi consentira il canale, solo a patto

che si venga ad un ragionevole emendamento della legge elettorale-

municipale. Per ottenere dunque il detto
1

canale, dovra per forza il

governo far ragione alle rivendicazioni del Centro, anche a scapito

de' nazionali liberali. II Centro non dara mai appoggio ad una politica

che intenda sagrificarlo alle pretensioni dei conservator! e dei nazionalr

liberali. I conservator! sono piu numerosi del Centro, che allasua volta

e due fiate piu nurneroso de' nazionali liberali. Ci troviamo quindi
in una situazione analoga a quella del 1880, quando cioe il Centro

mandd a monte tutti i disegni del governo per far rispondere in esame

le leggi contro la Chiesa. In grazia di una elezione supplementare il

Centro ha ricuperato la circoscrizione di Straubing in Baviera, ove e

stato eletto il sig. Zchinger: questa elezione e rilevante, perche Straubing
era la cittadella della lega degli agricoltori, stata specialmente isti-

tuita per far nascere divisioni in seno al Centro, e cosi fargli perdere
la sua situazione. La lega gli aveva portato via sei o sette circoscri-

zioni; ma ne ha gia riconquistato alcune. Con Straubing d sicura la

sconfitta della lega.

Al presente la Baviera si da moto per la elezione del suo Landtag
Per mala ventura il Governo del principe reggente conserva la ca-

pricciosa spartizione di circondarii, studiata in modo dal famigerato-

Lutz, durante 1' infermita di Luigi II, da portar via piu di trenta

seggi al Centro. ColPantica spartizione, conforme all'equita e ai cir-

condarii atnministrativi, il Centro poteva giungere al numero di 105-
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110 deputati, mentreche coll'odierna ripartizione non pud arrivare

che ad 80 tutt'al piu sopra 156 deputati. Occorrono dunque grand!
sforzi per riconquistare questa modesta maggioranza, perduta nelle

scorse elezioni per 1'opera ostile di tutti gli altri partiti e del pro-

testanti messisi d'accordo col Governo. I cattolici sono solertissimi,

moltiplicano le lor pubbliche adunanze per ogni dove, la stampa si ado-

pera di lena, il clero tiene il suo posto, i duci e gli oratori sono inde-

fessi. In un'assemblea a Metten 1' abate Mergel ha fatto un caloroso

discorso sul Centro tedesco, del quale il Centre bavarese e un ramo

poderoso. I cattolici tedeschi debbono andare alteri del Centro, di

questo grande e nobilissimo parti to, commendato altamente ed onorato

dalla benignita dei gloriosi pontefici Pio IX e Leone XIII
; quest' ul-

timo lo ha proposto in esempio ai cattolici dell'Austria e della Francia:

inlatti il Centro sempre meglio si adopera a compiere la sua missione,

che travalica i confini della Germania, perche, ispirata dai principii

della Chiesa, naturalmente si estende a tutta quanta la cristianita.

Continuano ad essere prosperose le condizioni della Germania : nel

1898 il commercio estero ha passato i nove miliardi e mezzo di marchi, e

il primo semestre del 1899 segna ulteriori progressi. I porti di Brema

e di Amburgo, ampliati in questi ultimi tempi, richieggono novelli

ingrandimenti ;
il loro naviglio commerciale va crescendo del conti-

nuo, e adesso novera, fra 1'altre navi, una ventina di piroscafi velo-

cissimi, da 18000 a 22000 tonnellate di staza. Le emissioni di ce-

dole e di cartelle, come gl' imprestiii di Stato, ascesero ad un milione

e mezzo nel 1894 e a tre milioni nel 1898. Contuttoche sia continua

1' immigrazione di operai, specialmente della Polonia russa, dell'Au-

stria e dell' Italia, si ha penuria di lavoratori, soprattutto per le mi-

niere di carbone della Vestfalia e per i campi. S' e trattato di far

venire agricoltori dall' Italia per le nostre province orientali. II

commercio e 1' industria assorbiscono talmente i capitali, il denaro

sonante, che nello scorso autunno abbiamo sofferto grande disagio

nella circolazione monetaria. La Germania non e sempre troppo ricca

di capitali; benche abbia impiegato circa tre miliardi all'estero. Si fa

conto che in Germania esistano appena 4000 marchi di capitale per

ogni abitante, a fronte di 6700 in Francia e 7400 in Inghilterra.

A dispetto dei maneggi socialistici, vanno progredendo le idee di con-

ciliazione e di buon accordo fra operai e padroni. I muratori di Ber-

lino cominciarono a scioperare a mezzo giugno, perche volevano 1'au-

mento del loro salario da 0,60 a 0,65 di marco all'ora. Incontanente

1 padroni chiusero tutti gli opiflcii, per mettersi a fronte della tota-

lita dei loro operai. Merce 1'arbitrato in pochi giorni si pote strin-

gere 1'accorlo: i muratori ottennero 0,62 di marco all'ora, e nel-

1'anno venture avraano 0,65 di marco; di tal guisa i padroni hanno

tempo bastevole ad ottenere prezai piu alti per le novelle costruzioni.
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4. Nel granducato di Baden le cose vanno come al Reichstag : il

Centre si e cattivato amici in tutti gli altri partiti della seconda ca-

mera, inerce i quali la legge del 1860 e stata emendata, con 32 voti

contro 25, in questa forma : Gli ordini e le congregazioni religiose

sono ammesse nel granducato. L' istituzione d'ogni nuovo stabilimento

di cotal genere dev'essere notificata al governo. > II Centro badese 6

sapientemente guidato da un energico duce, il rev. parroco Wacker.

5. I protestanti menano scalpore perche il governo bavarese non

ha permesso ad un pastore dell'Alsazia-Lorena, noto pe' suoi violent!

assalti contro i cattolici, di predicare all'assemblea della cosiddetta

lega evangelica del Palatinato. Forse il governo bavarese si & ram-

mentato che nel 1893, in somigliante assemblea a Spira, il sig. Rogge

predicatore della corte di Potsdam, si fe' a dire nella sua parlata che

i cattolici non dovevano affatto godere degli stessi diritti dei prote-

stanti in Germania, ove sarebbero tollerati solo per grazia e senza

poter pretendere una esistenza legale. Per questo capo il Mecklem-

burgo e certamente il paese ideale del sig. Rogge. I cattolici cola non

godono che una tolleranza ristrettissima
;
un prete cattolico forestiero

non puo dir messa senza permesso speciale del governo; i parroci

delle quattro parrocchie del ducato hanno da essere autorizzati dal

governo ;
le chiese cattoliche non debbono differenziarsi dagli edifizi

civili, non possono avere campanile; poi vi sono intollerabili restri-

zioni pei matrimonii e per 1'educazione cattolica. E in cotesto paese

si mena vanto di tolleranza !

II 20 giugno il Mecklemburgo ha celebrate festosamente, per co-

mando del granduca, 1' introduzione della riforma protestante nel paese,

per opera egualmente del governo; e ben inteso che il duca d'allora

impose a forza la riforma. Adesso la principessa Jutta, nipote del

granduca di Meclemburgo-Strelitz, passa allo scisma greco per mari-

tarsi al principe ereditario del Montenegro. II paese si e commosso

per questa infedelta al suo culto, ed i pastori ne hanno fatto rimo-

stranze al granduca. In tutta la Germania c'e indignazioneper questa di-

serzione, perche, pretendono essi, il Montenegro e paese mezzo selvag-

gio, il principe e povero, la vita della principessa sara tristissima in

mezzo ad un popolo privo di civilta. Sarebbe stato piu vantaggioso e

gradevole per lei maritarsi a qualche gentiluomo europeo: poc'anzi

sua sorella ha sposato un francese, il conte di Jametel. Si e ono-

rata teste di un monumento una trista eroina della Riforma
;
una la-

pide di marmo e stata apposta con solennita, e con molti discorsi e

cantici, sulle rovine del convento di Nimbschen, a Caterina Bora,

moglie o piu veramente concubina di Martin Lutero
; giacche, ne" anco

secondo le leggi civili d'allora, Caterina non pote essere moglie le-

gittima dell' eresiarca; il connubio era stato celebrate clandestina-

mente, dopo che essa era fuggita dal detto convento di Nimbschen.
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LA CHISSA IN PERSIA. 1. La carestia. 2. Piu che pane si doman-
dano scuole e maestri. 3. II movimento di conversione al cattolicismo.

II Church Progress di San Luigi negli Stati Uniti dell' America,

del Nord pubblica la seguente lettera:

Ourmeah (Persia), 19 aprile, 1899.

1. Al nascere della primavera del 1898, il denso manto di neve-

ghiacciata che ricopriva la terra, nulla faceva presagire di buono; pure

speravamo ancora che i caldi raggi del sole persiano 1'avessero in breve

disciolto, liberando cosi dalle sue strette le pericolanti seminagioni au-

tunnali. Per mala sorte, le nostre speranze furono deluse. Yedemmo
il mese di marzo trascorrere senza recare alcun sensibile miglioramento
nella temperatura, e gli affittaiuoli da me interrogati rispondevano una-

ninii con tristezza : Padre, 1'annata e cattiva : abbiamo da temere una

carestia. Si continue cosi a trepidare fino al giugno, il quale addusse-

un repentino mutamento dello stato climaterico.

II sole, non contento di effondere il calore ordinario, cogli ardentr

suoi raggi non tardo ad inaridire tutti i corsi d'acqua, che richiedesi

qui particolarmente in grande abbondanza per 1'irrigazione dei campi
seminati in primavera. Come non intravvedere lo spettro della fame,

riguardando il frumento d'autunno guasto, perduto, e principalmente

le seminagioni di primavera maturarsi in pochi giorni sui monti sol-

tanto, per dare poche, magre spighe, e quelle pure aduste e secche?

Un giorno, andando a visitare le nostre Sucre le Figlie della Ca-

rita udii una languida voce dire presso a me in lingua caldaica :

Lakhma, repi: neveii! (pane, madre mia : ho fame!) Mi volsi, e vidi

un fanciullino di cinque o sei anni, aggrappato ai pochi cenci che-

avvolgevano sua madre, cogli spasimi dipinti in volto di uno stomaco-

latrante per lungo digiuno. Ma che doveva rispondere quella povera

donna, che teneva pure fra le braccia un bambino di dae mesi, senza

dimenticare una figliuolina addormentatasi stilla nuda terra, certa-

mente per ingannare col sonno la propria fame? Ella guardo me, ed>

io pure la guardai ;
ma avendo le tasche assolutamente vuote, non osai

nemmeno aprir bocca. Corsi a casa di Monsignor Lesne, raccontandogli

quanto avevo veduto, ed egli ordino al nostro procuratore che avesse-

dato^qualche cosa a quegli infelici. La disgraziata madre ricevette un

soccorso per alcuni giorni ;
ma venne ben presto il memento in cui il

procuratore disse con voce addolorata : Monsignore, non ho piu nulla. >



CONTEMPOKANEA 511

Perdonate la liberta che mi prendo di esporre con tanta arditezza

i bisogni dei nostri cristiani. Essi ci dicono spesso : Se non potete

aiutarci, scrivete ai nostri lontani fratelli pid fortunati, che certamente

saranno lieti di poterci consolare. E noi con animo straziato scriviamo.

N6 cid basti. Dagli orrori della fame, dobbiamo ora passare ad altre

angustie, che ci occupano interamente lo spirito in questa tribolata

Missione di Persia.

2. Mi sara permesso di accennare qui anche ai bisogni spiritual!

delle nostre pecorelle. In questo distretto di Ourmeah contiamo no-

vanta citta abitate da buon numero di Cattolici. Sarebbe indispen-

sabile per lo meno una scuola con un insegnante in ciascuna di tali

citta
;
ma la penuria dei mezzi non ci ha finora acconsentito di aprire

Istituti d' iasegaamento se non in trenta fra esse, e nolle altre ses-

santa le famiglie cattoliche sono ridotte a mandare i loro figliuoli

nelle scuole protestanti. Quale Micita sarebbe per quella povera gente,

quante conversioni di piu si otterrebbero, se le nostre condizioni

fossero alquanto piu fiorenti ! Quante volte siamo costretti a rispon-

dere negativamente alle premurose e stringenti richieste dei notabili,

d'uno o d'altro luogo! Padre, dicevami un giorno un vegliardo, voi

predicate ogni anno la misaione fra noi; certamente la fede n'e cor-

roborata nelle persone di eta, ma i nostri fanciulli non possono n&

comprendere d'un tratto, ne ritenere i vostri buoni insegnamenti,

perchS abbisognerebbero innanzi tutto di una piccola istruzione re-

.ligiosa. Noi ci seutiamo afflitti e mortificati, nell'udire spesso rim-

proverare che i nostri figli ignorano interamente tutto ci6 ch'

necessario per la vita sociaie di un cristiano . Che dire ai negletti

e derelitti contadini? Come ovviare ai pericoli di tante giovani anime,

bisognose del pane dell' intelletto? Alcuni anni or sono, Monsignor
.Lesne conobbe dai racc^nti di un viaggiatore la presenza di un rispet-

tabile numero di cristiani nel Kurdistan, cui non si pud giungere
da Ourmeah che dopo un tragitto di molte giornate a cavallo. L'anno

scorso, per ordine del venerando nostro Delegate Apostolico, io vi andai

a, praticare qualche indagine, accompagnato da un domestico e da un
Curdo per guida. Dopo tre giorni di cammino in mezzo ad aspre e

scoscese montagne, arrivammo presso una citta, chiamata, Tenevala

ove, a detta del Curdo, soggiornavano dei cristiani. Vi contai 32 Ar-

meni, e tre famiglie caldee, le quali ultime avevano gia da lungo

tempo dimenticato la favella dei loro antenati, non parlando che il

turco ed il curdo. M'informai dei loro costumi, della loro maniera

di vivere, ed infine con molta circospezione li interrogai sulla loro re-

ligione. Erano tutti crassamente ignoranti e scismatici; ma uno di

essi, per nome Mali Sultan mi rispose : c Sahib (maestro), che dite?

Eeligione! Mai prete ha messo piede nelle nostre case. Tempo ad-
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dietro, il Vescovo armeno (scismatico) ci visito e battezzd i nostri

figli, ma poi nessun altro si e awenturato a venire sino a noi.

Sareste contenti, chiesi allora, di vedeici stabiliti in mezzo a voi
r

per istruire i vostri figli e prestarvi i soccorsi della nostra santa Re-

ligione? >

Tutti risposero singhiozzando di commozione, prostrandosi a ba-

ciarmi i piedi, e supplicandomi di non piu partire. Rimanete qui,

Sahib, rimanete! Non vi domandiamo ne danaro, nepane; ma una
scuola ed un maestro, anzi la scuola siamo capaci di fabbricarvela noi

stessi in una quindicina di giorni.

Esposi loro la necessita del mio ritorno alia Missione, per avvisare

a tutto 1'occorrente, colla promessa che ci saremmo in breve riveduti.

Dio ci assiste, ed ora posso far calcolo che entro 1'anno circa 250 peco-
relle smarrite saranno rientrate nell'Ovile di Gesu Cristo; tutto ci6

in guiderdone di una scuola e di un maestro, accompagnato da un
missionario !

3. Quale copiqsa messe ci attende cola ! Forse avete udito far motto

della comparsa di un nuovo atleta nell'arena religiosa della Persia:

alludo ai missionarii russi, che, da circa un anno e mezzo a questa

parte, percorrono le citta, promettendo 1'eta dell'oro, fiumi di latte e

di miele, false promesse, che, tuttavia, allettarono la maggioranza del

Nestoriani ad abbracciare lo scisma di Fozio. Ebbene, i nostri catto-

lici resistettero valorosamente a lusinghe e seduzioni
;

e gli Armeni

eterodossi, sordi alia voce dei Russi, mostrano invece grande propen-

sione ad abbracciare la cattolica fede. Un prete armeno mi diceva:

Noi non aderiremo giammai alia Chiesa russa, perche la nostra lingua

ed il nostro rito correrebbero rischio di sparire ; mentreche, rivolgen-

doci a Roma, siamo sicuri, non soltanto di battere il sentiero piu si-

euro, ma eziandio di trovare una madre affettuosa e sollecita, che sapra

conservare e vieppiu ornare la nostra bella liturgia.

Insomma, in queste contrade si va compiendo un grande movimento

verso il cattolicismo, e speriamo in breve di vedere numerose anime

ritornare in grembo alia Santa Chiesa. Ma quante scuole ci vorreb-

bero per assecondarlo, agevolarlo, mantenerlo e compierlo !

Mille grade, in nome dei nostri bisognosi fratelli ed allievi, per

la generosa memoria in cui li tenete nell'ora della nostra tribolazione.

Nel Nostro Signore ed in Maria Immacolata,

Yostro umilissimo servitore

DEKMTJTI EMILIO

Prete della Missione.



DELL'ANTICR [STIANESIMO

I.

L'anticristianesimo e stato, 6 e sara di tutti i tempi : vario

nelle forme, diverse nei modi, sempre pero il medesimo nella

sostanza. La sua sostanza d'essere, piaccia o non piaccia il

crederlo, & in un fatto, che costituisce insieme il fondamento

e la filosofia <lella storia
;
d'onde poi il necessario contrasto

del male col bene, della menzogiia colla verita, del creato

spirito di odio coH'increato spirito di amore. Lo diciamo ne-

cessario, posto Tordine soprannaturale
'

stabilito da Dio ugual-

mente per la creatura angelica e per rumana; ma violato

in una gran parte dall'una e nel tutto dall'altra; e da Dio

stesso voluto riparare in pro dell'umana, coiropera ineftabile

della redenzione. Per lo che 1'anticristianesimo, quale non e

se non lo sforzo d' impedire all'uomo questo beneflzio della

redenzione, ebbe cominciamento subito che fu promesso, e

non avra fine fuorche quando sia cessata rumana genera-

zione che ha da goderne il frutto. La inimicizia, prenunziata

neir Eden tra il seme del serpente ed il seme della donna,

come tosto ivi principio, cosi allora finira che il seme della

donna, vincitore di quello del serpente dopo 1'estremo giu-

dizio, abbia inabissato e il serpente e tutto il suo seme nelle

fiamme sempiterne, in ignem aeternum.

Di qui la divisione della storia deirumanita nei due pe-

riodi, de' quali il Cristo redentore 6 centro immutabile, ma
ad un'ora scopo ultimo della guerra tra il male ed il bene,

termine fisso di contraddizione, signum cut contradicetur :

in quello dei secoli che lo precedevano, per difficoltare quanto
fosse possibile aH'uomo di accettarlo, ed in quello dei secoli

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1181. 33 22 agosto 1899.
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che lo hanno susseguito, per renderne vano 1'effetto. L'anti-

cristianesimo adunque da Adamo a noi, nel suo principio

motive, nella sua natura e ne' suoi intendimenti, rimane

sempre lo stesso. Come il Cristo di ieri e il Cristo di oggi

e sara il Cristo di domani e di tutti i secoli, cosi 1'odio a

lui e 1'opposizione airopera sua di salute per 1'uomo durano

ad essere oggi quali furono ieri e dureranno ad essere tali

per tutto 1'evo futuro
;
uno e medesimo seguitando sempre

ad essere lo spirito che ne alimenta la malvagita e ne attizza

il furore.

II.

Cio si nota, per chiarire Faggiunto di contemporaneo che

si da airanticristianesimo de' nostri giorni, nella forma e nei

modi non identico a quello della sinagoga gerosoliinitana, dei

Cesari di Roma, o di Bisanzio, degl'Islamiti e degli eresiarchi

dell'eta di mezzo e della eta a noi piii vicina. L'odierno ri-

veste la specie scientifica, la politica e la sociale. Si mani-

festa inoltre di gradi e di maniere molteplici, che vanno dal

minimo delFopposizione al massimo del ripudio piu assoluto

di Cristo e della sua fede
;
dalle blandizie del cosi detto ame-

ricanismo, alle eiferatezze dei tiranni della Repubblica del-

T Equatore. Anzi generalmente si evita di designare il cri-

stianesimo quale oggetto, in parte o in tutto, di contrarieta.

Secondo le varie scuole di miscredenza, il cristianesimo, ed

il cattolicismo segnatamente, sono indicati coi vocaboli di

superstiziorie, di clericalismo, di gesuitisi/io, di ultramon-

tanismo, di intolleranza,' di intransigenta, e simili.

Che piuV Spesso non si manca di protestare che non si

nega tutta in fascio la fede o la legge cristiana, ma soltanto

questo o quel capo di dottrina morale, questo o quell' arti-

colo del simbolo, che non si reputa conciliabile colla scienza

o colla civilta progredita. Ne si bada che tanto e anticri-

stiano chi dispetta uno solo dei dommi della fede o dei pre-

cetti della legge evangelica, quanto chi tutti insieme li disco-
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: giacch6 cosi di quell'uno come di tutti fonte unica

Tautorita di Cristo-Dio si rivelatore e si legislature su-

remo, che non soggiace n6 pu6 soggiacere ad eccezioni.

Conseguentemente, se si guarda la sostanza, chi in tutto

in una parte qualsiasi contraddice la professione cristiana,

faccia poi per malizia, o lo faccia per ignoranza, entra

nel novero di coloro di cui e profetato che pugnabvut CKY,,

Agno, cio6 combatteranno il Verbo di Dio, dal quale final-

mente debbono essere abbattuti, Agnus vincet illos
J

;
e quindi,

vogliano o non vogliano, appartengono all'esercito anticri-

stiano.

III.

II mondo e oggi appunto spartito in due campi, nei quali

due opposti eserciti guerreggiano ;
ma la guerra, in sembianza

politica e sociale, essenzialmente e religiosa ;
ed in tanto par-

tecipa del politico e del sociale, in quanto la politica e la

socialita non si possono dalla religione scompagnare. E cio

non solamente per la generica ragione addotta dal Proudhon,
che nel fondo di ogni controversia politica e sociale suol tro-

varsi un'idea religiosa; ma perche radicalmente religioso e

il litigio che tiene in armi i due campi. Di fatto trattasi di

risolvere se la civilta dei popoli cristiani riprendera Tessere

di cristiana o ridiverra totalmente pagana : se ritornera ad

avere Cristo per centre, il Vangelo per norma, e la Chiesa

per guida, o, ripudiato Cristo, Vangelo e Chiesa, abbando-

nerassi ad un naturalismo che la tragga a bruteggiare in

ogni eccesso.

II principio che, quale bandiera comune, da oltre un se-

colo in qua, si leva contro il cristianesimo, e la liberta, ossia

la indipendenza umana, eretta a guidatrice di tutte le rela-

zioni religiose, civili e sociali nel mondo. Del che corollario

pratico viene ad essere la separazione, neH'ordine sopran-

naturale deiruomo da Dio, della sana ragione dalla fede,

1
Apoc. XVII, U.
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de' suoi atti dalFautorita della Chiesa: in somma, il rifiuto

a piacimento della verita divina e del divino diritto di Cristo.

Lasciamo stare F insania della ragione ribelle alia fede,

sotto il pretesto della contrarieta colla scienza; quasi che sia

possibile una cohtraddizione nelF identico Autore della natura,

oggetto della scienza, e della soprannatura, oggetto della fede
;

e Fidentico sole, d'onde promana la doppia luce razionale

della natura, sovrarazionale della fede, possa mai trovarsi in

contrasto con se stesso. Ma quanto al resto, certo e che questa

moderna indipendenza separa F individuo dal Dio creatore e

redentore. facendogli sottrarre Fossequio della mente e della

volonta, ed alia fede ed alFobbedienza dovutagli, surrogare

la propria ragione ed il proprio capriccio : separa la famiglia

da lui, istitutore del coniugio naturale e conservatoire del

cristiano. facendo che le nozze si contraggano senza di lui

e contro di lui: separa finalmente le nazioni dal suo supremo

dominio, facendo che si costituiscano, si svolgano ed operino

con govern! spregiatori deila sua regalita ed usurpatori del

diritti suoi.

Or che ne proviene per conseguenza? Che F individuo

muore alia vita della cristiana carita, mena i suoi giorni ro-

dendo ogni freno, si finge onesto solo per utile o per paura,

e perisce fra le corruttele delFerrore e del vizio : che la so-

cieta domestica nasce inorta alia vita della grazia e perisce

nelle discordie o nel guasto della carne : che i (loverni, a

guisa e peggio dei pagani, giacciono, non che inorti alia ve-

rita ed alia giustizia rivelata, ma mal vivi a quella stessa

verita ed a quella stessa giustizia, che scaturiscono dal lume

della natura
;
e invece di ordinare. tiranneggiano famiglie e

individui degni di loro, che li ricambiauo con astio feroce
r

compresso unicamente dalla forza. La morte e inevitabiie ef-

fetto di quest'apostasia delFuomo cristiano, o singolare o col-

lettivo, da Cristo.

Cosi e e cosi sara sempre : attesoche Fessere inferiore non

puo rendersi indipendente dal superiore, al quale sia neces-

sariamente subordinato, senza disgiungersi da lui. Ma chi da
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Dio, sorgente uHla vita, si disgiunge, incontra per necessity

1;< inorte, come la incontra per necessita il corpo che dal-

I'iinima, sua radice vitale, e distratto. Di qui la verita irre-

pugnabilc del detto biblico, che Qui elongant se a te, p<'ri-

//, coloro che da te si allontanano, periranno
f

.

IV.

Sjirebbe a desiderare che tutti, i fervidi come i languid!

cattolici dei nostri giorni, intimamente si convincessero della

pernicie inclusa nel complesso di quelle pratiche applicazioni

del principio d' indipendenza, che si orpella colle pompose
denominazioni di liberalismo, di progresso moderno, di eman-

cipazione del pemiero, di genio del secolo ; in una parola di

ch'ilta novella, alle quali, in Italia, se ne aggiungono altre,

prese dagli argomenti di nazionalita, & istitiizwni, di patria,

e via dicendo. Sono tutte anfibolog^e ingannose, tutti studiati

eufemismi che celano agl' incauti Torridezza di un sistema

di vera morte cristiana.

Secondo il linguaggio di questa sottile ipocrisia, tutto

quanto si appartiene all'uomo individuo e sociale dev'essere

incimlito e ammodernato, cioe schiantato da Cristo, il quale

tutto Tuomo ha instaurato in se stesso: cioe deve sopran-

naturalmente morire, o convertirsi in istrumento di morte.

Lo Stato incivilito significa uno Stato diviso da Cristo ani-

mante la Ghiesa
7
anzi a lui opposto ;

ne ad altro intendesi

colla stolida formola della libera Chiesa in libero Stato. I^eggi

incivilite sono da aversi quelle, che diconsi laic-issate, ma
non contano per nulla le qualita di cristiano nel cittadino e,

sotto scusa di liberta, ne oftendono i diritti e ne proculcano
la coscienza. Scuole incivilite hanno ad essere quelle dalle

quali si bandisca ogn' idea di religione cristiana, ogni inse-

gnamento di cristiana professione. Matrimonio incivilito si ha

da tener quello solo che prende forma dalla legge, senza nessun

riguardo alia consecrazione del Sacramento, la quale iegge non
* Ps. LXXII, 26.
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piu dalla Chiesa, ma dallo Stato dev'essere regolata, colla san~

zione di pene al ministro di Dio che a cio non si adatta. In

somma, tutto r incivilimeato deve riuscire ad un ordine di

apostasia, che niente lasci di legalmente cristiano, ma ogni

cosa tratti come secolarizzata. Tale si e il mal coperto va-

lore delle precitate involture di parole e di frasi, messe in

voga e ripetute spesso piu ad uso dei pappagalli che con in-

telligenza del reo sistema che velano.

II quale direttamente mirando a guerreggiare il Cristo di

Dio in se ed in qualunque sua manifestazione, percio aper-

tamente ancora ha in ispregio tutte le autorita, che dalla sua

procedono, e sacre e profane e domestiche e civili : ma sopra

modo la piu eccelsa di ogni altra, che e quella del Capo vi-

sibile della Chiesa, in cui tutto il regno di Cristo nella terra

s' impernia.

V.

E osservabile che dai principii del cristianesimo fino allo

spuntar dei pseudoriformatori dei secoli decimoquintp e de-

cimosesto, erano precedute, giusta i computi degii storici,

circa trecento sette ereticali a variamente assalirlo o fal-

sarlo. E queste si possono, cosi ad occhio e croce, ripartire

in tre gruppi. II primo fu di quelle che combatterono Cristo

in persona propria : il secondo di quelle che lo combatterouo

nel culto esterno delle sue imagini : il terzo di quelle che lo

combatterono nella sua Chiesa, lacerandone Tunita. La quarta

del protestantesimo che le segui, non pure lo combatte in

tutte e tre queste cose insieme, rinnovellando tutti a un tempo

gli errori passati, ma spiano la via all'errore universale, che
7

per distruggere ogni autorita di cristianesimo, ha volto lo

sforzo delle armi contro tutto quello che sa di cristiano.

E in effetto
?
da che la fede cristiana prevalse nel mpnclo

e la Chiesa fu costituita dal corpo delle nazioni credenti in

Gesu Cristo, mai non si e ingiuriato il Dio Redentore pub-

blicamente e socialmente, e mai non se n'e battuta in breccia
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1'opera, come da oltre il secolo e mezzo finora trascorso. II

protestantesimo gener6 il filosofis/'/io e questo ha prodotta la

cirilln apostatica, la quale nelle sue distruzioni, trapassando

Tordine soprannaturale e cristiano, si e distesa a scardinare

altresl il meramente naturale umano.

Al punto in cui sono le cose presentemente, non e me-

stieri di erudite ricerche, ne di sottili sillogismi, a fare che

gl' intelletti -anche piu trivial!, si persuadano e tocchino con

mano, che Tessenza di questa civilt& e tutta nella negazione

di Gesu Cristo e nella impugnazione della sua dottrina, dei

suoi precetti, del suo sacerdozio, del suo culto, del suo spi-

rito divino
;
e nella sostituzione delle cupidigie carnali ai di-

ritti del suo Regno sulla terra. Al presente una sola politica

predomina negli Stati cristiani, e segnatamente nei cattolici

quasi tutti
;
disfare la Chiesa di Cristo-Dio : nelle loro uni-

versita e ne' licei loro prepondera una sola scienza
;
annien-

tare la fede in Cristo-Dio : signoreggia una sola moda
; op-

primere i difensori di Cristo-Dio. Si direbbe che I'Uomo-Dio

sia riguardato dai Govern! dei popoli cristiani e dai corifei

del loro incivilimento, qual nemico il piu esoso e malefico

della umana progenie. Non si contentano di escluderne la rega-

lit& divina, col grido giudaico: Nolumus Jtunc regnare super

nos; non vogliam costui per nostro Re : ma addirittura ne vor-

rebbero esterminata la persona e la memoria dalla faccia della

terra col crucifigatur, gridato gia dalla Sinagoga sotto il pre-

torio di Pilato.

Occorre forse dimostrare cio coi fatti? Questi sono pa-

tenti a vista di ognuno. Basti accennare la metropoli del cat-

tolicismo, occupata da gente, che si aifatica a scristianizzarla

ed a convertirla in una sentina di errori e di turpitudini,

che le diano somiglianza con quella dei Cesar! del Palatino
;

e basti indicare il Vicario di Cristo che dentro vi e detro-

nato e chiuso nel suo palazzo, libero bersaglio alle contu-

melie ed ai soprusi di questa gente. La quale, dopo averlo

spogliato de' suoi dominii e del suo patrimonio e ridottolo a

sostenersi colle oblazioni dei fedeli, s' ingegna di levargli per-
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sino i titoli piu convenient! ed accreditati dalla tradizione del

secoli. Percio non piu lo vuole designate colla storica appel-

lazione di Santo Padre, ma con quella meramente di Pon-

tefice senz'altro
;
n6 piu al primato augusto della potesta sua.

da il qualificativo di Santa Sede, ma quella volgare di Va-

ticatio; incongruenza nella quale inconsideratamente cade

talora eziandio chi dovrebbe guardarsene. Questa gente an-

ticristiana rnirerebbe insomnia a cancellare se fbsxse possibile,

nella Roma di Pietro, ogni traccia delle grandezze si gloriose

del Papato, psr surrogarvi le uniehe sue, che son grandezze

d' ignominia e di miserabilita.

Stimiamo superfluo altre prove dedotte dal clero che 1'an-

ticristianesimo ha cercato d' impoverire e di assoggettare a

mille sorta di maleficii
; degli Ordini religiosi o disciolti, a

banditi dichiarando la professione dei consigli evangelici quasi

un'onta deirumanita; dei giorni festivi legalrnente violati,,

delle processioni ad onore di Cristo vietate'e da cento altri

fatti che confermano a luce di sole il proposito di render vero

il Christiana nomine deleto, che si ascrisse gia all' impera-

tore Diocleziano.

VI.

Non accade che ci dilurighiamo a rimettere in evidenza

come questa forma d' incredulita cristiana universale, che si

tenta d'infbndere negl' individui, affinche colla legislazione

imbeva di se la societa tutta intera, trae Forigine e ralimento

dalla setta massonica
?
la quale vivificata daH'odio del giu-

daisrno contro Cristo-Dio, esercita un occulto potere negii

Stati. Oggimai 6 cosa notoria, comprovata da mille fatti e

document!, da noi pure addotti assai spesso, in gran numero,
che la massoneria, per meglio sradicare dalla societa cristiana

1'idea di Cristo, si atfanna a negare 1'esistenza di qualsivo-

glia divinita, e professa 1'ateismo *.

1 Si vegga a questo proposito anche la reeente dimowtrazione fattane,.

a punto di citazioni autentiche, dalla Revue des deux Mondes, quaderno^
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Sr nori che la negazione teoretica di Dio porta seco una serie

tli conseguenze pratiche neH'ordine morale della stessa natura,

che scrollario i cardini di ogni umana compagnia. In parti-

colare si tira dietro quelle del socialismo nelle varie sue spe-

cie, fino all'estrema, che e 1'anarchia: la quale per se adegua,

neiratto pratico, la universal!ta delle negazioni dottrinali del

massonismo. In uno dei process! che, tempo indietro, si fecero

in Lione agli anarchici, un tale Bordat, che intese difendersi

da se medesimo, cosi si esprimeva nella memoria che pre-

sento scritta al tribunale. Colla mavSsoneria noi siamo d'ac-

-cordo in un punto solo, che e abolire la religione.

I massoni adunque, per odio al cristianesimo, muovono da

tin termine comune alle sette anarchiche. Da questo lato non

differenza alcuna, verbigrazia, fra il Bakunine, padre del

nichilismo russo. ed il liberale massone Janson, che, nella

Camera dei ^deputati di Brusselle, ebbe Taudacia di chiamar

Dio un delinquente, perche ha commesso il delitto della ine-

guagliariza tra gli uomini. Nell'esecrare il Papato, la Chiesa

ed il cristianesimo, sono quindi tutti conformi. Puo correre

tra loro qualche diversita tra i gradi dell
7

odio, ma e identita

nella sostanza. Tutti hanno succhiato il latte dal medesimo

petto. Dentro il tempio della irreligione, deiranticristianesimo

dell'ateismo, tutti si danno la mano, tutti sono fratelli; cosi

i festeggiatori della breccia di Porta Pia in Roma, come i

maneggiatori della dinamite di Barcellona e di Parigi, ed i

Oaserio, gli Acciariti ed i Luccheni regicidi.

Noi vogliamo in politica la repubblica, in economia il

socialismo, in religione Tateismo ; disse un giorno il depu-

tato Bebel, nel Reichstag di Berlino. 8ia pure che molti mas-

soni, nell' Italia almeno e nella Germania avversino la repub-

blica ed il socialismo: certo e pero che coi socialisti e coi

repubblicani convengono nel volere, ancor essi 1'ateismo.

Onde nell'escludere il principio fondamentale di ogni ordine

di societa, che 6 la religione, si accordano con loro. Ma escluso

del 1" maggio 1899, pag. 89 scg. in un diffuso articolo, che ha levato

romore in Franeia ed altrove.
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questo, sopra che possono sussistere le ragioni della famiglia

ed il diritto di propriety? Ed ecco per quale concatenazione

logica, dairanticristianesimo odierno discenda il socialismo

pill sfacciato.

VII.

Ma 6 egli poi vero che, fuori dell'irreligione, non corra

nessun'altra attinenza, fra i massoni ed i seguaci del socia-

lismo e dell'anarchia? Noi sappiamo per esempio,che il grande

oriente italiano tiene per punto capitale del suo programma,
tra gli altri, la trasformazione della propriety esclusiva del

secolo e degli istrumenti del lavoro; e Teguaglianza vera delle

condizioni di tutti coloro che compongono la societ& 1
: dot-

trina prettamente socialistica.

Sappiamo inoltre che le logge massoniche di Parigi nel 1897

promettevano il favor loro a quanti dessero il voto per tutte le

leggi socialiste -

;
hanno piu volte presi gli anarchici e i so-

cialisti sotto Talto loro patrocinio, come quelli di Montceau-

les-Mines, di Graissessac, di Carmaux, e vi presero anche il

regicida Hartmann, vietando ai ministri di rimetterlo in mano

della Russia, che lo richiedeva in virtu dei trattati.

Al qua! proposito non e inutile ricordare la lettera che

il famigerato socialista Felice Pyat scrisse al primo massone

d'ltalia Giuseppe Garibaldi, per eccitarlo ad alzare pur egli

la voce in favore del regicida russo e gli soggiungeva: Dal

primo re all' ultimo presidente di repubblica borghese, tutti,

o per aiiiore o per forza, hanno da sparire.

Or che rispose Yeroe dei due mondi, il capo acclamato

di tutta la massoneria pubblica d' Italia, Tuomo davanti al

quale facevano di berretta e seguitano ad ardere incenso

tutti quanti i nostri liberali conservator!, monarchici, idolatri

delle patrie istituzioni, odierni accusatori dei cattolici quali

alleati dei socialist! ? Questa risposta, che scopriva di troppo

1

Bollettino, vol. II, pag. 93.

2 Revue des deux Mondes, 1. c. pag. 105.
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irl' intent! e guastava i segreti disegni della setta, fu dissi-

mulata il piu che si pot fra noi, e si Iasci6 passare come

se nulla fosse. Era del 6 marzo 1880, e vi si leggevano i se-

guenti periodi : L'Hartmann (che aveva tentato 1'assassinio

dello czar Alessandro II) e un valoroso giovane al quale tutti

i galantuomini debbono stima e riconoscenza... L'assassinio

politico 6 il secreto per condurre a buon porto la repubblica.

I sovrani chiamano assassini gli amici del popolo. I veri re-

pubblicani Agesilao Milano, Pietri, Orsini, Pianori, Monti e

Tognetti, sono stati ai dl loro assassini : oggi sono martiri,

oggetto della venerazione del popolo. L' Hoedel, il Nobiling,

il Moncasi, il Passanante, il Salovieff, 1'Otero e I'Hartmann

sono i precursori del Governo dell'avvenire, la repubblica

sociale. Assassino 6 il prete esecrato, che assassino gia il

progresso, coU'aiuto del boia, ed assassina ora la coscienza

colla menzogna.

Questa lettera dal Garibaldi scritta in puro stile massonico,

e riferita poi da molti giornali, ancorche fosse unica, avrebbe

gia sufficiente vigor di mostrare come fra la massoneria,

grande manipolatrice di anticristianesimo, e I'anarchia, sieno

ben altri vincoli di parentela, che non il solo, della irreligione e

delTodio blasfemo al Papato ed alia Chiesa, onde il Garibaldi

e stato ai liberali e settarii italiani incomparabile maestro.

Ma, tra cento, ne addurremo un'altra prova, tolta dal

sunto delle risoluzioni prese nel Congresso delle sette mas-

soniche superior! : una delle quali, dopo quella di strango-

lare il cattolicismo , fu di rendere frequenti gli attentati di

regicidio, concludendosi che i nichilisti hanno le migliori

parole ed i mezzi migliori *.

Dal che si fa chiaro che la via regia, la quale mena, un

passo innanzi 1'altro, dalle loggie di minor grado agli antri

sanguinarii delle sette antisociali, parte dalla massoneria; la

quale addestra i suoi adepti a camminare, col satanico livore

che infonde loro contro quanto 6 cattolico e cristiano.

FAVA, L secret de la franc-ma$onnerie pag. 507.
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Insieme pero si rende chiaro che la forma dell' ariticri-

stianesimo contemporaneo e cosiffatta, che dalla negazione

universale della fede cristiana, guida alia distruzione pure

universale di ogni naturale socievolezza.

VIII.

Si domandera : A che dunque mirano quest! promotori
;

di una barbarie si nuova al mondo?

Al nulla, ripigliano essi, a tutto distruggere, a nient'altro

che distruggere. II Bakunine, da cui ha avuto corpo e vita

il niehilismo, gemello dell'anarchia, ha composta una specie

di catechesi, che va per le mani del gregge dei proseliti, nel

quale da il concetto di quel che dev'essere il liberale mas-

sone, che intenda progredire dal dileggio al Papa, sino all'apice

della perfezione. Uno degli articoli del suo simbolo e questo:

II rivoluzionario disprezza il dottrinarismo e tutta la scienza

odierna, e conosce bene un'unica scienza: la distruzione.

Studia meccanica, fisica, chimica e fors'anche medicina, ma

pel solo fine di distruggere. Pel fine medesimo, si applica allo

studio della scienza viva, cioe degli uomini
?
del loro naturale,

delle sociali condizioni quali sono oggi. Ma in cirna a' desi-

derii suoi star& sempre la piii spedita e sicura dislrt'. zione

di queste ignobili condizioni. II rivoluzionario dispregia Topi-

nione pubblica ;
e nutre uguale disprezzo ed uguale odio per

la presente morale, comtmque si manifest!.

Chi non iscorge in questa enormita un intrinseco nessa

con quelle del materialista Buchner, avuto in tanto oriore dal

rnassonismo italiano, che ne propaga gli scritti colla stampa
e gFinsegnamenti dalle cattedre? Costui non haesitato a pub-

blicare, nel nome della setta, questa sentenza: La legge mo-

rale, che noi moralisti atei ammettiamo per esistente, non e

in verita legge morale logica, reale e potente, se non perche

scaturisce dalla natura stessa delFumana societa, natura il

cui fondamento non vuole gia cercarsi in Dio, ma nellVm-

malita.



Non per eelia quest! c-ampkmi deir.nitivristianesimo con-

temporaneo prendono il nome di nichilisti. Nel celebre ro-

inauzo d'lvano Tourgounieft' viene interrogate 1'eroe o prota-

gonista suo, il Bazaroff, tipo e modello del nichilista perfetto,

se poi i suoi adept! , dopo la distruzione d'ogni cosa, non si

propongano di edificarne qualche altra: e costui risponde:

Questo non tocca a noi. Anzi tratto bisogna sgomberare il

terreno. Piu tardi, quando tutte le istituzioni sieno sparite,

quando la tabula rasa sia compiutamente fatta, allora le forze

che esisteranno e Tumanita si cristallizzeranno di nuovo in

altre istituzioni, sicuramente appropriate al bisogno. Tra gli

uomini non si danno relazioni di giustizia, ne di affezioni;

vi ha soltanto sensazioni. Lasciateci bere e mangiare, sino al

punto in cui il calor nostro naturale si estingua.

O minercuf honiinum mentes, o pectora coecaf

esclamerebbe qui il poeta pagario. Megjlio
costoro si direbbero,

colla Sapienza divina, gli alleati della morte, che sponsiones

'poxnemmt ad illam l

;
e gente invasata, come gia i noti ani-

mali del lago di Genesaret.

IX.

Da quanto finora si e esposto 7 parecchie opportune con-

clusioni si possono tirare. Ma noi stiamo paghi ad una, assai

pratica e piu di altre important!. Ed e la necessita somma

pel cattolici, in materia di fede e di soggezione al Papa ed

alia Chiesa, di iiulla cedere a quello che va sotto nome di

spirtto moderno, e bellamente si presenta quale modo o spe-

diente il piu accoiicio a temperare cio che di eccessivo, o,

come dicono, d'intramigente o d'antiquato sembra ai deboli

essere nel pretto e puro cattolicismo, che poi e 1'unico vero

cristianesimo. L'inclinazione a tramiyere coll'errore e colle

passioni in sembiante di miovi Msoyni, pur troppo ingagliar-

disce e si allarga. Si tende a sostituire facilmente alle verita

le mezze verita, le mezze virtu alle virtu, alia fede integra
una specie di mezza fede ed a rendere aH'autorita suprema
del Capo della Chiesa un'obbedienza piu o meno eondizionata.

1
Sap. I, 16.
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A dir tutto in breve, lo spirito, che place di chiamare mo-

derno ed insidia da per tutto i cattolici nell'ordine delle idee

e nell'ordine della vita pubblica e-privata, non e altro, sciolto

dal fascino del sofismi, se non la indipendenza dello spirito

proprio da Dib. La quale, per rispetto umano, o per commodo,

per interesse, o per vanita di moda, volentieri si antepone

all'ossequio della mente ed airumilta del cuore, che la pro-

fessione di cristiano deve a Cristo, sempre vivente, sempre

doeente, sempre reggente nel suo Vicario e nella sua Chiesa.

Come si vede, egli e lo spirito medesimo, che, attraverso

una serie logica di negazioni, dal soprannaturale passa al na-

turale, dairanticristianesiino all'ateismo, e finisce colla odierna

negazione di ogni vero e di ogni bene divino ed umano, nel

profondo dell'auarchia e del nichilismo.

Questo e il capo del principal obstn. In punto di fede e

di morale V intransigenza 6 la forza, e la vita, e la gloria della

Chiesa di Cristo, e de' suoi seguaci. Ne si ha mai da perder

di memoria che il primo intransigente, circa i dommi suoi ed

1 suoi comandamenti, e Dio stesso, il quale ne in questo mondo,
ne nell'altro transige punto ;

e percio la verity sua non am-

inette differenze tra Tantico e il moderno
;
e di tutti i tempi

e manet in aeternum.

Similmente non si hanno mai da scordare i detti precis!

di Gesu Cristo : ch'egli non 6 venuto per portare al mondo

la pace della transigenza, ma la spada della resistenza all'er-

rore ed al vizio, comeche mantellati di abbaglianti color! : che

chi non e con lui e contro di lui, avvegnache si studii di piu

apparire con lui che contro lui : e che chi seco non raccoglie,

disperge, sia poi molto o poco quel che disperge. La strada

di mezzo, fra la spaziosa che conduce alia perdizione, e la

stretta che conduce alia vita, egli non Tha additata.

In questa conclusione, che appena accenniamo, e, secondo

noi, il rimedio preservative, pei cattolici, dai mail estremi

dell'anticristianesimo che ora travagliano la societa cristiana.

E quello, suggerito dal gran Paolo apostolo, ai cristian! dei

suoi tempi : State in fide
l

;
cio6 il rimedio della fermezza nella

integrita della fede.

1 I. Cor. xvi, 13.
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BONIFACIO VIII E DANTE ALLIGHIERI.

XX.

L'ultima accusa di Dante contro Bonifacio VIII 6 questa

del non essersi dato punto pensiero di Terrasanta, movendo

sanguinose crociate ai Cristiani d'occidente e non gi& ai Sa-

raceni d'oriente. Come ognun vede, per poco che si consider!,

siffatta accusa si rannoda colla Crociata mossa, secondoche

gia notammo, da Bonifacio contro i Colonnesi, e dall'Allighieri

ingiustamente condannata. Ond'e chiaro, che di qui appunto,

come da sua fonte, rampollo cotesta calunnia nella mente del

Poeta, il quale, checche se ne dica in contrario, se non fu ghi-

belllno, ghibellineggio certo
?
non ne' principii, ma ne' fatti.

Abbiamo gia dimostrata la giustizia di quella Crociata, e in-

sieme provato che Dante cadeva in solenne errore, quando,

parlando della guerra di Bonifacio contro i Colonna presso

a Laterano e non gia contro i Saraceni o i Giudei, ne dava

per ragione,

Che ciascun suo nemico era cristiano,

E nessuno era stato a vincer Acri,

Ne mercadante in terra di Soldano.

(Inf. XXVII. 88).

Poich6 i nemici di Bonifacio, quantunque di nome cristiani,

a'fatti erano peggiori de'Saraceni che vinsero Acri, e de'Giudei

che mercanteggiavano nei paesi d'oriente, come si dimostra-

rono purtroppo i Colonnesi. Onde i nostri lettori sapranno
1 Vedi quad. 1178^

del 15 luglio 1899, pag. 167 e segg.
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subito giudicare del valore che si merita la nota maliziosa

ed erronea, die a quest! versi appose lo Scartazzini : Acri
;

r ultima possessione de' Cristiani in Palestina cadde in mano

a' Saraceni nel 1291. Pochi anni dopo il sedicente Vicario

delta pace bandiva la croce addosso ai Colonnesi, buoni cri-

stiani, come Li chiama il Buti *. Altro che buoni cristiani!

Ribelli, scismatici, eretici.

Veniamo quindi a sfatare la calunnia, che Dante percio

affibbia a Bonifacio, di non curarsi punto di Terrasanta, quasi

i Musulmani, per contrapposto ai Colonnesi e ai Ghibellini,

fossero stati i suoi piu cari amici. Dante infatti nel cielo di

Venere pone in bocca a Folchetto di Provenza, ragionando
dell'anima beata di Raab, queste parole :

Perch 'el la tavoro la prima gloria

Di losue in sulla Terra Santa,

Cite jtoco toeea al Papa la mernoria.

(Par. IX. 124).

Indi, facendo rivolgere il discorso di Folchetto su Firenze
7

che produce e spande II nidledetto ftor<>, cioe il florino d'oro
r

causa d'ogni morale disviamento. ritorna lo sdegnoso Poeta

a pungere il papa Bonifacio, come dimentico, per la smania

deil'oro, della sublime impresa, eh'e il riscatto della Terra-

santa dicendo :

PC,]* (jiutsto I'evangelio c i dottor i

Sou derclitti, e solo ai Decretal i

Si studia si, che. pare ai lor vivagui.

A questo intende il papa e i cardinali:

Non catnto i lor penxieri a Nazare.tte,

La (lore (*abrieflo aperse I' alt.

(Par. IX. la).

Dimque Bonifacio non si curava punto di quella Terra, in-

zuppata dal sangue del Redentore? Dunque per cupidigia del

f

tna,ledetto fiore, la conquista, cui egli volgeva ranimo, non

era gia la tomba di Cristo, ma lo splendore d'uu trono? Ca-

1

(jr. A, SCARTAZZINI, La D. Commedia <H Dante. Vo\. 1. i>ag\ 318.

Leipzig- 1874.
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Itmiiia. e questa, quant' altrc mai, ingiustissim.'i. L'amma.

<*rande di Bonifacio non mirava si basso. Essa, coin'aquila

generosa, poggiava in alto a voli piu nobili. La Terra santa

gli stava altamente scolpita in cuore, e tutte le sue magnanime

hnprese convergevano, come raggi al centre, a questo fine, di

Hberare cio6 dal giogo infame deTurchi quella terra bene-

detta.

Anzi tutto e da por mente, che Bonifacio veniva contro

sua voglia tenuto a freno, riguardo all'impresa delle crociate,

da ragioni d'ordine interno. I musulmani erano piu in occi-

dente, che in oriente. II trono papale, quando vi sedette sopra

il Gaetani, si trovava in condizioni criticissime. Le discordie

degli ordini civili, come bene osserva il Bartolini, avevano

tenuto dietro all'arduo conflitto delle razze. II minuto diffi-

dare dei partiti, tra se rabbiosamente accaneggiantisi, era piu

terribile del cozzo gigantesco degli imperil. Bonifacio VIII e

quindi, secondo il Tosti, a considei'arsi nel centre delle fa-

zioni. Ecco il fondo della scena, in cui meravigliosamente

giganteggia la nobile sua flgura.

II supremo arbitrate sui re non maucava al Pontefice, rna

4'esercizio di questo arbitrate gli riusciva oltre modo difficile,

perche i troni dei monarch! erano assiepati da un branco

di legulei, che venali e cortigiani vendevano la coscienza al

migiiore offerente. II trono di Filippo il Bello n'era un esempio

paipabile. Impossibile quindi al Papa il sentenziare sui diritti

di un re
?
senza che il pettegolezzo delle diverse parti o la

vigliaccheria de' compri cortigiani non lo accusasse or di

simonia or d'ambizione. Dovendo poi esercitare questo arbi-

trato dal centro d' Italia, fleramente sconvolta dai partiti e

tutta in fiamme, il Papa (dice graziosamente il Bartolini) era

proprio siccome Daniele nel logo dei leoni, colla differenza

che le belve di BaMlonia erano innocue, queste fierawente

tnordaci i
.

II puro guelfismo della battaglia di Legnano era divenuto

fiacco. Gli stessi Guelfi, mutabili ad ogni vento, agevohnente
1

BARTOLINI, St-udi Danteschi. Vol. I, pag. 286.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1181. 34 l>i> agosto 1899.
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ghibellineggiavano, aumentando cosl le file del nemici del Papa.

I Ghibellini poi alzavano la cresta d'ogni parte e mettevano

in iscompiglio le terre d'ltalia, si che questa si trovava ai

tempi di Bonifacio come nave senza nocchiero in gran tem-

pesta. II Papa combatte quindi arditamente il ghibellinismo ;

cerco di purificare il guelfismo ;
freno il patriziato, sceso a

duelli incerti ed implacabili, dove Tun 1'altro si rodeva

Di quei ch'un muro ed una fossa serra.

(Purg. VI, 83).

L'impresa era difficilissima. Dovea lottare con regie prosa-

pie, con principi terribili. I Colonna si fondevano col par-

tito ghibellino e divenivano una potenza imperiale : il Bello,

ingelosito e prepotente, s'atteggiava a nemico del Vaticano :

Federico d'Aragona s'impadroniva di Sicilia, feudo della

Chiesa, e la tiranneggiava spietatamente : suo fratello Gia-

como, prima ribelle al Papa e poi facendo vista d'aiutarlo al

racquisto della Sicllia, ritiravasi in Aragona senza conchiudere

nulla : Eduardo d'Inghilterra movea guerra alia Scozia e poi

alia Francia : Alberto d'Austria, ucciso Adolfo re de' Romani,
sedevasi senza alcun diritto sul trono de' Cesari, tutt'ora fu-

mante di sangue e di rovine.

Che poteva dunque fare Bonifacio in siffatta condizione di

cose per la nobile impresa delle Crociate ? Non altro che cer-

care di porre in pace i principi combattentisi tra loro, far ta-

cere in Europa il rombo deirarmi, e convergere quindi tutte

insieme le forze cattoliche alia conquista del Sepolcro di Cristo.

E questo fu Tideale che il magnanimo Pontefice si propose

e che prosegui calorosamente fin che gli fu possibile, come

si vedra dai document! che tosto riferiremo. Document!, che,

mentre dall'una parte sfatano 1'accusa inflittagli dall'Alli-

ghieri, dall'altra dimostrano luminosamente che Bonifacio VIII

non ristette mai dal vagheggiare il riscatto dei Luoghi santi

e dalPandare coi suoi pensieri e piu col cuore a Nazarette,

la dorc Gabriello aperse rail.
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XXI.

Apriamo i /fcycx/i di Bonifacio VIII. In queste antichis-

sime pergamene, che sfidano i secoli, ci par di rivivere con

I'anima grande di tal Pontefice, che dispiega e tien alto il

vessillo della Croce dinanzi ai principi d'occidente, perch6 lo

rechino in oriente alia conquista del gran Sepolcro.

Non erano trascorsi ancora due mesi dalla sua elezione al

trono di S. Pietro, che Bonifacio VIII, avuto sentore che le

due gelosissime repubbliche di Genova e di Venezia stavano

per venire al cozzo dell'armi Tuna contro 1'altra ferocemente,

scrisse tosto alia Regina delle lagune una lunga lettera, perche,

considerati i pericoli gravissimi che ne deriverebbero a danno

della Chiesa e di Terra santa, mandasse a lui ambasciatori

per trattare di pace e si fermasse una tregua tra le parti flno

alia festa di S. Giovanni. In questa lettera Terrasanta siede

in cima a' suoi pensieri. Oh quanto grave materia (sclama

il Pontefice) di angosciosa inquietezza si porgerebbe alia

Chiesa e alia Terra santa! Oh quanto danno all'erario e alia,

pubblica tranquillita ! se, (che Dio nol roglia) arvenisse, che

tanti e tali e cos\ cari ftgliuoli e di siffatte citta, per lo cui

mezzo speravasi ottenere utilitd per tutti e massime per Vaf-

fare da condursi a termine, del tanto braatato acquisto di

delta Terra, fosse?v oppressi da tal molteplice conturba/mento,

per cui, oltre il loro rixchio da evitare, resterebbono ahime!

defraudate la Chiesa e Terrasanta della loro cooperazione,

su cut faceasi assegnamento come di soccorso utilissimo ed

anzi necessario *.

Anche nella seconda lettera di Bonifacio al Doge di Ve-

nezia, per lo stesso negozio, il 13 agosto del medesimo anno,

1

Questa lettera, ignota al Daudolo, al Muratori, al Rainaldi, scritta

il 13 febbraio 1295, trovasi ristampata \\Q\\'Appendice all'ArcMvio Storico

Italiano. Tom. IX. Firenze, Vieusseux 1853, pag. 393. Accedant verba

patris ... Datum Laterani, idibus Februarii, a. I. L'originale sta nel me-

raviglioso Archivio di S. Maria de' Frari in Venezia.
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ritorna il pensiero del Luoghi santi: tanto gli stavano scol-

piti in cuore. Ecco come comincia : Quam gravis et dispen-

diosa exorta inter vos et Genuenses possit esse turbatio, quan-

taque corporum et animarum hinc inde pericula inducere

turbatio ipsa valeret, quibus etiam Terra sancta proinde lae-

sionibus per sperati subtractionem auxilii torqueretur, di-

Ugenti meditatione pensantes ; etc... *. Dunque ci pensava a

Terrasanta, e, ch'e piu, non superficialmente, ma diligenti

meditationc! Or come viene a dirci il Poeta stizzito, che'poco

tocca al Papa la memoria?

Maggior cura per6 stringea 1'animo di Bonifacio oltr'alpe.

Doveva rappattumare tra loro Ecluardo, re d'Inghilterra e Pi-

lippo il Bello re di Francia, clie si battagliavano a vicenda

per ragione della Guienna. Paternamente quindi rampogna

Eduardo, perche quell'armi, fin da fanciullo consacrate a Cristo

per la difesa de' Luoghi santi, voglia ora rivolgere contro i

fedeli, ad ignominia del nome cristiano e a vanto de ;

Sara-

cenl, che se ne fan befte. Numquld tibi est In oblimonem

deductum, qnod ab olhn te superni Regis obsequitx deputans,

Ter-rae sanctae negotium votis ferventibus assumpsisti, non-

nullis elapsis iarn terminis, in qidbiix iuxta e-xpectationem

anxiam,et ferventetn affectum crucesignatorum fidelium tran-

sittis debt tit prorenhse regius, ut tuartim potentiam virium

in blasphenios no-mini^ Christiani, et recuperationem lauda-

Mlertt dictae Terrae xalubri executione converteres, quae in

necem fidelium, et cultorum fidei orthodoxae perniciem, non

nine propriae salutis dispendio, niteris exercere ? E, detto

che siffatta discordia torna a disonor di lui e degli altri re

cristiani, soggiunge : Quid enim putas obloquitur Cruets

host/is? Quid catholicae fidei aemulm nefario sermone d-is-

se'h'dnat? Quid submurmurat infidelis
2 ? Pregarlo durique

pel Signore Gesu Cristo, per la riverenza delFapostolico Seggio,

1 RAYNALD. Antictles, a. 1295, Tom. IV, pag. 186.

2 Apud KAYNAKD. Annal, 1295, pag. 188. Tom. IV. Fili, sub

xilentii... Dat. Velletri V. Kal. junii, anno I.
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per lo miiilioiv deH'aniina sua a pacificarsi ron Filippo. Cosi

da Vdlctri il 28 maggio del 1295.

("on pari tranchezza e amore rimprovera anco Adolfo, re

de' Romani, perche siasi, come semplice gregario, posto al

soldo d'Eduardo e lo ammonisce di deporre 1'armi per amor

di pace, o almeno di fare una tregua
}

. I consigli di Boni-

facio, come ben osserva il Rainaldi, miravano a questo, che,

congiunti tra loro con istrettissima alleanza i principi occi-

dental!, rivolgessero poi tutte le armi cristiane in oriente a

rivendicare il nome di Cristo dall'obbrobrio de' gentill, a scan-

cellar da quel suolo la maomettana superstizione e a dilatare

col& la religione e il culto del vero Dio. E cosi la Siria, no-

bilitata dalle orme del Redentore, e bagnata dal sangue di

tanti fedeli venisse incorporata aH'impero di Cristo.

Per questo il Pontefice fulmino terribili pene contro quei

perversi cristiani, i quali, accecati dall'oro, recavano soccorso

o d'armi o di cavalli o di navi o di macchine o d'altra siasi

cosa ai Saraceni
;
rinnovando e riconfermando quelle, gia lan-

ciate contro siffatta gentaglia da Nicolo IV e dall'uno e dal-

1'altro Concilio di Lione. Onde ognuno puo far qui ragione

di quanto peso sieno in fatto di storica verita, questi tre versi

del nostrb Poeta contro di Bonifacio:

Che ciascun suo nemico era cristiano,

E nessuno era stato a vincer Acri,

O mercadante in terra di Soldano.

(Inf. XXVII, 88).

Anche nella lettera, scritta da Bonifacio a Federico,

figliuolo di Pietro gia re d'Aragona, si vede chiara la mente

del Papa, di volere metter pace tra' principi d'occidente, per

poter poi rivolgere tutti gli sforzi a domare i Turchi e a li-

berare Terrasanta. Onde in essa egli afferma, che i pertur-
batori di questa concordia e pace, sono in pari tempo per-

turbatori della quiete cristiana e del soccorso de' Luoghi santi

subvention'^ Terrae sanctae, (tc bom public i perturbato-

1 RAYNALD. Amtal. a. 1295, pag.190 Patenm te, Fill, uerbis... Dat.

Anag-niae V. Kal. julii, an. 1, eioe il 27 giugno 1295.
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res A
. A questo scopo scriveva lo stesso di pure a Catte-

rina imperatrice di Costantinopoli, perch6 consentisse a pren-
dere per isposo Federico, fratello di Griacomo d'Aragona; dal

quale matrimonio egii si riprometteva di grandi cose a bene

de' popoli, della Chiesa, e in modo speciale de' Luoghi santi

<( ex quo Terrae sanctae subventio, pax renatis fonte bapti-

smatis, magnaque tranquilUtas, et tibi maxime, proventura

sperantur
2

.

Nel solenne diploma, promulgate il 21 giugno del 1295 e

sottoscritto da diciassette Cardinal!, in cui trattasi dei patti

per la pace conchiusa tra Giacomo d'Aragona e Carlo re di

Sicilia, Bonifazio ribadisce il chiodo sopra Terrasanta, spo-

gliata de' suoi fedeli e destituta dei loro suffragi, piangendone
amaramente (flentes at/tare) que' si terribili pericoli che le sta-

vano sopra minacciosi. E qual n'era la cagione? Perche
?
i prin-

cipi cattolici essendo occupati a dilaniarsi tra loro con guerre

civili, non si trovava alcuno di tutti i suoi cari, che la rac-

consolasse : Catholic in prhu-ipibux dixiractix ad bella civi-

lia, won cst qui conxolefur earn ex omnibus charts sn/is 3
.

Dunque ardeva ben vivo nel cuore di Bonifazio il desiderio di

volare al soccorso di quella santa contrada.

XXII.

Ma v' ha di piu. Bonifazio, gia disegnando in mente di

creare gonfaloniere della Chiesa e capitan generale dell'ar-

mata, da spedirsi contro i Turchi, Giacomo re d'Aragona, gli

manda il 5 febbraio 1296 col Legato Leonardo minorita, una

lettera, dove rammentagli i beneficii ricevuti dalla romana

Sedia, Tobbligo di soccorrerla, anche a riparazione di quelle

gravissime ingiurie e offese, colle quali egli e il padre suo

1 RAYNALD. Annal. a. 1295, pag. 183. Dat. Anagniae. V. Kal. julii,

a. 1, cioe il 27 g'iugiio 1295. Nobilitatem tuani .

2 RAYNALD. Annal. ib. 11. XXIX Postquam divina miseratio . . .

Dat. Anagniae. V. Kal. julii, a. 1, ciofe il 27 giugno 1295.

3 RAYNALD, 1. c. pag. 177. Splendor gloriae... Dat. Anagniat.
XI. Kal. julii, a. 1.
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aveano per 1'addietro provocato o//////'/;^/r'///c'/// Dominum,

Ecclesiam et nos, et per consequent Terram sanctum; e

perci6 lo invita calorosamente a recarsi a Roma. Venisse il

piu presto possibile; si presentasse personalmente a lui con

Carlo re di Sicilia suo suocero
;
e sperasse bene nel Signore,

che tale venuta tornerebbe di molto vantaggio, non pure a

se e alia sua prosapia, ma anche alia suddetta Terra santa

e universalmente a tutti i battezzati: Speramus enim in

Domino, quod adventus tuus ipsi Deo placidus, Ecclesiae ac

nobis grains, et nedum tibi ac tuae domui, sed etiam prae-

fatae Terrae sanctae, ac unwersaliter cunctis renatis fonte

baptismatis Jionorabilis erif et admodum fructuosus *.

Se non che il re d'Aragona, quantunque con tanta insi-

stenza invitato dal Papa, non si mosse dalla Spagna, n6 si

reco a Roma, che soltanto allo spuntare dell'anno seguente.

Intanto le cose di Sicilia andavano alia peggio. Federigo,

fratello minore di Giacomo d'Aragona] avendo usurpata qmel-

risola, feudo della S. Sede, anzi che cedere ai paterni av-

visi del Papa, e venire con lui a patti amichevoli, vitupe-

rosamente discaccia da se il Legato pontificio, e con incre-

dibile audacia il 25 di marzo, festa di Pasqua, del 1296 si

fa incoronare con istraordinaria pompa a Palermo re di Sicilia,

cavalcando superbamente la citta con porno e scettro d'oro

nelle mani. Bonifazio VIII allora, trascorsi quaranta giorni

da questo fatto, con Bolla Dudum per felicis
2 condanna

T incoronazione di Federigo e le ostili sue pratiche coi Ghi-

bellini di Toscana e di Lombardia, nemici della Chiesa
;
re-

scinde gli atti dell' incominciato governo ; gli intima di de-

porre Tusurpato scettro, assegnandogli un termine perentorio

flno all'ottava de' SS. Apostoli ; spirato il quale, come a con-

1 RAYNALDI. AnnaL a. 1296. Tom. IV, pag\ 202. Si mis&rationis

divinae . . . Datum Romae apud S. Petrum, non. februarii, a. II, ciofe

il 5 febbraio 1296.
2 RAYNALDI. Annal. a. 1296, pag. 203. Bulla Bonif. Dudum per fe-

licis recordationis . Ep. Cur. 32. Dat. Romae in Basilica S. Petriin fe-

sto Ascensionis Dni a. II.
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turnace, gli scaglierebbe contro solenne scomunica. Federico

fece il sordo e venne scornunicato.

Ogni cosa gia volgeva a guerra atroce. Carlo, re di Na-

poli e di Sicilia, s'apparecchiava all'arini. II Papa gli per-

metteva di raccogiiere le decime della Chiesa per potere al-

lestire 1'armata navale contro i ribelli Siciliani e concedeva

indulgenze a chi si armasse contro di loro.

Mentre Bonifazio pensava a domare i ribelli e contumaci

Siciliani, perche, domi questi, si potessero osteggiarc poi i

Musulmani
;
non dimenticava pero i principi cattolici d'ol-

tralpe, ch'erano in fierissima lotta tra loro, desideroso di pa-

cificarli. Quindi il magnanimo Pontefice scriveva al re dei

Romani, Adolfo: Noi pax*tamo le notti vegliando ed ago-

ynanti a faticJie, perche fra te ed Eduardo Re degli Inglesi,

e Filippo Re de' Francesi, caris.nmi nostri figliuoli hi Cri-

N/O, possiamo o per coinpoxizione di pace o di fregitn pre-

parare e ferrnare la quiete e la pace del popolo criztiano;

affinche i Copt fedeli e / loro seguaci non si appuntino tra loro

qc.elle spade r.he sarebbero a snudarsi contro i neinici della

Croce e della Fede per la ricuperazione di Terra Kanta 1
.

E prosegue scongiurandolo a far pace o almeno tregua. In-

fine gli rammenta, che la sublime dignita degii Imperatori

e Re de' Romani consiste specialmente in questo : ut sint

a,dvocati Ecclesiae ac praecipui defensores, et ut host** fidei

conferant, et subdant fidei barbaras nationex ad nostram et

tidelium pacem perpetuam ; qmi-e bona commode pror-enire

non possunt, infer xe dissidentibus principibnx et populis.

rhrixtiarm *.

Pur qui trainee chiarissimo il pensiero di Bonifacio, d'or-

dinare cioe, come mezzo a fine, la pace e la concordia dei

principi cristiani alia liberazione di Terra santa.

Nello stesso giorno 18 agosto
3 di quest'anno 1^96, in cui

1 RAYNALDT. Annales, n. XXI, pag*. 308: Nodes insomne* Dat.

Anaf/niae, XV, Kal. Septembris, a. II, cioe il 18 agosto del 1296.

2 .RAYNALDI, 1. c.

3 II TOSTI (L. 3. pag\ 252) prcnde uii abbaglio, in fatto di crono-

lo^-ia, col dire, die nello stesto f/iorno 18, in cui Bonifacio, bandl la Co-
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Bonifacio srriveva ad Adolfo di Germania, spediva pure una

lettera * a Filippo il Bello, pregandolo a volergli mandaiv in

Roma Carlo di Valois suo fratello, con cui aveva a trattare

di negozii important! e segreti. Probabilmente, secondo il

parere dello Spondano, vedendo il Papa che Giacomo andava

per le lunghe col rimandar d'oggi in domain la sua venuta

in Roma, e insieme sospettando non senza fondata ragione

ch'egli se la intendesse di nascosto col fratello Federigo, volse

10 sguardo sopra Carlo di Valois, per servirsene ali'uopo,

caso mai Giacomo d'Aragona gli venisse meno. E fu voce
?

come afferma lo stesso Spondano % quegli abbocca'menti toe-

care rinnalzamento di esso Carlo francese ad Imperatore Ro-

mano, per farlo capo della gloriosa spedizione di Terra santa.

Ma non se ne fece nulla. Solo rimase a Bonifacio la gloria

d'avere tentato anche questo colpo, pur di francare dal giogo

de'Turehi il gran Sepolcro di Cristo. Troppo sarebbe costato

all'avarizia di Filippo il Bello il lasciartei sfuggire di mano per

sift'atta hnpresa, voluta accollare a Carlo dal Papa, quelle

sacre decime, che da pezza si raggranellavano e vero in tutto

11 suo regno per le Crociate, ma in sostanza non andavano

che a cascare dentro la voragirie senza fondo del suo erario.

Crediamo bene che in questa circostanza sara ritornato in

mente al Papa, quanto trovasse selvaggio di pelo Filippo,

quando nel 1290, ancor cardinale, nella legazione affidatagli

da Nicolo IV pel iiegozio di Terra santa, dovette tastarlo

riguardo alle decime raccolte dal suo padre TArdito e non

ancora spese per le Crociate.

stituz-ume Clericis laicos scrisse a Filippo etc. Poiehe questa Costitu-

zione fu b.iudita il 25 febbraio del 1296 e non il 18 ag-osto, come sup-

pone il Tosti. Non e poi naturale che Bonifacio, cosl avveduto, doman-
dasse a Filippo un favore proprio in quel punto stesso, che gli mandava
un rabbuftb.

1
Itegesti di Bonif. fol. 178. Serenitati tuae. . Dai. Anagniae, XV

kal. KftptembriSf anno secundo, cioe il 18 ag-osto 1296.
* SPONDANUS. Annales. Eccl. Tom. I. ad an. 1296. pag. 317. Noi opi-

niamo che Bonifacio intendesse anche innalzarlo. alia dignita suprema
dell' Impero orientate, collocandolo sul trono di Costantinopoli in luogo
dello scisiiiatieo Andronico.
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XXIII.

Gia spuntava il novello anno 1297, ed ecco finalmente muo-

versi dalla Spagna Giacomo e presentarsi verso la met& di

gennaio a Roma insieme con Carlo, re di Napoli e di Sicilia,

suo suocero. II Papa Taccolse con grande magnificenza, e

per riguardo a lui, come raccogliesi da un documento 1 tro-

vato da noi nei Regesti, voile la priina domenica dopo 1'ot-

tava dell
7

Epifania far una solennissima festa nella basilica

di San Pietro, mostrando ai due re illustri colle proprie sue

mani la preziosissima reliquia del Santo Volto, evidentemente

per ridestare nelTanimo a Giacomo il desiderio di recarsi in

Palestina, e di liberare dai Turchi il santo Sepolcro di Cristo
;

1 Era costume fino dai tempi d' Innocenzo IV che si recasse in pro-

cessione con pompa il Santo Volto cioe il velo di S. Veronica, ove sta

impressa miracolosamente 1' imagine del Salvatore, alia Chiesa di S. Spi-

rito in Sassia ogn'anno la prima domenica dopo 1'ottava dell'Epifania,

assistendovi il Papa e facendovi un discorso. Ma 1'aniio 1297 Bonifa-

cio VIII per la venuta a Roma di Giacomo e di Carlo, I'uno re d'Ara-

gona e 1'altro di Sicilia, credette bene di sospendere quella processione
in tale circostanza e di far la solennita dentro la basilica di S. Pietro.

Ecco le sue parole: Sed cum apud prefatam basilieani, ubi beati Petri

sedes existit, ipsorum Petri et Sedis et universalis ecclesie ehristianeque

religionis et fidei agenda quedam comodins et plenins imminerent, ad

que carissimi in Christo filii nostri Carolus Sicilie ac lacobus Aragonum
reges illustres cf alioruin copiom multitiido fidelium convenerunt, pre-

dictam effigiem. qiiam mdarium vulgariter appellamiis, prefata dominica

j)roximo preterita, duximus, ex causis que ad id nos rationabiliter indu-

xerunt, in jam dicta basilica propriis manibus fidelium predictorum

aspectui presentandam ; sicque ipso die prelibata effigies ad hospitals

predictum (cioe alia chiesa di S. Spirito appartenente all'ospedale omo-

nimo) more solito et iuxta institutionem predictam eiusdem iiec depor-
tata extitit, nee ostensa . Dat. Romae apud S. Petrum XII, kal. Fe-

bruarii a. II. cioe il 21 gennaio del 1297 e non del 1296, come sbagliano
il Tosti, lo Spondano ed altri, })oiche cominciando il compute dell'anno

pontificale dai giorno dell' incoronazione, che fu il 23 gennaio 1295, il

21 gennaio del 1297 apparteneva ancora all 'anno secondo di pontificato

per Bonifacio. Anche il Balan erra nel dire che Giacomo d'Aragona

giunse a Roma soltanto nel marzo del 1297. (Cf. Regesti di Bonif. VIII.

Arch. Vatic. Tom. 48. Lett. 638 pag. 150. v.).
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poiche Bonifazio stava gi& per costituirlo solennemente a capo

clella gloriosa spedizione contro gli infedeli d'oriente, al soc-

corso di Terra santa.

Infatti il 21 gennaio, e non il 5, come scrive il Tosti *,

il Papa con solenne atto pontiftcio creo Giacomo d'Aragona,

come suo nuovo fujl'molo d 9

ado: ion?, che pentito di sua pas-

sata ribellione era ritornato tra le braccia paterne, Gonfalo-

niere di santa Chiesa e supremo Ammiraglio dell'armata con-

tro i nemici di questa, facendolo capo di sessanta triremi a

spese della santa Sede e consegnandogli lo stendardo e lo

stocco. II pontiticio diploma, che ha principle Redemptor
mundi reca i patti, coi quali il Papa obbliga Taragonese
al grande ufficio. E poiche primi tra i nemici della Chiesa

erano que' Turchi, che desolavano la Terra santa, contro di

questi deputa particolarrnente il Re, e, benche non faccia

esplicita parola del ribelli siciliani, tuttavia in modo spe-

ciale mirava il Papa anche a costorp evidentissimamente,

dicendo la Bolla pro subsidio Terrae sanctae, vel contra

quoslibet hostes dietoe ecclesiae, sea rebelles . Dappoiche

Bonifazio, come diremo appresso, era pienamente convinto,

che del soccorrere Terra santa sarebbe nulla, se prima non si

fosse domata la ribellione di Sicilia, continue fomite alle di-

scordie del continente italiano.

Tanto e bella e commovente Tintroduzione di questa Bolla,

che non possiamo trattenerci dal qui riportarla per intiero,

a testimonianza dell'ardente affetto, che Bonifacio dimostra

a quelle sante piagge, Id dove Gabriello aperse I'ali.

Sta scrUto che il Redentore del mowdo, dal cui cenno lutto

dipende, prevedevdo la rovina della cittd di Germalemme,

1
II TOSTI (Stor. di Bonif. 1. 3. pag

%

. 224 etc.) prende un grave ab-

baglio nel dire, che Bonifacio in quella Bolla face de' Siciliani, non es-

sendo nel febbraio ancora avvenuta la incoronazione di Federigo, che gli

fece disperared'ogniaccomodo ; poiche questa Bolla essendo stata scritta il

21 geunaio del 1297, gia era avvenuta 1' incoronazione di Federigo, che

fu nel marzo del 1296. Inoltre erra dicendo che Bonifacio invito lacopo
a Roma con lettera del 20 geunaio : la lettera porta la data del 5 feb-

braio del 1296.
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rihbia pianto sopra di essa. Dunque possiamo forse not, di

Lui, benche indegno Vicario, raffrenare le lagrime, raMe-

nere i sospiri, allontanare i singhiozzi; contemplando, ahi

xventura! la Terra santa, retaggio del Signore, spietata-

mente dispogliata del fedeli seguaci di Gristo, esposta alle

xcorrerie de' barbari, e abbandonata dai proprii difensori?

Di cib certo proviamo altissimo duolo, ci sentiamo oppressi,

assiduamente angustiati, e trafitti dal pimgolo delVamo.rezza

ci troviamo in crudele trambasciamento. E, non viessendo

quasi veruno fra tutti i suoi cari, die la racconxoli, poiche
/ principi cattolici sono distratti in guerre e contese tra

loro, leviamo in giro i nostri sguardi, e attentamente per-

scrutiamo, per vedere d'onde possa venirle ahito e presen-

tarlesi presidio di difesa
l

.

E il suo sguardo viene quindi a posarsi sopra il carissimo

figliuolo ? lacopo re d'Arag'ona^ che perci6 7
come dicemmo

7

fu creato gonfaloniere della Chiesa e capitano e ammiraglio

supremo dell'armata contro i musulmani d'oriente. Ordi-

namus et facimus ipsitm, in devotione ecclesiae permanen-

tem, vexillarium, et capitanmn, et admiratum generalem
eimdem ecclexiae in vita xua in omni armata marina ~.

Non basta. Bonifacio, per animarlo sempre piu alia grande

irapresa, il 4 aprile dello stesso anno 1297 investe solenne-

mente lacopo d'Aragona e suoi discendenti con la coppa d'oro

1

Redemptor mundi, in cuiu-s dispositione universa consistunt, ci-

vitatem lerusalem praevidens rmturam, flevisse describitur super earn.

Numquid igitur no* ipsius, licet indigne, vicarius possumus cohibere la-

<-rymas, continue suspiria, singultus arcere : videntes, proh dolor ! Terrain

*anctam, funiculum iitique Jiereditatis dominicae, depopulatam imma-
n.iter incolis Cliristi fidelibus, expositam debacchantum incursibus, et a

propriis defensoribnx derelictam ? In Us profecto dolemus ct premimur,
aporiamur assidue, et amarae punctionis aculeo jtressius anxiamur: et

cum non sit fere qui consoletur illam ex omnibus charis suis, catholicis

prineipibus et dliis populis Christianis distractis ad concertationes et bella;

fevamus in circuitu oculos nostros, et scrutamur attente unde sibi auxi-

lium veniat, et praesidium defensionis occurrat . (Cf. RAYNALD. Annal.

a. 1297. pag. 222. Dat. Homae, ap. 8. Petrum Xllkal. februarii anno II.

e il 21 gennaio 1297).
2 RAYNALD. i. c. Bolla Redemptor mundi*.
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(/x'r <'i'i)i><i>n (uircdni)
* del regno delle due isole Corsica e

Saniegna, appartenenti alia S. Sede, con certi patti, e, fra

questi, die fosse libero al Papa il dispome altrimenti, se cio

era necessario pro />rc regni Siciliac 2
fino alia festa

d'Ognissanti. E qui evidente, che il Papa voleva prima ve-

dere, se davvero agisse lacopo e con qual frutto, in guisa

che la corona di Sardegna gli stesse in bilico sui capo, come

bene osserva il Tosti 3
;
se buon servitore della S. Sede aves-

sela; se no, avesse egli la facolta di ritirarla. II 18 dicembre

poi dello stesso anno vennero in Vaticano ratificate le con-

venzioni, gia corse e stipulate fra lacopo e Carlo re di Siciiia,

per Tarmata da allestire contro Federico. Intendentes ab

olim (cosi comincia 1'atto papale) ad recu/peraUonem insulae

Siciliae... temeraria rebellione inanentis*.

Ma purtroppo Iacopo ?
nonostante le grazie e i favori stra-

ordinarii ricevuti dalla S. Sede, non corrispose alle speranze

che di lui avea concepite Bonifacio., La storia infatti registra

nelle sue pagine, con quanta lentezza e infingardaggine abbia

TAragonese condotta innanzi la guerra contro Federigo, e

come a bella posta lasciato di cogliere il frutto della vittoria

navale, riportata a Capo Orlando nel 1299 dal vaiorosissimo

Loria.

Intanto alia luce dei recati documenti rifulge giorioso il

iioine di Bonifacio anche negli aftari di Terra santa, e riful-

gera ancora di piu, quando nel prossimo articolo, dissipata

un'ombra maligna sul conto suo, dimostreremo ch ?

egii since-

ramente bramava il riscatto di Terra santa, e che non usava

punto d'un turpe artifizio nella guerra contro Federico, come

Hospettarono alcuni scrittori
; quasi accennasse a Levante,

avendo invece tutta 1'anima e le forze contro la Sicilia.

1 Cf. RAYKALDI. Ann. pag. 217. Bulla Ad honorem Dei . Dat. Rornae

ap. S. Petrinn jwidie non. Api^ilis ponfificatus nostri anno III.

2 RAYNALD. 1. e. pag. 221. Ep. cur. 29 Lib. 3. Cum, regnum ttar-

<limae.. t Dat. Romae ap. S. Petrum non. aprilis a. III.

* Vita di Bonif. VIII. L. 3, pag. 282.
4

Regexti di Bonif. VIII fol. 333 V. Dat. Romae XV. Kal. janvarii,
anno HI (Cf. Regtetres de Boniface VIII. Faucon. An. 3, pag. 841)).



I DIALETTI ITALICI

IE O-Hi' IT-AHiI DELH.^ STOE/IA.

LA GRAMMATICA

SOMMARIO : Come son compilate le grammatiche de' dialetti italici sup-

posti arii, da' moderni grammatici. Lavori grammatical! del Breal,
del von Planta e del Conway. Le trattazioni di fonetica e abuso che

se ne fa. Lodevole parsimonia del Breal e del Conway in questa
materia. Poco vantaggio recato da' lavori grammatical! aH'interpre-
tazione delle iscrizioni. La flessione nominale ne' dialetti italici, causa
di oscurita. Causa della poverta degli esponenti de' casi in questi

dialetti, non avvertita da] Breal e dal Conway. Nostra spiegazione.
II Lanzi e la flessione verbale dell'umbro. Poverta della coniuga-
zione del verbo osco ed umbro confessata dal Conway. Coniugazione
d'un verbo tematico per le sue desinenze. Pronomi personal!-, dimo-

strativi e relativi. Avverbii pronominali. Sincerita e liberta del Con-

way in queste materie. Preposizioni e posposizioni. L'ignoranza della

vera etimologia de' vocaboli nelle iscrizioni in dialetto italico, altra

causa di oscurita. II Deecke e la sua traduzione del piombo di Ma-

gliano giudicata dall' Henri, dal Pauli e dal Breal. La lingua latina

deve contenere il maggior numero di voci di origine non aria. II

Dizionario etimologico latino del Breal e del Bailly, secondo il Person.

Si scrissero parecchie grammatiche de' dialetti italici,

dunque vi deve essere una lingua italica pereiocche la gram-
matica suppone una lingua. E poiche la lingua contenuta

ne'dialetti italici fu concordemente creduta e dichiaratada'filo-

logi e da'glottologi indoeuropea ?
non fa meravigiia chelagram-

matica dell'umbro e dell' osco sia stata formata con lo stesso

metodo delle grammatiche del sanscrito, del greco e del latino.

Si fece, pertanto, uso delle stesse division!, delle stesse deno-

minazioni e, soprattutto, si pose ogni studio nella ricerca

delle leggi fonetiche di questi dialetti, comparandole con quelle

delle altre lingue indoeuropee. Ne puo negarsi che simili la-
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vori sieno degni della nostra ammirazione, tanto per 1'eccel-

lenza degli autori, forniti di grande erudizione e di grande

acume, quanto per 1'effetto conseguito d'una migliore cono-

scenza de' dialetti italic!. Se poi 1'oscurita delle iscrizioni

resta tuttora, in gran parte, invincibile, sono forse da chia-

mare in colpa i grammatici, ovvero 6 la natura stessa de' dia-

letti che non si 6 ben conosciuta e che fu giudicata del tutto

aria, mentre 6 mista di ario e d'un altro idioma diverse

dall'ario?

Noi siamo di parere che la colpa, se colpa vi e
7

sia

dalla parte de' grammatici. Ed in vero, come si possono com-

pilar grammatiche quando non si hanno che pochi frammenti

di una lingua, e questi stessi pieni di vocaboli d'ignota signi-

ficazione ? Leggi grammaticali non si vogliono stabilire sopra

fatti che non ben si conoscoaio, o, se pur si conoscono, non

sieno costanti ma varino ovvero restino dubbii od equivoci.

Vediamo a che si riducono nel fatto, i lavori su' dialetti italici

del Breal, e gli ultimi pubblicati nel 1897, dal Von Planta e

dal Conway. II Breal nel suo libro Les Table* Eugubines
ci da una dotta Introduzione di XXXII pagine. II testo, la

traduzione e i commentarii se ne prendono altre 312, e per

la grammatica se ne hanno sole 57 cosi distribute. Le prime
26 o 27 sono per le vocali e le consonanti : delle declinazioni,

del verbo e delle altre parti del discorso onde formalmente

si compone la grammatica, la somma non passa le 31 pagine !

Lodiamo il Breal, la cui grammatica umbra con riscontri oppor-

tuni con Tosco, e proporzionata alia naturale poverta d'un

dialetto.

Che diremo della grammatica del Von Planta? II nostro

amico carissimo G. Ciardi-Dupre, lo scorso anno, ne portava
un giudizio che essendo in tutto simile al nostro, ci e grato

riferirlo con le sue stesse parole : II Von Planta voile com-

porre un'opera che trattasse distesamente tutte le questioni

alle quali puo dare occasione la grammatica storico-compa-

rativa dei dialetti italici, e servisse esclusivamente ai glot-

tologi, sia che di quelli si occupino di proposito sia che
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debbano prenderne cognizione per rischiarare lo studio delle

lingue sorelle. In un'opera siifatta si comprende come, accanto

all'esposizione dei resultati ormai acquisiti alia scienza, si

possa fare una larga (anche troppo larga) parte alia discus-

sione delle ipotesi emesse per risolvere i problemi ancora

oscuri
; e, dato cio, si spiega perche delle 1372 pagine di

cui constano i due volumi, ne spettino 1050 alia parte gram-

maticale, e di queste ben 560 alia sola fonologia
l

. Quale

e quanta differenza fra le 26 o 27 pagine di fonologia del

Breal, e le 560 del Von Planta!

Questo modo di uscire dalla questione particolare della

fonetica propria d'un dialetto, e prenderlo come occasione

di far un prolisso e non necessario trattato di fonetica delle

lingue indoeuropee, alle quali si dicono appartenenti i dia-

letti italic!, ci ricorda quel che scrivevamo nel 1887, del-

1'abuso della fisiologia, dell'anatomia e deiracustica ne' trat-

tati di fonetica 2
. Max Mliller nelle sue Naoce lezioni sopra

la srienza del lingaaggio consacrava 67 pagine alia de-

scrizione degli organi vocali e de' suoni, mentre il suo trat-

tato che s'intitola dalla Fonetica, non va oltre le 183 pa-

gine. D'altra parte, facevarno notare che la fisiologia e la

iisica, anche a giudizio del Whitney, di Paolo de Lagarde e

dell'Orterer, non sieno grandemente utili e molto meno ne-

cessarie al glottologo e alia glottologia. Quando, dunque, il

Von Planta ad illustrare la fonetica de' dialetti italic! vi spende

intorno 560 pagine, si puo conchiudere ch'egli non resto nel

suo argomento, ma si diffuse in altre question!, e che le 26

o 27 pagine del Breal sono molto piu utili allo scopo, perche

destinate alia sola fonetica della lingua umbra con riscontri

con 1'osca, le quali sono fra loro in stretti rapporti. Che se

poi ci si voglia far osservare essere stato il fine propostosi

dal Von Planta, quello di svolgere alia distesa tutto cio che

1 G. ClAKDl-DuPRE, nelia Itwista biblioyrafica italiana, Anno III,

10 Nov. 1898 p. 641 e segg.
2 DE CARA, Del presente stato degli studii linguistici. Esame eritico*

Prato, 1887, c>app. LXXVI, LXXVII, LXXVIII.
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direttamcnte e indirettamente si coimetteva con la Ibnetica

de' dialetti italic!, la nostra risposta e che tutti i gusti son

irusti, ed egli era padrone di far quel che ha fatto.

Al par! del Breal, merita lode il Conway, il quale re-

stringe al puramente necessario, cio che puo dirsi una gram-
matica dell' umbro, dell'osco e degli altri dialetti italici. Di-

cesi per proverbio, che gli estremi si toccano, perciocche,

mentre il Von Planta ci presenta un trattato di fonologia di

560 pagine, il Breal di 26 o 27, il Conway ha creduto di non

presentarne nessuno. Egli, infatti, non ha un proprio trat-

tato esclusivo di fonetica, de' dialetti italici, ma a tempo e

luogo fa brevi note nella morfologia, a proposito de' para-

digmi e sotto il titolo di Phonetic Explanation* (p. 495). An-

che la grammatica del dotto Inglese gareggia di brevita con

quella del Breal, riducendosi a sole 27 pagine precedute da

uno studio degli alfabeti che non sono, per se, parte della

grammatica, ma si suppongono.
Cio posto, e forza conchiudere che gli studii grammati-

cal! su' dialetti italici, tanto esageratamente lodati e, la cui

merce, si sperava che le iscrizioni si sarebbero oramai lette

ed intese senza una fatica al niondo, non vinsero la prova.

Imperocche una parte notevole di cotesti studii si aggira in-

torno a question! di suoni e di forme dell'umbro e dell'osco

comparati con suoni e con forme di altre lingue ariane, pre-

scindendo dalla questione piii importante della natura e del

significato delle parole. E per verita, la grammatica di una

lingua non puo dare cio ch'e proprio del vocabolario, il si-

gnificato cioe delle voci, di cui si compone la lingua e ch'e

naturalmente supposto dalla grammatica. II perch6 vediamo

senza prenderne meraviglia, moltiplicarsi a' di nostri le grara-

matiche del greco e del latino non sempre compilate da uo-

mini che nella perfetta conoscenza dell'uno o dell'altro ci

abbiano dato cospicue prove. II che, secondo noi, dimostra,

potersi scrivere la grammatica d'una lingua senza che per
cio si debba avere piena conoscenza e intelligenza de' suoi

testi letterarii. Basta per un lavoro grammaticale servirsi di

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1181. 35 24 agosto 1899.
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quanto hanno scritto quelli che ben conoscono la lingua. On-

dech6 se le grammatiche de r

dialetti italic! sono certamente

profittevoli a una migliore conoscenza del lore organismo,

per cosi chiamarlo, poco o nulla possono giovare air intelli-

genza del significato de' loro vocaboli. Questa parte di ben

intendere senza tante ipotesi od incertezze, le voci finora di

ignota significazione, spetta ad altri studii che non sono i

grammatical!, di cui era ci e duopo trattare con la maggiore

chiarezza e brevita possibile. E prendendo le mosse dalla

ftessione nominate, quale ci si da a giudicare nelle iscrizioni

umbre ed osche, premettiamo queste riflessioni.

La flessione del nome neirumbro e neirosco e una delle

cause dell'oscurit& che troviamo in questi dialetti, stanteche

gli esponenti de' casi ora manchino, ora quelli del singolare

sono identic! con quelli del plurale, e nel singolare Tuscita

del nominative e talora in due vocali diverse, come a cagion

d'esempio, Yn e \'u ; e nell/ajblativo Va e Vo. Si consider!,

infatti, il paradigma seguente della prima declinazione.

Osco UMBRO

Singolu't v. Xingolcw *e

.Npm. viii, touto Nom. muta, niutu

Gen. eitnas Gen. tutas, totar

Dat. Anterstatai Dat. tote

Ace. eitiuvam Ace. totara, tuta

Abl. egmad Abl. tuta-per. tota-per

PIa t 'ale PIu t -ale

Nom. aasas Nom. urtas, iuengar

Gen. egmazum Gen. hapinaru, pracatarnm
Dat. Diumpais Dat. tekuries, prusesele (s),-tir

Ace. viass Ace. anglaf, aiigla

Abl. Kerssnais Abl. urles

Da questo paradigma risulta che il nominativo, T accusa-

tive, per la frequente caduta dell'w, e r ablative singolare

hanno la stessa terminazione : che il nomi native e Paccusa-

tivo plurale, come il genitivo del singolare, non si distinguone



I'h LI. \ >T< n;i \ .")47

neH'osi-o: neH'umbro, oltre I'identica desinenza del nomi-

riativo plurale e del genitivn .singolare, abbiamo Taccusativo

plurale che per la perdita dell'/', non si diversifica dal nomi-

nativo ed accusative del singolare. Se poi si aggiunga che il

rnascolino in osco termina in N. come, Tanas, restano indi-

stinguibili per questa declinazione, il nominative singolare e

il nominative e raccusative plurale.

Non vediamo nel Breal e nel Conway studiata la causa

di questi fatti che pur rhanno dovuto avere. A prime aspetto,

questa poverta di esponenti per ciascun case del singolare e

del plurale, si potrebbe attribuire allo stato di decadenza dei

dialetti italici e per cio, alia perdita di desinenze proprie che

un tempo vi erano. Senonche a sostegno di questa opinione

non ci soccorre il fatto, e siame per6 costretti di non darle

speciale importanza. Crediarne, al contrario, che 1'incertezza

degli esponenti de' casi, la lore promiscuita e 1'uso e il non

uso di essi nelle scritture, riveli quello delle lingue parlate.

Si scrissero i vocaboli- com 'erano pronunciati, e non si ha ra-

gione di dubitare che nel discorso la mancaiiza della desi-

nenza ovvero Tidentita di essa quando si esprimevano dire-

zioni o relazioni different!, dovesse nuocere alia chiarezza.

Le circostanze del luogo, delle persone, del contesto, dell'into-

nazioue, del gesto ed altrettali, rendevano intelligibile la pro-

posizione parlata, laddove nella scrittura, senza cotesti aggiunti,

Toscurita e quasi necessaria. Se, pertanto, ci e lecito di fare

una coiigettura sopra questo stato dell'antica fiessione de' dia-

letti italici, diremo che la causa si potra forse ricercare nella

natura mista degFidiomi ario-pelasgici, come noi consideriamo

e chiamiamo i dialetti italici. La causa percio sarebbe soltanto

etnologica, in quanto la flessione apparterrebbe all'elemento

ario delle popolazioni umbre, osche e latine, e la mancanza

degli esponenti de' casi come la loro incertezza, si dovrebbe

lattribuire all'elemento pelasgico delle medesime.

E in effetto, ammessa la mescolanza e la fusione delle

due stirpi e de' due linguaggi, e molto verisimile che men-

tre le tribu arie d'origine, erano portate alia flessione, con-
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formeraente alia natura delle lingue indoeuropee, la parte su-

perstite delle popolazioni pelasgiche piu antiche, non usasse

la flessione, perciocche le lingue khamitiche, alle quali, se-

condo noi, ,si possono ascrivere gl'idiomi hetheo-pelasgici,

non Tlianno. L'egizio infatti, idioma khamitico, non conosce

la flessione, come non la conosce Tetrusco, la cui natura e

al tutto pelasgica, cioe dire khamitica. Ma di questa nostra

congettura si tenga dagli altri quel conto che si vuole; noi

la crediamo probabile, attesoche per essa si spiega debita-

mente il fatto filologico e lo storico, cioe dire quello di due

lingue e di due stirpi diverse miste insieme.

Quanto scrivemmo della prima declinazione umbro-osca

si dovrebbe ripetere di tutte le rimanenti con tema in o, a,

u, ^3, e in consonante. Ma 1' istituto nostro non e altrimenti

quello di compendiar la grammatica de' dialetti italici, si

solamente di fame conoscere la poverta, rincertezza el'in-

costanza nell'uiia e nelFaltra flessione nominate e verbale.

Chi sia vago di certificarsi da se, legga la grammatica del

Breal per I'umbro particolarmente?
e quella del Conway per

Tumbro e per Tosco, e sara del continue obbligato a notare

i dubbii e le esitazioni de' due valentuomini allorche si tratta

di decidere question! come queste, se un caso sia del sin-

golare ovvero del plurale, essendo le desinenze identiche nei

due numeri.

II Lanzi scrivendo del verbo nelle antiche lingue italiche

dice: Pochi verbi si incontrano nelle T. E. (Tavole Eugu-

bine), e questi non variati abbastanza per modi, per tempi,

per persone. Parlasi ivi le piu volte, come in ogni Legge o

sacra o civile in imperative; i tempi son quasi tutti o futuro,

o presente ;
la persona e sempre o seconda, o terza d

. E

poco appresso cosi si esprime argutamente : Parlavano que-

sti popoli quasi come certi forestieri giunti di fresco in Italia,

che del linguaggio lor nativo, e del nostro formano un terzo

idioma, che a ben intenderlo vi e bisogno di due lessici, e

ci vorrebbe anche il terzo della intenzione del parlatore. Cio

1 LANZI. Saggio, T. I, p. 278.
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s|M'i-ia]mrnt< aeoade ne' verbi }
. Anche il Comvay cmr

Hie la coniugazione del verbo osco ed umbro e povora e i

material! per costruirne uno schema sono sfortunatamente

molto scarsi. La l a persona del singolare e la l
a e 2a del plu-

rale; uno o due inter! tempi sono appena rappresentati in

tutto
2

. Dubbii, incertczze, opinioni diverse fra' glottologi, si

incontrano qui come nella flessione del iiomc*.

Presso il Conway si possono vedere e studiare con pro-

h'tto, i paradigm! di sei classi di verbi distinti per radici del

Presente senza tema e con tema. Ecco le classi che rispon-

dono alia coniugazione de' verbi latin! .

I. Non tematiche : (classe-sum).

II. Tematiche semplici (olasse-r^ojl,

III. in a- (classe-amosj.

IV. in e .(cl&8SG-habes).

V. in -i- (classe-facts).

VI. in -i- (classy-finis).

Nella coniug-azione del verbo N ///// la 3 plur. del presente

indicativo in osco
7
e sent e set; come la 3 plur. del pres.

soggiuntivo in imibro e sins e sis. Per Timperativo in osco

la 3 pers. sing, e estud; in umbro 2 e 3 sing, futu* eetu;

2 plur. fuluto : 3 plur. etuta, -tu. L' infinito osco e ezum,
Tumbro erom- em. Erom ed eru sono altresi pronomi.in
umbro: quello, gen. plur., e questo ?

abl. sing. Aggiungansi

per il verbo fu- in osco e in umbro i tempi seguenti: os. fu-

fans, imp. ind. 3 plur.; fufens, pert', hid. 3.pl.;./ks. /ks,

3 sing.; fut, perf. ind. furent, faro. 3 pi.; fuia, 3 sing,

soggiunt.; fito part.
3

.

Diamo ora la coniugazione d'un verbo tematico. Desinenze:

l a pers. sing, del Pres. ind. o, ant -umb. u-\ 2a pers. s, che

puocadere. heris, fieri; 3a
pers. sing, t che puo cadere, licit,

1

LANZI, o. c. p. 279.
2
CONWAY, The Italic Dialects, Vol. II, p. 484-485.

? Cf. CONWAY, o. c. Vol. II, p. 623 Glo*s. to the Dialwts, s. v. fu--

BR^JAL, o. c. p. 358.
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decet, habe;-^- pers. pi. nf, ma Yn^ puo omettersi: furfantf

furfat. Imperative 2a e 3a
pers. sing, tu, 3a

pers. pi. tutoT

tutu. II future si forma aggiungendo 1'ausiliare es in osco e

in umbro, ma la desinenza della 3a
pers. spesso manca; cosi

si trova purtavies invece di purtuvlest. II perfetto ha diverse

formazioni secondoche prende o no 1'ausiliare fu. L' infinite-

e in umbro come in osco, in om, um, u: es. erom, eru, aferum,
Per il passive si veggano le grammatiche degli autori citatL

Pronomi personally dimostratlrl e relativl.

I pronomi personali in osco e in umbro si riducono a

questi : osc. tiium ch'e piuttosto un aggettivo possessive; siom

ace. di pers. 3% t (i) fei, dat. di 2n e slfei, o Nuovo Osco r

sefei, di 3 a
. In umbro abbiamo niehe di pers. l a

; tiom, tin
y

teio di pers. 2a
,
tefe pur di 2a e seso di 3a

.

Di pronomi dimostrativi in osco e in umbro ve n'ha una

dovizia, ma non tutti sono usati e declinati come veri pronomi,

molti anzi sono veri aggettivi avverbiali di tempo e di luogo,

La piu parte sono composti e i grammatici non sono concordi

sulla natura di tali composizioni ovvero sul loro proprio si-

gnificato. In quanto alia forma si presentano talora come voci

ch'hanno del rozzo e del barbarico : come p. e. ies-su nom.

pi. di \zic-* osc., ovvero iafc, ace. sing. fern, in N. Osco;

eizazunc, gen. pi. fern, di eizeis o eiseis gen. sing. osco.

II pronome relative in osco e in umbro e il seguente :

Osco UMBRO

Sing. Maw. Sing. Fern. \ poi, poe
Nom. pui pai, paei, pae ) po-rse
Gen. poiin?
Ace. paam
Dat. pusine
Plur. \ puri
Nom. pus pas / po-rse
Ace. fern, pafe

Per il neutro Tosco ha pod al nom. sing.; pai al nom. e

ace. pi. L'umbro ha pude nom. sing, e po-rse ace. plurale.
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II pronome relative, com '6 chiaro, si riduce in osco al

nominat. sing, e plur.; a un genit. sing, dubbio che si crede

equivalents al lat. cuia, all'accus. sing, fern.; e al nom. e ace.

sing, e plur. del neutro. La stessa poverta e nell'umbro.

II pronome corrispondente al lat. quis e al gr. TI; e in

osco pis m. f. e pid n. II gen. e pieis-um ; dat. o loc. piei;

ace. phim; non ha plurale. In umbro si ha: m. f. pisi so-pir;

neutro pidi.; ace. m. f. pi. pifi.

Di awerbii pronominali in osco e in umbro e comuni nei

due dialetti, v'e una ricchezza, ma il significato vero e pro-

prio di ciascuno non e sempre certo, ma si trae spesso dal

contesto. Eccone un saggio.

Osco UMBRO

iiiuii un cinom enom enuoin imim-ek
I

turn
,

' deinde
,

ifi? ife, ifontf lat. ibi

svai suae sve lat. si

suae... pod, svai puh, suepo lat. sive

II Conway, citati 1'osc. puturiis-pid e 1'umb. podruh-pei,

scrive: Cf. uter-que: citati osc. puz piis pous e umb. puze pusi

puse, cf. tit. Qual riscontro si dee fare fra gli awerbii pre-

detti e uter-que e ut? un riscontro fonetico owero di signi-

ficato? L'autore suppone certamente, che queste cose sieno

chiare a' glottologi e non vi s'indugia.

Ma nel glossario non manca di dare le desiderate spiega-

zioni : il che fa con grande schiettezza, dicendo dubbio ci6 ch'e

dubbio, e certo quel che a lui sembra certo. Spesso cita Fopi-

nione di altri autori, come p. e. del Bucheler, in torno alia

interpretazione de' vocaboli, owero del Brugmann per qualche

fatto grammaticale, e quando dissente da costoro, lo dichiara

liberamente.

Ci resta a indicare le preposizioni e posposizioni di quest!

dialetti, le quali ora domandano solamente un caso, ora sola-

mente un altro, e alcune piu d'un caso.
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Col solo accnsatwo

Osc. ant- ante

az apud
pert

penmi sine

postin iuxta

UMB.
-acj apu.d

hondrd infra

per
subra supra

superne, super-

Col solo ablaUro

OSC. com, <'tltit

dat de

op aped
post

prn ? pro

prai prae

UMB. ku
(r/t,) -co (m)

pe (r) pro

post post

pru pro

pre, prae
-ta, -tu -io ob. e.r

Con piu d'un caso

Osc. (inter con race, e 1'abl. inter: UMB. ander, con 1'acc.^

trd (f), con Tacc. e il loc.Osc. -en, UMB. -en -em -e con

I'acc. irt-tus, in, versus--, col loc. ///-, osc. eocaiscen Iigis 9 .

in UUxce b'fjibtfx; UMB. arnen, in arno ; tote-m-e, inci-

ritatr ]

.

Neiraccennare a questo breve prospetto della grammatica
del dialetti italic!, non altro slntese fare da noi se non pro-

vare che una delle cause dell'oscurita loro e la incostanzar

Fanomalia e la poverta delle flessioni norainale e verbale, e

delle altre parti non declinabili del discorso. Ma la nostra opi-

nione che ne' dialetti italici si abbia una lingua mista, si vuol

fondare sopra qualcosa di piu intrinseco, cioe nella vera eti-

mologia, la quale prescindendo dalle alterazioni e corruzioni

fonetiche cui la radice de' vocaboli puo soggiacere, ne cerca

soltanto il significato. Senonche il significato stesso puo tal-

volta conoscersi senza la conoscenza della lingua, alia quale
1 Cf. CONWAY, o. i\ p. 484.
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appartiene il vocabolo, e in qucsto caso I'etimologia 11011 giova
KI nulla. Imperocche non si possono indagare etimologie d'una

lingua ignota. Ed in vero, sebbene si sappia che parecchie

voci latine sieno di origine etrusca e ci sia nota la loro signi-

ficazione, non per questo se ne potra assegnare I'ctimologia.

E qui bisogna ricordarsi che in etimologia la fonetica certa-

mente e necessaria ma solo come mezzo, perciocche Tuffi-

cio proprio deU'etimologo e quello di scoprire il vero signifi-

oato del vocabolo, ne in modo ipotetico o vago ed anche inge-

Xiioso e seducente, ma certo e incontrastabile, cio che si pu6
ottenere co

?

riscontri con altri vocaboli della medesima lingua

ovvero di liugue affini. II ne suffit pas d'en reconnaitre le

corps dans ces transformations externes, cio che spetta alia

fonetica; ii faut en saisir Tame 4
.

II Deecke dimenticava le leggi da noi qui ricordate del-

1'etimologia, quando voile interpretare la tavoletta di piombo di

Magliano
2

. Tutto in quel lavoro dimostrai'ingegno e il sapere

dell'autore, come osserva rHenri Les conjectures sont se-

duisantes, les rapprochements curieux 3
,
ma non si resta

per nulla convinto che la traduzione renda veramente il con-

tenuto del testo. II Pauli, in un articolo polemico, mostra che

seguendo il metodo del Deecke, si potrebbero dare della iscri-

zione di Magliano tre traduzioni different! 4
. Anche il Breal

confutava con buona logica, la traduzione del Deecke, dimo-

strando che le analogic de'suoni trassero in inganno lui come

avevano gia tratto il Corssen. E reca questi esempii: lacht

di latte
, mene, mese

, afrs cinghiale . alat/t pol-

lame
,
//nmenicac semestrale

,
lursth sacrifizio (a ca-

gione di lustrum] ;
marealurcac sacrifizio vicino al tempio

(perch6 margo e lo stesso che il germanico mdrca ecc.). Ep-

pur il Deecke, dopo questa sua interpretazione della iscri-

1 A. D. nella rivista &?\\'Etyniol. Wo&rterb. d. roman. 8prac.hen. del

cd. 5* con append, di A. SCHELKK, Cf. Her. wit. 1888, p. 252.

2 W. DEECKE, Die Etruskische Bleiplatte von Magliano, 1885.
3 V. HENKI, nella Rev. crit., 1888, p. 268.

4 C. FAULT, Altita-l. stiid. fasc. 8. 1885.



554 I DIALETTI ITALIC!

zione di Magliano, conchiudeva cosl: Ecco dunque che per

la prima volta la traduzione d'una lunga iscrizione etrusca &

riuscita nel suo complesso, ed io credo che dopo cio nqn vi puo

esser piu dubbio che 1'etrusco appartenga al gruppo italico

della famiglia indoeuropea . Noi crediamo, soggiunge il

Br6al, che non vi puo esser piii dubbio su questo genere di

spiegazione, ch'e una variety d'una specie di preoccupazione

ormai conosciuta, di cui il Corssen restera 1'esempio piu me-

morando *.

Dopo le quali cose possiamo conchiudere, che la natura

mista de' dialetti italici asserita da noi, non puo altrimenti

provarsi che per lo studio etimologico, da cui venga chiaro

non tutti i vocaboli delle iscrizioni essere format! con radici

appartenenti alle lingue della famiglia indoeuropea. Ma que-

sto studio non deve restringersi alle sole iscrizioni umbre,

osche, peligne, volsche e altrettali, che non possono fornirci

per la loro scarsita, il patrimonio d'una lingua, la quale in

tempi antichi fu madre de' dialetti posteriori e comune a' po-

poli pelasgi deir Italia meridionals e centrale. II materiale

copioso per lo studio etimologico d'una lingua non aria, deve

darlo la lingua latina, la quale, come dicemmo, raccolse e

fece suo il patrimonio de' dialetti italici, suoi fratelli in prin-

cipio, e poscia unificati in essa, e a poco a poco trasformati.

L'Henri scriveva: ... le latin est bien moins une langue

qu'un agregat de dialectes assez divers 2
. Ora il pregiudizio

che la lingua latina sia onninamente indoeuropea, non puo

scorgere i glottologi che cosi pensano, allo studio, etimologico

quale da noi, a buon diritto, si domanda. Coloro che posero

mano a compilare il dizionario etimologico latino, come il

Breal e Anatolio Bailly, meritano, senza dubbio, la nostra

riconoscenza, ma la questione che non sciolsero perch6 nep-

pur forse vi pensarono, aspetta ancora la sua soluzione. La

grammatica e la filologia non bastano, ma fa altresi mestieri

,
Rev. Grit., 1884, p. 122-123..

2 V. HENRI nella Rev. crit., 19 juin 1899, p. 182.
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di buoni criterii etnografici e storici quando si tratta delle

lingue italiche. E, d'altra parte, si potr& essere pienarnente

soddisfatti perciocche si sia indovinata la radice aria e la

significazione di cento vocaboli latini, se nel lodato diziona-

rio etimologico della lingua latina e destinato particolarmente

&' professori, se poi se ne lasci una quantita non piccola senza

spiegazione e senza etimologia? Ce qui frappe... c'est le

nombre relativement considerable des mots qui restent sans

explication, c'est-a-dire dont 1'origine n'est point mentionnee.

Cosi notava il Person l nella rivista di questo Dizionario. Si

aggiunga che in piu luoghi non si danno vere e proprie eti-

mologie, ma congetture ed ipotesi, talora seducenti e molto

ingegnose, ma che non inducono certezza. Quindi giustamente

conchiudeva il Person in una nota alia sua ricordata rivista,

significando il desiderio che in una seconda edizione del Di-

zionario, meglio si provvedesse a* giovani professori distin-

guendo il certo dal probabile e dal possibile, il che si otter-

rebbe : si 1'epuration des materiaux y etait plus rigoureuse,

Texposition des principes plus appuyee, le choix des hypo-

theses plus severe 2
.

Resta, dunque, provato che T opinione nostra esser la

lingua latina una lingua raista, non puo rigettarsi o dimo-

strarsi improbabile owero falsa, dal Dizionario etimologico

latino del Breal e del Bailly. Vedremo se saranno piu effi-

caci i Glossarii e i Lessici de' dialetti italici.

1 L. PERSON, Eev. crit.; 1885, p. 249.

'-' L. c. p. 250.
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K.A.OOO2STTO

LIIL

La tttarcia d'un fiero soldato.

- A domattina adunque, soggiunse il Warburton, e si ac-

commiato per prendere un breve riposo.

II giorno dopo all'alba la nostra brigata lasciava Bhind
r

e dopo aver raggiunto sulla strada di Etawah il resto dei

soldati, mossero tutti insieme verso Agra dove arrivarona

dopo trc giorni di viaggio.

L'allegrezza, le dimostrazioni di aftetto, 1' intensa gioia

onde la signora Teresa, il P. Fulgenzio, il vescovo e le snore

ricevettero Maria sono impossibili a descriversi. Le suore la

volevano allogare nel loro quartierino, ma la signora Teresa

non ne voile sapere. Maria e Padma dovevano stare con lei
,,

e la giovane stessa sciolse la quistione col consegnare alle

religiose in luogo suo le tre sue amiche Suki
?
Ciandra Bai

e Preraa, con preghiera che volessero preparare quest'ultima,

al santo battesimo, e vedessero di piu se potevano fare qualche
cosa anche per la seconda, di che le buone suore rimasero

soddisfattissime e si accinsero alia santa impresa.

Maria desiderava grandemente di sapere come mai il co-

lonnello si fosse avventurato con pochi soldati fino ad Etawah;
e alcuni giorni dopo il loro arrivo in Agra, essendo il War-

burton venuto a visitarla, presenti la signora Teresa e le altre

sue amiche indiane, mise il discorso su quegli avvenimenti.

- Avete un monte di ragioni, disse il Warburton, se de-

siderate udire la mia storia, giacche essa 6 degna di venir
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raccontata e quindi anche di ascoltarsi. Tanto piu che la

inia scappata ad Etawah e stata 1'immediate cagione del vo-

stro ritrovarvi qui fra noi. Or dunque per cominciare, il

vostro bravo Pietro vi ha gia narrato, credo, la fuga raia e

di Teresa da Gwalior.

Maria chino la testa in segno affermativo.

- Arrivammo qui da Gwalior, continue il colonnello, piu

morti che vivi, e fummo trattati con gentilezza dal commis-

sario Colvin, il quale tuttavia parve meravigliato che giusta

i suoi ordini non ci fossimo tutti lasciati accoppare dai sepoys

di Morar.

A questo punto la signora Teresa batte col ventaglio sulle

spalle del marito. II colonnello sorrise alquanto e continue

in raiglior vena che mai.

- Nei primi due o tre giorni diedi mano al commissario

nell'assegnare ai molti rifuggiti cibo e abitazione, e a met-

tere la fortezza in quella miglior difesa di guerra si poteva ;

ma poi ordinata gia ogni cosa mi cominciai ad annoiare. Non

aveva niente da fare. Voi altre donne non vi potete immaginare
che cosa voglia dire essere un colonnello senza reggimento.

Sarebbe press 'a poco come una signora di casa che va at-

torno per le stanze portando a cintola un grosso mazzo di

chiavi, e non ha il becco di un cassetto o di un armadio da

aprire. E pensate voi; la mia dolce met& qui, voleva farmi

leggere dei libri spiritual!, e mi aveva persino suggerito di

fare i santi esercizii ! Domando io, sono suggerimenti da dare

a un soldato, mentre il cannone tuona nel Pangiab. tuona a

Laknau, tuona a Delhi e a Kanpur, e a Jhansi e altrove si

maceliano i cristiani ? Io dunque non potendo piu durarla in

tal ozio. mi presentai al Colvin e gli domandai licenza di

andare a Delhi Pensava di addossarvi qualche cosa di me-

glio, . rispose il commissario.
- Ottimamente, dissi io, sentiamo Ecco, rispose il Col-

vin, qui nella fortezza siamo sicuri, e credo che potremmo

risparmiare un ducento soldati. - - Anche quattrocento, in-

terruppi io Supponiamo duecento solo, continue il mio gii-
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periore. Or bene che direste voi se vi confidassi un duecento

soldati con due cannoni e vettovaglie per un mese e vi man-

dassi a pacificare la provincia di Agra"? Voi ben sapete, che

qui tutto intorno 1'autorita ingiese non ha piu potere alcuno,

e morta, estinta, come se non avesse esistito giammai. I ze-

mindari hanno gridato imperatore Mahomed Shah, ma tut-

tavia non vi sono sepoys che sostengano colle armi il suo

potere. Basterebbe forse fare una passeggiata da qui fino a

Mutra al Nord-Ovest, e verso Gwalior a Sud per richiamare

i popoli ribelli alTubbidienza.

- L'idea del Colvin mi audo a sangue. lo colsi la palla

al balzo, e mi dichiarai pronto a partire. Disposto ogni cosa,

invitai parecchi ufficiali fra i quali il Seedly a venire con me,

e due giorni dopo lasciavo la fortezza con ducento soldati,

e due cannoni in ordine di battagiia. Quella fu una passeg-

giata gloriosa! Gli Indiani dei villaggi vicini ad Agra cre-

devano che gli Inglesi fossero tutti morti, o almeno cristal-

lizzati dentro le mura della fortezza, e quindi facevano il

diavolo a quattro; ma quando ci videro uscire armati fino

ai denti e coi baffi tesi tesi, ebbero una tal paura di noi,

che in un momento il paese intero fu sgombro di tirannelli

e di ladri. lo poi per dare un po' di solennita alia marcia,

aveva preso meco alcune trombe le quali diedi ordine che

sull'entrare dei villaggi strepitassero a tutto fiato, come gia i

trombettieri di Giosue intorno a Gerico, e 1'effetto era ma-

gico. Le case si chiudevano, le porte si serravano, i villani

fuggivano, e noi senza colpo ferire eravamo padroni del luogo.

Giunti al villaggio, piantavo tribunale, amministravo la giu-

stizia, raccogiievo le tasse, e stabilivo alcuni dei maggiorenti

per tener ordine durante la mia assenza. Qualche volta era

difficile scovarli perche nascosti, ma avevo i miei segugi

che li sapevano fiutare anche nei piii cupi nascondigli.

Ma non sempre i villaggi la passavano cosl liscia. II Colvin

mi aveva dato una lista di villaggi colpevoli d'incendio, ra-

pina e omicidio contro gli Europei o contro altri villaggi, e

quelli dovevano pagare il fio dei loro misfatti. E mia opi-
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nione che carita e bene, ma giustizia e bene migliore, e du-

rante la mia passeggiata non credo di aver peccato in fatto

di mansuetudine. Quanti trovai rei di omicidio volontario,

tauti mandai a dar dei calci air aria, e i ladri poi condan-

nai a pigliar cento staffilate all'aria aperta, condite di piu:

con sale ed aceto per impedire la cancrena. Un giorno ar-

rivati ad un certo villaggio, uno spettacolo raccapricciante

si presento ai nostri' sguardi. Sulla facciata della miglior casa

del villaggio era inchiodato uno scheletro senza testa, e il

dottore militare dichiaro quello esser lo scheletro di una donna

inglese. Si fece un po' d ;

inchiesta sommaria. Parve il fatto

comprovato. Tanto basto perche i miei soldati fuori di se per

Tira si precipitassero su quei villani e ne facessero macello.

lo riuscii difficilmente a frenarli, ma pur troppo in quell'oc-

casione si sparse troppo piii sangue che io non voleva.

- Povere creature ! sclamo la signora Teresa. Chi sa mai

quanti innocenti hanno dovuto patire pei pochi colpevoli.

-Vero, verissimo, replied il colonnello. Ma non erano

innocenti le vittime di Kanpur? Che male avevano fatto a

Nana Sahib le donne e i bambini chiusi nel Bibigar?

Maria all'udire queste parole abbasso il capo in seno, e

una nube di tristezza velo le fattezze di lei. Ella sapeva ormai

ogni cosa, e la terribile tragedia del Bibigar era venuta a

piantarle un'altra coltellata nel cuore.

- Nel resto, continue il Warburton, quasi per mutare

argomento, la nostra marcia non finiva sempre in tragedie,

Aveva anche il suo lato comico, e udite questa che e fresca

assai.

Una sera ci attendammo per la notte in un prato sul quale
le piogge recenti avevano fatto crescere un'erba folta folta,

e alta mezzo metro. La notte era oscura, umida e tempestosa,
e da mezzogiorno soffiava un vento indiavolato che entrava

nella tenda, passava le vesti, e sembrava penetrare a dirittura

entro il midollo delle ossa. Io cenai e bene, perche mi mo-

riva di fame, e poi mi gettai sul mio letto da campo per dor-

mire. Ma che? Avevo appena preso sonno, che fui svegliato
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da una musica diabolica, che mi sonava tutto airintorno. Rospi,

rane, cicale notturne, zanzare, grilli ed altri mille iusetti ron-

zanti, strident!, cantanti si erano dati la posta in quel prato

per far perdere la pazienza al colonnello Warburton. Non ho

mai sentito in vita mia un frastuono piii acuto e piu sgra-

dito di quello. E peggio ;
ancora dopo un poco rane, grilli e

ranocchi penetrarono nella mia tenda, mi saltarono addosso,

galoppando sugli abiti persino fra i bam* e sotto il muso, e

per un momento mi parve di essere trasportato in Egitto al

tempo delle famose piaghe. Specialmente i grilli erano bestie

terribili. Masehi potent! con una voce alta, acuta, magnifier

tenor! che facevano vibrar Taria ad un miglio di distanza.

Sembrava che tutti i grilli del mondo fossero venuti quella

sera a far nozze su quel pratello, e cantassero tutti insieme

il grillesco epitalamio. Di tanto in tanto vi era un po' di

silenzio, poi un robusto musicista cominciava un a solo, il coro

rispondeva, e la gallorla, la gazzarra e la musica era univer-

sale. lo in tanto mi volgeva e rivolgeva nel mio letto, schiac-

ciando grilli, accoppando ranocchi, e menando gambe e braccia

airintorno come un indemoniato. Finalmente non potendo piu

reggere al tormento, mi levai da letto, uscii all'aperto e adoc-

chiato vicino a me un certo rialzo di terreno scoperto, vi stesi

sopra una coperta e mi coricai dicendo fra me e me: Almeno

qui non mi salteranno addosso grilli e ranocchi. Ma povero

me ! era caduto dalla padella nelle brage ! Q.uelle bestie bir-

bone strillavano ancora a loro posta, ma non saltandomi piii

addosso cominciavo a pigliare un po' di somio, quando comin-

ciai a sentire un brulicare d'insetti su tutta la persona che

mi inordevano fieramente. I grilli e le rane si contentavano

di camminarmi sui vestiti, ma questi nuovi insetti dispregia-

vano le vie trite dei loro predecessor! e si attaccavano al sodo

della inia ciccia che essi corsero su e giu, a dritta e sinistra,

a nord e sud, per tutti i lati. Era una battaglia orrenda, una

vera carica alia baionetta. Quelle bestie maledette mi pian-

tavano certi denti dentro la carne, e sembrava che gustato

il -sangue non andasse loro a genio, perche subito passavano
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iu uii altro luogo a far uuova feritae succhiar nuovo sangue.

lo non sapendo sulle prime come spiegare questo nuovo assalto,

sbalzai dal mio giaciglio inorridito, ma poi colti fra le dita

alcuni del nuovi insetti spiegai Tenimma. II rialzo di terra

sul qualc mi era posto a dormire non era altro se non

un gigantesco uido di formiche o termiti come le chiamano
;
e

queste bestie terribili, offese uel loro diritto di propriety, si

<3rano levate in armi a cacciare Finvasore. Intanto la mia

pelle andava a fuoco* lo era coperto di formiche da capo a

piedi, ne sapeva come liberarmene. Svegliai in fretta la mia

ordinanza e gli contai il caso. II soldato accese una lanterna

e mi disse sottovoce: -- Un bagno, colonnello, e tutto e finito:

qui vicino al campo vi e una pozza d'acqua che fa al vostro

caso. lo accettai il suggerimento come piovuto dal cielo, e

seguito dal soldato corsi a fare il bagno. Mi spogliai in fretta

e furia, e giu dentro 1'acqua. Questa mi giungeva fino al collo,

e sentendo un subito refrigerio dai inorsi delle formiche, mi

vi tuffai entro con incredibile volutta due o tre volte. Era

chiaro che le formiche non amavano il bagno, onde a poco

<a poco rallentarono le loro morse, cadendo uell'acqua. Ma

quando appunto mi stava rallegrando del colpo cosi ben riu-

scito
?
ecco che sento un fiero morso nelle gambe seguito da

cento altri nells braccia, nel petto^ nel ventre
?
nella schiena,

<i nel collo. Quell'acqua assassiua era piena di piccole san-

guisughe le quali non appena si accorsero aH'odore della mia

presenza, piombarono in gran mimero sopra di me per dissan-

guarmi. lo in quel tristo momento perdei tutto il mio sangue

freddo; mi dimenticai di essere irlandese e comandaiite su-

premo di un corpo di soldati di sua Maesta la Regina; per

la qual cosa diedi a gridare come un forsennato, e uscito dal-

Tacqua cominciai a ravvoltolarmi nell'erba per liberarmi dai

miei persecutor! . Le mie grida svegliarono i soldati piu vi-

cini, si credette ad un assalto notturno; corsero alle armi,

e in un baleno ogni cosa fu piena di confusione, e cinquanta
forse dei miei soldati videro il loro colonnello nell'atto di ro-

tolare sull'erba per non essere mangiato vivo dalle sangui

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1181. 36 24 agosto 1899,
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sughe. Birboni di ranocchi, e di grilli, e maledette sangui-

sughe ! Nei nostri paesi d' Europa queste bestie hanno un

po'di educazione, stanno dentro ai loro confini, non vanno ad

assalire i gentiluomini e le gentili signore: tutto al piu si

contentano di dar qualche pizzicotto ai villani ignoranti. Ma

qui invece nessuno e salvo dalla loro audacia, e si attaccano

di preferenza alia pelle bianca, soffice e delicata degli europei.

Signore mie, avete voi mai veduto una simile sfacciataggine?

A questa scappata le signore risero del loro meglio, ed

anche Maria non pote fare a meno di non sorridere al brio

e alia vivacita del colonnello.

- Fin qui era andato tutto bene, continue il Warburton
;

ma secondo che ci andavamo allontanando da Agra e av-

vicinando a Delhi le cose si facevano piu serie. I villani non

fuggivano piu, ma asserragliatisi nelle loro case, avevano il

fegato di riceverci a fucilate. E noi dagii a quei . birboni, i

quali armati per lo piu di fucili a pietra mal potevano resi-

stere a truppe regolari provvedute di cannoni e fucili En-

field. Ma che farci? Eran matti e ricevettero la castigatoia

che si meritavano. In tal modo passammo da villaggio in

villaggio, da paese in paese, lasciando dietro di noi cada-

veri penzoloni dagli alberi e rovine fumanti di paesi incen-

diati. Quelli pero che ci diedero piu da fare furono i zemin-

dari della provincia. Quei tristi credevauo che fossero venuti

i bei tempi degli imbecilli imperatori di Delhi, e quindi tiran-

neggiavano il popolo a loro talento. Ma noi venimmo a trarli

d' inganno. Molti di quei signori si sottomisero senza far re-

sistenza. rna una ventina ci resistettero apertamente e ci fu

mestieri combatterli colle armi. lo piantava i due cannoni

in linea di battaglia. smantellava le loro torri
7
diroccava le

loro case e il resto veniva compiuto dai soldati coi fucili e

colle daghe.

Un giorno ci occorse di vedere caso miserando. Uno ze-

mindar chiuso nel suo castello ci tenne a bada per parec-

chie ore. Le mura erano cosi massicce che i nostri due can-

noni poco potevano. lo diedi ordine di far saltare la porta
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principale, e due bravi soldati fra il fuoco della moschetteria

che pioveva da ogni lato si avanzarono verso la porta, le

collocarono ai piedi due sacchetti di polvere, e fuoco ! La

esplosione inando in frantumi il portone, e noi dentro. La lotta

fu breve, ma sanguinosa. II padrone di casa con una cin-

quantina dei suoi affittaiuoli si difese valorosamente fino al-

1! ultimo, e cadde finalmente sotto le baionette dei iniei sol-

dati infuriati. Quando tutto fu finito ci demmo a girare per

la casa a fine di spogliarla prima di consegnarla alle fiamme.

In una stanza appartata del palazzo sette persone giacevano

morte o moribonde di ferite ricevute. Un vecchio ed una vec-

chia, una giovane donna e quattro bambini. Era la famiglia

dello zemindar, il quale avvedutosi che non poteva piu re-

sistere, e pur risoluto di morire colle armi in mano, era en-

trato nella stanza dove si tenevano i suoi cari, e li avea pu-

gnalati tutti quanti di sua propria mano. lo mi chinai sulla

giovane donna. Avra avuto al piii un yent'anni, ed era di

fattezze regolari ed avvenenti, benche ormai coperte dal pal-

lore di morte. Essa respirava ancora, e sembrava che mor-

morasse qualche cosa. lo mi feci dappresso alia morente per

ascoltare che cosa dicesse, e la udl invocare distintamente

e piu volte il nome di Dio. Pieta immensa mi prese il cuore

della sventurata e non potendo far altro presi un poco di

acqua, e la battezzai nel nome del Padre del Figliuolo e dello

Spirito Santo. La moribonda, che fino allora avea tenuti gli

occhi chiusi, a sentir 1 'acqua che le correva sul volto, li aperse,

mi guard6 in faccia, ricompose i lineamenti ad un sorriso,

e spir6. Cercammo di salvare almeno i bambini, ma tutto

fu inutile. In meno di mezz'ora essi pure spirarono, e la fa-

miglia intera dello zemindar, resto estinta. Noi demmo de-

cente sepoltura ai cadaveri, saccheggiammo il palazzo ;
indi

partimmo verso sera lasciando dietro di noi fiamme e ro-

vine.

Qui il Warburton rimase un poco in silenzio, e un'ombra

di tristezza venne a far cupa la sua faccia inaschia e gio-

viale. Similmente le signore che Tascoltavano tacevano, com-
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mosse profondamente al triste racconto. Finalmente ruppe il

silenzio la signora Teresa col dimandare al marito, come mai

si fosse avventurato di battezzare quella povera pagana senza

previa istruzione, e senza neppure domandarle se "desiderasse

ricevere il sacramento dei cristiani.

- Bella mia, rispose il colonnello, come cio accadesse

neppure io saprei dire. Fu una ispirazione del momento, che

10 seguii quasi macchinalmente, mosso a cio forse dal sen-

tire che la disgraziata morendo non invocava. gia il nome

di Brahma, Rama, Krishna, Bawani o di qualche altro dia-

volo, ma il nome di Dio, il quale e, gia si sa, il medesimo

in ogni luogo. Se poi sia lecito o no amministrare di tal rna-

niera il battesimo, e questione che potrai proporre al Padre

Fulgenzio, che 6 troppo impigliata, ne io vo' scioglierla- qui

su due piedi.

Dopo battuti e ridotti alPubbidienza i zemindari, continuo

11 colonnello, venne la volta dei sepoys coi quali comineiammo

a far conoscenza per la prima volta a quaranta miglia da

Muttra. Erano un centinaio ed andavano a Delhi a combat-

tere pel cosi detto imperatore Gran Mogol. Ma i disgraziati

avevano fatto i conti senza 1'oste. Demmo loro la caccia per

quasi died miglia, e quanti caddero in mio potere morirono

o di ferro o di corda, appesi ai manghi clella strada. Credo

che rimperatore del Gran Mogol non si sara avvantaggiato

gran fatto dei pochi che sfuggirono alle nostre carabine. Due

giorni dopo pero ne incontrammo altri trecento circa, bene ar-

mati e inolti a cavallo. Una spia doveva aver loro recato avviso

del nostro avvicinarci, onde essi pensarono a tagliarci il cam-

mino. Fecero dunque alto in un villaggio, che fortificarono

alia meglio, e le cui case occuparono, scacciandone i pacific!

abitanti. Io mandai il capitano Seedly ad esplorare. Ando e

ritorno a briglia sciolta per riportarmi, che la fanteria occu-

pava le viuzze e le case del villaggio, la cavalieria poi cir-

condava la strada da ambo i lati coir intento evidente di

pigliarci in mezzo. Io voleva dar loro una picchiata solenne,

ma senza tuttavia troppo esporre la mia gente. A destra del
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villaggio si stendeva un poggetto di bosco rado e basso, e al di

la si levava una cresta di colline aride e dolci al salire. lo

diressi i miei due cannoni a pigliare un posto elevato sulla

collina, e mossi fanteria e cavalleria pel bosco. I sepoys cre-

dettero che volessimo loro sfuggire merce un movimento di

fianco, onde abbandonato il villaggio, fanti e cavalieri si mos-

sero per assalirci. Era appunto quello che voleva io. Feci

smascherare i due cannoni
,
e poi gift mitraglia contro i se-

poys, che baldanzosi venivano all'assalto. Quel ricevimento

tanto diverso da quello che si aspettavano li sconcertoalquanto,

ma tuttavia riordinate le file tentarono di entrare nel bosco
,

ed iinpegnare la battaglia ad arma bianca.

Gli sciagurati ebbero quanto vollero. Prima la mia fan-

teria dal riparo del bosco vomito contro di loro una grandine
di palle, e poi al mio comando cavalieri e fanti uscirono

dai ripari e caricarono i sepoys alia baionetta e colle daghe.

La battaglia non duro che una mezz'ora. I sepoys fecero

bella resistenza, ma in fine venne loro meno il coraggio e

la diedero a gambe, lasciando sul terreno un centinaio dei

loro tra morti e feriti. Noi entrammo vincitori nel villaggio,

dove passammo la notte accarezzati e festeggiati dai villani,

i quali tuttavia avrebbero fatto il medesimo coi sepoys, se quelli

e non noi fossero rimasti vincitori. Di tal maniera marciando,

combattendo, impiccando e bruciando arrivammo a Muttra,

dove accadde cosa che credo interessera vivamente la nostra

Prema qui presente.

La giovane devadasi Prema fin qui attentissima, all'udir

nominare Muttra raddoppio Tattenzione.

- Anche Miittra, continue il colonnello, era come il resto

della provincia in piena ribellione contro gi' Inglesi e ubbi-

diva a un certo arnese capo dei ribelli per nome Deokarn.

Costui tuttavia era il capo palese e meno colpevole ; giacche

quelli che tenevano veramente in mano il mestolo erano certi

bramini sacerdoti con a capo Ubhidhana.
- Che sento ! esclamo Prema coprendosi il volto colle

mani.
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- Nel paese, continue il Warburton, erano accadute ucci-

sioni, rapimenti di donne e ragazze, arsioni, ladronecci, ri-

catti, e I'opinione pubblica voleva che tutto si facesse colla

benedizione sacerdotale di Ubhidahna Rao. Al mio arrivo il

capo aperto dei ribelli ebbe paura e se la diede a gambe ;
il

capo occulto invece, confldando forse nel suo cordone tre

volte santo di bramino ortodosso e di gran pontefice di tutti

i diavoli dell' inferno, mi venue incontro, mi presto omaggio
e si sdilinqui in mille salamelecchi. Ma io non era il gonzo

che egli mi credeva. II signor Gomes, che voi gia conoscete,

rifuggitosi qui da Muttra, dove fu a un pelo di lasciarvi la

vita, mi aveva provveduto di ima lista dei peccati antichi

e recenti di IJbhidhana Rao, peccati noti troppo bene alia

polizia; onde io per tutta risposta ai suoi complimenti lo feci

ammanettare e chiudere in carcere ad aspettarvi un pronto

giudizio. Quando il popolo si accorse che il tiranno della

citta era caduto, da vile schiavo divento subito giusta il suo

consueto baldanzoso, e in tre o quattro ore ricevetti tante

accuse contro quel messere, che sarebbero state sufficient!

per impiccarlo non una ma cento volte. Ma cio che fece tra-

boccare la bilancia contro di lui fu un delitto pubblico e

atroce.

Un ricco mercante Giat, vecchio imbecille di settamVanni,

aveva sposato un due mesi prima una bambina di sedici anni,

e venendo sulla meta di luglio a morte aveva lasciata la

mogiie, bella e giovanissima, nella desolazione della vedo-

vanza. Or qui Ubhidhana Rao suggeri ai parenti del defunto

di rimettere in piedi Tuso della Satti abolito gia da legge

inglese, ma a suo credere atfatto conforme alle credenze bra-

miniche. I parenti della giovane vedova tentarono di opporsi

al sacrifizio della figliuola, ma contro i bramini non si vince.

La povera bambina pianse, prego, imploro pieta, ma tutto

indarno. Essa venne condannata a perire col defunto marito

su una stessa pira. Venne il gran giorno ;
una folia di gente

circondo la catasta fatale dove giaceva il cadavere del Giat,

e quivi venne trascinata piangente e tremante la infelice
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donzella. La musica soffoco le grida di lei
;
venne legata sulla

pira allato al marito
;

le si bagnarono le vesti di petrolio, e

i bramini appiccarono il fuoco alia catasta. Le fiamme si le-

varono alte, e la infelice fu vista, bruciati i legami che la

tenevano, tentare di sfuggire alle fiamme. Ma Ubhidhana Rao

era la a fare la guardia. La poverina venne rigettata nelle

fiamme, dove in breve peri miseramente. lo ebbi tutto cio da

un gran numero di testimonii oculari e dagli stessi parenti

della vittima. Ve n'era piii che sufficiente per condannare

alia forca il mio Ubhidhana. Lo feci dunque cavare dal car-

cere e lo condannai a ricevere cento colpi di bambu e poi a

morire alia pubblica forca. Tuttavia per rispetto alia sua per-

sona e dignita di bramino sacerdote gli comrnutai la basto-

natura in qualche cosa di meglio. Feci accoppare e scuoiare

una bella vacca, e ravvolto il ribaldo ignudo entro la pelle

deH'animale, vestito in tal nuova foggia lo mandai a dar calci

all' aria, e poi ordinai fosse tolto dalla forca e gettato nel flume,

pasto gradito ai cocodrilli.

- Che orrore ! esclamo in atto pietoso la povera Prema .

Voi, colonnello, cosi facendo avete condannato Ubhidhana Rao

all'inferno per sempre.
- Cosi sentii a dire io pure, rispose ridendo il Warburton.

Ma in fede mia, voi altri indiani siete una strana gente ! Se

vi volete santificare prendete i cinque prodotti della vacca;

per andar subito dopo morte in paradiso non si da miglior

recipe, che spirare stringendo una coda di vacca fra le mani;

e poi se uno morendo si serve della pelle di una vacca come

di un lenzuolo funebre, quel cotale deve andare aH'inferno.

E ella logica cotesta? Inoltre osservate, mia buona Prema,

aggiunse sorridendo il Warburton; nel condannare quel mes-

sere alia forca da lui cento volte meritata, ebbi anche Toc-

chio ad una certa ragazza che conosco io, la quale desiderava

grandemente di restar vedova di Ubhidhana Rao.
- Ma io non T ho mai sposato, disse con calore Prema.
- Ebbene come ando a finire la tua visita a Muttra?

interruppe qui la signora Teresa, alia quale premeva gran-
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demente di mutare il discorso per non dare offesa alia gio-

vane ex-devadasi di Govind Deva.
- Ecco in poche parole il resto, continue il colonnello,

stropicciandosi le mani e atteggiando le labbra ad un risolino

d'interna compiacenza. Dalla visita fatta a Muttra in com-

pagnia di parecchie di queste signore mi era rimasta una

impressione gradevolissima del tesoro del tempio di Govind

Deva. Or bene, prima di partire da Muttra chiamai alquanti

soldati intorno a me, e tenni loro il seguente discorso: Amici

miei, nella pagoda di Govind Deva vi e un tesoro pieno di

denari sonanti, di statue d'oro e d'argento aventi per occhi

brillanti. rubini, smeraldi e zaffiri. lo se fossi un soldato sem-

plice come voi altri, farei prima di partire una visita a quella

pagoda, e pregherei quegli dei a farmi qualche regalo. Ma
com '6 chiaro, nessuu ufficiale lo deve sapere, molto meno

fra tutti il colonnello che vi comanda; voi ben sapete quanto

tenero sia della disciplina militare.

I soldati mi capirono a volo, mi ringraziarono del suggeri-

mento loro dato, e mi promisero che il colonnello non avrebbe

saputo nulla affatto di quanto erano per fare. lo rimasi a

Muttra qualche ora ancora per dar tempo agli dei di com-

muoversi le viscere e fare la limosina ai miei soldati ; poi ci

mettemmo in inarcia pel sud, giusta gli ordini ricevuti dal

commissario Colvin. Alia prima tappa, io andai come di con-

sueto a fare una visita alia mia gente, ed ecco che scorgo

un gruppo di soldati che stavano ragionando, e parlamentando
su certe cose di cui volevano far mercato.

- Quanto mi dai per questi due brillanti? diceva uno: sono

gli occhi di Krishna, che io gli schiantai dalla fronte con la

punta della spada.
- E questo smeraldo, diceva un secondo, era incastrato

nella fronte della dea Bawani.
- Queste pietre aggiungeva un terzo, presi da parecchi

dei di legno che misi a dirittura in pezzi, tanto quei diavoli

erano duri a consegnarmele.
- Ed io, riprendeva un quarto, per farla piu spiccia ta-
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<rliai siMi/M piu le testine a parecchi dei piccini, e mele tengo

nella giberna; serviranno piu tardi a qualche cosa.

- Ben fatto ! esclamava qui un altro: anch'io mi sono

attaccato al sodo : vuotai un cassettino di monete d'oro e di

argento, ehe consegnerd quanto prima al mio banchiere.

- Vale a dire all'oste, aggiunse un vicino.

Qui la conversazione venne interrotta da una piccola esplo-

sione, ehe ebbe luogo a poca distanza dal crocchio.

.Che cosa fanno laggiu? domand6 uno degli interlocutori.

- E il Reeve, rispose uno del present], ehe sta sparando il

suo dio. Non trovando egli di meglio nel tesoro di Govind Deva

si porto via una statuetta del dio Ganesha in oro fuso, ed ora

volendola spartire fra i suoi amici riempi la cavita interna

della statua di polvere da schioppo, e trasformatala cosi in

una bomba vi ha appiccato il fuoco; e quei bricconi la si stanno

ora mettendo in tasca i frammenti del dio bomba per trasfor-

marli poi a suo tempo in tanto vino, birra o whiskey in onore

del dio Ganesha.

lo non potendo tollerare un linguaggio cotanto profano mi

ritirai iiella mia tenda pieno di compassione in cuor mio per

quei poveretti di dei indiani, accecati, decapitati, e scerpati

da quei tristi dei miei soldati.

- Ma e se i sacerdoti di Govind Deva, disse la signora

Teresa, riferissero 1'oltraggio patito a Calcutta, non vi sa-

rebbe forse pericolo di qualche guaio?
- Sta quieta per quello, le disse il marito. Ora siamo in

guerra, e qui in quest! paesi il saccheggio e ancora consi-

derate come una cosa santa, santissima, cara agli uomini e

agli dei. Di piu il saccheggio del tesoro di Govind Deva non

fu ehe una leggera restituzione ehe i braraini di Muttra fe-

cero al uostro Governo. Anche cola, come per tutto altrove,

il tesoro pubblico venne saccheggiato dai ribelli, ed esso con-

teneva la bellezza di cinquanta mila rupie. Inoltre io ti assi-

curo ehe nessuno si dara la briga di consegnare alia storia,

siffatte prodezze : gl'Indiani per ragioni di prudenza, e gl'In-

glesi per rispetto alia pubblica opinione, non di qui ben s'in-

tende ma d'Europa. O anime sentimental! !
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E con questa divota esclamazione il Warburton si levo

per andarsene.

- Ma voi, colonnello, disse qui Maria, non mi avete ancora

spiegato come mai vi conduceste fino ad Etawah.
- La e cosa semplicissima, rispose il Warburton. Etawah

era fuori del piano della mia marcia
;
ma trovandomi io cola

intorno, le mie spie mi riportarono che un grosso corpo di

sepoys presidiava Etawah a nome di Mahomed Bahadur Shah.

Tanto basto perche cedessi alia tentazione di dar la caccia a

quei birboni. I sepoys infatti se la diedero a gambe, ma cola

ebbi la dolce soddisfazione di far voi prigioniera e condurvi

qui entro in fortezza.

- Ed ora, continue Maria, fate voi conto di restare qui

in Agra o di partire per altra spedizione?
- Io restarmi qui a morire di pizzichi ? Nemmanco per

sogno ! Da qui a cinque o sei giorni si parte per Aligarh,

dove il Seedly, io e una ventina di altri fra ufficiali e soldati

combatteremo quai volontarii nella colonna del maggiore Mont-

gomery, e poi cacciati i sepo> s da quella citta, procederemo

per Delhi, dove speriamo di arrivare ancora a tempo per 1'as-

salto finale. Voglio vedere come Mahomed Bahadur e Zinut

Mahal si caveranno d'impaccio. Corre voce che entro Delhi

regna il piu atroce disordine, e intanto di fuori gTInglesi pre-

parano la cassa da morto per seppellire, e questa volta per

sempre, Timpero del Gran Mogol. A proposito del Seedly, si-

gnorina Maria, io ho una commissione per voi. Quel povero

diavolo vorrebbe, prima di partire, farvi una visita; glielo

permettereste voi?

- Venga pure, disse sorridendo Maria. Ora non vi e piii

pericolo n6 per lui ne per me.
- Avreste poi, signore mie, disse il Warburton ridendo,

qualche commissione per Timperatore del Gran Mogol? E
senza aspettare la risposta, alzo la mano alia fronte, le sa-

luto alia militare, e ando pei suoi affari.
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i.

LE PEDATE RISGOSSbJ DAL GOVERNO ITALIA.NO ALL'AJA.

Nessuno accusi di volgarita la prima parola con cui iscriviamo

questo articolo, ne la creda diretta ad ingiuriare comechessia il Go-

verno del nostro paese. Delle pedate incolte all' Italia ufficiale, man-

cipia del massonismo, nella Conferenza internazionale dell'Aja, par-

larono, pel primi, giornali liberalissimi ed italiaDissirai; e i cattolici

non fecero, in ogni caso, che andar loro dietro, tenendo bordone.

La Perseveranza di Milano, matrona austera, diede credito alia frase

poco parlamentare, scrivendo : In questi giorni noi abbiamo rice-

vute due pedate : la prima ce 1' ha data la Regina Guglielmina,

colla sua lettera al Papa : 1'altra ci venne dal Papa stesso, con la

sua risposta alia giovane Regina . E voga aggiunse all'espressione

medesima la Tribuna, colle sue lunghe cicalate mezzo serie e mezzo

buffe sulla nostalgia delle pedate, che secondo lei sarebbe malattia

cronica degl' italiani d'ogni classe e partito.

Rimanga
r
dunque, senza offesa d'alcuno, nella nuova nomencla-

tura diplomatica quella voce di pedate, a significare la parte pas-

siva, molto passiva, presa dall' Italia, sotto il Governo dei Pelloux

e dei Canevaro, nella riunione, pel suo scopo, forse la piu nobile e

solenne di quante i Potentati della terra ne celebrarono in questo
secolo XIX, dopo il Congresso di Vienna. Cosi Dio, sempre giusto

e sempre provvido, castiga gli orgogliosi che drizzano la cervice

contro la Chiesa ed il Papa. Eccola, come ben scriveva la Voce della

Verita, la vittoria che il Governo italiano ed i suoi adepti ebraici

e massonici vantavano d'aver riportata sul Vicario del Dio di pace,

escludendolo a viva forza dalla Conferenza per la pace : essa mani-

festasi al mondo qual vera e propria vittoria di Pirro, ossia per una

pedata, anzi una duplice pedata inflitta dal mondo civile al Governo

medesimo. E intanto, per quella mirabile sapienza e prudenza che

Talito divino effonde, nei momenti piu difficili, sul suo Yicario in

terra e sugli eminenti Ministri di Lui, ecco la Santa Sede chiamata
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a suggellare colla lettera pontificia le decision! della Conferen^a, in

guisa quasi piu autorevole che se ne-avesse partecipate le discus-

sioni : soprattutto ecco la Potenza morale del Papato, spontaneamente
invocata da tutti i Groverni anche non cattolici, riconosciuta da essi

ufficialmento per necessaria alia pace del mondo, ricevere un osse-

quio tanto piu prezioso quanto meno da essa sollecitato, tanto piu

magnifico e solenne e rifulgente di gloria, quanto piu intenso era

stato il livore, onde il Groverno italiano, solo contro tutti, avealo

voluto impedire.

Un personaggio insigne ci diceva con giusta compiacenza : la

Santa Sede n' e uscita bene dalla Conferenza! 0, si, soggiun-

giamo noi, ottimamente anzi; sicche meglio non sarebbe potuto

desiderarsi, nonche aspettarsi, se materialmente vi fosse entrata,

nella persona di un suo rappresentante. E poich& n' $ uscita bene,

pud dirsi anche che vi e entrata, spiritualmente bensl ma pure real-

mente; e quel che vale assai piu, vi ha fatto una parte superiore

pur a quella del Presidente, la parte, cioe, d' ispiratrice ideale, di pa-

trona e quasi di protettrice geniale e venerata.

Questo non diciamo da noi, ma ce lo suggerisce la Lombardia,

giornale mllanese delle idee liberali piu progressive, la Lombardia,
che dalle due lettere di Guglielmina e di Leone XIII, lette alia

chiusura della Conferenza, era indotta a scrivere le seguenti me-

morande parole:

Forse la Regina d'Olanda ha voluto, in fine, che si sapesse

che il Papa ha preso parte in ispirito ai lavori della Conferenza, e

che era inutile che egli vi avesse un delegate, al pari di una sem-

plice Potenza, dal motnento che gli si era attribuito 1'ufficio di pro-

tettore supremo...

Comunque, si pu6 dire che la Conferenza dell'Aja piu che a

chiunque altro, ha giovato al Papa.
Prima che la Conferenza si aprisse, tutta Europa discuteva

circa 1' intervento del Papa.
Prima che la Conferenza si chiuda, e ancora il Papa che

viene innanzi in prima linea, e richiama sopra di se 1'attenzione

uuiversale.

Non abbiamo difficolta a dirlo perchd 6 la verita. Ma aggiun-

giamo altresi che la diplomazia italiana neanche da questa lezione

imparera nulla, e che ogni qualvolta, in una questione internazio-

nale, si trovera di fronce o di fianco la diplomazia papale, essa

- la italiana non avra mai Tultima la parola.

il Papa ci ha guadagnato senza dubbio alia Conferenza del-
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1'Aja! Noi non diremo colla Lombardia, che ci ha guadagnato solo,

perche cid DOH sentiamo. parendoci che ad ogni raodo le discussion!

e le risoluzioni di quel Congresso profitteranno alia tranquillita delle

nazioni, se non tosto, almeno in un non lontano avvenire, massime

qual seme gittato non inutilmente, che dovra germogliare e dare

i stioi frutti in tempe ed in congiunture migliori. Ma certamente

il Papa ha guadagnato all'Aja tutto quello che il Governo d'ltalia

vi ha perduto, per le sue condiscendenze settarie, le sue piccinerie,

la sua puntigliosa ed irragionevole opposizione all' intervpnto pon-

tificio, che lo Czar voleva e tutte le altre Potenze o favorivano o

non rifiutavano. Cio posto, accettiamo bensl di buon cuore quella

^loquente conclusione, che il signor Giorgio Goyau faceva al suo

ben ispirato articolo sulla Conferenza dell'Aja e la Santa Sede,

pubblicato nel 1 Quaderno d'Agosto della Revue des deux Mondes:

Mentre I'Italia celebrava un suecesso, la Santa Sede ed i popoli re-

yistravano un 'esperienza
1

;
ma ci permettiamo di apporvi una nota

illustrativa (indubitatamente conforme al sentimento dello scrittore

francese) per ispiegare che il successo celebrato dal Governo italiano

ra vero soltanto materialmente, in quanto che sussisteva di fatto

1'esclusione del rappresentante pontificio, vokita dal Governo stesso ;

moralmente per6 tornava tutto a vantaggio della Santa Sede, la quale

ne usciva con guadagno molteplice suo proprio e del cattolicismo*

Primieramente fu guadagno del Papa 1'accrescimento grandis-

simo di dignita, e quindi altresi di maesta e di prestanza, ottenuto

al cospetto di tutti i Potentati, per la decorosissima condotta seguita

cosi rispetto al Monarca Kusso, che 1'invito alia Conferenza, come

rispetto al Canevaro, che con inqualificabili maneggi s'adoperd a

render vano 1'invito. Giacche tutte le menzogne accumulate da

mestatori e faccendieri massonici, ed in particolare dal piu rumoroso

di tutti, la Tribun-a, non reggono un momento d'innanzi alia verita

storica palmare e patente, piu volte proclamata dal giornalismo cat-

tolico italiano ed estero e formulata dall' Osservatore romano in quella

nota del 3 febbraio 1899, che assicurava non avere la diplomazia

pontificia fatto mai un sol passo od espresso un sol desiderio, o

tentato alcun mezzo diretto ovvero indiretto per entrare nel Con-

gresso.

II Goyau nell'articolo citato, intesse minutamente la storia di

tutto questo negozio e reca letteralmente document! editi ed inediti

di sommo peso, onde apparisce che lo Czar di proprio moto voile ri~

* Revue des deux Mondes Tom. 154. Livr. du 1 Aout 1399. La Confe'-

rence de la Haye et le Sainte Siege, par M. Georges Goyau. Pagg. 590-611.
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volgersi al Supremo Gerarca del cattolicisino, per invocarne 1'appoggio

alia sua generosa proposta, essendo persuaso che 1' iramensa autorita

morale del Papa ne agevolerebbe assai il felice riuscimento. Man-

cando pero a Pietroburgo un rappresentante del Sommo Pontefice,

lo Czar faceva communicare alia papale Segreteria di -Stato, nel

tempo stesso che agli agenti diplomatic! presso la sua Corte, tutti

i document! relativi alia Conferenza, per mezzo del signor Tcharikoff,

suo Incaricato d'affari in Roma presso la Santa Sede : e 1'Augusto

Sire, veramente desideroso d'uscirne a bene, poneva tanta sincerita

ed efficacia nel volere 1' intervento del Papa, che prescelse 1'Aja

a sede della Conferenza principalniente per esservi residente cola

un Internunzio del Sommo Pontefice nella persona di Monsignor
Tarnassi. Laonde, prefisso una volta il convegno all'Aja, sarebbe

stato dovere del Capo del Governo olandese, signor de Beaufort,

d'invitarvi senza piu, giusta 1'espresso desiderio dello Czar, in-

sieme con tutti gli altri, il Papa: allora la cosa avrebbe mutato

aspetto. e ad invito fatto, probabilmente 1' Italia non avrebbe

osato zittire. Ma prevalse al sentimento del dovere il pregiudizio

protestantico: e cosi avvenne che la Consulta fosse dalla Cancelleria

olandese prevenuta e potesse por mano a tutte quelle mene che

approdarono finalmente, col concorso indiretto degli alleati, all'esclu-

sione della Santa Sede. Ecco perohe la Santa Sede mosse protesta

al Governo olandese, ordinando altresi al suo Internunzio di riti-

rarsi temporaneamente, sia pure con tutto il garbo. Quel Governo

avea veramente offese le convenienze colla sua parzialita ;
e perc- un

energico richiamo era non pur opportune ma necessario: un ri-

chiamo alPosser^anza dei doveri di reciproca amicizia risguardante

solamente 1'Olanda, non uno sfogo di livore della Santa Sede per

la sua esclusione dal Congresso, ne un supremo conato impotente

per muovere i Governi a farvela entrare, contro la risoluta oppo-

sizione dell' Italia, siccorne piacque a certi giornali d'imaginare, pel

solo scopo di additare il Governo d'ltalia qual profligatore e concul-

catore vittorioso del suo eterno nemico, il Papato.

All'infuori, infatti, di questa protesta, non si potra trovare. a

cercarlo colla lanterna di Diogene, un altro documento qualsiasi pur
di poco conto, onde rivelisi, non che la smania della diplomazia pa-

pale d' inter venire, cantata su tutti i toni ed amplificata sino al ri-

dicolo fall' Italia, dal Carriere della Sera, dalla Tribwna, dall'J.c?r?'-

ticOy dal Resto del Carlino e da altri fogli di simil risma, neppure
un moto od un cenno di volere 1' intervento o di sollecitarlo. Circa

questo punto. la diplomazia pontificia puo sfidare la Consulta a sfor
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gliare le carte di tutte le Cancellerie del mondo, sicura di non essere

smentita. II perch&, con vivezza tutta francese, ma con somma preci-

sione di verita pot& s:rivere il Goyau, che per lunghe settimane con-

tinud un monologo bizzarre. Fate uscire il Vaticatio, diceva una voce

ora imperiosa ora piagnucolosa, la voce della stampa italiana. Ma il

Vaticano, raccogliendosi in un altero riserbo, non replicava neppur una

volta : fatemi entrare. II Yaticano lasciava fare all' Italia *. Per

fermo la maesta pontificale cosi esigeva, pur se tale contegno non

fosse stato atto avveduto di buona politica. Leone XIII non avea

avuto forse e non avea annunziata al mondo assai prima dello Czar

Pidea della cessazione degli armamenti? Noi citammo gia, in un

nostro articolo intitolato Pax, due document! pontificii del 1889 e

del 1894 che vi si riferiscono 2
. II Goyau ricorda ora opportuna-

mente, che fin dal 1893, ricevendo il Principe Lobanoff inviato dallo

Czar a complimentarlo pel suo giubileo episcopale, Leone XIII avea

indicata 1'urgenza di far convergere le grandi forze morali e poli-

ticho, che sono 1'asse del mondo, ad assicurare la pace, senza bi-

sogno di ruinosi preparativi di guerra
3

. * Or IP cose essendo cosl,

non e supremamente ridicolo e proprio di anime grette il dipingere,

come que' prezzolati giornali fecero, un tanto Papa, in atto di sup-

plichevole e d' impaziente d' innanzi a tale o taFaltro Governo, a tale

o tal altro Personaggio influente, per aver aperte le soglie della

Conferenza internazionale, affine, entratovi, di lavorarvi di mani e

di piedi (sull'esempio famoso del Cavour a Parigi nel 1856), per

ricuperare un lenibo di dominio terreno? La mente vasta e po-
tente di Leone XIII abbraccia ben piu grandiosi ideali, quando

preuica la pace, e il suo cuore ubbidisce alia coscienza di Yicario

di Cristo, che gl'impone, per ufficio, d'essere Tartefice dell'univer-

sale unita. Egli (conchiuderemo coi Goyau) credeva dunque di

compiere un dovere, non d'inaugurare una tattica; e il suo mandato

di arbitro e di mediatore non gli appariva innanzi, come un passa-

tempo di Sovrano decaduto, ma qual seguito logico, indiscutibile

della sua missione spirituale
4

. Laonde, rispondendo a Guglielmina,
la quale avealo invitato a dare il suo prezioso aiuto morale alia

grande opera di pacificazione, asseverava con magnitico linguaggio :

A simili intraprese Noi stimiamo specialissimo Nostro compito,
non soltanto di prestare un aiuto morale, ma di cooperare effet-

1 Revue des deux Mond^s, quaclerno cit. pag
1

. 601.
* Vedi Civilta Cattolica, quaderuo 1159, pagg. 11-29.
3 Revue den deu.r Mondes, quaderno cit. pag. 590.
4 Revue des deux Monde*, quaderuo cic. pag. 591.
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tivamente, trattandosi di cosa sovranamente nobile per sua natura,,

ed intimamente vincolata col Nostro Ministero, il quale da parte

del divioo Fondatore della Chiesa e in virtu di tradizioni piu e pit*

volte secolari, possiede una specie di alta investitura, quale media-

tore della pace
4

.

Ed ecco perche la condotta della Santa Sede, in questa congiun-

tura, non poteva essere che scevra d'ogni piccolezza, dignitosissima,

maestosissima
;
e tale si mantenne dal principio alia fine, dal di-

scorso meraviglioso dell' 11 aprile ai Cardinali, con cui Leone XIII
T

al dir d'un foglio liberale, aperse la Conferenza dell'Aja, alia let-

tura della sua lettera alia Eegina Guglielmina, col la quale la Con-

ferenza fu chiusa. Tanta dignita, tanta maesta, parve anche piu

fulgida al paragone delle meschinita della Consulta; e torna quindi

naturale che i diplomatici esteri e massimamente i russi non fa-

cessero mistero ne dei loro biasimi al Governo italiano, ne dei loro-

encomii alia Corte papale. Ecco un primo guadagno considerevole

del Papa.

In secondo luogo, per questo intricato negozio dell' intervento

pontificio all'Aja, sollecitato con vive istanze dal piu potente Mo-

narca del mondo, non oppugnato direttamente che dalla sola Italia,

ufficiale, desiderato anzi, pud dirsi, da tutti i Governi civili, apparve
in tutta la sua grandezza 1'autorita morale del Papato, e pote ve-

dersi come essa sia nel concetto degli stessi cristiani, dissident! dalla

Chiesa di Roma, maggiore d'ogni altra. Non occorre qui estenderci

in una dimostrazione, perche il fatto parla da se meglio d'ogni di-

scorso, e prova con che scarso cervello Tribuna, Don Chisciotte

ed altrettali illuminatori delle genti si dicessero stupefatti dell'im-

portanza che volevasi dare in un Congresso, ove era rappresentato

un miliardo di gente di tutto le religioni, al Capo di soli ducento

milioni di cattolici.

E ridevano, e il Don Chisciotte buffoneggiava tirando in campo
il gran rabbino ed il d-ar-ia lama. Ma il fatto e fatto e ride bene,

chi ride 1' ultimo. II fatto e, che tutto il mondo riconosce ancora

il Papato come potenza morale di primissimo ordine. Ed ha ragione:

perche, soltanto la potenza morale del Papato e soprannazionale, anzi

universale e cosmopolita; sola ha ai suoi ordini, ed ha radicata in tutti i

paesi civili e non civili una gerarchia piu salda del bronzo; sola ha

una storia diciannove volte secolare di grandezze e di benemerenze

che 1'hanno fatta definire da uno scrittore antipale, I'anima del mondo.

1 Le due lettere furono da noi riportate integralmente nel Quad. 1180

a pagg. 486-487.
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Quindi e che contro quegli arfasatti si schierarono in Italia parecclii

uomini e fogli liberali, fuori d'ltalia uoraini e fogli eterodossi. II cal-

vinista Journal de Geneve trattava di sguaiata ed odiosa la condotta

della Consulta: il Direttore della Revue Internationale de drmt public,

signer Fillet, scriveva alPinglese signer Stead, furentissimo perl'esclu-

sione del Papa, quanto segue: L'esclusione della Santa Sede da

ogni riunione mirante ad uno scopo di pace, ci par contenere in se

stessa una diraenticanza singolare del passato ed una ignoranza altret-

tanto peregrina dell'ufficio benefico e pacifico che pur al di d'oggi

il Papato esercita. E lasciamo il Dagblad, giornale protestante del-

1'Aja, citato da tutta la stampa europea; perche ci occorrera di rife-

rirne i sensi fra qualche istante. II Popolo roniano polemizzd colla

Tribuna, sostenendo la potenza morale del Papa, ed il liberalissimo

avvocato ed ex deputato Ulisse Papa scrisse un opuscolo nel mede-

simo senso, che abbiamo teste ricevuto per la posta
l
. Omettiamo

il resto, conchiudendo con questo passo della Perseveranza, che

nonostante certe stonature liberalesche, e convincentissimo. Detto

delle due pedate, come riferimmo a principio, essa prosegue cosi :

Quando tutti i Governi d'Europa desideravano che il Papa par-

tecipasse alia Conferenza dell'Aja almeno in^quelle discussioni che

si riferivano all'Arbitrato, 1'Italia ha fatto i capricci, ed ha detto:

No, signori, se viene il Papa, io non vengo. Le altre po-

tenze, tanto per non provocare un pettegolezzo europeo, hanno ce-

duto al capriccio dell'Italia, facendo capire al Papa di perdonare una

scortesia, di cui esse non avevano colpa. II Governo italiano ha cre-

duto di aver ottenuta una grande vittoria. Ma, invece, ha fatto fare

all'Italia una ben meschina figura; ha esaltato, con le sue maui, 1'au-

torita del Papa, ha acuito le antipatie europee, da cui vive circondato.

L'ltalia doveva porre per condizione assoluta che, nella con-

ferenza, non si parlasse di quistioni territoriali. Qualsiasi discussione

in proposito doveva essere da essa considerata come una offesa che

non poteva perdonare. Ma ottenuta tale assicurazione, essa non do-

veva porre difficolta alcuna a che il Papa, come potenza morale,

figurasse nella conferenza, sopratutto nella quistione d'arbitrato, per

la quale la sua competenza era praticamente riconosciuta dalle mag-

giori potenze d'Europa. La presenza del Papa nella conferenza, al

fianco del rappresentante dell'Italia, sarebbe stata da parte sua, un

implicito riconoscimento dello Stato in mezzo a cui egli vive. (?) E
nulla avrebbe meglio giovato a dimostrare la sua completa liberta,

1 La S. Sede e I' Italia alia Conferenza dell'Aja. Pistoia, Tip. G. Flori,

1899.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1181. 37 25 agosto 1899.
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e togliere ogni pretesto alle querimonie, di cui egli periodicamente

riempie il mondo (?).

I radical! e nella questione ecclesiastica la politica Italiana

quasi sempre e stata radicale senza perd aver mai il coraggio della

logica nel suo radicalismo non hanno mai potato comprendere

cosa tanto semplice ed evidente, ed e che la potenza del Papa, molto

cresciuta nell'ultinio trentennio, 1'abbiamo creata noi(?),dando alPapa
una posizione che gli attira la simpatia di tutto il mondo civile. Noi

dovrenimo evitare tutte le occasioni nelle quali il Papa possa pren-

dere giustamente 1'atteggiamento di perseguitato, perche egli diventa

ancor piu potente.

E dunqae vero, anche secondo la Perseveranna, che il Papa

ha, per la forsennata attitudine del Governo italiano nelPaffare del-

1'Aja, guadagnato in potenza ed autorita. Ma ne ritrasse pure un

terzo emolumento, rispetto al quale massimamente e vero ciO che

scrisse il Groyau, vale a dire che, mentre i settarii italiani can-

tavano vittoria, il Papato ed i popoli segnavano una bella, fruttuosa,

feconda esperienza. Che cosa, per il fatto dell'Aja, son divenute agli

occhi di tutti coloro che non sono o non vogliono essere ciechi,

le celebrate guarentige?
-- Un puro nulla, un non senso o piuttosto

una irrisione, perche non valgono ad assicurare al Papa, da esse

dichiarato sovrano, nemmeno il diritto di mandare tra i rappresen-

tanti degli altri Sovrani anche il proprio, per avvisare alia pace del

mondo. II fanatismo liberale credo difendersi, dicendo che nella Oon-

ferenza il Papa non poteva sedere, perche Sovrano senza territorio
;

ma non s'avvide che con cio davasi la zappa sui piedi, perche se

il non aver territorio impedisce al Papa 1'esercizio d'una parte cosi

sostanziale del suo ministero apostolico, qual'e contribuire alia pace
del mondo, e troppo palese che il Papa ha ragione, quando domanda

all' Italia una malleveria reale e territoriale della sua autorita di

Grerarca Supremo del cattolicismo, e 1' Italia ha torto d'ostinarsi a

negargliela. Cosi vuole la logica, e la logica non e ne un'opinione,

ne un partito. Quindi il Dagblad, protestante, facendosi eco, come

osservava la Voce, del pensiero di parecchi diplomatici radunati al-

FAja, ragionava cosi:

L'azione dell'Italia, che si oppose all'intervento di un rappre-

sentante del Papa nel consesso diplomatico, e che ora protesta contro

la Sua possibile adesione allo schema di arbitrate, ha fornito all'argo-

mentazione pontificia 1'anello che le mancava, per convincere le per-

sone ragionevoli d'ogni paese della giustizia della Sua rivendicazione

di una temporale sovranita; poiche, s'Egli avesse avuto sotto il suo
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civile principato anche soltanto 1'isola di Capri, nessuno avrebbe po-

tato irupedirgli di partecipare ai lavori nell'interesse della pace. Percio,

iwssuno potra quindi innanzi negare che la perdita del Potere tem-

porale abhia paralixzato I'utilitd (lei Papato nel mondo... impossi-

bilitandogli od ostacolandogli il compimento della Sua vera missione

di Yicario del Principe della Pace.

Meglio non poteva dirsi, e la cosa 6 cosl semplice e chiara che

noi non abbiamo proprio a dolerci questa volta della ristrettezza dello

spazio, onde siamo impediti di aggiungere di piu. Ci stupisce per6

grandemente che il cosi astuto Costantino Nigra, delegate dell'Italia

all'Aja, non siasi punto avvisto del giovaraeuto che recava alia causa

papale, in danno evidente del suo Governo, ed abbia anzi spinto sino

agli estremi limiti, innanzi alPareopago mondiale, la dimostrazione

delFantagonismo esistente tra 1' Italia ed il Papato, tanto da far aprire

gli occhi eziandio ai ciechi e da indurli a pensare, che lo spirito

animatore dell'odierna Italia costituisce un vero imbarazzo per la

causa deirumanita. Ma dice quell'antica sentenza, che non ha mai

fallito: Deus quos vult perdere dementat.

II.

UN SAGKHO DI DIRITTO E DI DISGIPLINA EGGLESIASTICA d
.

Yi sono saggi e saggi. II Saggio di diritto e di disciplina ecclesia-

stica di Monsignor Monacorda comprende due trattati ampli, profondi,

pratici: due magnifici volumi, e per tal modo condotti che ti oc-

corre spontanea alia mente una bella applicazione di qusWutraque
res... coniurat amice, che il Venosino con tanta aggiustatezza as-

severo dell'arte e della natura
;
e che qui puoi affermare dello studio

e della pratica.

Imperocche si tocca con mano che qui non e solaniente un dotto

Professore cresciuto tra' libri che ti parla : egli e questo e meglio.

Egli 6 uno di quegli uomini che, come suol dirsi, hanno le mani

in pasta, e che della legge non solo misurano con occhio sicuro

tutta la portata nelFordine meramente speculativo, ma ne conoscono

per appunto tutte le modificazioni, a cui ogni umana ordinazione

deve di necessita andar soggetta quando dalla penna del legislatore

passa alia giornaliera attuazione della vita umana.

1 AEMILIANUS MANACORDA Episcopus Fossanensis. Specimen iuris et disci-

plinae ecclesiasticae. Foasani, Rossetti, 1899. 2 Voll. in fe di pp. VfIl-331, 700.
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Non gratuitamente pero Mons. Manacorda asserisce nel brevis-

simo proemio dell'opera : Pro viribus incubui ut panels ex innu-

meris quae ad praxim pertinent, ex tutissimis fontibus veluti in

compendio coacervatis, quae mini opportuniora videbantur ad mentem

revocarem et in lucem ederem : ut ea quae mihi diuturno pasto-

ralis vitae exercitio profuerunt ita et Confratribus et Presbyteris,

Deo adiuvante, sint profutura. In queste parole vuol ravvisarsi

modestissimo accenno di quello che ne' suoi dotti volunii mantiene

il sapiente Prelato. II che meglio s' intendera se, oltre a leggere la

detta opera, si tenga presente che Mons. Manacorda premise lunghi

anni di pratica forense nella Corte romana ai trent'anni di vigilan-

tissima cura episcopale quanti ora ne conta. Nei quali (come il Palla-

vicini scrive del De Lugo, Praef. in Resp. Mor.) ad ipsum ceu ad

sacram cortinam Consultores undique adibant (ac porro adeunt!)in

arduis quibusque magnisque conscientiae quaestionibus.

Ed or diciamo brevemente del metodo seguito dall'Autore nello

svolgimento della gran tela. II metodo, cosi in generale, ci e indi-

cate da lui stesso nella Prefazione, la dove dice che egli si propose

mostrare quid sit, quid debeat Episcopus ; quomodo se gerere tene-

atur erga seipsum et erga populum sibi concreditum . E tutto que-

sto non polemice, non apologetice, sed paedagogice in sermonis

simplicitate ac rei veritate . Sopra di che e inutile aggiungere

che, sebbene egli si rivolga in modo particolare ai supremi Pastori

delle Diocesi, 1'opera e tutto il caso, specialmente nel secondo

volume, altresi pei semplici sacerdoti.

II primo volume tutto versa intorno all'origine, doveri, autorita

dei vescovi. E un antico vescovo
;
e un consummate canonista che,

solamente appoggiato alle sacre leggi, alle parole dei Eomani

Pontefici, aH'autorita di S. Tommaso, che si citare si spesso e

si a proposito, ti dice quanto possa e quanto debba an vescovo,

perche sia degno dell'alto seggio che occupa ; quanto debba un sa-

cerdote al suo vescovo, acciocche non sia del numero di coloro che

un giorno avranno ad esclamare : Indarno abbiam lavorato, perche

non secondo gli ordini di tale a cui 1'opera nostra era consecrata.

Ammirabile e il tipo che di un buon Yescovo presenta il Ch. Pre-

lato al capo YL Ei pone sotto gli occhi dei Principi della Chiesa la

gran figura di S. Basilio, che in presenza di uno di quei Prefetti

zelanti anticlerical!, come oggi direbbesi in gergo massonico, i quali

collocano tutta lor gloria in braveggiare coi preti, sostiene con de-

coro e con fortezza 1'onor di Dio e della Chiesa. Oh ! quanto il

povero spavaldo si senti rappiccinito, alle magnanime parole di quel
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Vescovo! Con tutta la boria prefettizia; con tutto 1'aver un

diavolo per capello a un tanto smacco, non pote tenersi dal confes-

sare all' Imperatore : Ab huius Ecclesiae Antistite victi sumus!

Beato il secolo in cui ogni Yescovo fosse un 8. Basilic !

Ne meno iinportante si e la sodezza e la copia delle autorita

-con che MOQS. Manacorda, nel cap. XIII, inculca ai sacerdoti il

dovere strettissimo cha lor corre di obbedire ai loro ves^ovi. Ram-

menta come il gran martire S. Cipriano dalla poca sommessione dei

sacerdoti ai vescovi riconosce 1' infausta sorgente di tutti gli scisini.

Chiudesi il Yol. con alcune Encicliche di Leone XIII e di

Bened. XIV, le quali lumeggiano e riusaldano quanto avea per lo

innanzi 1'Autore insegnato.

Meglio ancora spicca I'acume e 1'esperienza dell' insigne cano-

nista nella parte seconda, la quale abbraccia un intiero volume

di 700 pagine. E sia per esser questa la parte piu intralciata del

diritto canonico, sia perche 1'Autore, a cagione delle particolari

circostanze della sua vita, dovette porvi uno studio tutto speciale,

<qui specialmente si rende benemerito dell' episcopate e del sacer-

dozio. Anzi tutto
; egli non solo non ischiva (come fanno certi som-

misti) le difficolta: ma a bello studio ne va in traccia: con bella

lucentezza di discorso le espone, le enuclea, le discioglie. E siccome

a questo scioglimento e di somma necessita la chiara intelligenza

del testo medesimo del diritto, il ch. A. questo propone, illustra

^ ne deduce la pratica applicazione.

Ne qui si ferma. Yeggendo Egli molto bene non potere restrin-

gersi in un solo volume quanto per singula potrebbe dirsi in ma-

teria si abbondevole, stabilisce alcune come norme generali da cui non

e difficile a ben disposto intelletto cavar quelle pratiche conclusioni

che piu fanno al suo uopo. E cosl con questi tre principii che mai

non dimentica : di affrontare arditamente i nodi piu spinosi insieme

e piu pratici,. di dilucidare il testo del diritto, di assodare massime

fondamentali, PAutore si gitta da vecchio marinaio attraverso 1' im-

jnenso pelago della questione beneficiaria.

Premessa un'accurata definizione del Beneficio e indicate quante
sorta soglionsi dai Canonisti assegnarne, entra a parlare del raodo

di conferirli. Nel che son degnissimi della piu vigilante attenzione i

app. VI YII YIII IX dove, con mano esperta, traccia le norme
da seguirsi nei concorsi per le Parrocchie vacanti. Tratta quindi, con

pari ampiezza che sodezza, del gius di patronato, della rimmcia,

dell'unione, della divisione dei Benefici; di tutto insomnia che in

tale materia si possa bramare. Non e del nostro istituto 1' indicare
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anche sol brevemente ogni punto. Una particolar disquisizione pero
crediamo di non potere passar sotto silenzio, ed e quella che alle

Pensioni si attiene. B Mons. Manacorda, fedele al suo prineipio di

affrontare le difficolta piu scabrose e insieme piu utili, perche piu

spesso alia mano, anche in trattar questa parte si mostra degno di

quella stima altissima onde tutti i suoi Confratelli Fonorano.

Puo egli il vescovo lecitamente e validamente imporre pension!

sui benefici ? II dotto A. incomincia dall'enumerare i casi nei quali

nulla est pensionis concessio facta ab Episcopo auctoritate ordi-

naria. E ne conta sino a nove. E poi si domanda: 1) Pu6 il ve-

scovo, cosi in generale parlando, imporre pensioni ? 2) Le pud im-

porre solo durante la vita dell'aggravato o anche durante la vita del

pensionato? Alia prima questione risponde che si; purche non trattisi

di pensione perpetua : che 1'imporre questa tornerebbe a un mede-

simo che conferire il beneficio scemato contrariamente a quanto pre-

scrivono i sacri canoni. Per cid che alia seconda questione si attiene,

confessa il ch. A. che la parte affermativa ha contro di se argo-

nienti che possono a prima vista sembrare di molto peso. Ma Egli

tutti li scioglie trionfalmente e asserisce coi grandi Maestri in di-

ritto ecclesiastico, che ex causis iustis et rationabilibus turn jure

antique turn novo potent Episcopus pensionem imponere quae transeat

ad successores pro vita provisionarii.

Conchiude il secondo volume con una serie di documenti accon-

cissimi alle materie esposte, e con un copiosissimo Indice, che forma

come un commodo compendio delPintero trattato.

Noi sappiamo (sebbene 1'A. nol dica nella Prefazione) che Mons.

Manacorda fu moralmente costretto dall'amichevole violenza di Perso-

naggi collocati in grado altissimo nella Chiesa di Dio, ad aprire gene-

rosamente a pubblico vantaggio quelle vene abbondantissime di sacra

dottrina che egli avea con tanto studio, con tanta esperienza, in

tanti anni raccolta.

Codesti illustri personaggi, ne siam certi, ora si chiameranno

paghi dell'usata santa violenza e continueranno a stringere il dotto

amico con quelle parole che Clemente VIII indirizzava al gran Dot-

tore della Chiesa S. Francesco di Sales : Deriventur fontes tui foras

et in plateis aquas tuas divide (Prov. 5, 16). Enon solo i prelati;

ma anche i semplici Sacerdoti faranno voti a Dio, perche 1'opera si

lietamente incominciata possa faustainente terminare tanto a vantaggio
della scienza quanto anche ad utilita del Serainario di Fossano, al

quale lo zelantissimo Prelato tutto ha consecrato il frutto materiale

di questa sua non leggiera fatica.
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III.

Dl ALCUNE RBLAZIONI TRA IL PRINCIPE DI METTBRNIGH
E IL CARDINAL CONSALVI (1815-1823).

Quest! due celebri ministri si trovarono si puo dire per la prima
volta di fronte nella citta di Vienna dall'ottobre del L814 ai giugno
del 1815. In quel celeberrimo congresso, nel quale la forza fu re-

golatrice del diritto, il card. Consalvi ebbe tempo e maniera di stu-

diare e conoscere a fondo il principe di Metternich, che era allora

nel vigore dell'eta e nel periodo piu sfolgorante della sua gloria. E
questi alia sua volta conobbe addentro il ministro pontificio; e sic-

come la similitudine dell'indole genera Famicizia, e una certa ri-

spondenza nelle condizioni politiche produce Falleanza degli Stati,

cosl nacque allora tra i due ministri del Papa e dell' Iinperatore

un reciproco sentinlento di stima che pass6 presto in amicizia; il

che fu causa perche piu tardi si stringessero tra Koma e Yienna

intime relazioni e sincere, di politica e di governo.

Queste relazioni furono la conseguenza dell' intendersi che fe-

cero i due ministri in Yienna intorno le norme governative, da loro

reputate allora piu acconce in quell'epoca di ristaurazione
;
le quali

furono discusse in quel tempo e concertate in lunghe e squisite

conferenze tra loro. Di quelle norme, come dell'opera erculea ado-

perata cola dal Consalvi per la ricuperazione delle province ponti-

ficie, finora non si conoscono i ragguagli. Di alcune invece di quelle

che passarono tra i due ministri dagli anni 1816 al 1822 abbiamo

ora contezza da un libro del ch. P. Carlo Yan Duerm
,
che ha

preso i documenti negli archivii di Yienna. II quale li presenta in

questo suo volume ordinati cronologicamente, e li illustra con dotta

ed erudita prefazione e con note accurate.

Una parte assai importante della prefazione e quella, in cui il

ch. Autore tratta de' tentativi di Pio YII per la ricuperazione della

sua liberta e de' suoi Stati. Una prima lettera fu dal prigioniero

pontefice diretta all' imperatore Francesco II, da Fontainebleau (24 lu-

glio 1813), nella quale racconiandava i suoi diritti uel prossimo

congresso che le potenze, fiaccato gia Napoleone, tenevano in Praga
2

.

1 CHARLKS VAN DUEUM S. I., Correspondence du cardinal Hercule Con-
salvi avec le prince Cttment de Metternich 1815-1823, Louvatn, Polleunis eb

Ceuterick, Bruxelles L. Lagaert (1899), di pp. in 8 gr. CXVIH-422.
2 Ne discorre .il Pacca nelle sue Memorie storiche (Orvieto 1843), III,

164; e la riferisce tra i document!. a p. 279.
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La lettera del Papa non giunse all' imperatore se non molto tempo
dopo, e quindi non ebbe influenza nelle determinazioni ivi presfr

dagli Alleati.

Con molta opportunita e con assai acunie di critica Tegregio

P. Van Duerm parla del trattato segreto, che in quel congresso-

sarebbe stato segnato (27 luglio 1813) tra Inghilterra e Austria re-

lativamente alle sorti future dell' Italia. Se crediamo a un protesto?

che Nicomede Bianchi dice consegnato dal Metternich (26 maggio)
al plenipotenziario della Gran Brettagna , poco prima del trtttato

di Parigi (30 maggio 1814), in quel trattato segreto si sarebbe af-

fermato un diritto indiscutibile di !Sua Maesta austriaca, come re

di Roma, e come imperatore ereditario e capo del Corpo germa-
nico anche sopra gli Stati del Papa

l

.

Ma di un tal trattato secreto, come osserva giustamente 1'Autore

(p. X e XXXVII) non s'e mai finora potuto trovare ne originate

no minuta in nessun archivio di Europa. Ne parlano si bene il Earini

nella Storia d' Italia. (I, 4) e Mcomede Bianchi (1. c.); ma noi

abbiamo gia provato in parte
2

,
e in parte proveremo a suo tempo

che cotesti narratori non meritano in generale fede storica, quando*
anche in un fatto solo si sieno mostrati falsatori di documenti. Gli

autori stranieri citati dal ch. Autore (p. X) dubitauo tutti dell'au-

tenticita di quell'atto: essa dunque rimane tuttavia in pendente.

Checche sia nonpertanto di quell'accordo secreto tra 1'Austria e

1' Inghilterra, certo e che dopo pochi mesi, nelle negoziazioni di Cha-

tillon tra il Caulaincourt, diplomatico di Xapoleone e i rappresentanti

degli Alleati, fu proposto per parte dello stesso Napoleone un articola

speciale in cui si diceva: II papa sara rimesso di presente in pos-

sessione de' suoi Stati, come li aveva per il trattato di Tolentino,

alia riserva di Benevento 3
. E quattro giorni appresso, fu dagli Alleati

distesa e firmata la seguente dichiarazione, o intimazione al governo

napoleonico, che per essere poco conosciuta e d' importanza non mai

diminuita, reputiamo conveniente di riferire intiera:

Les soussignes, plenipotentiaires des Cours alliees, en voyant avec

un vif et profond regret rester sans fruit, pour la tranquillite del'Eu-

rope, les negociations entamees a ChiUillon, ne peuvent se dispenser

1 NICOMEDE BIANCHI, Storia docamcniata della diplomazia europea, f, 7 %-

335 dov'e citato il protesto.
2 Vedi IT.ARIO RINIERI, Lo Stalnto e it giuramento dtf re Carlo Alberto,

pag. 96.
&
Protocole de la stance du 15 mars 1814, nel D'ARBNKSRG, Congres de-

Vienne, I, 131. Of. FAIN, Manuscrit de 1814 (4* ed.), 351.
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<le s'en oecuper encore avant leur depart, en adressant la prAsente

note a M. le plonipotentiaire franc-ais, d'un objet qui est otranger aux

discussions politiques, et qui aurait du le rester toujours. En insistant

sur Vindependance de I Italic, les Cours alliees avaient Vintention de

replacer le Saint Pere duns son andenne capitale; le Gouvernement

Frauc-ais a montre leb mSmes dispositions dans le contre-projet par

M. le plonipotentiaire de France : il serait malheureux qu'tw des-

sein aussi ndturel, sur kquel se reuniraient les deux partis, rest at sans

effet par des raisons qui n'appartiennent nullement aux fonctions que
le chef de 1'Eglise catholique s'est reiigieusement astreint d'exercer *.

La religion que professe une grande partie des nations en guen'e avtuel

foment, la justice et I'equite generates, I'humanite enftn, s'intcressent

^cgalement a ce que Sa Saintete soit remise en liberte; et les soussignes

sont persuades qu'ils n'ont qu'a temoigner ce VCBU, et qu'a deman-

der, au nom de leurs Cours, cet acte de justice au Qouvernement

JTrancais, pour 1'engager a mettre le Saint- Pere en etat de pourvoir,

-en jouissant d'une entiere mdependaiice, aux. besoins de 1'Eglise ca-

tholique.

Signe : Charles Stewart (inglese) ;
comte de Stadion (austriaco) ;

Cathcart (inglese) ;
Humboldt (prussiano) ;

A. comte de Bazumovvski

(russo) ;
Aberdeen (inglese)

2
.

essa piena di significazione una tal ooncordia delle po-
tenze europee, delle quali le tre quarte parti erano eterodosse, nel

Tolere il S. Padre restituito alia sua capitale e posto nello stato

-di intiera indipendema, necessaria a do che possa provvedere
sille esigenze Mia Chiesa caltolica?

E cosl fu fatto : un decreto napoleonico del 10 marzo 1814 ren-

deva la liberta a Pio "VII, il quale a' 31 del detto mese era rice -

vuto trionfalmente in Bologna, d'onde prese a lente giornate la

volta di Roma, giungendovi acclamato come un angelo del cielo

a' 24 di maggio di quell'anno famoso.

Ed ora comincia un vero duello diplomatico tra il raansueto

Pio YII e i Sovrani di tutta Europa, che si adunavano in Vienna

per dendervi delle sorti territorial! delle nazioni. Per ottenere tutto

il patrimonio di S. Pietro, di cui le Marche erano occupate da

Murat, Pio VII scrive molte lettere all' imperatore d'Austria, e spe-

disce da Poligno il Cardinal Consalvi al Congresso di Vienna, come

1 Gib vuol dire che Pio Vlf, come sovrano. non s'era uiischiuto ne[
trpmcndo lifcipio che aveva mosso le potenze alleate a j^uerreggiiire il Bo-

napai'te, e a favla fihita con le sue prepotenze, ]na si era invece religio-

samento attenuto allc funzioni spiritual! del pontefice.
2 Protocole de la stance du 19 mars 1814, opp. cc., 142; 868.
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rappresentante del Sovrano di Roma e de' diritti della Santa Sede

(p. XVII-XL). Si sa che il ministro pontificio ottenne in quel Cbn-

esso piena vittoria; ma a costo di quali fatiche, vicissitudini, con-

sigli delusi e rinate speranze, fierezza di partiti, e adamantina te-

nacita di propositi, e cosa tuttavia ignorata, ma che formera una

delle pagine piu splendide della diplomazia pontificia.

In Vienna, come gia accennammo, si annodarono tra il principe

di Metternich e il Consalvi, quelle relazioni amichevoii e diploma-

tiche, che durarono fino alia morte di Pio VII e del suo ministro.

E cola furono pure tra loro combinate e disegnate le linee maestre

di governo, che giudicarono piu acconce e rispondenti insienie agli

antichi principii e alle esigenze de' tempi nuovi. Ora il nuovo di-

segno di governo, studiato, composto e presentato a Pio YII dal

Consalvi, trovo tanti oppositori nella stessa curia pontificia, che

mentre occasiono al Cardinale grand! displaced, fu a un punto di

togliergli la confidenza dello stesso Sovrano. Le antiche gare e le

dissimulate gelosie de' suoi avversarii avevano rimesso il tallo nel

tempo della sua assenza; e cotesti uomini aspettavano con ansia il ri-

torno del politico. Altri, in tutta buona fede, cardinal! colleghi ed

amici soverchiamente tenaci dell'antico, avevano paura d'ogni inno-

vazione, e interpretavano in sinistro ariche le cose piu indifferent!

del Cardinale ministro. Laonde il ministro austriaco, Lebzeltern, in-

formando per minuto il principe di Metternich dello stato degli animi

romani, cosi gli scriveva (30 aprile 1816): Le plan d'organisation,

avant d'etre connu, est deja blame. On interprete mal les demarches

les plus simples du cardinal, jusqu'a une accolade qu'il donna a

lord Stuart (da lui conosciuto a Londra nel settembre del 1814),

qui fut prise comme un bacio di frammassoni, car le cardinal est

juge comme tel depuis qu'il a ete a Yienne, et qu'il annonce des

idees plus liberales, ou plutot moins retrecies et moins ignorantes...

(p. 129) '.

1 Chi volesse, anche di pasaata, un saggio degli svarioni di Nicoinede

Bianchi intorno alle relazioni ausfcro-romane di quel tempo, consult! della

sua storia documentata il vol. I p. 220 segg., dove si occupa degli immu-

tabili disegni antichi dell'Austria sullo Stato del Papa! Dice de' modi aspri

ed imperiosi delia corte austriaca, e de' lament! menatine dal Consalvi fino

a Pietroburgo ! II vero e che le relazioni tra Austria e Roma erano cordial!

e garbate ;
che il Consalvi si lamentb a Pietroburgo, per la via del Metter-

nich, degli sgarbi dell'ambasciatore russo! Dice che il Lebzeltern fomentava
e sosteneva in Roma (1817) il partito avverso al Segretario di Stato: e il

Lebzeltern aveva gia lasciato R/oma da un anno, eccetera, eccetera.
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E il Consalvi da parte sua non si adoperava per rompere e disper-

dere quelle raene. Forte della sua coscienza, cosl il Lebzeltern, sa-

orificaudo la sua vita al suo Sovrano e al pubblico bene, il peche

peut-etre par trop de confiance dans la rectitude de ses intentions,

et il laisse trop de latitude a ses adversaires... (1. c.). Le cose erano

pero giunte a tale, che se quel disegno di governo non era aceettato,

o vi si facessero tali cambiamenti da distruggerne la sostanxa, nul

doute que Consalvi quittera le portefeuille (31 maggio 1816, p. 131).

Ma non ci fu bisogno, conoscendo Pio YII le intenzioni del suo mi-

nistro e 1'opportunita delle riforme da lui consigliate.

Se non che oltre i domestici, de' quali le intenzioni variavano

a seconda degli interessi e delle circostanze, erano in Roma e nella

stessa citta di Yienna alcuni avversarii del Consalvi, che lo misero

in mala voce presso il governo austriaco, o per zelo prezzolato delle

spie o per discrepanza di opinioni. Informatissimo il Cardinale se ne

lament^ confidenzialmente presso il Cancelliere di Yienna (p. 208),

e questi avendo con altrettanta intimita di amicizia chiestogliene i

nomi sibi soli (p. 213), quegli (10 nov. 1818) glieli indicd par un
effort d'obeissance. Une d'elles (de ces personnes) n'existe plus. J'ai

appris sa perte avec un veritable regret, car je 1'estimais et je 1'ai-

rnais... II me coute encore davantage de nommer 1'autre personne

qui est vivante. Mr G-entz n'est pas dans le fond notre ami, et j'ai

lieu d'en etre etonne d'apres les sentiments que je lui avais conn us

a Yienne... (p. 218). Tra gli osteggiatori del Consalvi in Roma,
oltre un certo p. Carlo Altieri, antico benedettino, che in Yienna

cagiond datmi alia Santa Sede e dispiaceri all'inviato di Pio YII, c'e

da annoverare lo stesso Genotte, consigliere di ambasciata austriaca

e relatore ufficiale del Metternich. Di lui il Consalvi si lamenta

con fiero sentimento, come di un calunniatore del suo onore, sulla

qual cosa il Consalvi non ischerzava : c'est cela seul dont je suit

jaloux. II buon Cardinale per6 si contentava di avvisare il Metter-

nich a non dargli ne retta ne credenza : Je la prie (Y. A.), ou, si

elle me permet de me servir de cette expression, je veux une seule

et unique chose, c'est-a-dire que V. A. ne croiejamais a rien de tout

ce que M. de G. ou directement ou indirectement puisse faire parve-
nir a ses oreilles sur mon compte... Je demande a Y. A. de ne lui pas
croire, et je suis content (p. 352-353).

Da' cenni precedent! si pud giudicare quanta intimita unisse i

ministri imperiale e romano, e di conseguente le due Corti, mas-

simamente dopo che nella quaresima del 1819 1'imperatore e il

Metternich furono accolti in Roma, il primo da Pio YII nel Qui-
rinale e il secondo nel palazzo della Consulta dal card. Consalvi.
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Di qnesto viaggio si era tenuto parola sino dal tempo del Congresses

in Vienna; ragioni di politica religiosa per la nomina de' vescovi

nel Lornbardo-Veneto distolsero gl' imperial! dalla visita di Koma,

nel 1816, e il nuovo Concordat*) religioso conchiuso con la Francia

trattenne il principe di Metternich dal recarsi in Koma dalla To-

scan a, dove si trovava nella state del 1817.

Quella visita e i lunghi colloquii tra i due sovrani e i due mi-

nistri strinsero meglio le relazioni tra le due corti, e Francesco II

pote avere in quella occasione dalle mani medesime di Pio VII.

important! rivelazioni intorno alle sette numerose e audaci, che

lavoravano in tutta Italia col secreto lavorio delle tarme, a distrug-

gere 1'assetto governativo, imposto alia penisola dal Congresso di

Vienna (p. 241). Da quel tempo principalmente, per desiderio espresso

del Metternich, il carteggio del Consalvi diventa importantissima

per le rivelazioni numerose, accurate, nuove, piccanti sulla gran
setta massonico-carbonaresca, che a guisa di gigantesca piovra te-

neva agguantata si puo dire tutta 1' Italia da Torino a Palermo con

poderosi, numerosissimi e nascosti tentacoli. Di queste lettere del

Consalvi, che ci mostrano le relazioni vive e strette de' settarii pie-

montesi co' lombardi, il concerto de' movimenti di questi con la in-

surrezione di Napoli, e 1'accanimento delle logge napoletane nel

mantenere quella rivolta carbonaresca, 1'Autore si e contentato di

darci non piu che un sunto di ognuna. Diciamo schiettamente essere

questo un errore, che lascia nel suo volume una vera lacuna, essendo

quelle lettere di una importanza capitale per la storia delle rivo-

luzioui italiane, sia per il loro valore materiale, sia per 1'autorita

della loro provenienza. A ogni modo anche il loro semplice sunto-

e preziosissimo (pp. 250 segg., 268 segg,, 274 segg., 285, 289,.

294-299, 302, 305, 309, 314, 322-23, 332, 357, 364-66)...

Nun si creda pero che 1'amicizia e la deferenza del Consalvi per
il principe di Metternich gli facesse per poco velo all' intelligenza,

ed al cuore per non iscorgere e tutelare gl' interessi politici e reli-

giosi, che la piii fina accortezza diplomatica potesse esigere. Sarebbe

un giudicare questo celebre uomo di stato co' criterii alia Farini

e alia Nicomede Bianchi, a' quali 1'odio professato all'Austria e alia

S. Sede regol6 i giudizii e diresse la penna. Furono poche le oc~

casioni, in cui il Consalvi non pote secondare le viste del Cancel-

liere austriaco, ma in quelle poche non venne meno al dovere. Agli

11 marzo 1820 il Metternich, mosso naturalmente da influenze ve-

uute dal Sebeto, chiese al Segretario di Pio VII la cessione di Bene-

vento e Pontecorvo al re napoletano, offerendo 1'Austria in comr

penso la rinunzia all'occupazione, in tempo di pace, delle fortezze
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cli Comacchio e di Ferrara. Tre mesi dopo scoppiava in Napoli la

rivoluzione
;
tra i mezzi di reprimerla il Metternioh chiedeva prima

facolta di passaggio per le terre pontificie alle milizie austriache, e

quindi il fornimento delle vettovaglie alle medesime : alle quali cose

tutte il Consalvi si rifiut& con esposizione di motivi, tanto chiari

quanto convincenti (pp. 245, 264, 282, 318).

Tra le disposizioni prese a Troppau negli ultimi mesi del 1820

per soffocare la rivoluzione napoletana vi fu pure 1'invito che fe-

cero al Papa le potenze, perche concorresse colla sua autorita a

niuovere il re di Napoli a recarsi a Lubiana, dove si trasferiva il

congresso a'priini del 1821. Vi accondiscese Pio VII in parte, scri-

vendo a re Ferdinando IV una nobile lettera, riferita dal ch. A. a

p. 316
;
ma in quanto a una pubblica intervenzione, a cui pure le

stesse potenze avevano esortato la S. Sede, fu massima del Con-

salvi di osservare grande riserbatezza, affine di non dar pretesto di

lamentanze o di rappresaglie a province vicine e cattoliche (pa-

gina 328 segg.), com'erano le napoletane.

Anche alia condanna del carbonarismo era stato sollecitato Pio VII

con lettere autografe dell' imperatore Francesco II (Troppau 12 di-

cembre 1820, Laybach 12 apr. 1821, pp. 329, 378) e varie altre del

Metternieh al Consalvi. Ma la Santa Sede non si mosse anche a

quella condanna se non piu tardi, dopo lunga considerazione di esame,

con 1'enciclica Ecclesiam a lesu Christo (13 settembre 1821). La

stessa moderazione di animo, accorto e prudente, del Consalvi si

parve pure nelle istruzioni date al card. Spina, invitato dalle potenze,

come rappresentante della S. Sede nel congresso di Verona. Ma di

cid discorreremo a lungo in altro tempo, fermandosi qui il carteggio

del Consalvi e del Metternieh, pubblicato per la prima volta in questo

volume.

Evidentemente della corrispondenza epistolare di questi due grandi

ministri, non e riferito in queste pagine se non un saggio; per

esempio Tanno 1818, come osserva lo stesso Autore, suppone molte

lettere, che sono andate smarrite, o si trovano in altri archivii.

A ogni modo il ch. P. Van Duerm con questa pubblicazione si e

reso benemerito della letteratura storica del primo ventennio di

questo secolo, offrendo un prezioso tributo alia memoria di due

grandi uomini di Stato, i quali ebbero tanta influenza nell'andamento

delle cose d'ltalia e di Koma, e i quali, merce le narrazioni pre-

giudicate della massima parte degli storici moderni italiani, riman-

gono per anco sconosciuti e nelle loro intenzioni e ne' loro fatti,

e nel giudizio di questi e di quelle.
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APOLLONIO D'ON FERDINANDO, Pievano. Un Reporter della Fine

del Secolo Passato, ossia Mons. Luigi De Salamon, Internunzio pon-
tificio al tempo della rivoluzione. Conferenza tenuta nella sala della

Fenice a Yenezia P 11 marzo 1899, quindi a Verona ed a Treviso.

Udine, tip. del Patronato, 1899, 8 di pp. 36.

L' importanza storica del tutto schiando pm volte la vita. La cor-

speciale di questa Conferenza vuole

che ne facciamo, contro il consueto

un cenno. per invogliare a leggerla

quelli che non hanno potuto ascol-

tarla dal labbro del colto ed arguto

eratore, direttore egregio della Di-

fesa di Venezia. Non poteva piu al

vivo di cosi ritrarsi la bizzarra figura

del De Salamon, abbate avignonese,

che fu a Parigi informatore zelan-

tissimo ed avvedutissimo della Santa

Sede dagli ultimi giorni della Costi-

tuente ai principii della Legislativa,

superando infinite difficolta e ri-

rispondenza di costui colla Segre-
teria di Stato del Papa fu teste dal

Richemont pubblicata, e conferma

mirabilmente le Memorie scritte dal

De Salamon stesso e stampate otto

anni fa dal Bridier. II ch Apollonio
ha il merito d'aver messo in onore

questo pressoche obliato servitore

fedele della Chiesa ai tempi di Pio VI,

e di avere con rara festivita di stile

saputo dare ai Reporters moderni

ordinariamente si frivoli, document!

ed esempii per render utile davvero

I'ufficio loro.

AROSIO LUIGI, sac. I miracoli di Gesu Cristo. Milano, tip. Co

gliati, 1899, 8 di pp. XXXTI-556. L. 500.

Abbiamo con viva curiosita stu-

diato questo libro, che fa seguito alle

altre opere parecchie pubblicate dal-

FA. intorno a G. C. ed al Vangelo.
Noidesideravamo di trovarvi, insieme

colla storia dei miracoli del Salva-

tore, anche una confutazione delle

insane teoriche, onde e il miracolo

in genere e quelli di G. C. in par-

ticolare si vorrebbero ascrivere a

forze note ed ignote della natura.

Indi la nostra curiosita, la quale

aveva una legittima scusa nel chiasso

anche recentemente fatto da ipno-

tisti famosi, che non si peritarono

d'affermare essere Cristo stato un

grande ipnotizzatore ed aver guarito

i malati coll' ipnotizzarli.

Ora, dopo aver letto il libro del

ch. Arosio, ci troviamo alquanto de-

lusi nella nostra aspettazione. La

narrazione in vero dei miracoli ope-

rati dal Redentore divino vi e fatta

con accuratezza, con buona critica

1 !Wota. I libri e gli opascoli, annnnziati nella Bibliografia (o nelle Riviste

della. Stampa) della Civilta Cattolica ,
non pn6 1'Amministrazione assnmere In nessnna

maniera 1'incarico di provyederli, salvo che i detti libri non sieno indicati come vendiMli

presso la stessa Amministrazione. Ci6 vale anche per gli annnnzi fatti sulla Copertina del

periodico.
L'AMMINISTRAZIONE.
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con sottile e soda esegesi del testo,

dei quattro evangelist!. Riconosciamo

altresi all'Arosio il merito non pic-

colo di, opportune considerazioni pra-

tiche derivanti dalle viscere stesse

di ciascuno di quei prodigi divini, i

quali appunto per essere divini, cioe

opera del Dio fatto carne, conten-

gono, al dire di Agostino e di Gre-

gorio, una miniera d' insegnamenti
morali e dommatici per noi. Utile

duhque, ad ogni modo, riuscira a

molti e specialmente a cbi crede, la

lettura di quest'opera. Ma ;

se, in luogo

di trattare come di passaggio e com-

pendipsamente, qui e cola, dando pur ,

prova di buona logica e di valore

poj^mico, la possibility e la realta

del miracolo, quale opera sppranna-
turale e straordinaria dell'onnipp-
tenza divina, con solo qualcbe fug-

gevole cenno alle ipptesi ridicole che

il razionalismo moderno vi oppone^
11 ch. Autore avesse dato anche a

questa parte uno sviluppo conve-

niente, ci pare cbe avrebbe fatto

opera piu compiuta. Diciamo altresl

BARATTI D. R. Primavera. Guastalla, tipografia Pecorini, 1899,
16 di pp. 132.

cerdotale di Leone XIII, ove al rui-

nare d'ogni terrena potenza si con-

trappoae la saldezza del Papato.

cbe trattando il tema dei miracoli

di Cristo, in un libro di giusta mole,

pubblicato ai tempi nostri, cio poteva

ritenersi necessario; e tale il ritenne

certo 1'A. medesimo, poicbe non omise

di occuparseue. Ma ebbe forse il torto,

secondo noi, di nbn occuparsene ab-

bastanza: e in particolare, almeno per

qualcuno dei miracoli piu combattuti

dall'in3redulita, non sarebbe stato di

troppo il dedicare alcune pagine alia

discussione profonda degli argomenti
favorevoli e contrarii, traendo pro,

oltreche dagli antichi, ancbe dai cri-

terii forniti da quelle scienze, che ai

dl nostri vogliono passar per nuove.

E inutile: le malattie spiritual! dei

tempi nostri non le guariremo col

d.i3simularcele, ne con cure, indirette

e, t
a cosl dire, profllatiche; ma spXo

coU' affr.ontarle apertamente, adope-

randpvi,intornp, ove occorra, il ferro

ed il fuocib. Ne si pensi cbe di..ta)i

malattie vadano sempre esenti quelli

phe frequentano le cbiese e leggono

libri devoti: tutt'altro ! .

Come ben dice il titolo, e in que-
ste pagine la prima fioritura d'un gio-

vane ingegno; e 1'A. stesso ci narra

nella prefazione, essere i versi qui
raccoJti stati scritti da lui fra i di-

ciotto e i ventun'anni, eccetto solo

tre o quattro poesie original! e due
tradotte. Ma forse appunto per ci6

la fragranza ne e piu acuta e dif-

fasa, e il colorito piu vivo. Ancbe
nelle strofe per natalizio, onomastico
o messa nuova, dove la convenzione
suol regnare tiranna e soffocare ogni
ispirazione, il giovane Baratti saespri-
mere con bella frase poetica idee non
comuni. Fra le poesie original! bel-

lissimo e il carme nel yiubtleo Sa-

tt

Quante di regi tumide prosapie

Spazzo del tempo 1'ala trionfante!

Quante corone e porp.ore

Glacquer nel fango lacerate, Infrante!

tt Pur saldo sempre, quasi re dei secoli

Sta di Giuda il Leon sovra il suo colle;

E temuta fra i popoli
E riverita ancor la fronte estolle.

Nelle versioni poi dal greco e

massime dal latino cosl dl Virgilio,

come di Leone XIII, 1'A. dimostra

oltreche una cognizione profonda di

lingua, un gusto squisito delle bel

lezze classicbe: laonde questa sua



592 BIBLIOORAFIA

zione alia grammalica copta. Una
croce a traforo. Appunti sulla icono-

grafia bizantina (con disegni).

Ogni fascicolo staccato, L. 1 ;

I'associazione a sei fascicoli, L 5.

primavera fa a buon diritto presa- istitutore di belle lettere valente e

gire ubertosa la stagione del frntti ; compito.

e ne da a sperare che egli riuscira

BENIGNI UMBERTO, sac. prof. Miscellanea di Storia ecclesiastica

e Studi ausiliari. Roma, libr. Pustet, 1899, in 8.

Sono usciti il 2, 3 e 4 fasci- cam versionem superstes. Introdu-

colo di quest'utile pubblicazione pe-

riodica. Essi contengono i sequent!

atudii : Didache coptica duarum via-

rum recensio coptica monastica Ske-

nudii homiliis attributa, per arabi-

BOGAERTS J., Redemptoriste. S. Alphonse de Lignori musicien

et la reforme du chant sacre. Ouvrage honore d'une lettre de

S. Em. L. M. Parocchi, Card. Vic. de S. S. Leon XIII. Paris,

Lethielleux, 1899, 8 gr. di pp. 152, con illustrazioni ed appen-
dice musicale.

QuaDti hanno letto la vita del

soaviesimo Santo g-ia sanno beais-

simo com'egli fosse musicista e com-

positore. Pero il r. p. Bogaerts ebbe

il felice pensiero di raccogliere in-

sieme in un quadro tutte le memorie

che rig-uardano questa specialita, lu-

meggiandole convenientemente e di-

mostrando in quattro capitoli come
il Santo, per 1'educazione avuta nella

casa paterna e sotto la guida di pro-

fessori del Conservatorio di Napoli,

non solo fosse baon musicista e buon

artista, ma eziandio ne]la sua vita

di relig-ioso e soprattutto nel suo

officio di vescovo, si servisse di que-
sta sua conoscenza per la ristorazione,

sia del canto sacro popolare, sia della

buoca musica sacra e soprattutto del

canto liturgico. A p. 71 il cb Autore

riporta la dolce melodia Q-esto mio con

dure funi, cbe una tradizione ben

fondata riferisce al Santo, ed in

appendice del libro, stampato in

isplendida forma, sono ripubblicati i

celebri Duetti tra Vanima e Gesu

Cristo, con violino, composizione del

Rmo P.rcD. Alfonso de' LiguoriRetior

Maggiore del SSmo Redentore A. i 760,

scoperta pochi anni or sono nel Bri-

tish Museum di Londra.

Intutta ropera,oltre Tesposizione

dei fatti, vi sono conaiderazioni assai

utili ed opportune Non si pu6 tuttavia

negare che 1'iufluenza del Santo in

questa materia 6 qua e cola un tan-

tino esagerata e che talvolta le ra-

gioni che se ne recano sono troppo

a longe petitae. Giustissime pono le

osservazioni delle ultime pagine sulla

doverosa obbedienza alle prescrlzioni

della Chiesa, ancorch^ debbano que-

ste costare personale sacriflcio. Non-

dimeno ci sembra che il ch. Autore

in questa materia particolare con-

fonda Yaperto comando del Superiore

col semplice desiderio dal medesimo

espresso, inducendo nel suddito in

ambedue i casi la medesima obbliga-

zione di coscienza. S Alfonso avrebbe

qui senza dubbio fatta la distinzione

e si sarebbe ben guards to dall'im-

porre vincoli che giuridicamente non

esistono.

BOLLETTINO (II) ecclesiastico per la provincia veneta cogli atti

ufficiali delle sue diocesi. Anno I. Breganze, tip. della Riscossa
,
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1899, in 8. Esce due volte al mese. Prezzo di associazione per

un anno L. 4. Cumulativamente con la Riscossa, Periodico setti-

inanale dell'Opera del Congress!, L. 6,00.

E una specie di manuale da leg- provvedimenti delle autorita gover-

da consultarsi, da avere in native che riguardano gl'interessi re-

pronto ad ogni occasione, come un ligiosi, e cerca di stringere in be)

anpplementoeduncomplemento delle fascio il clero, per raccoglierrie a

leggi ainodali. Fa tesoro di tutti gli difesa comune i consigli e le forze.

Atti poutificii, e di quelli che pro- E euperfluo aggiungere che i Vescovi

vengono dalle Sacre Congregazioni della provincia veneta 1'hanno appro-

dei Vescovi Veneti: tien dietro ai vato e benedetto.

BUFFA GIOV BATTISTA, cav. Maggiore nel 23 Regg. Fanteria.

Foglie d'estate. Canti popolari, militari e civili. Torino, tip. degli

Artigianelli, 1899, in 32. Cent. 35.

Marte a me dlsse: Nel fragor deH'annl
cavalleria, il gendarme, il COSCrJttO,

Tempra la penn. e tact i moiii amori ;

} bandiera, il gen io militare, ed anche
Laacia i boschl all'Arcadia e i vaghi fiori ;

*.rla d'erol, dl bron.1, ne' tuoi carmi. ^ggettl C1Vlh e POpolari, con uno

stile tra il soldatesco e il poetico che

E il bravo Maggiore ubbidi. Ed diletta, e fa desiderare che alle Foglie

cco i frutti della sua obbedienza in d'estate tengano dietro Fiori d'au-

questo libretto che canta la fanteria, tunno.

il castello feudale, il bersagliere, la

BUONAMICI GIULIO, prof. II Concetto della Bellezza e della Bonta

nei Poemi Omerici. Roma, Forzani, 1899, 8 gr. di pp. 16.

In queste poche pagine TAutore coraggiosi, come son detti belli co-

con molti esempii tolti dall'lliade e meche non coraggiosi ne forti.

dall'Odirtsea, ricerca qual fosse 11 con- II lavoro dell'A. e meritevole di

cetto di Omero circa la Bonta e la lode sia per la buona scelta del sog-

Bellezza. Omero, dice 1'A., guarda getto, e sia per la chiarezza e il sa-

piu al lato oggettivo ed esterno, con pere ond'e svolto. Noi siamo di parere

sidera le belle imprese dal lato appa- che il soggetto si potrebbe svolgere

rente e non dal lato etico ;
in quanto piu distesamente e con copia mag-

cadono sotto i sensi e suscitano am- giore di esempii d'altri poeti antichi.

mirazione, non in quanto si conside- dimostrando cosl che il concetto vero

rano come prodotto di una volonta della bonta cioe della virtii bella in

ben diretta (p. 8). La bellezza fisica se stessa, non si ebbe in tutta 1'anti-

e la bonta sono, in generale, scam chita pagana e prima della religione

biate Tuna con 1'altra, e sono detti rivelata.

buoDi e belli gli Eroi perche forti e

CAMETTI ALBERTO. Un poeta melodrammatico romano. Appunti
e notizie in gran parte inedite sopra JACOPO FERRETTI e i musicisti

del suo tempo. Con ritratti e facsimili. Milano, Ricordi, 16 di

pp. 268. L. 3.

CAMPELLO DELLA SPINA PAOLO. Storia documentata aneddo-

tica di una famiglia umbra. (Part. II, vol. I. Spoleto nel sette-

S&rie XVII, vol. VII, fasc. 1181. 38 25 agosto 1899.



BIBLIOGRAFIA

cento Q 'Sotto il dominio francese. Oittd di Castello, S> Lapi edi-

tore, 1899,
;

8 di pp. 240. L. 4,00.
< w

Nel Volume V, della nostra Ae-

cimaquarta Serie (quad. 95 1
)
a p. 350,

rendemmo conto della prima parte di

questa bell'opera del ch. sig. Conte

Paolo Gampello della Spina; col ti-

tolo il Castello di Campello. La pre-

sente parte seconda, che si stende

dal principio del secolo XVII alprin-

cipio del XIX, benche meno biso-

gnosa di critiche illustrazioni del

Paltra, ne unisce perq i pregi, che

le danno un' importanza superiore a

quella di una semplice storia di fa-

miglia. 11 volume e tutto un tessuto

di notizie spoletine, umbre ed anche

romane, non senza un accenno a'fatti

di storia italiana, che si aggruppano

membri di Casa Campelld. Laiiparte

letteraria vi; oecupa un luogo /liota-

bile. II giudizio poi degli avvenimenti

che si intrecciavano con tantaifva-

rieta, specialmente nel secolo*XyHi,
at capi principal! e domestici, e da-to

dall'egregio Autore con grande fran-

chezza, imparzialita e senno. Egli'ha

ereditato da' suoi antenati quel erf-

terio cristiano e sapjente, che tantp

li onor6 per parecchie generazioni

e li rese cosi benemeriti della nativa

citta. Noi ci rallegriamq con lui ed

auguriamo all' Italia . molti scrittori

di cose patrie, che gli somigliDo.nella

medesima saviezza e nel nobile 'sen-

tire della civilta e della religione.

intorno all'argomento primario dei

CANDEO ANGELO, sac. Nuovo innesto per cambiar le vigne sen?a

perdere il prodotto. Padova, tip. del Seminario, 1899, 8 di pp. 49

con 4 tavole. L. 1,00.

I nostri coloni generalmente non

conoscono e non praticano se non

1' innesto a spacco, che spesso fallisce

e che ad ogni modo lascia la vite

senza frutto per uno, due e talvolta

tre anni. II benemerito sac. Candeo,

dopo varie esperienze, continuate da

lui per due anni e ridotte ora a re-

golare sistema, aununzia d'aver tro-

vato un nuovo modo d' innesto non

solo sicuro, ma tale che non fa perdere

alia vite il prodotto dell'anno. La

grande autorita del ch. Autore ed i

suoi meriti straordinarii pel progresso

dell'ampelografia ed enologia ci di-

spensano da ogni raccomandazione

particolare del suo libretto e della

sua importante scoperta.

CAPELLO AMALIA. --La custodia di Terra Santa e le altre mis-

sioni francescane all'esposizione d'arte sacra di Torino 1898. To-

rino, tip. Frassati, 1899, 8 di pp. 148. L. 2,00. Si vende a

totale beneficio delle Missioni di Terra Santa.

Nella recente mostra torinese

d'arte sacra rifulse la Missione della

Custodia di Terra Santa, rappresen-
tata in molti e giustamente ammi-
rati quadri di Paolo Gaidano, che

furono onorati del pretnio reale. Di

tali quadri abbiamo in queste pagine
una riproduzione in fototipia, se non

sempre ugualmente felice, sempre

tale per6 da metterci in grado di

gustare le different} scene di carita,

di zelo, d'eroismo cristiano ivi rap-

presentate. Col pennello poi del pit-

tore gareggia la penna dell'illustre

scrittrice, la quale, dopo averci dato

un bel compendio storico della Cu-

stodia di Terra Santa, fa come un

commento di tutte quelle pitture
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che costituiscono una gloriosa epopea
in cui domina la grande e cara figura

del Poverello d'Aesisi e de' suoi figli,

che tanto ban fatto e patito nel so-

stenere il nobile uflBzio di guardie

d'onore de' Luoghi Santi. Ma la gen-
tile signora non si ferma ivi solo.

Attirata dalla soavita del soggetto,

visita ancora le Suore Francescane

Missionarie d'Egitto, si spinge nella

Bolivia, s'inoltra nella China, dove

CERNICCHI G. Peccati di gioventu o saggio di versi giovanili.

Siena, S. Bernardino, 1899, 16 di pp. 140. L. 1,50.

apre il cuore alle pin liete speranze

per 1'avvenire della Fede. Chiude poi

il BUO libro passando in rassegna gli

oggetti esposti nella Mostra delle Mis

sioni, e tessendo 1'elenco dei diplo-

mi onorevoli ottenuti dalle Missioni

Francescane. E un lavoro fatto con

cuore di cristiana, con genio d'arti-

sta, con gusto di letterata, qual 6 la

signora Capello.

epiteto, la chiameremmo volentieri

Musa serena. E colla serenita va

congiunta una certa castigatezza di

forma, che piace a chi ncn ha il gusto
corrotto da certi intrugli moderni di

sapor acre ed eccitante. Sieno pur

dunque questi componimenti, come
vuole 1'Autore, Peccati di gioventti,

ma noi in>ista della spontanea con-

fessione che ne fa egli stesso, e atteso

anche le circostanze attenuanti qui

ricordate, gliene diamo di gran cuore

pienissima assoluzione.

Dio lodato, che ci capita dinanzi

un poeta senza sopraccigli aggrottati

e senza aria musorna. Mentre gli

altri in generale tirano al tragico,

e veggon tutto color di fumo, e si

atteggiano a tocchi da nostalgia, da

umor nero, da scontentezza profonda
e universale, costui al contrario, rara

avis in terris, intitola il primo de'suoi

componimenti: Contento di mia sorte:

e poi via via conduce tutti gli altri

con una tranquillita d' animo sin-

golare, cosi che se noi dovessimo

qualificar la sua Musa con qualche

CHIMINELLO FRANCESCO. II verbo francese coniugato con un

rnetodo didattico nuovo facile e razionale. Como, Dante Grossi edi-

tore, 1899, in 8. Cent. 20.

Analisi logica della proposizione e del periodo, ossia principii logici

per lo studio grammaticale di qualsiasi lingua. Como, Dante Grossi

editore, 1899, in 16. Cent. 20.

Grammatica italiana parallela alia latina. Parte seconda. Parti lo-

giche del discorso. Trattato I. Sintassi della Proposizione. Per la

Il
a

classe ginnasiale. Seconda ristampa. Como, D. Grossi, 1899,
in 16 di pp. 112. L. 1,00.

Compendio di grammatica italiana per uso delle scuole secondarie.

Seconda edizione riveduta e migliorata. Como, D. Grossi, 1899,
in 16 di pp. 168. L. 1,00.

Piu altre volte abbiamo gia rac- dire che questi ultimi non la cedono

comandato i lavori didattici del pro- ai precedent!,

fessor Chiminello; ci basti dunque il

DE FELICE LANCELLOTTI VINCENZINA, Primavere. Bozzetti
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per Signorine. Opera postuma con prefazione di Augusto Conti'

Roma, Desclee, 1899, 8 di pp. 208. L. 2,00.
I nostri lettori non ignorano il

merito della De Felice, immatura-

mente rapita alle lettere, della quale

piii volte abbiamo parlato in questo

periodico. Ma chi nol conoscesse po-

trebbe apprenderlo dalle sensate e

affettuose pagine che Augusto Conti,

a modo di prefazione, manda innanzi

a questo libro di bozzetti da lei com-

posti, ma raccolti e pubblicati dopo
la sua morte dal figlio suo. Basti

dire che 1' illustre uomo, passati in

rassegna i libri della medesima, si

compiace di riconoscere in lei una
coadiutrice operosissima dell'aposto-

lato cristiano . E tale fu realmente

coi tanti suoi scritti in prosa ed in

verso; tale soprattutto mostrossi colla

Vittoria Colonna, periodico da lei

diretto per molti anni
;
e tale appa-

risce puranche in questi bozzetti po-

stumi, i cui pregi di concetto, di

affetto e di stile (diremo volentieri

col lodato professore) non potranno

sfuggire a chiunque abbia senso di

bellezza, di bonta e di arte (p. 23).

DE LA RIVE T. L'esilio e la morte di Pio VI. Discorso di com-

memorazione con traduzione francese a fronte, scritta dall'Autore.

Roma, libreria Pustet, 1899, in 8.

Chiarezza di elocuzione, fedelta

storica nel narrare, profondo senti-

mento nello scrittore, tali sono i pregi

che ornano questo discorso, recitato

dal ch. De la Rive in varie cittk di

Italia, che ora vediamo con piacere

dato alia luce nella doppia lingua

italiana e francese.

In esso 1'egregio conferenziere

espone rapirlamente i casi che fune-

starono 1'ultimo periodo della vita

di Pio VI: la sua espulsione di Roma,
la sua dimora in varie citta, le visite

di sovrani spodestati, 1'acclamazione

delle popolazioni nel suo passaggio,

le beffe di pochi settarii, il valico

delle Alpi in mezzo alle nevi, 1'ultimo

esilio e la morte in terra straniera.

Nello svolgere questa dolorosa odis-

sea, il ch. espositore presenta qua e

signore cristiane che si vestirono da

serve per assistere la famiglia del

Papa, e di una gentildonna che nel-

1'accogliere il S. Padre in sua casa

svenne per la commozione. Cose te-

nerissime, che esposte con la voce

calda dell'oratore, dovevano commo-
vere Tudienza e strappare le lagrime.

Ma per entro la narrazione di tutto

il discorso domina una idea madrer

ed e 1' immortalitk del papato. Con.

rarione P illustre Oratore accenna

nell'esordio al detto del Montalem-

bert : Quando comincio il secolo de-

cimonono, non Di era Papa, per poi

concludere che nel principio del se-

colo XX, in mezzo alle istituzioni

umane che crollano da tutte le parti,,

il solo papato vigoreggia tuttavia,.

fiorente, immutato, imperituro !

la alcuni tratti patetici, come di quelle

DI BISOGNO E. S. Bonaventura e Dante. Sttidii. Milano, tip. Co-

gliati, 1899, 8 di pp. 112. L. 2,00.

S. Tommaso e Dante e un tema per non chiamarlo nuovo a dirittura.

non difficile e trattato piu o meno
felicemente da molti: ma S. Bona-

ventura e Dante e un argomento forse

piu arduo, e senza forse piu nuovo,

E tuttavia non ha indietreggiato

dinanzi ad esso il giovine prr fessore,

e il suo lavoro ha mostrato che la

sua non fu temerita sconsigliata, ma
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lodevolissimo ardimento. Dopo una

copiosa e molto erudita introduzione,

egli entra ne' confront! fra S. B<>na-

ventura e Dante, i quali si posaono

dividere in due categorie, secondo

che riguardano reminiscenze o ana-

logie di forma, o di concetto. II lavoro

e poi ordinato in corrispondenza alle

tre cantiche dantesche, considerando

priraa le colpe e le peue, poi la ripa-

razione, finalmente I* itinerario in

Dio. Noi siamo rimasti grandemente
ammirati al ravvisare in eta si verde

quella profonda conoscenza del doppio

oggetto, quella copia di dottrina e

d'erudizione, quella pazienza di ri-

cercbe e felicita di confronti, dalle

quali e veuuto fuori un libro assai

grave, denso di cose e di concetti:

tanto denso che forse taluno (tra quei

che hanno men robust! polmoni) si

e cola tra quelle fltte pagine circoli

un po' pin d'aria a render la lettura

tanto piu dilettevole, quanto men

faticosaepiu riposata Ma nonostante

questo difetto non sostanziale, tutti

possiamo accordarci nell'ammirare

nel giovine autore un raro merito

letterario, e insieme con questo uno

spirito cattolico anche piu raro, mas

sime negli uomini della sua classe,

e per6 tanto piu commendevole. Ne

a ci6 fa danno qualcbe inesattezza

presso che inevitabile in unoscrittore

da cui non si ha diritto di esipere

profondi studii teologici; sempre vero

restando che questo libro, considerate

nel suo complesso, & tale da ono-

rarsene qualsivoglia provetto lette-

rato cattolico, e noi fin d'ora ci sen-

tiamo assai lieti di augurare che un

fulgido sole tenga dietro a si splen-

dida aurora.aentira tentato di chiedere che qua

FERRATA DOMENICO, Emo Cardinale. La Chiesa nel secolo pre-

sente suoi timori e sue speraaze pel secolo venture. Discorso

letto all'Accademia di religione cattolica nel giorno 15 giugno 1899.

Roma, Scuola tipografica Salesiana, in 8.

L' Eminentissimo Oratore svolge condanna degli errori moderni fatta

in questo discorsoun argomento vasto,

profondo, difficilissimo, come indica

il solo titolo. Nella prima parte, ac

cenna con rapidi tocchi lo stato della

Chiesa e dell i societa civile verso la

fine del secolo passato : la guerra pre-

parata e mossa ad entrambe, 1'esplo-

aione della gran rivoluzione che mise

a soqquadro religione e monarchia,
e il sorgere dell'wowt fatale che le

rimise in piedi. Con lo scomparire di

lui entra in campo il moderno libe-

ralismo.dairEmo Autore definito stu-

pendamente (p. 9); e con esso si svolge
la sorda guerra contro la Chiesa, ora

violenta ed ora legale con norme di

governi, che si dicono separati, ma
aono in realta apostati dalla Chiesa.

Di quest a tratteggia i trionfl con la

da Gregorio XVI e da Pio IX, e con la

proclamazione deirimmacolata e del

1'infallibilita pontificia. E subito mo
stra la splendida figura di Leone XIII,

che dinanzi a1 moderni pigmei gi-

ganteggia, ornato 1'augusto capo della

doppia aureola della religione e della

scienza. II quale, dopo aver dominate

1'ultimo treutennio del secolo mo-

rente, illuminando pure il sorgere

del nuovo, ne fa presagire liete spe-

ranze. Con ci6 1'Emo Autore entra

con passo naturale nella seconda

parte del suo discorso, e vi tratta

appunto delle sperauze e de' timori,

che si affacciano come in prospettiva

per la Chiesa nel nuovo secolo che

si apre. Sebbene i timori sieno grand!

(prescindendo dall' indefettibilita ri-
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E la dove ordinariamente non s'in-

contra in discorsi accademici se non

sfoggio di retorica e gonfiezza de-

clamatoria, qui invece si discorre di

cose e di fatti, di date e di nu-

meri, di deduzioni storiche e morali,

espresse poi con un linguaggio cosl

nobile e chiaro, che cominciatane la

lettura uno si sente spinto a termi-

narla di un fiato.

velata), pure egli trova maggiori mo-

tivi a bene sperare. Non li possiamo

enumerare. perch& non sapremmo re-

sistere alia tentazione di riferirne

tutte le parole.

Diciamo solo che in queste 26 pa-

gine si scorge dall'ugna il leone Chi

le ha dettate ditnostra una rara pe-

rizii nella storia, nella fllosofia, nella

intima conoscenza de' tempi presenti.

FINI ANTONIO, sac. Eicordo di Mission! e Ritiri. Versions dal

francese. Roma, tip. sociale, 1899, in &2.

Questo ottimo libretto si compone nel bene, e quindi la vita eterna. Vi

di Consigli, di Massime, e di Melodi, si aggiungono alcune preghiere e

coi quali assicurare la perseveranza alcuni cantici. Centes. 40.

GIORDANO PIETRO, sac. prof. Dialoghi dei morti^ di Luciano, scelti

ed annotati per uso delle scuole. Torino, tip. Salesiana 1898, 16*

di pp. XVI-76. Cent. 60.

Dapo una introduzione, nella quale

1'egregio A. ha saputo raccogliere in

poche, ma dense pagine tutto ci6 che

intorno alia vita di Luciano, a
1

suoi

scritti e al suo inerito, & utile a sa

persi dalla gioventu, egli le offre

dodici dei migliori fra i trenta dia-

loghi dei morti, apponendo a cia-

commento si e valso dei migliori

scritti recenti pubblicati su questo

soggetto ed altri affini. Le note sono

specialmente grammaticali, ma le

storiche, geografiehe e mitologfche

non furono traseurate. Conchiudendo

la sua introduzione, 1'egregio A. do-

manda: Ho fatto del mio meglio

per riuscire chiaro e utile agli stu-

diosi: ci sar6 riuscito?Per parte no-

stra rispondiamo francamente che si.

sjuno un giudizioso commento. Per

il testo ha seguito 1'edizione fatta a

Lipsia dal Jacobicz nel 1894: pel

GUARCO UMBERTO, sac. dott. prof.
-- Mons. Luigi Delia Valle.

Elogio fu neb re letto nella chiesa parrocchiale di S. Francesco in

Modena il giorno 2 luglio 1899. Modena, tip. della Iinm. Conce-

zione, 1899, in 8.

Non sogliamo annunziare semplici

elogi funebri, ma per 1'elogio d'un

uomo che la piu gran parte della

vita spese nella buona stampa, noi

soldati della penna possiamo ben fare

una eccezione. E tale fu appunto

Monsignor Della Valle, foadatore e

direttore fin dal 1857 di quella ti-

pografia dell'Immacolata Concezione,

che fu ed & una incessante fucina

del bene, contrapposta a quelle tante

fucine del male, delle quali & diret-

tore universale il re delle tenebre.

II bene ch'egli fece con molti pe -

riodici, tra i quali primeggia il Di-

voto di S. Giuseppe, col giornale il

Diritto Cattolico, ancorchS vi rimet-

tesse generosamente del proprio non

poche migliaia di lire, e con una

quantita innumerevole di buoni libri

diffusi da un capo all'altro d' Italia,

lo sa Dio solo ed egli che ora ne

gode il premio. Premio a cui si ae-

cumula altresl la mercede di quella
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carita sviscerata, di quel fervidozelo, prof. Guarco, che in queste pagine

massime a pro della gioventu, di quel degne della eletta sua mente, ver-

gran cuore aperto ad ogni opera sando tutto il suo cuore d'amico, ce

buona, e di quelle altre non poche ne ha dato un ritratto fedele, animate

egregie doti onde fu ornata la sua da un caldo soffio di vita, che ne fa

illibatissima vita. La quale non po- tutto inaieme un'opera d'arte e di

teva trovare miglior encomiatore del cuore.

LUCA (P.) di S. Giuseppe, passionista. Chi e Gesu Cristo? Omag-

gio a Gesu Redentore nel XX secolo della Sua Incarnazione. Qe-

nova, tip. della Gioventu, 1899, 16 di pp. 624. L. 1,00. Ri-

volgersi all'Autore : Lucca per Monte a Moriano. .

Dopo aver dimostrato nella in- insegnamenti con uno stile piano e

troduzione che tutti i mali degl'in- divoto. Chiude poi il suo libro con

dividui e della societa provengono un augurio al quale noi ci aseociamo

dal doloroso fatto che N. S. Gesu di gran cuore. Faccia Iddio che in

Cristo non e conosciuto abbastanza, questo ventesimo secolo della nascita

il pio Autore in tutto il corso del di Gesu Cristo Redentore, si desti

libro si adopera a farlo conoscere nel cuore di tutti una santa brama

quanto piu e possibile e quindi di conoscere un po' meglio questo

amare ed obbedire. Incomincia dal bi- divino personaggio che ha recato

sogno che aveva il mondo di un Sal- tanti beni al mondo, e che e igno-

vatore, e poi lo viene passo passo i-ato non poco eziandio da coloro che

accompagnando in tutto il corso della amano e stimano necessaria la sua

sua vita mortale da Betlemme al Cal- religione

vario, analizzandone le azioni e gli

LUGARI G. B., Mons. Le lieu du Crucifiement de Saint Pierre.

Tours, Impr. Mame, 1898, 8 di pp. 146.

NIGLUTSCH JOSEPHUS, S. Theol. doctor et professor. Brevis com-

mentarius in S. Pauli Apostoli epistolas ad Galatas et primam ad

Corinthios usui studiosorum S. Theol. accommodatus. Tridenti,

typ. I. Seiser, 1899, 8 di pp. VI-208.

Una breve spiegazione dei Salmi contentato del testo della Volgata,

e deU'evangelo di S. Matteo, pubbli- ma ha voluto ricorrere non di rado

cata recentemente dal ch. autore, al testo originale greco, tuttele volte,

servl a lui dMncoraggiamento, vista che era necessario ovvero utile a fine

la favorevole accoglienza incontrata di ottenere unaconoscenzapiuchiara,
nel clero, per darci ora UQ succinto ed un'interpretazione piu sicura. II

commento di due lettere dell'Apo- commento del Niglutsch, e adattatis-

stolo Paolo. II Niglutsch non si e simo per le scuole di Sacra Scrittura.

NOYELLI GIOVANNI, sac. La Madonna del Buon Consiglio au-

spice del mio Giubileo scolastico-teologico 1874-1899. Ricordo. Tor-

tona, tip. Rossi, 1899, in 16.

NUSSI YINCENZO, mons. Manuale educativo ed istruttivo con ci-

tazioni di varii autori commentate ed illustrate ad uso della gio-
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della scienza antica e moderna. Qui
infatti troviamo asaennate oaaefva-

zioni .ntorno al aoggetto di ciaacuh

titolo della terza edizione, con largo
uso dei teati in quella riportati e di

altri ancora; coai che ne e risultato

un vero Manuals educative ed istrut-

tivo, sodo insiem'; e dilettevole, che

noi raccomandiamo alia gioventu e

a' suoi istitutori.

ventu studiosa. Torino-Roma> Paravia, 1899, 16 di pp.

L. 1,50.

Lodimmo a auo tempo la Rac-

colta di massime, sentenze, ricordi

storici e notizie varie, che il ch. Aii-

tore pubblicd gia in tre edizioni, ac-

colte con univeraale favore; ed ora

facciamo plauso anche piu vivo a

queata quarta, nella quale ci pre-
aenta lo stesso libro sotto altra forma

e migliore, che rendera piu facile ai

giovani ii modo di trar profitto da-

gli ammaestramenti della sapienza e

PALAZZUOLI ARTEMISIA. Dottor Luigi Palazzuoli. Ricordo della

madre. Prato, tip. Giachetti, 1899, in 8.

In queste poche pagine everaato a 33 anni chiude una faticoaa car-

tutto il cuore di una madre, ma di una

madre aodamente cristiana e colta, la

quale i aentimenti dell'animo aa molto

bene esprimere colla penna. E quando
ai aente queata madre parlar del suo

Gigi < docile, umile, amante del la-

voro, forte nelle avversita, fidente in

Dio (p. 6), ornato di due lauree, che

PRATICHE divote per la Settimana Santa. Napoli, Festa, 1899, in

32. Cent. 30.

ROBERTI P. GIUSEPPE MARIA dei Minimi. Nozioni dottrinali

e storiche sul Giubileo dell'anno santo (1900) con appendice pra-

tica sul modo di compiere la visita alle Basiliche. Roma, tip. Po-

liglotta della S. C. de Prop. Fide, 1899, 16 di pp. XIY-160. -

L. 1,00.

II ch. A non ha inteso di fare

un lavoro erudito pei dotti, ma di of

fri>*e al popolo una istruzione, soda,

chiara, precisa, e vi 6 riuscito. Nelle

Nozioni dottrinali
, spiegata la pa-

Hera, laaciando la giovine spoaa con

tre pargoletti, e epegnendoai come

un fiore naacoato agli occhi del

mondo, la fragranza del quale si

eapandeva per6 largamente (p. 31),

non si pu6 fare a meno d'esclamare:

oh \ ve ne fosaero molte di tali madri

e (c!6 che e piu raro) di tali figli

rola giubileo, e mostrata la diffa-

renza tra ii giubileo degli ebrei e

quel de' cristiani, si definisce la na

tura di questo, e la sua divisione in

ordinario e straordinario. Si passa

quiridi ad esporre la dottrina sulle

iudulg-enze, sulle dispo^izioni richie-

ste per acquistarle, e sulle opere iu-

giunte per lucrare particolarmente

quella del giubileo. Le Nozioni ato-

riche
,
detta 1'origine del giubileo,

le variazioni cronologiche cui e an-

dato soggetto, e le diverse ceremonie

che ne hanno accompagnato 1'aper-

tura e la chiusura, ce ne offrono in

compendio la storia, ripigliandola dal

primo che fa nel 1300 sotto Boni-

facio VIII, e conducendola di secolo

in secolo fino all'ultimo, che fu (ma
non solenne) nel 1875 sotto Pio IX.

L'opportunita del libro non ha bi-

sogno d'esser messa in rilievo.
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ROSARIO PASQUALE, dott. Dall'Ofanto al Carapelle, Storia di

Puglia dai tempi pid vetusti alia costituzione italica. Parte I. Ascoli

Satriano nell'evo antico. Ascoli Satriano, Colucelli, 1898-99, 8 gr.

di pp. XII-364.

Questa storia 6 dedicata dal ch. Au-

tore al Comuae di Ascoli Satriano,

sua patria, ed 6 un bell'esempio da

imitare, percbfc gareggiano, da una

parte, 1'amore dell'autore per la sua

citta, e, dall'altra, quello de' suoi con-

cittadini per lui e per 1'opera sua, la

quale fu pubblicata a loro spese.

II lavoro e certamente degno di

encomio per la novita del modo ond'e

concepito e 1'erudizione con cui e

gvolto. Alle notizie antiche tradizio-

nali 1'autore aggiunge quanto a' d\

nostri, aequistavano gli studii filolo-

gici, monumental} e di critica storica.

Se difetto si vuol notare, e la copia

anzi 1'abbondanza di ogni genere di

cognizioni che 1'autore trova sempre
il destro di sciorinare. Di che la sto-

ria di Ascoli si connette con quella

delle genti italiche fin dalle origin},

e vi son confutate le opinioni de' mo-
derni con buona critica, tutte le volte

che non sembrano ben fondate ovvero

sieno contrarie alia sana tradizione.

Qualora poi si tenga conto dello stile

sempre vivo, imaginoso e talora del

tutto poetico, la lettura di questa sto-

ria riesce al tempo stesso, utile e di-

lettevole. Se, pertanto, dovessimo fare

un esaine critico delle singole qne-

stioni che s'incontrano in questa sto-

ria, di etnologia, di paletnologia, di

filologia e di topografia, ci conver-

rebbe uscire da' conflni d'un'annunzio

bibliografico, e ripetere assai cose da

noi gia notate nel corso delle nostre

ricerche intorno agli Hethei Pelasgi,

e non ignote all'autore, il quale segue
le stesse teoriche e la pensa a un

modo con noi.

L'etimologia del nome di Satriano

da Sat- o Set Saturnus o Seturnus,

puo sostenersi, se Satrianum corri-

sponde al Satricum di Livio, come

scrive 1'autore. Imperocche avremmo

riscontri con Saturnia, Satricum

(Conca), Sutri e Setia (Sezze) citta

pelasgica con grandi avanzi di mura
a massi poligonali, e dov'6 ricordato

un tempio con iscrizione a Saturno

profugo. Non cosi chiara 6 1'altra eti-

mologia di Ausculum, la quale me-
rita di esaere meglio studiata.

Conchiudendo, giudichiamo che

1'opera del Dott. Rosario meriti la ri-

conoscenzadegli ascolani, e che p' tra

recarsi a maggior perfezione in una
seconda edizione, dove si lascino da

parte le digressioni, le descrizioni e

le questiooi di altre materie non ne-

cessarie alia storia particolare di

Ascoli Satriano. Anche lo stile po-
trebbe a volte es^ere piu proprio della

storia, cio^ non diffuse, non sover-

chiamente florido, ma sobrio e vigo-

TOSO.

Accolga, intanto, il ch Dott Ro-

sario, le nostre sincere congratula-

zioni, e si continui con buona lena

nella IIa Parte della sua Storia che

s'intitola dall'Evo medio e moderno.
SANTI FRANCESCO, prof. Praelectiones Juris Canonici quas juxta

ordinem Deeretalium (rregorii IX tradebat in Scholis P. Serninarii

Romani F. Santi professor. Editio tertia emendata et recentissi.

mis Decretis accommodata cura M. Leitner Juris Can. doct. Li-

ber IV. Ratisbonae, Neo Eborari, et Cincinnati, Pu&tet, 1899, 8 di

pp. 464.
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Si veda la recensions clie fa fatta di questa opera nella Ser. XIII,

vol. Ill, pag. 470.

SPADINI a. BATTISTA, can. La Supra di carita. Genova, tip. del

Sordo-muti, 1899, in 16.

E una ghirlanda di flori poetici, zure piu o meno appariscenti, e bello

co' quali il ch. Monsig. Spadini, cano- il vedere una qualche eletta intelH-

nico nella cattedrale di Tortona, ha genza, che lo studio e 1'arte consacri

preso a celebrare cosi, come a dire a celebrare e a spargere delld grazie

in tipo, queH'a:;gelo in veste umana, della poesia oggetti cosi cari e cosi

che si chiama Suora di carita. Co- casti e cosi santi. Ci6 e riuscito a

gliendo 1'occasione della ricorrenza fare il ch. Spadini mostrandoci con

centenaria del fausto anno 1799, in versi semplici, fluidi, quasi ridenti

cui Suor Giovanna Antida Thouret d' ingenue forme, il campo in cui

(1765-1826) fondava in Besanzone il 1'umile Suora raccoglie le sue palme:

primo monastero delle Suore di ca- II tapino moribondo, I'infante esposto,

rita, 1'Jllustre Monsignore piglia a iljerito sul campo di battaglia, e cosi

cantare poeticamente insieme con la via. Chi si rechi in mano questo li-

memoria della Madre le intemerate bretto si sentirk 1'anima ricreata del-

e feconde glorie della santa figlio- 1'olezzo di eletti e santi pensieri,

lanza. Mentre tanti illustri figli del espressi poeticamente per entrole sue

secolo dfturpano 1'arte e awiliscono pagine.

1'ingegQO spargendo di fieri le soz-

TALAMONI LUIO-I, sac. prof. Maria e la SS. Eucaristia. Conside-

razioni. Monxa, tip. de' Paolini, in 32 e
. Cent. 25.

La prima edizione di tremila esemplari fu esaurita in meno di un

anno : sara lo stesso della presente.

TEBALDINI G. Messa solenne a quattro voci miste ed orga'no ol>

bligato, composta per la ricorrenza del VII centenario di S. An
tonio da Padova. Milano, Edizioni Ricordi. Spartito fr. 4

; parti

staccato, fr. 1,50.

Varie parti della presente bellis- lavoro e condotto non solo con cri-

sima Messa sono state premiate nei terii liturgici perfetti, ma con eletto

concorsi banditi dalla Tribune de gusto d'arte sacra.

Saint-Gervais di Parigi, e tutto il

TOSTI LUIGI, abate cassinese. Opere postume. Prose e poesie. Ti-

pografia di Montecassino, 1899, 8 di pp. 344. L. 4,00.
II Tosti e soprattutto uno scrit- narrazionibibliche (Zalphaad e la Fa-

tore geniale; qualitk che in questo sione) ; vi sono poesie alia maniera

bel volume si manifesta meglio che de' salmi (/ Servi di Dio, La fami-

negli scritti storici. Un senso diffuso glia, 1 fanciulli, II padre nella morte

di poesia, di delicato sentire, che va della figlia, La nave della Chiesa ecce-

sino all'anima, si respira in ogni pa- tera) ;
vi sono frammenti di studii sto

gina di questo suo volume, che si rici e letterari; v'e una bella raccolta

tegge avidamente quasi come un ro- di versi. Da per tutto e diffuso un

manzo. Vi sono narrazioni, a modo di soavo profumo ed un secreto incanto
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cbe ti rapisce, come 1'aura del mat-

tino, od un placido tramonto, od un

cielo stellate. Passando in ferrovia

da Siena a Firenze, dice :

Sento 1'aura vital che lene lene

L'alloro careggio dell'Alighieri ;

Seuto il raggio del sol che nelle vene

Fa ribollire 11 sangue ai gran pensieri.

Partito da Santa Croce, esclama:

Vidi e toocai aneh'io 1'nrna tranquilla

Di quei sovran! che dal ciel discesi,

Delia mente dl Dlo 1'alnia favilla

Bparsero un di sugl'itali paesi.

YALENZUELA MARIO, S. I. Compendio del Codigo civil en ar-

monia con la conciencia. Buearamanga, tip. de La Yoz catolica > .

1898, 8 di pp. 176.

le lodi di personaggi ragguardevoli
di stola e di toga. Non sarebbe uti-

lissimo un lavoro simile anche nei

nostri paesi?

Questo semplice titolo mette su-

bito in mostra la grande importanza

di questo opuscolo, il quale sappiamo

che nella Colombia e stato accolto

con universale favore, e ha riscosso

VILLADA PAOLO, S. I. Commentarius theologicus de effectibus

formalibtis Gratiae habitualis. Vallisoleti, Jyp.
I. E. & Cuesta, 1899,

8 di pp. 216. -- Pesetas 3. Rivolgersi alia libreria I. M. de la

Cuesta. Valladolid.

Nei corsi ordinarii e compendiati

di teologia, stante 1'abbondanza delle

materie, manca lo spazio per appro-

fondire un argomento di una impor-

tanza si capitale, e che fa crescere

la stima dei beni, quanto prezio-

sissimi, altrettanto necessarii alia

nostra eterna salvezza. II Commen-
tario del Villada offre pure a chi lo

etudia una sufficiente contezza delle

principal} question! di teologia sco-

lastica trattate da'piu rinomati teo-

logi intorno agli effetti della grazia

abituale. L'ordine, la brevita, e la

chiarezza contribuiscbno a renderlo

utilissimo non solamente al clero, ma
ezfandio alle persone colte del lai-

cato.

YIY1ER ALEXANDER, S. I, Status Assistentiae Galliae Societatis

lesu. 1762-1768. Paris, Imprim. Leroy, 1899, 8 di pp. XXIY-310.

Yendibile presso Picard, rue Bonaparte, 82 al prezzo netto di

franchi 15.

Questo volume comprende i ca-

taloghi della Compagnia di Gesu in

Francia, dall'anno scolastico 1761-62,

nei quale incommcib la dispersione,

fino all'anno 1767 68, nei quale fu con-

sumata. Quella parte della Compa-
gnia che dicevasi Assistenza di Gal-

lia, abbracciava cinque Provincie

cos! nominate: di Francia, d'Aqui-

tania, di Lione, di Tolosa, di Cam-

pania. Nei corpo del volume si hanno

i cataloghi delle suddette cinque Pro-

vincie, con due appendici, 1'una delle

quali riferisce lo stato del Collegio di

Chambery al fine dell' anno 1769,

1'altra otifre i nomi dei Padri e dei

Fratelli che sul cadere del 17691a-

voravano nelle missioni della Grecia.

Segue poiun Indice generate dei Socii,

disposto per ordine d'alfabeto, e si

chiude il volume con un altro Indice

dei cognomi varianti. Chi e pratico

di siffatti lavori sa quanta pazienza

e quante ricerche debbono essere

costati all'autore, ma conosce altresl

quanto sia grande la luce che ne de-
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riva alia cronologia, alia storiae alle

altre scienze affini. Sarebbe quindi

molto desiderabile che I'esempio del

ch. P. Vivier eccitasse altri a darci

lavori si mill intorno alle altre an-

tiche Assistenze della Compagnia di

Gesu.

Y03EN C. H., dr. Rudimenta linguae Hebraicae scholis publicis et

domesticae disoiplinae brevissime accommodata. Retractavit, anxit

octavum emendatissima edidit dr. FR. KATJLEN. Friburgi B., Her-

der, 1899, 8 di pp. IY-148. Fr. 2,00.

WARD WILFRID. Yaticano e Quirinale. (Dalla Fortnightly Review

di Londra) marzo 1899. Trad, di Roberto Caroli. Roma, libreria

A. Mame, 1899, in 8.

Siccome la cosi detta questione

romana, che poi si riduce alia que-

stione dell'indipendenza del Papa, 6

sempre viva, n& pu6 morire ftnch6

il cattolicismo sussiste nel mondo,

cosi ogni studio che intorno ad essa

si pubblichi torna eziandio sempre
utile ed opportuno. II presente la-

voro chiarisce bene lo stato della

questione dopo quasi treat'anni di

esperimento, illustra il valore delle

guarentige che si sono volute so-

stituire all'unica e vera guarentigia

d'indipendenza pel Papato, che elaso-

vranita effettiva, mostra d'onde pro-

venga la impossibility, non solo di

una conciliazione tra la rivoluzione

accampa^a in Roma e la Santa Sede,

ma di un modo di vivere
;
e quindi

dine civile e sociale dell' Italia on

gravissimo detrimento. Le cose ra-

gionate in questo opuscolo, corredato

dal traduttore di note molto con-

venienti, provano altresi la insipienza

di quei mezzo cattolici, i quali non

cessano mai di rimproverare al Papa,
al clero ed ai sinceri cattolici, tac-

cibtid'tntranstgenza, la fermezza con

cui resistono alia mala fede, alle

insidie ed alle iniquitk della rivolu-

zione ammantata di patriottismo.Sotto

questo rispetto il lavoro del sig.Ward
ha un pregio singolare, e vorremmo
che i suoi argomenti si rendessero

popolari, giacch6 sfatano non che

tutti i sofismi del liberalismo mas-

sonico, ma tutte le grullerie che ai

vengono ripetendo dagl'ingenui desi-

derosi di una pace che non ripose-

rebbe sopra 1'ordine, n^ sarebbe tran-

quillita dell'ordine; ma riposerebbe

sopra la menzogna e maschererebbe

un disordine esiziale.

la necessita in cui 6 questa rivolu-

zione di perseguitare il Papato e la

Chiesa, per durarla ne'suoi propositi,

ed il Papato d'opporle una resistenza

passiva, che reca poi all'interno or-

ZECCA ANGELO M. Raccolta di complementi latini premessiv
alcuni appunti sulle regole di concordanza ad uso delle tre prime
Classi Ginnasiali. Torino, libr. Salesiana, 1899, 16 di pp. 94.

Cent. 70.

ZOLIN GIOYANNI. C. lulii Caesaris commentariorum de bello gal-

lico liber I et II. Testo con commento italiano seguito da un in-

dice alfabetico-analitico. Augusta Taurinorum, ex officina salesiana,

1899, 16 di pp. XIV-104. Cent. 50.



GRONAGA CONTEMPORANEA

Boma, 11-24 agosto 1899.

I.

COSE ROMANS

1. Ristauri e riapertura della chiesa della Madonna dei Monti: memorie

storiche di esea. 2. 11 cosi detto Fontanone di Ponte Sisto nuova-

mente eretto. 3. II periodico romano illustrate Cosmos catkolicus.

4. II Conte Lefebvre dal Papa. 5. Decreti delle Congregazioni ro-

mane (proibizione ai Superiori d'ascoltare le confession! de' sudditi).

1. II 15 agosto, alle 4 del pomeriggio, il suono festive delle cam-

pane annunziava al popolo del rione de' monti in Roma la riapertura

del bel tempio della Madonna de' monti, edificato da Giacomo della

Porta ed ora meravigliosamente ristaurato. I tre giorni seguenti erano

dedicati alle sacre funzioni, eseguite col consueto splendore romano

coll'intervento di Prelati e Cardinali e col concorso d'un popolo im-

menso.

La costruzione della chiesa della Madonna de' monti rimonta al

tempo di Gregorio XIII, in sul finire del secoloXYI. Una recente pubbli-

cazione ci sara di guida nel ricostruire la storia di quella chiesa con

i recenti restauri 4
. Nel luogo, ove ora sorge la detta chiesa, tre se-

ooli e mezzo fa, sorgeva un'umile casetta ad uso di riporvi il fieno.

Ivi dentro era un j

immagine della Vergine, lasciata in dimenticanza fin

da quando quella casa e le vicine ad essa erano state abbandonate

da una comunita di Clarisse, trasferitesi nel vicino monastero di S. Lo-

renzo in Panisperna. Ora, come narrano, nell'aprile del 1580 con ri-

petuti segni straordinarii di grazie e di parecchi miracoli, la Vergine
santa fe' manifesta la volonta di yoler essere onorata con pubblico
culto in quell' immagine. Fattasene relazione a Gregorio XIII, questi,

chiamato il Card. Sirleto, Protettore dell' istituto de' Catecumeni

(attiguo al luogo ove era la detta immagine) gli ordind con Motu

proprio che, senza esser rimossa dal luogo la santa immagine,

1 CHIESA DELLA MADONNA DE'MONTI. Numero unico. Roma, ISagosto 1899.
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com' era gia stata concessa ai Catecumeni, ugualmente s' inten-

desse divenuta cosa di loro devozione. Ai 20 di giugno poi, u-

dendo come la Vergine Santissima seguiva a concedere grazie ed

operare miracoli in quella effigie, si
,
che le elemosine crescevano

e il popolo si faceva sempre piu numeroso e frequente, chiamato

a se il medesimo Cardinale, gli rimise 1' incarico di provvedere al

culto di essa e di fabbricare per mezzo delle offerte spontanee dei

fedeli una cappella o chiesetta. Assai volentieri il Sirleto accetto il

mandate
; e, commesso al celebre architetto G-iacomo Delia Porta il

disegno di una chiesa ne molto grande, ne piccola di troppo, il 23 giugno
dell'anno 1580 solennemente ne gitto la prima pietra. La chiesa della

Madonna de'tnonti, condotta a termine, riusci pregevolissima per 1'opera

architettonica, per le pitture e per gli stucchi che Padornavano. L'ar-

chitettura, come dicemmo, e di Giacomo della Porta, uno de' migliori

architetti del 500, e le pitture ed affreschi, di venusta esemplare,

sono del Colombano, del Baldassarino da Bologna, del Consolano, e

in gran parte della scuola del celebre Pomarancio. Ma la chiesa men-

zionata conserva insieme colle altre sue meinorie, una anche piu pre-

ziosa, cioe il corpo del santo pellegrino S. Giuseppe Labre, il quale

usava frequente in quel tempio e sui gradini del quale fu colto

daH'ultimo deliquio. In fatti (dice la memoria storica) il lunedi uanto,

del 1783, che era il 14 aprile, il santo pellegrino si comunico per

i'ultima volta nella chiesa di S. Ignazio, all'altare di S. Luigi. II

mercoledi santo, ossia il 1G aprile, per tempissimo, com' egli usava, si

trasse fuori della sua stanza, ma cosi sfinito che gia sernbrava ago-

nizzante; poggiato ad un bastone, a passo lento e vacillante, voile

tuttavia recarsi alia diletta sua chiesa di Santa Maria dei Monti.

Alle 7 fu minacciato da un deliquio estremo, usci dalla chiesa, e

smunto e pallido cadde e si assise sui gradini esterni. Trasportato in

una casa vicina, la sera stessa rese 1'anima a Dio in quella camera

che ora e venerata come un santuario.

Ora, dopo tre secoli, la detta chiesa era molto deperita: una tra-

scuranza prolungata aveva lasciato scomporre, scalficcarsi, distaccarsi

tutti gli stucchi, gli ornamenti, le statue ed i rilievi; awizzirsi, sco-

lorirsi le pitture e gli affreschi
;

il pavimento di marmi colorati tri-

turarsi pel salnitro; insomma n'era derivato un deterioramento intense,

generale. Allora i tre Cardinal! : Mazzella, Aloisi Masella e Mertel com-

ponenti la Sacra Yisita dell'istituto de' Catecumeni (al quale appartiene

la chiesa) insieme con Mons. Lodovico Schiiller segretario della detta

Yisita, ebbero la felice idea di restaurare il vetusto tempio, a spese

delPamministrazione della Sacra Yisita stessa. E cosi coi rmovi la-

vori si salvarono dal deperimento oltre 100 affreschi. Ai restauri si

aggiunse un nuovo organo, posto sopra una nuova cantoria apposi-
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tamente costruita : il tutto dovuto al zelo del comitato parrocchiale

di quella chiesa e del zelante Parroco D. Stanislao Freschi.

. 2. II cosi detto Fontanone di Ponte Sisto, tolto gia dall'antica sede

per far posto ai nuovi lavori edilizii, e trasportato pezzo per pezzo

nella piazza incontro al Ponte stesso dalla parte transtiberina, & ora-

mai quasi del tutto ricostruito. Esso, che anticamente era addossato

ad una vasta facciata, sorge ora isolate in mezzo alia detta piazza ;
e

benche gia sontuoso, esso guadagnera molto piu dal lato estetico,

quando alia fontana convergeranno cinque grandi strade e saranno

compiti i lavori indicati nel piano regolatore. La menzionata fontana

fu eretta da Paolo Y per condurvi 1'acqua, detta dal suo nome, paola,

che sgorga come un fiume dalla fontana, piu monumentale ancora, che

e sul Gianicolo. II detto Fontanone e stato ricostruito, come 1'antico,

eccetto che s'e dovuto innalzare di sette metri dall'antica base. L'arme

e il triregno di Paolo Y, che spiccano sul timpano, deturpati gia al

tempo dell' invasione francese, sono stati nuovamente rifatti sopra

esemplari presi alia biblioteca vaticana ed alia casanatense. L'acqua,
che gia scorre nuovamente, discende per una lunga galleria, che

comunica colla gran fontana gianicolense. L'acqua e gittata da due

draghi a destra e a sinistra, da alcune teste di leone e da una tazza

in alto, donde si riversa nel grande bacino sottostante. L'iscrizione e"

la medesima che vi era anticamente: Paulus V Pont. Max. Aquam
munificentia sua In summum Janiculum perductam Citra Tiberim

totius Urbis usui Deducendam curavit Anno Domini MDCXIII
' Pontiftcatus octavo.

3. II bellissimo periodico romano Catholicum, illustrate, dopo il

primo anno di vita & uscito test& riformato e rinvigorito col nome
di Cosmos catholicus, sotto gli auspicii d'un nuovo comitato promo-

tore, a cui e capo il Conte Soderini. La ntiova copertina reca un di-

segno artistico veramente indovinato: una bellissima donna ispirata,

che pud esser la Fede o la Religione, la quale dalla cattedra di ve-

rita scrive le pagine della Rivista. I piu bei nomi di pubblicisti romani

prendono parte alia sua compilazione ;
la stampa si fa cogli splendidi

tipi del Yaticano, e le innumerevoli illustrazioni di tutto quel che

riguarda la vita cattolica, tanto nelle persone, quanto nelle opere e

ne' monumenti, sono fornite dalla ricca e rinomata officina Calzone

di Roma.

Noi con somma compiacenza inseriamo tra le notizie romane que-

sta, della pubblicazione di tal periodico ; poiche lo consideriamo non

come un semplice libro di cui debba e possa farsi 1'annunzio nella

bibliografia, si bene come una vera opera cristiana ed artistica al

tempo stesso. Pur troppo la vita mondana e semplicemente umana
cioe, .che, a dir poco, prescinde dal gran fine della .vita e
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dal cristianesimo) e spiegata e messa sotto gli occhi di tutti con tutte

le lusinghe della letteratura e dell' arte. Citiamo, fra gli altri perio-

dic!, r Illustraxione italiana del Treves di Milano. Mancava ancora a

noi cristiani, che pure abbiamo tante glorie e tanta storia, un perio-

dico di tal fatta
;
un periodico, non strettamente scientific, n& per i

soli professori, ma un periodico per la parte colta e per la borghesia,

par i salotti delle famiglie signorili, e per tutte quelle persone che

vogliano avere un pascolo sano e gradito alia mente e che, diciamolo

pure, possano con santo orgoglio mostrare le nostre glorie e le nostre

grandezze a coloro che non vanno piu la del senso e della materia.

Ora il vuoto con sommo nostro piacere, e colmato. Chi vuole avere

una lettura di cose buone che elevino 1'anima e piacciano anche al senso

estetico, la pud avere nel Cosmos eatholicus. Le madri cristiane con

offrire tal lettura ai loro figli, alle loro figlie, nonche, agli amici, si sde-

biteranno con Dio dell'altissimo uffizio che loro incombe d'istillare il

cristianesirno alia generazione novella che loro e affidata; in quel

Cosmos i bambini e le bambine, non meno che gli adulti, impare-
ranno anche cogli occhi le idee cristiane, i fatti e le cose riguardanti

eio che vi ha di piu alto nella educazione. Aggiungiamo che in nulla

avranno da invidiare, anche quanto all'esterna apparenza e alle in-

cisioni, qualsiasi periodico italiano. Basta gittarvi una volta nn'oc-

chiata per persuadersi. Questa e 1'egregia opera, come ci piace di

nuovo chiamarla, che e sorta da un anno in Roma.

4. II giorno 11 di agosto, il S. Padre Leone XIII si degno rice-

vere in privata udienza il Sig. Conte Luigi Lefebvre di Moriondo ac-

compagnato da suo figlio Carlo. II Conte Lefebvre, uno degli ammi-

aistratori della Societa di S. Giovanni, umilio ai piedi di S. Santiti*

una copia riccamente rilegata dell'ultimo Messale pubblicato. II Santo

Padre ebbe la degnazione di esaminare attentamente questa nuova

edizione e di fame i piu grandi elogi, giudicandola magnifica, sia dal

lato artistico, sia dal lato tipografico. Si congratulo poi per tutto il

bene che la Societa reca alia Chiesa, alia Religione, ed alle famiglie;

ed ebbe parole di grande encomio per lo stabilimento in Roma della

libreria cattolica internazionale e del gabinetto di lettura che disse

essere nuova sorgente di benedizioni per la benemerita Societa di

S. Giovanni. In ultimo, dopo aver parlato delia, edizione ufficiale del

Manuale di Preghiere pel Giubileo che la Societa pubblichera pel pros-

8imo Anno Santo ed espresso il desiderio che questo Manuale venga
diffuse tra tutti i cattolici del mondo, fini coll 'impartire con parole

di paterna benevolenza la benedizione apostolica alia Societa, ai suoi

amministratori, ai suoi collaborator!, ai suoi operai e a tutte le loro

famiglie.

5. DECRETI DELLE CONGREGAZIONI BOMANE. Proibixione ai Superiori
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delk comunitd rei<> Seminari e Collegi di ascoltare le confession*'

de'propri sudditi. Questa recente proibizione fatta con decretodel S. Offi-

zio il 5 luglio 1899 e pubblicata nella Curia romana, atteso la sua

gravita e riguardando gli ecclesiastic!, la riferiamo nel suo testo ori-

ginale. Questo decreto (avverte il Monitore ecclesiastico di Roma) e

c precettivo per la citta di Roma, e direttivo per tutto altrove
;
e vale per

qualsivoglia superiore di foro esterno, anche pei Vescovi
;

i quali,

benche siano i pastori supremi della propria diocesi, non conviene

< pero che ascoltino facilmente le confession! de' fedeli, donde non

c pochi inconvenient! potrebbero derivare . Ecco ora le parole e il

testo del decreto.

Huic Supremae S. R. et U. Inquisition! relatum est quod in hac Alma
Urbe nonnulli Religiosarum Communitatum, necnon Seminariorum et Col-

legiorum Superiores, suorum alumnorum in eadem domo degentium sacra-

mentales excipiant confessiones. Ex quo quanta incommoda, immo quot

gravia mala oboriri possint, nemo qui in sacris ministeriis vel mediocriter

sit versatus pro comperto non habet. Ex una enim parte minuitur alumno-

rum peccata confitendi libertas, ipsaque confessionis integritas periclitatur;

ex alia vero Superiores minus liberi esse possunt in regimine communitatis,

ac suspicion! exponuntur aut se notitiis in confessione habitis uti, aut be-

iievolentiores se praebere erga alumiios, quorum confessiones excipiunt.

Quapropter ut hisce aliisque malis, quae ex huiusmodi abusu facile oriri

quetint, occurratur.Supremahaec S. Officii Congregatio, de expresso Sanctis-

simi D. N. Leonis PP. XIII mandato, districte prohibet ne ullus cuiusquam

Religiosae Communitatis aut Seminarii aut Collegii Superior, sive maior,
sive minor, injhac Alma Urbe (excepto aliquo raro necessitatis casu, de

quo eius conscientia oneratur), suorum alumnorum in eadem domo inanen-

tium sacramentales Confessiones audire ullo pacto audeat. I. Can. MAN-
CESI. S. B- et U. Inquisit. Notarius '.

II.

COSE ITALIANS

1. La questione dell'esclusione del Papa dalla Conferenza dell'Aja, in seno

al congresso per la pace in Cristiania, e i deputati italiani. 2. Cri-

teri governativi in Italia ostili alia Chiesa. 8. Un giornale romano
accusatore de' cattolici.

1. Sulla Conferenza degli Stati alPAja, resta a dire un'altra pn-

rola, per quel che riguarda I'esclusione del rappresentante del Papa e

1 Monitore ecclesiastico di Roma, fasc. di luglio, pag. 202. Avver-
tiamo che la pubblicazione necessaria e sujficiente, affmcb.6 i decreti delle

Congregazioni obblighino, e quella cbe si fa nella Curia romana, come iii-

segnano i Canonist!.

Serie XVII^vol. VII, fasc. 1181. ;jj) 26 ogosto 1899.
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sara nuova conferma di quel che diciamo in apposite articolo di questo

stesso quaderno.
Ecco quel che e accaduto in Cristiania, ove ultimamente si tenne

la Conferenza interparlamentare per la pace (da non confondersi

colla Conferenza degli Stati all'Aja). Vi presero parte 300 depu-

tati, rappresentanti 18 nazioni. II giorno della chiusura, il depu-
tato Hauptmann, che fa parte del Centre al parlamento germanico,

fe' un ragguardevole discorso contro 1'esclusione del Papa dal con-

gresso dell'Aja. Esso e riportato ns\V Osservatore romano 4
. I 300 de-

putati ascoltarono in silenzio il discorso dell'Hauptmann; ma quel
silenzio fu rotto solo dai deputati italiani, i quali protestarono con-

tro. Talche anche in Cristiania si e potuto vedere ed udire quali

sentimenti di dispetto si nutrano dai liberali italiani contro il capo

augusto del cristianesimo, e come contraddicano anche colle parole (dei

fatti non se ne parla) ai solenni impegni presi colla Legge delle Gua-

rentigie. In fatti il senate re Pierantoni, ivi presente, affermo che per

quella legge il Papa era Sovrano solo di onore : affermazione che nes-

suno applaudi. Alia quale, pero, 1'Hauptmann rispose, brevemente ma

solidamente, che secondo 1'opinione sua e dei suoi amici politici il

Papa per la legge delle guarentigie e riconosciuto quale vero Sovrano,

pari a tutti gli altri
; ch'egli manteneva appieno tale opinione e quindi

protestava recisamente contro 1'espressioni del Pierantoni. In fatti il

territorio del Vaticano non e affatto territorio del Governo d' Italia,

non essendo mai stato occupato da esso ;
inoltre il Papa ha di pro-

prio diritto ambasciatori presso di se, come tutte le altre Corti sovrane.

2. Questi criteri, onde regolata 1'alta diplomazia della nostra patria

(quelli, cioe, di far onta al Papa e alia Chiesa) sono gli stessi che

prendono a loro norma i bassi official! dello Stato. Giorni sono qui in

Roma fu proibita una innocua processione da farsi per breve tratto di

strada vicino a San Rocco; cperche, disse il Commissario della que-

stura, se si permette una processione ai cattolici, si deve permettere

anche ai socialisti, equiparando nella sua alta mente quell'egregio

uomo il bene col male. Ricorreva a S. Rocco il quarto centenario del-

1'arciconfraternita di questo norne. II secretario di essa, dunque, in

ossequio alia legge di pubblica sicurezza, si reed in persona dal Com-

niissario alia questura centrale, per partecipargli che il giorno 15 agosto

si sarebbe fatta 1'annuale processione di S. Rocco, percorrendo il breve

itinerario fino alia piazza Montedoro. Quel zelante officiaie rispose che,

certe manifestazioni non sono permesse, e che permettendole non si

avrebbe ragione di proibire la commemorazione del carrettiere fucilato

presso S. Croce in Gerusalemme, e quella di Ciceruacchio fucilato dagli

Austriaci. II confratello di S. Rocco soggiunse che egli non voleva
1

Oss. rom., n. 184.
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discut^re se realmente le dimostrazioni socialiste o repubblicane fossero

da paragonarsi alle innocue manifestazioni religiose; soggiunse che

egli aveva dato la partecipazione voluta dalla legge, e non aveva chiesto

permessi di sorta
;
che la processione si sarebbe fatta, se la questura

non I'avesse proibita per ragioni di ordine pubblico. E la proibizione

venne di fatto; perche il Commissario di polizia con occhio vigile ed

esperto seppe ravvisare nel braccio del Taumaturgo di Montpellier un

emblema sovversivo, capace di turbare 1'ordine pubblico ! Di simili

fatti sono pieni i giornali. Tempo fa, nella ricomposizione de' comi-

tati cattolici, si proibi remblema pontificio, la tiara, che era stam-

pata sul frontispizio dello statute; altrove si pretendeva che si can-

cellasse 1'aggettivo parrocchiale nel titolo dello statuto stesso.

3. Ne e meraviglia quindi, con tali esempii dinanzi agli occhi, che

certi giornali professino il piu sfacciato anticristianesimo nella stessa ca-

pitale del cristianesimo. Uno che va per la maggiore, alcuni giorni or

sono, calunniava apertamente i cattolici quali rei di spargere le dot-

trine che permettono la ribellione e 1'assassinio *. Sfidato dai cat-

tolici a citare le parole e il libro, ove tali delitti sieno insegnati e

propugnati, si guardo bene dal farlo. E per tutta prova, il giorno

appresso, per difendersi dall'accusa di calunnia, direttagli dalla Voce

della verita, cambio il delitto dell'assassinio in^un altro, accusando i

cattolici ed i Gesuiti che coi giornali mantengono viva la ribellione

contra la piu grande conquista di questo secolo, che e la libertd di co-

scienxa. E di tal grave delitto dichiaro rei 1' Osservatore Romano,
1' Umta Cattolica, la Civilta Cattolica, 1' Osservatore Cattolico e la Voce

della verita, che appestano (diceva) nello stesso senso e coll'istesso scopo

dei Francesi la nostra penisola
2

. Dunque ecco meglio formulate il

nostro delitto : non e gia la difesa dell'assassinio, ma la ribellione alia

liberta di coscienza. Or, se non siamo rei d'altro, noi ci sentiamo alta-

mente onorati, che nella nostra patria, insieme cogli egregi confratelli,

combattiamo quell' assurdo filosofico che e la liberta morale di disub-

bidire alle leggi di Dio (la liberta fisica nessuno la nega). Egli e come

se combattessimo la liberta di avvelenare le fonti, la liberta di vedere

nero per bianco, la liberta che la cosa sia e non sia all'istesso tempo.
In una parola : il nostro delitto e negare che 1'uomo possa ribellarsi

a Dio (a detta di quell' istesso giornale). Di cio meniamo vanto.

Questo noi diciamo, non tanto a nostra difesa, poiche tali accuse

ci onorano, quanto ad ammaestramento di chi veglia alle sorti d'un

popolo, in mezzo a cui si lasciano impunemente correre tali perver-

sita; le quali, piu delle acque filtranti nei muri, a poco a poco ro-

vinano l'edincio sociale.

1

Tribuna, n. 225.

2
Id., n.<> 227.
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III.

COSE STRANIERE

(Notizie Generate]. 1. FRANCIA. II Consiglio di guerra riunito a Rennes per

la revisione del pracesso Dreyfus. Principal! e piu caratteristici inci-

denti sinora verificatisi. Nuova importanza del bordereau
,
e come

si spiega. II disaccord fra Mercier e Casimir P6rier. Se la pace corse

veramente pericoli fra il 1894 ed il 1895 Document! nuovi e spie se-

crete. Nuovi falsi denunziati dai colonnelli austriaco ed italiano, Schneider

e Panizzardi. II capitano Cuignet contro lo Schneider. II tentato assas-

sinio dell'avvocato Labori. II complotto contro le istituzioni, gli impri-

gionamenti, Tistruttoria. Una casa assediata in pieno Parigi. II senno

della massa del popolo francese. - 2. BELGIO. II nuovo gabinetto Smet

de Naeyer all'opera. Come abbia gia fatto votare dalla Camera il suo

progetto di riforma elettorale. Le simpatie dei Cattolici per 1'odierno

ministero. Un atto lodevolissimo dell'ex presidente del Consiglio, signer

Vandenpeereboom. Una breve analisi del progetto di legge. 3. CINA.

II marchese Salvago-Raggi nuovamente ricevuto dallo Tsung-li-yamen.

Le sue domande. L'esito che lo attende. Lo sconforto del comm. An-

gelo Luzzatti. Come I'ammiraglio Canevaro ha servito il Papato e 1'Italia.

4. TRANSWAAL. Grosse nubi sull'orizzonte delle relazioni anglo-boere.

Un discorso minaccioso della Corona britannica. La causa ultima del

dissidio. Sosta nelle notizie inquietanti.

1. (FRANCIA). Col di 7 agosto si e riunito a Rennes, capoluogo

della Brettagna, il secondo Consiglio di guerra chiamato, per deci-

sione della Suprema Corte, a rivedere il processo del 1894, in cui

era stato condannato il capitano Alfredo Dreyfus alia deportazione

perpetua nell' isola del Diavolo, per alto tradimento e vendita di se-

creti militari allo straniero. La Francia intera, febbricitante da oltre

due anni fra le convulsion! del dreyfusismo e dell'antidreyfusismo,

ha posto ogni sforzo a concentrarsi in una calma dignitosa e solenne;

e nessuno potra negare un tribute di sincera e profonda ammira-

zione al senno, alia pazienza, al dominio di se che non si smentisce

mai nell' immensa maggioranza del popolo. La rumorosa Parigi non

differisce in cio dal piu remoto e nascosto angolo della Repubblica.

Mentre scriviamo, la grande lite si agita ancora con alterne impres-

sioni deli'uditorio, partecipate da tutto il mondo civile, e noi ci

asterremo dall'emettere alcun pronostico sull'esito finale. Ma dopo
una serie considerevole di udienze, uopo e constatare, come ha fatto

1' Univers, che la posizione di Dreyfus si e peggiorata non poco ed

inquieta i stioi partigiani, traendoli ad inveire di nnovo contro il

militarismo. Ad ogni modo, vogliamo qui limitarci a rilevare alcuni

dei fatti piu salienti e caratteristici, che hanno sorpreso e commosso
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Topinione generale e possono rmscire particolarmente istruttivi. II

primo fatto importante e che il famoso bordereau, caduto in totale

discredito alia Corte di Cassazione, e ritornato in onore a Rennes, per

bocca dei testimonii militari, come un'arma di primario valore, non

ostante che 1'ex-maggiore Esterhazy, dal suo rifugio di Londra, siasene

confessato egli medesimo 1'autore, e non tralasci oggi di ripetere la

confessione. A spiegare cosiffatto fenomeno, \\n signer X, sotto il cui

velo taluno intravede un ex-ministro, ha scritto al Gaulois, che il

bordereau in origine era stato dal Dreyfus spedito all' impera tore di

Germania, il quale dirigerebbe in persona 1'ufficio dello epionaggio,

e ritorno a Parigi con un'annotazione di proprio pugno del Monarca,
ove in lingua tedesca dicevasi che quella canaglia di D. diveniva troppo

-esigente. Gli agenti francesi poterono intercettarlo ed impadronirsene ;

ma il conte di Munster con proteste e minaccie se lo fece restituire,

e insieme promettere, che non se ne sarebbe fatto mai piu parola.

II documento, pero, era stato gia fotografato, ed Esterhazy ebbe in-

carico di copiarlo, anzi di calcarlo, ommettendo 1'annotazione impe-

riale, perche troppo compromettente ;
ed in tale stato venne prodotto

in giudizio. Con cio si concilierebbero molte discrepanze e si eluci-

derebbero mold oscuri incidenti. Ma e verita questa, ovvero parto

di fantasia?

In secondo luogo, non si pud tacere una stridente discordanza quasi

u tutti i punti fra il generale Mercier, ministro della guerra nel 1894,

^d il Presidente della Repubblica di allora, Casimir Perier, il quale
ha rinnovato, applicandole direttamente al caso Dreyfus, tutte le sue

lagnanze del giorno in cui abbandono volontariamente la prima carioa

dello Stato. E da notare, inoltre, che il Mercier afferma ed il Perier

nega essere stata la pace sospesa ad un filo nel 1894-95, specie in

una notte angosciosa e fatale, passata senza sonno al ministero della

guerra, fra piani di mobilizzazione e progetti di difesa del territorio

nazionale. Ora, per verita, nella stampa tedesca di quel tempo, non si

rintraccia segno alcuno dell'irrequietezza inseparabile dal pericolo di

guerra imminente. Nel ricevimento di capo d'anno del 1895, Gu-

glielmo II non aveva che parole di pace, ed in una soiree data a Potsdam
il seguente 8 febbraio, dissertava serenamente sopra una battaglia na-

vale fra Cinesi e Giapponesi sul fiume Yalu. Infine, 1'esposizione della

politica estera fatta in quell'anno dal signor von Marschall non fa

cenno di conflitti sorti ed appianati colla Francia. La tempesta non

infurio, dunque, che in un misterioso bicchiere d'acqua? Ecco il

dubbio, a cui non siamo in grado di rispondere.
I testimonii a carico del Dreyfus hanno allegato altresi document!

finora ignoti al pubblico, ragionando non poco dell'agente A e del-

1'agente B, con una specie di gergo che i giudici soli comprenderanno
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a rigore, ma sotto il eui velo si vogliono leggere i nomi di Sckwartz-

koppen, Panizzardi e simili. Un incidente memorabile e che, avendo

i general! Mercier e Roget addotto 1'estratto di una lettera di data

30 novembre 1897, attribuita all'addetto militare presso 1'ambasciata

austro-ungarica, colonnello Schneider, questi per dispaccio, dichiaro

falso il documento; ed all'indomani si avvero il simile da parte del

colonnello italiano^Panizzardi
; ma, venuti a depone innauzi al Con-

siglio di guerra il capitano Cuignet ed il maggiore Lauth, ribatterono

con risentito linguaggio i dinieghi dell'alto ufficiale austriaco. Come
trovare il bandolo di tale matassa? Le testimonianze del Cuignet e

del Lauth, che hanno dipinto al vivo gli intrighi di certi addetti mi-

litari stranieri, hanno sommamente impressionato 1'uditorio e 1'opi-

nione pubblica. E sara, ad ogni modo, bene non dimenticare che la

diplomazia ha sempre le sue atnfibologie e le sue restrizioni mentalu

Quasi cio non bastasse, poi, e venuto anche un tentative di assas-

einio contro uno degli avvocati difensori di Dreyfus, il ben noto La-

bori, gia difensore anche di Emilio Zola, colpito di doppia palla (si

disse, raa non e peranco accertato che nel revolver ve ne fosse pur
una sola) sulla pubblica via da uno sconosciuto di misera apparenza,

che pote quindi sfuggire aU'inseguimento del colonnello Picquart, che

accompagnava il Labori, e di aitri. La polizia ha messo le mani addosso

ad un operaio bretone, ma il Picquart non riconosce in lui 1'assassino

inseguito. La ferita dell'avvocato Labori non presenta inquietante gra-

vita; ina si comprencle che il partito dreyfusista se ne prevalga per

gridare la croce addosso ai capi dell'esercito e... ai Gesuiti predica-

tori dell'assassinio, delle congiure e di altre diavolerie !!...

A tutto cid bisogna aggiungere, per colmo di complessita e con-

fusione, che al processo di Rennes si e accompagnata la denuncia uffi-

ciale di una congiura contro le istituzioni, coirimprigionamento di

Paolo Deroulede insieme a varii suoi amici e non pochi partigiani del

Duca d'Orleans, contro i quali e aperta un'istruttoria. Nella sede a

Parigi della Lega antisemita, detta il Grande Occidente di Francia,

in via Chabrol, e che il Governo crede legata a fil doppio colla Gio-

ventu Realista,di Francia, il segretario Guerin, con un pugno di com-

pagni, si e rinchiuso come in una cittadella, ha sbarrato le entrate,

ha lanciato un manifesto per invitare a soccorrerlo il popolo di Parigi ;

e, assediato, private dell'acqua, del gas e dei telefoni, si vanta di

possedere armi e viveri sufficient! per molte settimane. Lunghe prati-

che fatte dai suoi amici per indurlo a reeedere dal folle proposito non

giovarono a nulla. Le turbe di curiosi serrate sulla via, prima indiffe-

renti, hanno finito (;ol venire in urto colle guardie repubblicane asse-

dianti, e si contano centinaia di feriti. All'anarchico Sebastien Faure

non e parso vero di cogliere 1'occasione per pescare nel torbido e chia-



CONTEMPORANEA 615

niare in un proclama i compagnons alle armi
;
e costoro si sfogarono in

orribili sacrilegi, commessi specialmente nella Chiesa di S. Giuseppe.

Se non che 1'immensa maggioranza dei francesi resiste finora con ir-

removibile fermezza a tutte le istigazioni, ed e questo il lato migliore

di una condizione tanto intricata e precaria. Stiasi in guardia, pero,

contro i socialist! ed anarchici, molto piu quando si atteggiano a di-

fensori delle istituzioni !

2. (BELGIO). II nuovo ministero belga, composto dal signer Smet de

Nacyer, si e messo bravamente all'opera, non appena assunto il po-

tere, e gia verso la meta di agosto conduceva in porto, col voto fa-

vorevole della Camera dei Rappresentanti, il suo progetto di riforma

elettorale sulla base della rappresentanza proporzionale in tutte le cir-

-coscrizioni del regno, progetto che ricevera probabilmente anche la

approvazione del Senato, convertendosi in legge colla sanzione so-

vrana.

Checche si pensi del merito intrinseco, di questa rifornia, parago-

nata con altri sisteini, duopo e convenire che sommamente interessa

la concordia fra i Cattolici, e percio il gabinetto Smet de Nacyer
ha conseguito preziosi incoraggiamenti e validi appoggi dai piu illu-

stri sostenitori della causa cattolica. E a tale riguardo giustizia vuole

si tributi ampia lode all'ex-presidente del Consiglio, sigaor Yanden-

peereboom, il quale, appena ritornato al suo banco di deputato, seb-

bene da ministro si chiarisse avverso alia rappresentanza proporzio-

nale senza restrizioni, tuttavia, per disciplina di partito, voile appieno
sottomettersi al successore e non essergli avaro del suo appoggio. E

questo un esempio che giova proporre all' imitazione di molti uomini

politici.

Sotto il regime della nuova legge, i Comitati elettorali dei diversi

partiti presenteranno ciascuno una lista di candidati divisi in due

classi : primarii e supplenti. Quest! ultimi, quand'anche raccolgano

maggior numero di suftragi, non saranno eletti se non dopo i primi,

e ci6 all'intento che non vengano sopraffatti gli uomini piu insigni

e stimati delle varie frazioni. Nella cernita definitiva degli eletti verra

seguito 1'ordine d'iscrizione della lista, e non 1' importanza numerica

dei sufifragi ottenuti. Cid quando gli elettori si limitano a votare una

lista piuttosto che uu' altra, avverfcendo che noa possono dimezzarle

o frammischiarle. Ma se, nel prescegliere una lista, essi indicano

eziandio quale e il nome che gode la loro preferenza, allora la con-

dizione si modifica : il favorito passa innazi agli altri candidati suoi

pari, cio& effettivi o supplenti, purche il numero delle schede spe-

oiali a suo vantaggio eguagli per lo meno il quoziente elettorale. In

caso diverso, lo scrutinio si compirebbe unicamente per opera dei Co-
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mitati, e non piu degli elettori. Ma 11 favorite deve essere uno, uno>

solo, per .ciascun elettore.

Non saranno discari quest! brevi cenni agli amatori dell'alchimia

elettorale. Quanto all'essenza della proporzionalita fra gli eletti della

niaggioranza e della minoranza del votanti, essa e chiaramente inclusa

nei termini stessi, e pero non esige particolari dilueidazioni.

3. (CINA). L'Agenzia Renter (inglese) annunzio in un dispaccio da

Pechino, portante la data del 14 agosto, che il nuovo ministro d' Italia

in Cina, marehese Salvago-Raggi, nuovamente ricevuto dallo Tsung-

li-ya:aen, aveva infine specificato le proposte ch'erasi riservato di pre-

senture, per il comune profitto commerciale delle parti, allorche par-

tecip;iva la rinunzia dell' Italia all'occupazione della baia di San Mun.

Sara opportune, a questo proposito, di conoscere il tenore preciso del

dispaccio Itwter, ed eccolo:

II ministro d' Italia ha chiesto la facolta per il Sindacato italiano-

di costruire una ferrovia dalla costa del Ce-Kiang al lago Po-yang e

una ferrovia nella regione collinosa ad ovest di Pechino. Domanda,

inoltre, la facolta di esplorare le miniere in due localita nella parte

settentrionale del Ce-Kiarg, e di istituire una cattedra di italiano al-

1' Universita di Pechino.

Si crede che queste due ultime saranno accordate, ma che la do-

manda riguardante le ferrovie sara respinta.

Si dice generalmente che questo rifiuto cagionera un grande im-

barazzo all' Italia, sopratutto perche il Tsung-li-Yamen crede sempre
che 1'abbandono della domanda relativa a San Mun sia stato moti-

vato esclusivamente dall' impotenza dell' Italia; si dice ancora, che se

1' Italia si vedesse opporre un nuovo rifiuto, essa non potrebbe farsi

rispettare, e che il prestigio della Cina, nei negoziati con le quattro-

potenze, si trovera naturalrnente rialzato.

Nulla e venuto da parte del Groverno italiano a revocare in dub-

bio 1'importanza di questo telegramma, che probabilmente la Consulta.

perniise che si conoscesse soltanto per la via indiretta di Londra, non

avendo liete novelle da comunicare ai nazionali. Al contrario, la Tri-

buna, confermando quanto in esso era di amaro, ne ha tolto od attos-

sicato pur quanto vi si conteneva di dolce; facendosi poi segnalare

da Londra (16 agosto) il ritorno dalla Cina del comm. Angelo Luz-

zatti, gli mise in bocca parole scottanti per 1'amor proprio italiano:

essere, non soltanto scemato e compromesso il nostro proprio credito,,

ma danneggiati anche i generali interessi dell'Europa, stante la nuova

baldanza presa dai mandarini : avere il Governo cinese deciso di re-

sistere colla forza a qualsiasi forza militare o navale dell'Italia : ordini

severissimi essere stati impartiti dalla stessa imperatrice vedova, affinche

si facesse fronte ad un tentative di sbarco dei marinai italiani ; essere^
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ifficilissima impresa il rnantenersi nella baia di San-Mun dopo averla

occupata, e cosi di seguito.

La piu eloqtiente chiosa a questi giudizii consiste nel fatto che

1' impresa di Cina rimane tuttora incagliata in una sirte misteriosa,

enza potere andare ne innanzi, n& indietro, cid che rende il nome

italiano oggetto di scherno fra le nazioni straniere. E di tanto disdoro

1' Italia e debitrice a quell'ex -ministro degli esteri, ammiraglio Cane-

varo, che ha fatto fuoco e fiamma per escludere il Papa dai consigli

-delle nazioni. Potere della divina giustizia !

4. (TRANSWAAL). Per parecohi giorni consecutivi, 1' Inghilterra ha

potuto credersi neir imminenza di una guerra colla Repubblica sud-

-africana. Non soltanto si sono proseguiti sempre gli invii d'armi e le

raccolte di truppe, nelle Indie altresi, con destinazione alia Colonia

del Capo; ma, inoltre, la sessione del Parlamento si & chiusa con di-

ohiarazioni molto gravi del ministro Chamberlain, e, quel che piu

monta, con un discorso della Corona non privo di accenti minacciosi,

poiche la Regina Yittoria vi accenna ad un certo vassallaggio del

Transwaal riguardo alle relazioni coll' Estero, locche ha suono molto

gradito aH'orecchio del Presidente Krueger e dei suoi Boeri, e di-

chiara : La condizione dei miei sudditi, in quella Repubblica, non

xx>rrisponde alle promesse sulle quali fu basato PAtto con cui ho con-

cesso P indipendenza interna a quella Repubblica.

La causa ultima del dissidio consiste in cid che, non ancora pie-

namente soddisfatto delle concessioni elargite agli Uitlanders dai poteri

pubblici del Transwaal, il signor Chamberlain esigeva un' inchiesta

per opera d'una Commissione, sulla cui nomina egli naturalmente

intendeva di esercitare influenza; ma la sua proposta, sottomessa al

Volksraad, ne fu respinta con 17 voti contro 11.

II voto del Volksraad non e stato revocato
;
rna tra il Presidente

Xrueger e Sir Alfredo Milner si sono aperte nuove trattative, la cui

conclusione sarebbe, a quanto dicesi, un'accettazione, ma soltanto par-

ziale, da parte del Transwaal delle ingiunzioni britanniche. Nell' in-

tervallo, il suono bellicose dei telegrammi dai Tamigi e dai lidi del-

PAfrica australe si e andato assottigliando e smorzando, cotalche pud
credersi non essere poi le intenzioni degli uomini di Stato britannici

tanto fiere ed inflessibili quanto lo sembrano in dati momenti politic!

e patologici. Come si comporra il litigio, solo un indovino potrebbe
dirlo

;
ma vi sono indizii che, per ora almeno, in un modo o nell'altro4

sara rappezzato.
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FRANC2A (Nostra Corrispondenza). 1. La politica estera; Francia e Ger-

mania. 2. II Papa e la Francia. 3. L'ordinamento dei cattolici;.

i gruppi. 4 La faccenda del Dreyfus e la politica generate. 5. L'ag-

gressione contro il presidente della repubblica.

1. Considerando le condizioni della Francia, pud chiedersi qui,

se abbiamo ancora una politica estera. tanto sono pacifiche e per
dir cosi senza colore le nostre relazioni con tutte le potenze. Tut-

tavolta ci fa grande commovimento, allorche il telegrafo reed 1'an-

nunzio della visita dell' imperatore di Grermania a bordo dell'//?-

genia, in rada a Bergen, il di 6 luglio scorso, e del ricevimento*

degli uffieiali e marinai francesi a bordo del suo yacht YHohenzollern.

Guglielmo II mando tosto un telegramma lusinghiero al presidente-

della repubblica, il quale similmente gli rispose. Al contrario di clo-

che dapprima si era creduto, quell' incontro non fu apparecchiato dalla

diplomazia, e dipese soltanto dalla volonta dell' imperatore che colse

1'occasione colla sua foga consueta. La festicciuola data suH'ffo&ew-

xollern fu alquanto fredda, non o^tante i'amabilita dell' imperatore.

Dopo due settimane una nave da guerra francese, Ylbis, sosto per

otto giorni nel porto di Geestemiinde
;

i suoi ufficiali accettarono 1'in-

vito degii ufficiali tedeschi, e ricevettero questi a bordo. Oggimai si e-

avvezzi aile mosse cortesi dell'imperator tedesco, e si comincia a cor-

rispondervi ;
tale e la condizione presente. Le gazzette dei diversi partiti

vanno discutendo i vantaggi di un ravvicinamento colla Germania.

Si riconosce da tutti che, fuori d'Europa. gl'interessi dei due paesi

sono, a cosi dire, identici, ed hanno inestieri di essere tutelati contro

1' invadente Inghilterra. Taluno in questa propensione ad un racco-

stamento vede un effetto delle idee tedesche, e si adopera a com-

battere la filosofia, la letteratura e le arti tedesche, che piu o

meno c' invadono da qualche tempo. Gli e certo che il nostro corpo

insegnante officiale ed alcuni scienziati esercitano per questo capo
una influenza che no.i e sempre felice. Ma c'e dell'altro ancora

;
non

siamo piu bellicosi come una volta. e cio per varie cagioni. La

prima e il nostro reggimento repubblicano parlamentare, che subordina

1'esercito alia potesta civile, e che non potrebbe sopravvivere alia

prima guerra. I nostri uomini parlamentari, i nostri presidenti citta-

dini ed i nostri ministri capiscono troppo bene che tutti i vantaggi

d'una guerra, foss'anche sfortunata, tornerebbero ai generali, che d'un

tratto offuscherebbero la potesta civile. Ma, piu di tutto, ha raf-

freddato, se non annichilito, 1'ardore guerresco della nostra borghesia,

il servizio militare reso obbligatorio per tutti : bisogna ricordarsi

che la Francia e in modo singolare il paese della borghesia. Dal 1815

in poi e sempre la borghesia, la classe abbiente, che regna e go-
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verna sotto le varie denominazioni di impero, di regno e di repubblica.

Sotto la repubblica la signoria delle classi borghesi e piu intera

che sotto le altre forme di reggiineuto, perche non ha piu contrap

peso nel capo delio Stato. Quindi e che la borghesia prefer! see la

repubblica, la quale le assicura i suoi privilegi e il euo dominio

esclusivo. Finche la borghesia poteva esentarsi, mediante denaro, dal

servizio militare, si compiaceva e insuperbiva delle battaglie e delle

vittorie dell'esercito; ma dappoiche e obbligata e costretta a portar

le armi anch'essa e rifornire de' suoi figii i reggimenti, le sue dispo-

sizioni d'animo si sono mutate notevolmente. Invece di eccitare alia

guerra, cerca di repriinere ogni velleita aggressiva. Difendera bensi

il territorio deila patria, se fosse assalita, ma non pensa manco per

sogno a provocare la guerra per un intento di gloria e di conquista.

Senza dubbio non si e rinunziato alia speranza di riacquistare le

perdute province, ma si e imparato a pazientare in attesa di piu favo-

revoli circostanze. Ecoo perche qui da noi si e sommamente pacifici da

parecchi anni, e pei negozii generali del mondo si e costretti a fare

i conti di preferenza colla Germania, la quale, dal canto proprio,

si e mostrata propensa, ed anche ha reso servigio alia Francia nei

negozii coloniaii. D'altro lato I' Inghilterra ha seguitato a mostrarsi

piu che mai insolente e nemica. SpecialmentS poi la faccenda di Fa-

scioda ha inasprito gli animi. Se la Germania fosse stata con noi, 1' In-

ghilterra non ci avrebbe fatto subire un tale oltraggio; dice in cuor

suo piu d'uno. Uomini di varii partiti si sono trovati sospinti verso la

Germania. L'anno scorso in dicembre ii sig. Giulio Lemaitre, uno

dei capi della lega della patria francese, sostenne una lotta energica a

pro dell'accordo colla Germania, nell'-Eb/fcO de Paris, una delle princi-

pali gazzette nazionaliste
;

il Figaro, il Matin, ed alcuni altri giornali,

vanno in cerca di argomenti al medesimo fine
;

il Temps ed il Journal

des Debats non si mostrano ostili
;
e il signer de Cassagnac ha detto

nelV Autorite, colla sua ruvida franc hezza, esser meglio rassegnarsi

teinporaneamente alia perdita di un membro, one mettere a pericolo

1'intero corpo. Maesernpre la questione deil'Ahazia Lorena che tronca

a mezzo la faccenda : senza di essa 1'alleanza vera e salda colla Germania

riscuoterebbe forse il plauso della nazione : ma per quel riguardo
nessuno ardisce andare piu^in la di un accordo passeggiero, occasio-

nale, per la tutela dei comuni interessi nell'altra parte del mondo.

-La Francia, piena di vita, ha bisogno di agire, di estendersi, e se ne

trova osteggiata dalla nimicizia dell' Inghilterra e dalla deficienza di

qualsiasi appog^io ; perocche, bisogna pur dirlo, 1'alleanza russa non

ha dato quei risultamenti che la Francia aveva ragione d'attendersene.

La piu lieve mossa di milizie russe in Asia per esempio avrebbe

-avuto efficacia sull' Inghilterra ai tempo dell'affare di Fascioda : ma
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non ne fu nulla. Quindi, in conclusione, uomini intelligent! d'ogn*

partito pensano che, essendo in buone relazipni, facilmente si rie-

sce ad intendersi sulle faccende correnti, quando ne van di mezzo

gl' interessi reciproci ;
e pero che, riservando sempre 1'avvenire, non

convenga intanto assumere verun inipegno che trascenda gl' interessi

del momento. La questione potrebbe farsi scottante solo se avesse ad at

tuarsi I'alleanza, da varie parti annunziata, fra 1'Inghilterra e gli

Stati Uniti d'America.

2. II rieevimentio del miovo Nunzio Apostolico mons. Lorenzelli,.

da parte del presidente della repubblica, il 21 luglio passato, per la

presentazione delle credenziali, ebbe specialissima importanza per ca-

gione dei discorsi che furono proferiti. Mons. Lorenzelli disse: Con-

ferendomi un'alta missione, Sua Santita mi ha incaricato di rinno-

vellare a Yostra Eccellenza le assicurazioni di tutto il suo paterno

affetto per la Francia, e di recare i suoi piu fervidi voti per la pro-

spedta di questa nobilissima nazione e dell'illustre presidente dellu

repubblica. Conservando alia Francia un' aifez;one inconcussa, Leo-

ne XIII, nello stesso tempo che adempie i piu soavi doveri del suo

ufficio apostolico, attesta un' idea ben chiara ed altissima dei destint

dei Franchi. Per conseguenza, la mia missione e pegno novello della

concord ia tra la Francia e il Papato. Per questa concordia la Francia

si serba fedele alia sua vocazione storica. II suo attaccamento al Cat-

tolicismo e 1'eroismo de' suoi missionarii, favoriti dalle felici istitu-

zioni della potesta politica, le hanno meritato nel corso della storia

prerogative, e condizioni tale la cui rilevanza diviene sempre piu evi-

dente. II signor Loubet rispose : < Yoi non potete dubitare in quanta
stima io mi abbia i sentimenti che il Santo Padre si compiacque in-

caricar voi di farmi manifest!, e dei quali vi ringrazio di esservi fatto*

1'eloquente interprete. E tanto piu ne provo compiacimento, perche,

nel rinnovarmi 1'assicurazione dell' inconcussa benevolenza che il

Sommo Pontefice conserva per la nazione francese, vi e stato a cuore

di rammentare i titoli tradizionali del nostro paese alia fiducia della

Santa Sede, nello stesso tempo che affermavate le prerogative che sono-

la consecrazione dei servigii resi dalla Francia nel mondo agl' interessi

religiosi. II Papa sa troppo bene a qual grado le mire del governo
della Repubblica corrispondano al suo desiderio di buon accordo, onde

io non ho mestieri d' insistere quest'oggi nel nostro intendimento di

continuare a concorrere, per quanto sia da noi, alia conservazione ed

al rinsaldamento dei vincoli che collegano la Francia alia Santa Sede.

Ma mi felicito che siami porta si gradevole occasione di riscontrare

gli effetti dei nostri conmni sforzi e di manifestare la fiducia che ci

ispirano per questo capo 1'alta e preveggente sapienza del Santo Padre-

e Io svolgimento felice del suo pontificate. I sentimenti, ond' io sono>
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animate verso il Sommo Pontefice, le eccelse doti che vi designa-

rono alia sua scelta, 1'accoglienza stessa fatta qui al vostro cospicuo

antecessore, vi stanno mallevadori dell'appoggio che troverete presso

di me pel compimento della vostra alta missione. > Le parole di mon-

nignor Lorenzelli, sono, per cosi dire, il riassunto fedele della poli-

tica del grande Pontefice verso la Franoia, che egli predilige ed in-

coraggia in modo cosi speciale. La risposta del presidente esce note-

volmente dal carattere convenzionale, proprio dei discorsi officiali e

diplomatici, e differisce dalle parole che i predecessor! di lui profe-

rirono in somiglianti occasioni. Si sente che c'e qualche cosa di pe-

culiare e di amichevole in questa risposta. Non mai presidente oso pro-

mettere di cotal guisa 1'assodamento dei legami che congiungono la

Francia alia Santa Sede. II signer Loubet avrebbe potuto mostrarsi

molto benevolo, molto propenso, senza prendere un impegno cosi so-

lenne. Solo una gazzetta, la Libre Parole, lo ha notato, mostrando che

se qualsiasi altro presidente, ad esempio il signer Casimir Perier

avesse tenuto siffatto linguaggio, avrebbe potuto suscitare un tolle tolle

generale in tutta la stampa repubblicana. Yero e, pero, che adesso

gli animi sono talmente sconvolti, le fazioni si trovano cosi sgomente
e senza bussola per la malaugurata faccenda del Dreyfus, chepiu non si

curano delle questioni, onde per lo innanzi maggiormente si davano

pensiero. E per'altro lato, il discorso presidenziale conferma le buone

disposizioni del signer Loubet, gia prima manifestate.

3. Purtroppo i cattolici stentano sempre molto a mettersi d' intesa,

anche per risguardo alle istruzioni cosi chiare e schiette, e cosi ben

ragionate del Sommo Pontefice. Alia pubblicazione dell'ultima lettera

di lui al cardinale arcivescovo di Parigi e susseguita la rinunzia del pre-

sidente della Federazione cattolica, votata nel Congresso del 1897, sig. Ste-

fano Lamy, gia deputato alia camera. Di questa Federazione facevano

parte sette gruppi, con divergenze d'opinioni che si sarebbero potute

superare solamente per mezzo di spiegazioni precedent! molto chiare

e precise e di una forte intesa nei punti fondamentali. Ma e le spie-

gazioni e 1' intesa, per quanto ci fu date di conoscere, mancarono :

onde 1' inevitable scissura. II punto principale di disaccordo, se, siamo

ben informati, e in questo, che da una parte si vuole una politica

semplicemente nazionale, non conl'essionale
;
dall'altra s'insiste a vo-

lere che, pure aderendo alle direzioni pontificie, ossia accettando la

repubblica pei motivi d'ordine superiore indicati dal Papa, i cattolici

anche nell'azione pubblica si mostrino sempre cattolici e agiscano
come tali. Per tal motivo massimamente il fascio si ruppe : tre dei

gruppi federati, ossia il Comitato Gimtizia-Eguaglianza, Gioventu Fran-

eese, Comitato dei Congressi Cattolici cessaiono di fatto d'appartenere
alia Federazione rimasta cosi composta soltanto di quattro gruppi, e
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cioe : I'Unione Nazionale, PAssociazione del repubblicani cattolici, la

Democrazia pristiana e 1'Associazione cattolica del Commercio e dell'In-

dustria. Prevaleva in quest! 1'esclusione dall'azione collettiva di ogni

idea di confessionalita ; quei tre primi rifiutavansi assolutamente a tale

esclusione: il restar uniti era dunque impossibile. Ma a torto volevasi

vedere nel dissenso, come causa principale, la cagione politica.

E doloroso pero che per siffatte divergenze vadano perdute non

poche belle energie e si veggano giornali cattolici spezzar le loro lancie

contro giornali cattolici. Noi speriamo che le ultime amiehevoli spie-

gazioni, corse tra 1' Univers e la Croix, valgano a togliere i contrast!,

e si giunga veramente a stabilire una solida unione di tutti i gruppi

sulla base esclusiva delle istruzioni deFPapa, salve le giuste autono-

mie e la ragionevole liberta di ciascun gruppo, di guisa che nessuno

di essi pretenda d' imporre all'altro le proprie particolari opinioni.

Nelle ultime elezioni i gruppi han proceduto concordi senza pero ot-?

tenere 1'esito che avevasi ragione di aspettare. II numero dei depu-
tati fermamente risoluti a difendere i diritti dei cattolici non e cre-

sciuto da quello che era nella camera precedente. Si conta bensi un

certo numero di uomini temperati, ma finora non puo farsi su di loro

verun assegnamento. E probabile che non approveranno nuove leggi

persecutorie, ma non consentiranno che si aboliscano o si temperino

quelle che gia esistono.

In generale pud dirsi che la lotta contro la Chiesa si e rallentata,

si e in qualche inodo esaurita, almeno pel momento
;
un po' perche

non rimangono piu punti da assalire, e d'altro canto perche le per-

secuzioni menate innanzi finora non hanno recato quei risultamenti

che s'eran fatti balenare agli occhi della turba. Le si era promesso
un'era di prosperita universale quei giorno che il clericalismo fosse atter-

rato, fossero chiuse le scuole e gl'istituti dei religiosi, e costoro cacciati

dai loro convent!, e soggettati i sacerdoti al servizio militare. La turba

gia s'imaginava che tutti diventerebbero ricconi, allorche i mille e

duecento milioni delle comunita religiose, che il Gambefcta credeva di

avere snidato, fossero confiscati a suo vantaggio. Tutte queste speranze

sono andate deluse
;

i balzelli si sono accresciuti, il numero degli im-

piegati s'e aumentato a dismisura, e la miseria e il disagio del po-

polo sono rimasti. (Hi stessi republican! riconoscono, che, nel rispetto

economico, la Francia non ha fatto tutto quei progresso che i suoi

mezzi le consentivano, e ch'essa si e lasciata sopravanzare dagli Stati

monarchici. D'altra parte il popolo vede che il clero e i religiosi per-

seguitati sono rimasti nondimeno loro amici e benefattori, e che, fra

questi ultimi, i monarchist!, o dianzi monarchist!, formano la parte

maggiore. Quindi e che, non ostante le traversie, il numero dei reli-

giosi e delle snore non ha fatto che crescere, del pari one le scuole
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e gl'istituti cattolici. Oggimai le scuole secondarie cattoliche del reli-

giosi noverano tanti alunni quanti le scuole official!; e I'insegnamento

primario per una terza parte e in mano alia Chiesa. Ci6 che importa

sommamente e questo, che dalle ultime discussioni alia Camera e ri-

sultato esser la maggioranza fermamente risoluta a tener salda Ja

liberta dell'insegnamento. --Ma perchfc i cattolici di tutti i gruppi

non s'avrebbero a concordare nella lotta per la rivendicazione del

loro diritti, siccome fanno i cattolici d'altri paesi, segnatamente

quelli di Germania, che debbono valerci d'esempio, tanto piu che la

Francia imita la Germania in molte cose? Qui da noi & sempre
la questione politica (rispondono alcuni di coloro, che pur cercaoo

corrispondere del loro meglio ai desiderii ed alle istruzioni del Sommo

Pontefice) che va innanzi a tutte le altre. Questa, pei cattolici di

Germania, e gia stata risolta : sono tutti imperialisti. Imbevuti delle

tradizioni e dei ricordi del Sacro Impero, si studiano di farlo rivivere

nel novello impero, al quale sembrano affezionati ancor piu dei pro-

testanti. Fra noi la tradizione monarchica e intimamente connessa

alia tradizione nazionale
;

laonde costa fatica diventare repubbli-

cano, anche quando si vorrebbe. E cosi pure avviene che la que-

stione politica, la questione della forma del Governo, risorge sempre

daccapo, tanto piu che, per confessione di tutti F repubblicani, la pre-

sente costituzione politica della Francia lascia molto a desiderare. Per

cagione del monarchismo innato, inavvertito, che trovereste in quasi

tutti i francesi, c'e pur anche in molti repubblicani sinceri una cotal

vaga e segreta speranza di rivedere una forma di reggimento che so-

migli alquanto alia monarchia. Per tutte queste ragioni non e a spe-

rare di veder tanto presto formarsi un gran partito repubblicano per

la giustizia e 1'equita, che possa riunire la maggioranza della nazione.

4. E inutile celarlo; la faccenda Dreyfus ha preso si mostruose

proporzioni, solo in grazia della questione politica. Guardate le cose

ben addentro, e troverete che i dreyfusiani, tranne pochissime ecce-

zioni, appartengono tutti alle fazioni audaci, che dopo aver rinnegato
la monarchia si sono allontanati, ancor piu delle altre, dal principio

dell'autorita in generale. Per istinto monarchico la maggior parte della

nazione, con a capo i monarchisti e i cattolici, si e collegata coll'eser-

cito, immedesimato questa volta colla sentenza proferita dal Consiglio
di guerra contro il Dreyfus nel 1894. L'instabilitaeinerente alle odierne

nostre istituzioni: in 28 anni appena siamo gia al settimo presidente
e al trentanovesimo ministero ! II che ha indotto il popolo a stringersi con

piu grande ardore all'esercito, che e 1'istituzione stabile e intangibile

per eccellenza, efficace guarentigia della indipendenza nazionale. Inoltre

qui si spinge sino al feticismo il rispetto della cosa giudicata, cosi

nella cittadinanza come nell'esercito. Ricordasi il caso di quel mae-
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stro Pietro Yaux, morto a Caienna nel 1870 dope vent'anni di pri-

gionia, come incendiario, contuttoche il vero autore degl'incendii fosse

stato scoperto pochi anni dopo la sua condanna. Ci voleva una legge

speciale nel 1892, per poter procedere alia revisione del processo di

Pietro Vaux e riabilitare la sua memoria. Negli altri paesi basta ri-

volgersi per la via ordinaria al supremo tribunale per ottenere la revi-

sione di un processo; in Francia e ora necessaria una facolta speciale del

Ministero, che permetta alia Corte di cassazione di prendere a disamina

se debba farsi una revisione. Ricusando il Groverno di dare questa

facolta, era bene da aspettarsi che, in un paese ove tutto diventa

affare di partito e questione politica, una fazione s' impadronisse
della faccenda per trarne suo pro e farla servire ai proprii inten-

dimenti. II 1 luglio Dreyfus fu sbarcato a Quisberon e tosto me-

nato al carcere militare di Rennes, ove il Consiglio di guerra dovea

giudicare la sua causa dal 7 agosto.

Ora 1'essenziale sta nel provare che il Dreyfus ha avute relazioni

con lo straniero, e gli ha consegnati i documenti enumerati nel bor-

dereau. Frattanto la lotta dei partiti seguita innanzi ancor piu accesa e

appassionata. II ministero e il presidente della repubblica sono accu-

sati di far pressione sul Consiglio di guerra per ottenere un'assolu-

zione. Si contrappongono i sette ministri della guerra, che affer-

marono la colpevolezza del Dreyfus, alle asserzioni di lui e de'suoi

difensori. Quanto a me, credo che gli ufficiali componenti il Consiglio

di guerra siano d' animo si elevato, che non si lascieranno far

pressione da nessuno. Oltre a cid
;

I' incorrere nello scontento del

ministro non pud avere conseguenze gravi in un paese, dove i

ininistri hanno una vita cosi effimera. Non v' ha dunque alcuna ra-

gione di ammettere che il Consiglio di guerra possa piegarsi a qual-

sivoglia pressione. Ma la disgrazia e che la sentenza non porra fine

alia lotta delle fazioni : i dreifusiani hanno fermo proposito di comin-

ciare una nuova guerra se avvenga una nuova condanna
;
e i nazio-

nalisti non vogliono per nessuno modo ammettere nemmeno la possibi-

lita di un'assoltizione. Siamo a tal punto che in tutte le classi sociali

si comincia a temere uno sconquasso, una rivoluzione. Gia il ministero

Waldeck Rousseau- Gallifet, messosi a posto il 23 giugno, dopo due set-

tiinane di laboriosi sforzi per sottentrare al ministero Dupuy, non fu

accolto con molto favore ne dalla pubblica opinione ne daU'esercito.

Inoltre la sua compagine e fuori affatto dalle regole fin qui usa'te. Ac-

canto ad un ministro della guerra, il generale G-alliffet, conservatore

e militare rigorista, si trovano due socialist!, o piuttosto radicali socia-

list!
,

il Millerand e Pietro Baudin. Ma non vuolsi dimenticare che

qui molti uomini politici, quali Gambetta, Giulio Ferry, Grevy ecc.,

hanno esordito con un programma socialista per abbandonarlo tosto
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<;he ebbaro ottenuto il loro intento. In grazia della sua educazione

essenzialmente cattolica di spirito, 1' indole francese e rimasta abba-

stanza riluttante al sociaiismo. Abbiaino qui una dozzina di scuole

socialiste, collettiviste, anarchiche, ma nessuna ha molti proseliti, e

tutto cio non basta a costituire un partito di qualche rilevanza. Sopra

-586 deputati abbiamo soltanto una cinquantina di socialist!, e il loro

nuinero non accenna guari a crescere.

II novello ministero esordi con alcuni provvedimenti molto ener-

gici: parecchi generali ed ufficiali, che si erano fatti notare per

qualche manifestazione politica furono levati dal loro posto ; segna-

tamente il generale Zurlinden, governatore di Parigi, fu sostituito dal

generale Brugere, ed i generali Pellieux e Roget, noti per la parte

sostenuta nei processi Dreyfus ed Esterhazy, furono mandati nelle

province. Ma quella che produsse la massima impressione nel pubblico

fu la destituzione del generale Negrier, ispettore dell'esercito e mem-
bro del Consiglio superiore di guerra : il generale Negrier avrebbe in-

dirizzato a' suoi dipendenti un ordine del giorno, ovvero secondo

altri, un discorso, dicendo, in compendio, cosi : c Di fronte agli

^ssalti ond'e bersaglio Pesercito, ed ai provvedimenti del Governo, i

membri del Consiglio superiore si sono messi d'accordo. Hanno deli-

berate di attendere che finisca il processo di Rennes, per domandare

al Governo che faccia cessare qtiesti assalti. I generali agiranno, se

il Governo non da socldisfazione alle loro domande . Un inchiesta ha

posto in chiaro che non esiste un accordo fra i generali, e che il gene-

rale Negrier & rimasto isolato. Bisogna ammettere che le sue parole

non avevano quel peso che loro si attribuisce, e che il prode gene-

rale non avea certamente idee sediziose. Se e stato colpito, dee ve-

dersi in cio anche un eifetto delle eccitazioni nazionaliste e del ten-

tativo d' insurrezione fatto dal sig. Deroulede. Si ha sentore che v' ha

chi cerca un generale per menare qualche colpo violento, e si vuole

prevenir ci6, col percuotere al menomo sospetto.

5. II villano assalto, onde fu bersaglio il presidente della repub-
blica il 10 giugno sul palco delle corse d'Auteuil, e un triste indizio

dei guasti futti dalla lotta delle fazioni. Peggio ancora; anziche riprovare

Pautore di quella vigliaccheria contro un vecchio, ci furono delle gaz-

zette (Libre Parole, Intransigeant, Petit Caporal, Echo de Paris ecc.)

<che presero a difenderlo ed a levarlo a cielo. Fu scritto persino che

la sua aggressione era il segno esteriore dell'eseguimento della sen-

tenza di riprovazione, che la Francia aveva proferita contro un inde-

gno presidente ! Quando si e arrivati a tal punto, c' e da aspettarsi

qualche reazione.

Sei-ie XVII, vol. VII, fasc. 1181. 40 26 agosto 1899.
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1NGH1LTERRA (Nostra Corrispondenza). 1. Important]' avvenimenti reli-

giosi. Le due Convocations del Sud e del Nord riunite a ricercare

i mezzi di risanamento dell' <c Establishment . Tentative faJlito. Un
detto del primate, Arcivescovo di Canterbury. 2, Due sette dissident!

che aspirano ad un grande avvenire. Congregazionalisti e Wesleyani.
Ambizioni. 3. Alcuni incidenti occorsi nella summenzionata radu-

nanza delle due Convocations . 4. Lo spirito latitudinario dell'arci-

vescovo di Canterbury e di altri anglicani. L'orrore del Disestablish-

ment . II mondo tutto invitato alle gite dell'eclettismo anglicano.

5. Dichiarazioni di lord Halifax all'annua assemblea dell' English
Church Union . 6. Processi ecclesiastici.

1. Tanto tuono che piovve; e tante leve si applicarono qua e la

al corpo della Chiesa stabilita d' Inghilterra, per iscuoterne 1'inerzia,

che infine si awerarono gli important! avvenimenti religiosi di queste

ultime settimane, circa i quali ogni colto ed intelligente lettore vorra

essere ragguagliato con discreta precisione. Conviene, dunque, sapere

che le due Convocations di Canterbury e di York, presiedute dai ri-

spettivi primati, hanno tenuto solenni consultazioni aui mali che afflig-

gono 1'anglicanesimo e sui rimedii opportuni a risanarlo, mettendo a

contributo tutte le forze per rivelare una volta di piu... buio pesto,

confusione ed impotenza. Dapprima esse tennero separatamente, come

di regola, le loro riunioni; ma riconosciuta in breve 1' impossibilita

di conciliare in un modo qualsiasi le molteplici ed intricatissime di-

scordanze di pensieri, vollero tentare un esperimento nuovo, congre-

gandosi in una sola assemblea, non propriamente sotto forma, quasi

diremmo, di sinodo nazionale cio che non pud farsi senza il per-

messo della Corona ma soltanto in guisa confidenziale ed amiche-

vole, per vedere se 1'unita delle credenze, vanamente cercata da un
lato e dall'altro, potesse fiorire magicamente coll*accomunare i con-

sigli. Quando si fosse conseguita 1' insperata fortuna, le due Convo-

cations sarebbero tornate a lavorare separatamente. Ma che! Pungi
e spremi, non si e riusciti a fare spicciare il succo da un legno

secco, ed i convenuti si dispersero dello stesso colore con cui si erano

raccolti. Allora comincio un lavorio febbrile in tutto il paese : le Con-

ferenze diocesane, di ecclesiastici e di laici, le diverse Associazioni

che formicolano in tutte le contee, si adoperarono a tutt'uomo, per

accorrere in aiuto e supplire alle infermita dell'episcopato anglicano.

Indarno ! II primate del Sud, arcivescovo di Canterbury, dopo le fa-

tiche erculee sostenute, ha fatto udire la sua voce in pubblico : ha

detto, in sostanza, che una grave crisi sovrasta all'anglicanesimo, pure

sperando che si trovi mezzo di limitarla e signoreggiarla; ma che

due spettri gli appaiono sul suo cammino, ambedue nunzii di disastri :

il Disestablishment e la dissoluzione della Chiesa nazionale. Dei due
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egli preferisce il primo, ancorch funestissimo anch'esso
; ma, quando

si avverasse il secondo, quale nuovo rimescolio ed accozzamento ne

conseguirebbe fra le tante s&tte diaside nti, che rimarrebbero a sod-

d'sfare ai bisogni religiosi dei protestanti inglesi? Fra queste due ven-

gono considerate come ie piii ragguardevoli per numero e potenza :

quella dei Congregazionalisti, e 1'altra dei Wesleyani, o dei Wesleyani

Metodisti, come si chiamano.

2. I Congregazionalisti, nei primordii della Riforma passavano sotto

la denominazione d'Indipendenti, perche professavano il principio che

ogni e singola Congregazione costituisce una Chiesa distinta, affatto

indipendente da qualsiasi altra forma di governo e disciplina. Seb-

bene tanto divisi nelle cose religiose, confederati nel campo della po-

litica saiirono a grande potenza, fino al crollo del trono di Carlo I e

durante tutto il Protettorato di Cromwell. II tempo, tuttavia, ne ha

mitigato la fierezza. Oggidi, essi conservano una discreta coesione,

nelle cose di generale interesse, ed hanno pure edificato ad Oxford

un bel Collegio per la propagazione delle loro massime; le quali,

nondimeno, a detta dei loro migliori maestri, sono ridotte quasi ad

una sola, cioe che per il bene della Cristianita conviene astenersi

quanto possibile da controversie e dispute dottrinarie. I Wesleyani,
dal canto loro, conservarono per lungo tempo le pratiche e le formole

anglicane, ancorche naturalmente scissi e reietti dall'Establishment,

e privi di ordini episcopali. I loro ufficii religiosi erano della piu

grande semplicita. Ma ora le cose vanno mutandosi d'aspetto anche

da questo lato. Cambridge sta per arricchirsi ed ornarsi di un Col-

legio wesleyano; ed e certo che entrambe le nominate sette levano

gli occhi alle inaggiori altezze della societa inglese e le vedono indo-

rate di belle promesse per il proprio avvenire. Entrambe cedono agli

allettamenti dell'ainbizione; entrambe procurano a gara di rendersi

piti seducenti agli occhi delle classi ingentilite del popolo, non isde-

gnando piu i concenti musicali ed altri simili ornamenti del culto.

Ed e stata evidentemente 1'ambizione, che ha indotto uno dei corifei

wesleyani a pronunziare in Oxford un discorso virulento contro la Chiesa

cattolica, trovando poscia il mezzo di farsi presentare alia Corte, di-

menticando come il suo maestro John Wesley si contantasse di lavorare

per i poveri operai delle miniere carbonifere del Nord d'Inghiiterra,

ricaduti in una specie di paganesimo, per 1'abbandono in cui li aveva

lasciati la Chiesa Stabilita d'Inghiiterra.

Sarebbe difficile, se non impossibile, il pur prevedere quali spe-

ranze potrebbe riporre il popolo inglese nei Congregazionalisti e Wes-

leyani, il giorno in cui si compiesse la vaticinata dissoluzione della

Ohiesa Stabilita.

3. Ma il lettore amera di conoscere alquanto piu ragguagliata-
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mente come si svolgesse taluna delle discussion! in seno alle Convo-

cations riunite, e sotto qual velame si nascondesse la nullita delle

loro conclusion!. I primi cenni sull'argomento furono comunicati dal-

1'arcivescovo di Canterbury al Times colle seguenti parole : La ri-

soluzione adottata all'unanimita (sic) dai Comitati delle Convocation*

del Sud e del Nord, riuniti in seduta secreta il 6 e 7 luglio, dopa

1'esame delle varie proposte gia discusse in separate session!, fu la.

seguente: ritenersi necessarie ulterior! deliberazioni prima di stabi-

lire decreti, ed invitarsi gli arcivescovi,. in conformita alle leggi ed

ai costumi anglicani, di sottoporre nuovamente la materia alle ri-

spettive Convocations nella prossima sessione. Aggiungevasi essere

desiderabile ch3 il riavvicinamento operate fra le due Convocations-

si ripeta regolarmente ogni anno
; dopo di che 1' arcivescovo di

Canterbury prorogava la Convocation del Sud fino al 31 ottobre pros-

simo. II Record, poi, divulgo alcuni degli incident! che segnala-

rono 1'importante consultazione. Breve fu 1'allocuzione dell' arcive-

scovo di Canterbury, il quale annunzio di avere, insieme al confra-

tello d'York, preparato le risoluzioni da sottoporre all'assemblea, e

di portarne con lui tutta la responsabilita. La prima di tali risolu-

zioni concerneva il diritto di appello alia Corona, per decidere se Tizio,

o Caio abbia praticato od insegaato cid che la Chiesa a'Inghilterra

esplicitamente od implicitamente proibisce di praticare e d' insegnare ;

ovvero se abbia omesso di fare cio che la Chiesa d' Inghilterra espres-

samente ingiunge; ed a tale proposito stabiliva nel suo articolo 4"

che la Corona rimettera 1'appello ad un Comitato permanente del

Privy Council, composto d'uomini che appartengano alia Chiesa Sta-

bilita d' Inghilterra. In caso di bisogno a tenore dei seguenti arti-

coli, il Comitato domandera sehiarimenti agli arcivescovi e vescovi su

question! di rituale e dottrina, e le risposte loro saranno da pubbli-

care e trasmettere alia Provincial Court, insieme alia propria rela-

zione del Comitato alia Corona. Transvoliamo su altre disposizioni di

procedura. Ora, 1'articolo 4 sopra accennato suscito non lievi oppo-

sizioni. II decano di San Paolo protesto, in un emendamento, che

non si otterranno ma! soddisfacenti risultati, finche si lasceranno le

decisioni, in materia di dottrina e di culto, nelle mani di un tribu-

nale civile. II vescovo di Rochester e parecchi altri personaggi in-

fluent! assecondarono con vigore il decano di San Paolo. In quella

vece, lo combatte un arcidiacono per nome Taylor; il quale, con

un fiume di accalorata eloquenza, proclamo che la Chiesa nazionale

non sara e non potrafmai essere dominata da ecclesiastici. Spalleg-

giarono questo signor Taylor i vescovi di Manchester e di Winche-

ster. La discussione ia ripresa nel giorno seguente, prolungandosi per
oltre sei ore, senza altro effetto che d' indurre il prudente arcivescovo*
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di Canterbury a pronunziarne la chiusura. Non dissimile sorte, d'al-

tronde, tocco alle altre proposte di risoluzioni, sulle quali ci dispen-

siamo dal riandare partitamente, per tema di troppo tediare il let-

tore. La nota amena, in mezzo a tante tristezze, venne data da quel

terribile campione del protesfantesimo, John Kensitt, di professione

umile venditore di libri, non esclusi quelli osceni ed immoral] . Egli

scrisse agli arcivescovi che, quali pur siano le afflizioni da essi

ancora riserbate ai protestanti, due sole cose non verra da questi piu

mai sopportate, cioe la messa e la confessione nelle loro chiese .

4. L'arcivescovo di Canterbury, se ha i suoi rnomenti di tetrag-

gine, che gli fanno passare sotto gli occhi gli spettri del Disestablishment

o della dissoluzione, come si e gia detto, non tralascia tuttavia di pre-

dicare : pace, pace, pace ! o di motteggiare tal fiata sull'intolleranza

dei varii gruppi anglicani. Un tempo era il partito della High Church

che avrebbe voluto espellere dalla cinta della Chiesa Stabilita il par-

tito della Low Church. Oggi le parti sono rovesciate; ma 1'arcive-

scovo rimane, qual era, latitudinario nel piu ampio senso della parola,

e prega chiunque voglia ascoltarlo di lasciare 1'anglicanesimo tran-

quillo e contento (comprehensiveness) che gli ha permesso di vivere

attraverso tante generazioni. In hoc signo, si vedranno cadere tutte le

difficolta, una dopo 1'altra, e disperdersi tutte^le minacciate procelle,

come sogni e fantasmi. Lasciar correre, lasciar passare, insomma, e

per il dottor Temple il secreto piu inestimabile della conservazione,

come politica e sociale, cosi pure religiosa. E finche cio far si possa,

egli e ansiosissimo di conservare tutto cio che esiste, e nella forma

in cui esiste. In seguito alia sua dichiarazione che il Disestablishment

sarebbe in ogni caso da preferire alia dissoluzione della Chiesa Sta-

bilita, un giornalista si fece ardito a domandargli se fosse disposto, in

certe circostanze, a propugnare dinanzi agli elettori il Disestablishment

ed il Disendowment, come soli mezzi di assicurare una stabile pace

religiosa all'Inghilterra. Rispose al giornalista il cappellano del pri-

mate con un biglietto del tenore seguente: Sua Grazia m'incarica

di parteciparvi, in risposta alia vostra lettera del 14 corr., ch'egli si

tiene in dovere di combattere qualunque tentative o disegno di Di-

sestablishment o Disendowment. Nelie condizioni presenti, noi possiamo

compiere meglio il nostro dovere, e non abbiamo diritto alcuno di get-

tare via i doni largiti dalla divina Provvidenza per effettuare piu sicu-

ramente la nostra missione. D'altronde, Sua Grazia non crede affatto

che Disestablishment o Disendowment possano assicurare stabile pace

religiosa all'Inghilterra! Dunque, eclettismo quanto vogliasi, ma senza

rinunziare alle ricche dotazioni dello Stato. Ne il dottor Temple manca
di compagnia in tale maniera di sentire. Mentre 1'episcopato non riesce

ad imbastire una qualsiasi risoluzione che abbia 1'apparenza almeno
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di creare un principle di concordia fra i suoi aderenti, si prepara un

nuovo Cocgresso generate della Chiesa anglicana , per invitare tutte

le nazioni dell'universo a rendersi partecipi delle calme e sublimi se-

renita che si godono unicamente nel grembo della Chiesa nazionale

d'Inghilterra. Lo Spectator ci presenta con tutta serieta Tin quadro

smagliante dell'abbondanza di fnitti celestiali che spandera sulla Terra

il future regno della comprehensiveness anglicana ;
e proclama con molto

zelo che, ove 1'arcivescovo di Canterbury sia lealmente sostenuto dai

suoi colleghi, dal clero e da quanti amano la liber ta religiosa, egli

compira felicemente un'opera gloriosa, che lo porra nel novero dei

piu grandi uomini di Chiesa della Granbrettagna. La morale di tutta

questa favola e che il dottor Temple, chiamato a togliere di mezzo le

divisioni troppo scandalose fra gli anglicani, consiglia invece a cia-

scuno di seguire i traviamenti del proprio intelletto, al solo patto di

lasciare errare tutti gli altri colla stessa indisturbata liberta. E questa

sarebbe la pace da offrire per modello al mondo cristiano.

5. Ma, prima di cantare vittoria, converra pure fare i conti colla

English Church Union e persuaderia ad accettare la supremazia della

Corona, sotto forma di un tribunale civile ed altresi d'una maggio-
ranza della Camera dei Comuni. Ora, nell'ultima riunione annuale

di questa potente Associazione, lord Halifax dichiarava : La Chiesa

e la Sacra Scrittura testificano averci Dio impartito la gloria che ap-

partiene aH'unigenito Figlio, e che tale natura divina ci viene data

nel Sacramento dell'Amore. Cristo nella SS. Eucaristia offre al Padre

il suo Corpo ed il suo Sangue in commemorazione della sua Passione

e Morte, e questo stesso Corpo e Sangue dona a noi nella Comunione.

Egli ci chiama, anzi, a partecipare al Sacrifizio, che, per mezzo dei

suoi sacerdoti, offre su ogni altare della sua Chiesa. Ecco perche la

Chiesa ha sempre desiderate che la celebrazione dei santi Misteri ve-

nisse circondata da tutti gli accessorii della bellezza e del culto che

si addicono a cosi divini timcii. Ecco perche essa ha sempre conser-

vato il S3. Sacramento, accio Colui che, allorquando era visibile sulla

terra, andava di qua e di la spargendo il bene e risanando coloro

ch'erano oppressi dal demonio, rimanesse neH'adorabile Sacramento

del suo Corpo e del suo Sangue il perenne sollievo e conforto degli

infermi e dei sofferenti, il Cibo della cui sostanza i moribondi rice-

vessero il vigore di salire il cammino che conduce al monte santo di

Dio. Ecco perche la Chiesa ha sempre proclamato e proclama la dot-

trina della remissione dei peccati, nel Battesimo dapprima, e quindi

nella parola di Assoluzione pronunziata dal Sacerdote. Queste sono

le dottrine che vengono ora impugnate, ma che informano tutta la

nostra vita spirituale. Piaccia a Dio d' ispirare e dirigere gli atti

dei Yescovi della nostra Chiesa poiche da essi principalmente di-
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pende 1'esito della grande causa affinche siano rintuzzati gli as-

salti mossi alia dottrina ed alle pratiche della Chiesa, ed affinche

dopo la teinpesta ci siano concesse le dolcezze della pace. Ma e

questa forse la pace dell' indifferenza latitudinaria offerta dal dottor

Temple e dallo Spectator? Oh! no. Lord Halifax ed i snoi amici della

Church Union, col la fode che professano, non possono trovar pace che

nella Rocca di Pietro, contro cui 1' inferno non potra mai prevalere.

6. I due arcivescovi primati, frattanto, sono chiamati a giudicare in

appello alcuni clergymen, ai quali e stato proibito dai rispettivi vescovi

di conservare gli element! eucaristici per gli infermi. Siffatta conser-

vazione era gia stata nell'uso universale, conforme ai dettami del

Prayer Book; ma cadde poscia in oblio, forse per le difficolta e gli

inconvenienti che accompagnavano ramministrazione del viatico sotto

ambedue le specie. Ma, sotto 1'impulso del movimento di Oxford ride-

standosi 1'alto concetto della natura dell' Eucaristia, risorse pure il

vecchio sistema, seguito pure dai clergymen predetti. Se non che i

loro vescovi li disapprovano, ingiungendo loro di compiere, in ogni

e singolo caso, 1' intera cerimonia eucaristica. La loro decisione e

aspettata con molta curiosita. Ma essi cercano di guadagnar tempo,
e vanno procrastinando anche la sentenza, riguardo all'uso di ardere

incensOj di cui feci motto nell'ultima corrispondenza. Imitando Fdbius

cunctator, essi sperano che passi la bufera e che il cielo si rassereni

da se stesso !...

BRASILE (Nostra Corrispondenza - Ritardata). 1. Ristorazione delle fi-

nanze; il credito aU'estero e il cambio. 2. Conservazione della pace
alTestero e nell' interne. 3. Le Camere nel 1898; question! religiose.

Divorzio. 4. 11 Presidente alia nuova Capitale di Minas Geraes.

5. Esplorazione e ricchezze delle miniere al Brasile.

1. II nuovo Presidente della Republica entrato al governo ha con-

sagrato le sue cure principali al ristabilimento delle finanze. Questo

intento, imposto, piu che ispirato dalle circostanze imperiose del mo-

mento, il Dr. Campos Salles si e sforzato di porlo in esecuzione con

tale energia e unita di mire, che ne riscuote Tapplauso della nazione,

e se potra eondurlo a buon termine nel corso del suo quatriennio,

potra essere giustamente annoverato tra quei che piu concorsero allo

stabilimento della Republica nel Brasile. Comincio, come era natu-

rale, dal dar pronta e fedele esecuzione all'accordo finanziario fir-

mato 1'anno scorso coi creditori inglesi dello Stato, coll' intermezzo

del Rotschild, e nella cui stipulazione egli ebbe tanta parte e com-

promise il suo nome, come capo della nazione. Secondato dal buon

volere delle Camere, ne ha ottenuto un bilancio col saldo di 22 mila

contos di nostra moneta (circa 18 milioni di franchi). Le imposte di
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dogana e di consume si sono estese ed aumentate fin dove era possibile ;

delle imposizioni doganali una decima parte e pagata in oro, il che ol-

tre ad aumentarne il provento di circa il 25
/ ,

facilita al governo il

soddisfare i pagamenti in oro all'estero, e lo rende piu indipendente
dalle oscillazioni del cambio e dai giuochi di borsa. N& minore e stato

r impegno nell'effettuare economie e tagli sino al vivo, come si espri-

meva il Rotschild, nelle spese e nella manutenzione dei varii mini-

ster!, degli stabilimenti pubblici e delle imprese a carico del governo,

riducendo gl' impiegati, eliminando gli impieghi. Servendosi pure della

facolta amplissima datagli dalle Camere, ha soppresso tre arsenali di

guerra, colle offlcine loro amiesse, chiudendo gii orecchi ai reclami

degli interessati; ed ha cominciato a vendere terreni, fabbricati ed

altre proprieta nazionali. Le strade ferrate minori, sparse nei varii

stati, gia son vendute o affittate, o in trattative presso a conchiu-

dersi
;

lo stesso si vuol fare della grande strada centrale, dalla cui

vendita o affitto si spera un grande aiuto al tesoro. Queste niisure

energiche del governo hanno prodotto buona impressione nei nostri

creditori d'Europa, i quali se ne mostrano soddisfatti, avendone man-

dato aache congratulazioni al Presidente, ed han fatto risorgere il

credito nelle nostre finanze. Di qui n'e venuto il crescere che sono

andati facendo ogai di piu i fondi brasiliani all'estero, specialmente

in Inghilterra. Ma al movimento sempre crescente dei fondi brasi-

liani all'estero non ha corrisposto, come si sperava, il movimento

della borsa e il valore del danaro nazionale
; poiche il cambio, bassis-

simo alPoccasione dell'accordo finanziario (15 giugno 1898), si e con-

servato quasi stazionario ; ed abbiam veduto fame le maraviglie an-

che qualche giornale finanziere inglese, il quale peraltro prenunziava

prossima 1'ascensione del cambio: questa previsione pero non si e

effettuata. Un tal fatto sgradevole, inatteso e che sembra un para-

dosso, ha dato non poco da pensare ai reggitori della cosa pubblica

e da parlare ai giornalisti e ai finanzieri, per istudiarne le cause. Al-

cuni 1'attribuiscono alia grande sproporzione tra 1'esportazione e la

importazione ;
altri all'abbassamento veramente straordinario del caffe

nei nostri porti esportatori ;
aitri alia quantita stragrande della carta

monet ita. E questo sembra essere il parere del Governo, il quale per-

cio mostra dar molto peso all' impegiio contratto nei convegno finan-

ziero, di bruciare ogni settimana due mila contos (quasi due milioni

di franchi) di carta monetata, come finora ha effettuato puntual-

mente. Intanto i nemici del Presidente e dell'ordine attuale di cose

non si lasciano sfnggire 1'occasione per combattere le niisure presesinora

dal governo, od accusare persino la convenzione finanziaria, come

quella che approfitta solamente ai creditori d'oltremare, con nessun

vantaggio, anzi con probabile scapito del paese, che si manifestera,
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dicono, appena spiri il triennio del contratto, se non anche priina.

Ma queste idee sinistre non hanno preso piede e generalmente si cou-

tinua ad aver confidenza nel governo e nelle misure che ha preso e

continua a prendere, come pure nelle buone relazioni con accreditati

finanzieri d' Europa, i quali hanno impegnato la loro parola nel buon

riusclinento di questa transazione, nella quale, oltre il loro credito,

e pur compromesso il loro interesse.

2. Ben comprese il Presidente della Republics, che per attendere

alia ristaurazione delle finanze era necessario che il paese godesse di

pace e tranquillita ; percio pose questo motto nel suo prograrnma gover-

nativo : Pace e econornia. E di fatto a quella ha atteso non meno

che a questa e con bastante felicita. Colle republiche limitrofe, spe-

cialmente al Sud della Republica, che sono piu esposte a litigi per

antichi risentimenti, non che evitar lotte e discordie, si e stretta sempre

piu amista e alleanza. Al Nord della Republica sono sorte question!

piu difficili e delicate colla Guiana francese, essendovi stati pure varii

conflitti provenienti parte da ecoessive delicatezze internazionali, parte

da interessi commerciali, e in fine si e risuscitata la questions dei limiti.

Ma questa e stata rimessa ad arbitramento, essendosi eletto arbitro

il Presidente della Svizzera, ed ora quella parte del confine e in pace.

Si son pure affacciate pendenze pericolose cogli Stati Uniti del Nord :

ma si e avuta gran cura di attutirle subito, prima che pigliassero

corpo. Non minore si e mostrata 1'attivita e perizia del Presidente

nel mantenere la pace interna. Giacche, oltre altri germi di pertur-

bazione, i varii Stati, per 1'autonomia che hanno ricevuto e per gli

statuti proprii con cui ciascuno li governa, specialmente nei principii

del nuovo regime, son soggetti a contrasti e question! che non fu pos-

sibile prevedere o rimediare efficacemente nella Costituzione generale

della Repubblica. Quindi in questi ultimi anni si son veduti president]

e vice presidenti deposti ed obbligati ad abbandonare il loro posto;

presidenti in lotta coi municipii e colle assemblee dello Stato
;
le truppe

dello Stato in disarmonia colle federali, e in procinto di venire alle

mani, ed anche per parte di qualche Stato minacce di separarsi. II go-

verno federale, richiesto dalle autorita degli Stati, pud in certi casi

intervenire militarmente. Ma la sua intervenzione, oltre a non essere

ben definita nella Costituzione, puo molte volte esser cagione di confla-

grazione maggiore. II D. r
Campos Salles, evitando 1'intervento mili-

tare, benche richiestone piu volte, e sempre riuscito con misure po-

litiche a sedar discordie e soffocar lotte che parevano comprometter
la pace non solo di qualche Stato particolare, ma anche di tutta la

Republica.

Un altro pericolo e timore di lotte e rivoite intestine proveniva
dai giornali delPopposizione, specialmente dall'Imprensa, apparso nella
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capitals poco dopo 1'ascensione al potere del D. r
Campos Salles. Ne e

redattore tin uomo di gran nome in tutto il paese come scrittore, ora-

tore e finanziere, e sogliono chiamarlo la prima mentalitd del Bra-

sile : ha avuto molta parte nella redazione della Costituzione ed e stato

membro del primo ministero della Repubblica. Quel giornale ha sparse

nel publico question! tanto rilevanti quanto pericolose ;
come la neces-

sita di restringere i privilegi e 1'autonomia di cui godono gli Stati:

la revisione della Costituzione (contro la quale si e dichiarato nel

suo programma il Presidente della Republica); 1'inefficacia e 1'inese-

guibilita dell'accordo finanziario del 15 giugno 1898, ed altre simili,

che non solo avversano le idee del Presidente, ma che essendo sostenute

da una persona di tanta capacita e autorita, potrebbero promuovere
una opposizione gagliarda al governo e mettere a pericolo la tran-

quillita pubblica del paese. Nondimeno, grazie in gran parte all'atti-

tudine del Presidente e del suo governo, queste idee fiiiora non hanno

fatto breccia nel popolo, il quale par che si vada assuefacendo a guardar

con indifferenza cotali question! incandescent!, che i giornali dell'oppo-

sizione gli vanno successivamente mettendo sotto gli occhi.

3. La sessione legislativa del 1898, aperta ai 3 di maggio, invece

di chiudersi ai 3 di settembre, fu prorogata sino ai 3 di decembre.

II motive principale di cosi lunga prorogazione fu affinche il nuovo

Presidente, che entrava in carica il 15 novembre, potesse presentare

i bilanci e le misure di cui abbisognasse per eseguire il suo disegno

economico. Difatto le Camere approvarono i bilanci che furono loro

presentati, non opponendosi in nulla, nelle emende che si fecero, alle

idee del Presidente. Gli diedero poi i piii ampii poteri, amnch& po-

tesse effettuare le economie che giudicasse necessarie a ristorar le no-

stre finanze nell'interno e rialzar il credito all'esterno. Nel lungo in-

tervallo delle Camere vi fu tempo e agio di dar campo a molti disegni

e proposte, e tra queste non mancarono question! religiose. Riapparve,

sotto pretesto di economia, il disegno di soppressione della rappre-

sentanza della Repubblica presso la Santa Sede, che fu nuovamente

rigettato. Fu presentata la proposta di un nuovo censo dei beni degli

Ordini religiosi, per assicurarne, come diceva in essa, la riversione

intera al tesoro della Repubblica. Ne si lascio passare il 20 settembre,

senza promuovere un voto di adesione e di plauso all'unita italiana,

ei inneggiare al grande eroe Garibaldi, che col suo esercito (sic) entro

trionfante per la breccia di Porta Pia !

La questione pero piii dibattuta fu quella del divorzio, che con

molta astuzia si voleva fare ammettere, solo per certi casi particolari,

in una clausola del codice penale. I promotori del disegno, benche in

numero, pochi si mostrarono eccessivamente appassionati, ed anche

violenti nelle invettive e ingiurie scagliate contro 1 cattolici, il clero
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e la Santa Sede, senza che si udissero reclami o proteste se non di due

o tre, anzi essendo accolte non di rado con parole e risate di applauso

le piu nefande accuse e insinuazioni. Ma alle invettive e alle ingiurie

il pubblico rispose colle ragioni e coi fatti. Cominciarono a piovere

proteste contro il divorzio inviate alle Camere. Protestarono, in nome

del Episcopato brasiliano, del clero e popolo cattolico, 1'Arcivescovo

Primate di Bahia e 1'Arcivescovo di Rio de Janeiro. Yenivano conti-

nuamente alia Camera da ogni parte proteste con lisle numerosissime

di signore illustri, di capi di famiglia, di studenti, di dottori, di pro-

fessori di Universita, di magistrati, di municipii, di sei assemblee degli

Stati e persino di un governatore. Le firme ascendevano gia a due-

centomila e molte altre se ne preparavano per la sessione di quest'anno,

nella quale si tiene per certo che il disegno cadra, molto piu che anche

il Presidente della Repubblica si mostra contrario .

4. II Presidente ha fatto la sua prima escursione all' interno, vi-

sitando la nuova capitale di Minas Geraes. E questa una citta tutta

edificata di pianta, sullo stile moderno, nel luogo ove prima esisteva

un villaggio chiamato Curral d' El Rey, poi denominato Bello Hori-

zonte, ed ora, fatta capitale dello Stato, e stata inaugurata il 13 decem-

bre 1897 rol nome di Citta di Minas. E situata in una vasta e deli-

ziosa pianura, a circa 1000m di altezza sul livello del mare, a 20

Lat. Sul e ,5 Long. Ovest dal meridiano di Rio de Janeiro. L'area

urbana comprende 9 milioni di metri quadrati divisi in quartieri qua-
drati di 120m di lato, nei quali si elevano gli edificii per le abita-

zioni tutti quadrati e uguali, divisi da strade diritte e ad angolo retto

della larghezza di 20m . Queste strade sono attraversate diagonalmente,

ad angolo di 45, da otto grandi stradali alberati a gallerie, lar-

ghe 35m
,
che mettono la citta in communicazione diretta coi suburbii

che la circondano quasi simmetricamente in un'area tripla- della ur-

bana. La monotonia che parrebbe poter risultare dalla uguaglianza dei

fabbricati e artisticamente rotta dalla acconcia disposizione a giusti

intervalli di piazze di varia forma, di graziosi giardini e dei palazzi

e pubblici edificii modellati sullo stile svelto e gaio specialmente delle

citta principali di Francia; finalmente una grande galleria, della lar-

ghezza di 50m
,
attraversa tutta la citta, costeggiando il gran parco

urbano, che occupa uno spazio maggiore di uno dei quartieri, ed e

ornato di giardini inglesi, di boschetti e di rigagnoli e laghetti formati

ad arte con un fiumicello che vi serpeggia deatro. II Presidente vi

fu accolto a gran festa, esamino le case gia fatte e i disegni del molto

piu che rimane da fare, e che non si sa quando si potra eseguire ;

perche il tesoro dello Stato, colle spese fattevi sin qui, n' e rimaso
1

II disegno infatti e caduto, essendo stato rigettato nella tornata del

20 giugno colla maggioranza di 82 voti contro 48. (Nota d. D.).
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esausto. Perci.6 corre anche voce, e non senza fondamento, che uno

del fini di questa escursione del Presidents era di esaminare, se quell a

citta co' suoi dintorni potesse servire per farvi la capitale della Re-

publica. Giacche la Costituzione determina che la capitale sia trasfe-

rita da Rio de Janeiro in un altipiano del centro del Brasile. A questo

fine si era scelto un bel sito nello Stato di Ofoyaz. Ma dai lavori pre-

liminari che si son fatti si e visto che per istabilire cola la capitale

ci vorrebbero somme stragrandi; e i lavori furono sospesi. Quindi se

lo spianato di Bello Orizzonte fosse adattato, si potrebbe. piu presto

e con moito minore spesa, trasportare cola la capitale della Repu-

blica, e lo Stato di Minas, rimborsato delle spese fatte, potrebbe sta-

bilire altrove la sua capitale. Dalla Citta di Minas il Presidente si

reed a quella di Ouro Preto, antica capitale di quello Stato, che fu.

abbandonata per essere troppo montagnosa e soprattutto nella parte

piu bassa non poco insalubre. Ouro Preto, che prima si chiamava

Villa ricca, era come il centro delle miniere di oro che si esplorarono

nel secolo 17 e 18; e di la venne naturalmente che fosse scelta per

capitale della Provincia che poi si formo da quella zona aurifera col

nome di Minas Geraes. In seguito, diminuendo 1'esplorazione delle

miniere, e quindi 1'importanza di quella localita, e manifestandosi sem-

pre piu 1' insalubrita delParia, si comincio a pensare al trasporto della

capitale, che fu effettuato ai 13 di decembre del 1897. Ma quella citta

rimarra sempre celebre per gli uomini illustri che ha dato sia alia

Chiesa sia alia Societa, avendo sempre primeggiato il popolo di Mi-

nas Greraes per lo spirito religioso e per patriottismo.

5. In questo viaggio, benche rapido, alia capitale di Minas, il Pre-

sidente voile pur visitare due delle piu irnportanti miniere di quello

Stato, di oro e di manganese. La miniera di oro, detta del Morro veglio,

presso Villa nova Di Lima, dista un sei chilometri dalla strada di

ferro che conduce ad Ouro Preto. E piu di un secolo che fu aperta,

e da sessanta anni in qua e proprieta di una Compagnia inglese che

vi ha fatto grandi lavori, impiegandovi le macchine piu moderne che

fa venire d'Europa, e ne ha tratto gran lucro. La profondita totale

della miniera e al presente di 87 lm ed i pozzi scendono fino a 120m

sotto il livello del mare. L'anno scorso si estrassero mensilmente circa

10,000 tonnellate di minerale aurifero, che rendono un 250 chili di

oro e il lucro totale annuo sul capitale della Compagnia di 21 4

/ 2 fo-

La mini^ra di manganese visitata dal Presidente si trova sulla stessa

strada ferrata, che la attraversa, ed e una delle molte che possiede

nello Stato una grande Compagnia, denominata Compagnia generale

delle mine di manganese, di Ouro Preto, fondata nel 1896, che in

questi tre anni ha fatti grandi progressi.

II terreno metallifero esplorato dalla Compagnia si estende quasi
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<.-ento chilometri, ed & attraversato dalla strada ferrata, ai lati della

quale si sono stabiliti i centri principal! di operazione. L'anno scorso

la Compagnia esporto 13,000 tonnellate di manganese, quest'anno spera

di esportarne piu del doppio, e dal 1900 in poi 60,000 alPanno. A vista

di questi felici risultati, quest'anno stesso si e formata in Belgio,

ed in Anversa, un'altra Compagnia di Miniere di manganese con un

capitale di 3 milioni di franchi, avendo acquistati piu di 1,700 ettari di

terreno, ed ha gia iniziato i suoi lavori. II Presidente, visitando le due

miniere principal! in attivita, non solo ha voluto informarsi del loro

stato, ma dare un impulse a questa industria, che al presente si va ria-

nimando e svolgendo notabilmente nel Brasile. Le cave antiche, che

diedero al Portogallo tanta copia di oro e di diamanti, non sono esaurite.

ed anche le parti gia esplorate, colle macchine e coi metodi moderni

possono dar lucro, e al presente non vi sono tante difficolta, come

anticamente, per impedire i furti e i contraband! A
. Si sa per esempio,

che nei tempi colonial!, gran parte dei diamanti del Brasile era fro-

dolentemente trasportata a Goa, e poi si vendevano come pietre di

provenienza orientale. Presentemente le cave di diamante, soprat-

tutto quelle di Minas Geraes e di Bahia, sono esplorate vantaggiosa-

mente da compagnie brasiliane e straniere. Nel territorio di Diaman-

tina, citta situata nel centro dei terreni piu ricchi di tali pietre, ve

ne ha una diecina di cave. Ma anche in altre parti dello Stato di

Minas Geraes si trovano diamanti di valore. II celebre diamante Stella

del Sud, il piu bello ornamento della Corona del Portogallo, che occupa
ii quarto o quinto luogo tra i piu preziosi diamanti del mondo, ed e

imico nel suo genere, fu trovato nel 1853 a poca distanza da Ouro

Preto; dove posteriormente ne furon trovati altri di valore, come il

diamante Dresden di 117 carati. Ultimamente si sono scoperte nuove

miniere di oro non solo in altri punti di Minas Geraes, ma anche in

altri Stati, come Goyaz, Bahia e fino nella Parohyba, al Nord di Per-

nambuco, a 5 di lat. Sud, e si vanno formando Compagnie nazionali e

straniere sia per esplorare le miniere ed i terreni auriferi gia conosciuti,

sia per iscoprirne altri. Giacche si sa che il suolo brasiliano e fecondo

di metalli, gemme e altre materie di valore, come argen o, rame, ferro,

galeno, piombaggine, mercuric, mica, amianto, baritina, topazii, tor-

maline, rubini, berilli, agate, etc. II movimento che si e suscitato

per la ricerca ed esplorazione di minerali preziosi nel nostro suolo

fanno credere che questa industria andra prendendo molto incremento,

con grande vantaggio del tesoro nazionale, del commercio e della im-

r:
:

grazione straniera.

1 L'oro entrato in Lisbona nel secolo scorso si calcola sottosopra ad

un milione di libbre: eppure la maggior parte era trafugato.
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IV.

COSE VAR1E

1. I Padri Bianchi dell'Africa. 2. II cinquantenario del Gesellenvercin in

Colonia. 3. La fame dell'oro. 4. L'energia elettrica in Prussia.

1. 7 Padri Bianchi dell'Africa. (Alto Congo Belga). Un anno fa il

R. P. Huys, della societa del missionarii del Cardinale Lavigerie, scri-

veva: Noi ci troviamo tutti ia opera per fortificare la nostra sta-

zione. Da qualche tempo infatti i ribelli sono piombati al nord del no-

stro vicariato, arrivando fino a Kibanga. Questi selvaggi trovano piu

comoda cosa il saccheggiare la contrada e il vivere di rapina a spese

altrui, che campar la vita col lavoro delle proprie braccia Tutto che

cada sotto i loro artigli, vien distrutto inesorabilmente. Poiche e fa-

cile capire, che coteste orde selvagge d'uomini e di donne non pos-

sono vivere unicamente della rugiada del cielo. II capitano Joubert

e stato ufficialmente avvisato di mettersi in sulle difese, e noi mis-

sionarii abbiamo pur ricevuto 1'ordine di starcene bene in guardia.

Come Mpala e la chiave del Marungu, cosi qui si tiene consiglio

d'urgenza, e a ciascuno dei missionarii viene affidata la parte sua. II

P. Schmitz deve dirigere i lavori. lo sono incaricato di fondere palle

da fucile. I Fratelli dovranno ergere mura con feritoie. I nostri vil-

laggi cristiani appresteranno la manioca, per aver di che vivere, in

caso d'assedio. La casa delle Suore, che sorge a man destra della no-

stra stazione, sara pure fortificata, e congiunta alia nostra per mezzo

d'un trinceramento in legno coperto di terra. Noi cosi potremo libe-

ramente passare dall'una casa all'altra senza esporci aH'armi da fuoco.

Tutti i fucili, prima ben esaminati e ripuliti, sono stati distribuiti ai

nostri bravi cristiani. II capitano Joubert % 1'eroico zuavo del Papa,
e venuto ad ispezionare ogni cosa. Al primo annunzio dell'avvicinarsi

delle schiere ribelli, egli sara di ritorno al suo posto.

Cosi scriveva il R. P. Huys 1'anno scorso. Ora e da sapere, che

1'eroico capitano Joubert si e stabilito sulle rive del lago Tanganiika,

e, per consacrardi del tutto al vantaggio morale e civile dei poveri

negri e per togliere quindi dal suo animo ogni idea di ritorno, prese

in moglie una negra, per nome Agnese, figliuola d'un regoletto di

que' paesi. Egli ha gia tre figliuoli, che formano la sua consolazione :

Luisa, Pio, ed Atanasio. II Joubert mena una vita da cristiano veramente

esemplare. E un prode soldato
;
e piacesse al cielo, che ce ne fossero

altri di questa stampa, a vantaggio dei poveri missionarii.

1
II Joubert, ex-capitano dell'armata pontificia, 6 capitano honoris causa

dello Stato Indipendente. Fin dal 1880 egli si 6 consacrato alia difesa e al

benessere della razza nera.
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Fortunatamente la divina Provvidenza non permise che le belle

mission! dei Padri Bianchi, frutto di ben vent'anni di fatiche, venis-

sero messe a ruba da un nemico spietato, come ragionevolmente ne sta-

Tano in timore. Oggi i ribelli si sono rintanati verso il Nord, tra il

lago Tanganiika e quello di Kivu. II loro allontanamento lascid liberta

a Monsignor Roelens di continuare avanti nell'opera sua religiosa e

civil izzatrice tra que' popoli. Sua Eccellenza ha fatto esplorare il paese

che si estende dal fiume Luapula all'ovest, fino a quello della Lukuga
al nord. I Padri Claeys e Van Acker, che hanno percorso questa con-

trada durante sei settimane, raccontano meraviglie della sua fertilita

e del numero grande di abitanti. Essi non trovarono e vero, come

Caleb e Giosue, una terra, dove scorra latte e miele, ne riportarono

di la enormi grappoli d'uva
;
ma le osservazioni fatte diedero loro fon-

data speranza, di potervi istituire fiorenti cristianita. Per ogni dove

ebbero amichevole accoglienza. Soltanto la tribu di Mbuli (dove si con-

giungono insieme i due fiumi Luapula e Lukuga) si mostro ostile
;
ma

come seppero che i due Bianchi erano uomini di preghiera, venuti in

Africa sol per istruire e fare del bene, mandarono ai Padri Bianchi

un'ambasciata per far con essi loro scuse.

In questo lor paese il Yicario Apostolico, Mgr Roelens, ha gia fon-

data la stazione di San Lamberto. Questa fondazione, come e da spe-

rare, sara seguita presto da un'altra, per 1'arrivo di nuovi missionarii.

Nel maggio sette Padri Bianchi della casa di Malines lasciavano il

Belgio per recarsi all' Alto- Congo. Questa carovana si unira ad undici

altri missionarii destinati ai vicariati di Nyassa e di Tanganiika. Essa

terra Pantico itinerario, piu lungo, e vero, ma anco piu rapido. S'imbar-

chera a Napoli e prendera la via di Suez-Zanzibar-Chinde, per risalire

poi ii Zambese, il Chire, il lago di Nyassa e far capo in fine alia costa

occidentale di Tanganiika, dopo un viaggio di due mesi.

2. // cinquantenario del Gesellenverein in Colonia. Fu celebrate il

25 giugno : vi erano rappresentati piu di trecento Geselknvereine.

Questo e accaduto perche Colonia e la madre di tutte le altre isti-

tuzioni congeneri e la sede del presidente generale Mons. Schaeffer,

successore di Mons. Kolping, creatore dell'opera, morto nel 1865.

L'Opera degli apprendisti cattolici, che nel 1895 noverava 974 Ge-

sellenvereine, ora ne conta mille, aggregati in Germania e nell'Au-

stria, con 100,000 membri; di questi Qesellenvereine, 243 hanno in

proprio la casa delle loro adunanze. Esistono pur anche Gesellenve-

reine a Brusselle, Londra, Parigi, Roma, Copenhagen, Alessandria di

Egitto, ed in altre citta straniere. Quest'opera ha conferito podero-
samente a conservare e ricostituire la classe mezzana nelle citta, ove

trovansi adesso piu di 150,000 antichi membri diventati padroni e

padri di famiglia. II Gesellenverein ha p6rto altresi 1'esempio del ran-
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nodamento del cattolici. Poscia i borghesi, gli operai delle fabbriche,

i garzoni del commercio, gli studeati ecc. si sono riuniti in sodalizii

per aiutarsi scambievolmente a ben fare e cosi servire la Chiesa, la

societa, la patria. A Colonia municipio e governo hanno largamente

contribuito al cinquantenario e vi si sono fatti rappresentare.

3. La fame dell'oro. Nonostante 1'aumento continue della produ-

zione dell'oro, il signor L. de Launay tratta, nella Revue bleu, di una

carestia che, se non e temibile quanto quella del grano, e pero anch'essa

tale da impensierire. Dei quattro grandi centri di estrazione dell'oro,

Stati Uniti, Transwaal, Australia e Russia, il primo e 1 'ultimo non

solo non contribuiscono ad^arricchire di oro il mondo civile, ma im-

portano oggi di questo metallo piii che non ne esportino. L'Australia

non esporta che la meta della sua produzione e il Transwaal i due

terzi. Facendo i calcoli, si vede che su 825 milioni prodotti nel 1898,

non ne sono stati messi nella circolazione generale che 420. Su 900

del 1890, 350. Sul miliardo del 1895, 725. Su 1051 milioni del 1896,

appena 45. Se si osserva che rindustria dell'oro nel mondo al difuori

delle zecche (gioielli, orologi, ecc.) non consuma meno di 125 mila

o 150 mila chili d'oro 1'anno, si capisce perche anche oggi Toro manca,
e 1'argento, non ostante gli sforzi fatti in suo favore e gli argomenti
dei bimetallisti si ostina maliziosamente a perdere 53,50 per cento del

suo valore normale. La porzione del mondo, che non conosce ancora

1'uso dell'oro come moneta, e pud adottarlo, e considerevole. La popo-
lazione del mondo cresce rapidamente e la quantita producibile di oro

essendo lirnitata, si avra ben presto una carestia d'oro, che lo sviluppo

dei mezxi di circolazione fiduciaria puo bensi attenuare, ma non gia

impedire.

4. L'energia elettrica in Prussia. Piu che in molti altri paesi 1'ap-

plicazione dell'energia elettrica in Prussia ha ricevuto, in questiul-

timi tempi, un considerevole sviluppo, ottenuto per la maggior parte

colMapplicazione delle macchine a vapore. Nel 1891 erano applicate

allo sviluppo dell'energia elettrica 794 macchine, con una forza di

39,610 cavalli. Nel 1894 le macchine erano salite a 1459 con una

forza di cavalli 81,598. Nel 1898 la potenzialita era quasi triplicata.

Si avevan 2490 macchine, applicate allo sviluppo dell'energia elet-

trica, colla forza di cavalli-vapore 201,396. Questo sviluppo si veri-

fied senza detrimento delle altre applicazioni, perche le macchine usate

a servizi diversi dall'elettricita erano 189 nel 1891, e sviluppavano
la forza di 9874 cavalli

;
mentre nel 1898 erano 815 colla forza di

57,330 cavalli. Nel loro complesso quindi le macchine salirono da

983 a 3305
;
ed i cavalli di forza sviluppati da 40,489 salirono a

1,250,726.
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I.

Come nel mondo cattolico, cosl nell'Italia particolarmente,

pende sempre, da omai trent'anni, una questione principa-

lissima, alia soluzione della quale sono connesse la tranquil-

lita dell'imo e .la sicurezza dell'altra. Vogliam dire la que-

stione della liberta del Papa, che formalmente, in tutta la

ampiezza sua, scoppid dalle bombe, con cui, il 20 settem-

bre 1870, si aperse la breccia della Porta Pia.

Coloro ai quali questa breccia e giovata, fino dal prin-

cipio, si sono sforzati di negare che la questione piu esista:

da allora in qua T hanno spacciata per bella e regolata, si

dal fatto compiuto delle bombe, e si dalle leggi che, per ten-

tare di risolverla, hanno fabbricate. Se non che tratto tratto

si avvedono che non e cosi. Basta una voce che esca dal

Vaticano, o una protesta, che si levi da un Congresso cat-

tolico di altri paesi, a fare che vi tornino sopra, se ne im-

pensieriscano, se ne adirino e mostrino in somma di perder

la quiete deH'animo, che dal possesso di un buon diritto suol

provenire.

Certo e che 1'opinione generale, anche dentro T Italia con-

trastante alia loro, per le conseguenze che Taccompagnano,
e per quelle che ne possono via via derivare, li conturba.

Percio non di rado molti fra loro esprimonb in vario modo

il desiderio di un componimento, il quale, lasciasse, ove fosse

possibile, al Papa, alcuna apparenza di liberta ed a loro gli

utili e la sostanza. Questa chiamerebbero essi volentieri con-

ciliazione, o cessazione del dissidio politico-religioso, che tra-

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1182. 41 4 settembre 189.9.
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vaglia la intera Penisola e, fino a tanto che dura
;
nulla pro-

mette di bene agli interessi partigiani, che per loro costitui-

scono patria e nazione.

Ma ue disperano, perocche nel Papato, si noti bene che

non diciamo nella persona di questo o di quel Papa, ma in

quella che e propriamente la Santa Sede Romana, incontrano

una insuperabile difficolta. Or avvezzi, come sono, a non

considerare altro, nella vita pubblica e privata, se non T in-

teresse dell'ambizione e del lucro, appongono la insormonta-

bile difficolta ad interessata ostinazione del Papa ; e non in-

tendono, o fingono di non intendere che, sopra gl' mteressi

material! di questo mondo, ogni Papa ne ha troppi altri, e

di ordine assai piii elevato, da manteriere e da tutelare.

Cio posto, poiche ne' piati, o litigi di mero interesse, mas-

siinamente se spmosi, per uscirne, si costuma in ultimo dalle

parti di venire a transazioni : percio a tutto spiano accu-

sano il Papa d' intransigents ; e 1' intransigenza papale del

non possuvms fanno bersaglio ai motteggi, od agli anatemi

loro. N6 di questo e da prendere meraviglia. Costoro sono

di que' ciechi, che hanno gli occhi e non veggono ;
di quei

sordi, che hanno gli orecchi e non odono: ne con essi vale

la spesa di disputare.

II.

Meraviglia invece e che aitri, i quali si professano cat-

tolici ed insieme zelanti del pubblico bene
;
non si sappiano

capacitare della intransigenza papale; si dolgano che ilSommo

Ponteftce nulla rimetta della inflessibile sua fermezza, nulla

inclini a cedere della sua liberta sovrana, e non alzi la maiio

sopra il fatto compiuto della breccia della Porta Pia
r
bene-

dicendone gli.autori, e con essi i fautori, ed i goditori passati,

present! e futuri dei frutti di ogni impresa fortunata. Una tale

benedizione sognano essi che sarebbe il colmo della felicit&

per la Chiesa e per la patria, 1'adito aperto all'Eden della

nuova Italia.
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E percio quante lagrime non versano quest! buoni cri-

stiani, sopra la diga che separa fra noi, come soglion dire,

il sentimento patriottico dal sentimento religiose ;
due idea-

lita che si bene si accorderebbero ! Quanti sospiri non man-

dano al cielo, per impetrare che abbia fine la guerra ardente

tra le sette da una parte e T intransigenza dall'altra !

Resta per6 sempre inteso che, coi loro piagnistei, essi al-

ludono alle sette, le quali mirano direttamente alia distru-

zione del Papato ;
non alia gente, che si contenterebbe di una

cessione pura e semplice della liberta del Papa nelle sue mani,

e di custodirlo essa in Roma, onoratamente guarentito dal-

1'alto suo patrocinio. Le prime sono sette malefiche, contro

le quali 1' intransigenza papale e piu che giustificata : Taltra

gente per Topposto e fiore di onesta, che personifica la na-

zione, della cui leale malleveria sarebbe peccato dubitare,

Che adunque il Papa stia saldo piu che scoglio nel resi-

stere alle sette, coll' invincibile suo non possumus, e dovere:

ma che non si pieghi verso Taltra brava gente, che si af-

fanna ad assoggettarlo alle sue guarentige, e durezza ecces-

siva e perniciosa. .

,(

Per disferenziarsi dai cattolici che, senz'altro, se la ten-

gono col Papa, e quindi partecipano della sua intransigenza,

questi buoni cristiani si denominano, da se, cattolici non in-

transigenti, ossia non clericali; denominazione che di fatto

significa, il loro cattolicismo essere subordinate a certe con-

dizioni : la cui principale e 1' interesse della brava gente, che

pretende di avere il Papa sottoposto a se, per la prosperita

dell' Italia. In somma, costoro sono prima italiani coi libe-

rali, e poi cattolici col Papa. La regola della loro cattolicita,

non e la fede in Gesu Cristo; ma 6 la fede in una patria,

cosi conciata per le feste, com 'e ora T Italia dal liberalismo.

Consegu6ntemente gli altri cattolici, che in tutto e per tutto

seguono il Capo della Chiesa, sono da aversi, in un con lui,

per nemici della bella idealita.)), che doyrebbe formare il

paradiso terrestre. della Penisola. Che piu? Cattolici clericali e

Papa, sono da giudicarsi in istato di ribellione contro 1'ordi-
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namento di Dio, prescrivente che
7 dopo Iui

7
si ami la patria :

e per prova di questo divino precetto, allegano sul serio il

testo biblico: Altissimus constituit terminos populorum;

testo, a senno Ioro
7

di apodittica evidenza in questo argo-

mento.

III.

Non parrebbe vero
7
se non se ne leggessero stampate le

prove, che la grulleria, o la ipocrisia toccassero i confini dT
tanta goftaggine. Ma pure cosi e: e queste insolenze dei pre-

detti buoni cristiani. che poi a traverse le file dei cattolici

vanno a ferire Tautorita suprema del Papa 7
non si cessa di

udire e di leggere ;
in guisa che molti babbei ne restano ab-

bagliati. Se non che merita egli il conto che si dia lor peso,

e se ne mostri di proposito la fatuita?

Per certo, e oggimai superfluo il dimostrare impossible,

che la Santa Sede Romana accetti una qualsiasi transazione,

la quaie autentichi la sua dipendenza dal Governo che si e con-

tro essa
7
colla forza, insediato in Roma. Questo e un postulate

riconosciuto per giuridicamente necessario
?
da tutti coloro che

inteudono qual sia la natura del Papato e la estensione pro-

priamente cattolica, cioe universale
7
del suo ministero. E lo

stesso Governo, che si e arrogate di offrirgli guarentige 7
o pri-

vilegi di"liberta
7
ha solennemente ammesso/ che un Papato

suddito a se ripugnerebbe alle condizioni volute dal gius

pubblico europeo. Aggiungere poi che qualunque guarentigia ?

escludente la indipendenza reale
;
non ha se non un valore

effimero
7
e ripetere una verita, che salta agli occhi di chiun-

que comprende i termini della cosi detta questione papale.

Ne meno superfluo e sfatare la distinzione che si mette

imianzi, tra le sette anelanti alia distruzione del Papato, e

la brava gente, che ambisce di conservarlo in apparenza li-

bero, ma in effetto custodito da leggi sue
;
variabili sempre,

Secondo il variare de' suoi interessi. Tra le due parti ;
corre

la differenza che passo ;
nel pretorio di Pilato

7
fra quella che
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rive>n ( 'i i^to di porpora e lo corono da Re per burla, e quella

<ihe, piegandogli il ginocchio davanti, gli percoteva le spine

della corona, per dargli morte di spasimo.

II fine ultimo di chi mira ad uccidere il Papato colla ma-

teriale violenza, e di chi aspira a finirlo coll'esautorazione

morale, in conclusione, e il medesimo : ed e grande mostruo -

sita che i buoni cristiani biasimatori del Papa, perche non

transige, o non lo veggano, o fingano di non vederlo. II con-

cetto del Papato, sedente in Roma, sottomesso ad un Potere

<estraneo, od ostile, e prettamente massonico, ossia anticri-

stiano. Di fatto, la setta considera il festivo anniversario della

breccia, come giorno de' piu fausti a' suoi intenti. E quali

essi sieno e notorio a chi non vive nel mondo della luna
;

ne mette il conto di affaticarsi ad illustraiii.

IV.

I buoni cristiani, di cui ragioniamo, ricorrono ai due

'sentimenti, religioso e patriottico ,
che affermano essere due

ideality, nate fatte per sussistere insieme di pieno accordo ;

^ppure, a cagione dell' intransigenza papale, si vedon fra loro

in crudele contrasto. Notiamo, per transenna, la strana im-

proprieta di questo linguaggio. Ne la religione, ne la patria

sono punto idee, ma realta : ne Tamore di ambedue pu6 re-

stringersi ad un sentimento
,

il quale, da solo, non baste-

rebbe mai a costituire una religiosity ed un patriottismo, che

non vagassero tra le nuvole del Parnaso, o le scene di un

teatro.

Ma piu notabile e lo zelo di questi rampognatori del Papa,

pel bene religioso dell'Italia. Essi conoscono questo bene, meglio

del Pastore supremo della Chiesa, piu di lui lo hanno a cuore
;

e quindi si arrogano di richiamarlo pietosamente al dovere.

L'audacia di una tale presunzione a prim'occhio li condanna.

Non si nega che il contrasto, non gia fra il sentimento

religioso ., ma fra i diritti della Chiesa e le pretension!, non

della patria, ma dello Stato, danneggi gravemente il paese.
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Vi dissolve, pur troppo, sempre piu Tordine morale, e vf

agevola Topera delle sette corrompitrici. Di cio non e dubbio.

Ma di chi la colpa? II Papa, in nessun caso, pu6 far preva-

lere il bene di una parte a quello del tutto. Se, per figura,

cedesse la sua liberta, a vantaggio della pace religiosa d'Italiar

scatenerebbe gelosie, sospetti, discordie e scismi nelle altre

region! del mondo cattolico. Imperocche la liberta del Papa
e bene universale : ed un Papa transigente intorno a questa

liberta, con chi gliela ha tolta in Roma, apparirebbe suddito

di costui, e conseguentemente la sua persona e gli atti suoi

perderebbero ogni credito presso le nazioni.

Di qui e che Tunica guarentigia di liberta, la quale il Ro-

mano Pontefice offre al cristianesimo, dopo che la rivoluziore

lo ha chiuso nel Vaticano, e la sua resistenza costante aL

Potere che ve lo tiene rinchiuso. La parola di Pio VII a Na-

poleone I, che tentava di guarentirlo in Parigi, come oggi il

Governo d' Italia sogna di averlo guarentito in Roma, dura

sempre immutabilmente vera. Per la pace e per Tunit& della

Chiesa, il Papa, non solamente dev'essere, madeveanche ap-

parire libero. E da cio si scorge la giustezza delTaltra pa-
rola di Pio IX, esule in Gaeta, ai repubblicani del 1849, che

gli proponevano di rimettersi in Roma, guarentito da loro, nel

modo stesso che oggi i nionarchici s'immaginano di avervela

guarentito: -- II Papa in Roma non puo essere, se non o So-

vrano, o prigioniero.

V.

Ma poi come possono i persuaditori di transigenza al Papar

persuadersi essi, alia lor volta, che, gran merc6 di questa

transigenza, il Papa, e con lui la Chiesa, ricupererebbero nel-

T Italia la pace religiosa? A quali condizioni il liberalismo

settario, che da quarant'anni tiranneggia la Penisola, pre-

senta egli la pace? AlTunica, che il Papa gli ceda i diritti

alia sua sovrana liberta, ed accetti le leggi tutte della sua

cosi detta politica ecclesiastica, che ridurrebbero la Chiesa,

spogliata e per mille modi sopraffatta, in una obbrobriosa
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servitu. Cosl intende esso 1'accordo, che proporrebbe: tutto

iprendere e nuila rendere : mero furao di onorificenze al Papa,

catena derate a lui ed alia Chiesa. E salve forse alcune ipo-

crite concession! transitorie, non potrebbe di piu, senza tra-

snaturarsi. II liberalismo, fu gia sentenziato nel Parlamento,

e sorto per combattere la Chiesa. Qualunque autorita parli

-ed operi nel iiome di Dio, e sua nemica. Sperare che sussi-

sta contro la sua natura, 6 puerilita. Tutta la storia di que-

.sto secolo ne da la prova.

Dicano dunque i nostri buoni cristiani : sarebbe possibile

,01na pace raffazzonata a questa maniera? Una pace che, con-

senziente il Papa, mettesse la Santa Sede e la Chiesa in Italia

sotto il giogo servile di un liberalismo, schiavo esso pure

degli ebrei e dei massoni? Non arrivano esai, col loro com-

prendonio, a capire, che questa verrebbe ad essere una pace

peggiore di ogni guerra; una pace, per la quale il Papato

^ivrebbe da perdere tutto, compreso 1'onore; e la Chiesa il

meglio delle sue ragioai divine, e nulla^ da guadagnare ?

VI.

N6 si stia a rispondere, che, in un trattato di concilia-

^ione, lo Stato italiano si mostrerebbe larghissimo di favori

^1 Papato, e di tolleranza alia Chiesa. Fondamento del trat-

tato, per cio che riguarda la Chiesa, sarebbe sempre la sua

:separazione da essa, ripugnante ad ogni principio naturale

e rivelato, e mascheratrice di persecuzioni, quando piu e

quando meno, dispotiche. La separazione suppone Tateisuio

teorico, e Toppressione pratica da parte dello Stato, che si fa

Dio da se, n& altro ne riconosce sopra e fuori di se. L'ar-

bitrio dunque e T interesse, fomentati dall'odio anticristiano^

formerebbero la regola dello Stato nelle sue relazioni colla.

Ohiesa. Tale sarebbe la pace, che di fatto germoglierebbe dal

.trattato di conciliazione.

Ma per cio che riguarda il Papa, non si stabilirebbe altro

fondamento, che non fosse la legge delle guarentigeJ Piii -e
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piu volte la brava gente, che vorrebbe pacificamente con-

servato il Papa in Roma, ha dichiarato ad alta voce, questa>

legge, rubata alia Repubblica romana del 1849, racchiudere

Testremo delle concession!, che la Monarchia costituzionale,.

dopo il fatto compiuto della breccia della Porta Pia, puo fare

alia Santa Sede.

Quanto essa valga, rispetto al punto essenziale della liberta

pontificia, non occorre rimostrarlo. E cosa giudicata dal buon

senso e dal consenso di tutta intera la cristianita. Teste, nel

Congresso internazionale per la pace, adunatosi in Cristianiar

al deputato tedesco Hauptmann, il quale si lagnava che la

diplomazia italiana avesse offesa la Sovranita del Papa, osti-

nandosi ad escluderlo dalla Conferenza dell'Aja, il senatore

Pierantoni replico, secondoche riferirono i giornali di Ger-

mania: che il Governo italiano, colla legge delle guaren-

tige del 1871
7
non riconobbe affatto come Sovrano il Papar

al quale mancano per cio anche i piu essenziali element! r

ma la sola cosa concessa al Papa, da questa legge, essere glr

onori di Sovrano. Per conseguenza, in virtu della sopradetta

legge, il Papa altro non possiede che il titolo onorifico di

Sovrano: nulla piu.

La quale solenne interpretazione del valore di una si fatta

legge significa, che il Papa, quando si piegasse ad accettaiia
r

in cambio della sua Sovranita civile, si dovrebbe contentare

di mutarsi in cittadino italiano, dotato di privilegi d'onore,

conferitigli da un Potere, padrone sempre di levarglieli in

tutto, od in parte. Per grazia di questi privilegi, al piii al

piu, diventerebbe un protetto della Monarchia di Savoia, com '6

il Bey di Tunisi, verso la Repubblica francese, od il Khedive

di Egitto, verso la Granbrettagna.

VII.

Ma vi 6 di peggio. Si pretenderebbe, per giunta, che il Capo-

della Chiesa cattolica sottomettesse al Potere, che lo guaren-
tirebbe negli onori, Tesercizio persino del suo apostolico mi-
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nistero universale. Questo si 6 toccato con mano, nel recen-

tissimo caso della Conferenza dell'Aja. Le piii delle Potenze,

acattoliche ancora, desideravano di avervelo partecipe e rap-

presentato, o per fermo non si opponevano punto a questa

convenientissima sua rappresentanza ; perocche vi si sarebbe

intavolata e discussa una questione d'ordine morale e mon-

<Liale, qual era quella deirarbitrate e delle mediazioni, nei

pericoli di guerra. Ma ecco il Governo, che presumerebbe di

^uarentire il Papato in Roma, negargliene il diritto, ed arrab-

battarsi con artifizii codardi, affinche il suo legato non vi

-avesse posto. Come questa arroganza sia terminata a sua ver-

gogna, e troppo notorio. Intanto pero si e fatta manifests

T impossibilita assoluta che, pel bene delTorbe cristiano e

civile, il Papato seguiti a rimanere sotto guarentige di tale

sorta. Ond'e che, per questo riguardo, la esclusione del Papa
dalla Conferenza, voluta pertinacemente dal Governo settario

<T Italia, e riuscita ad una splendida battaglia, vinta dal

Papato.

Maggiormente che la mala bestia massonica, ispiratrice

<lella diplomazia italiana, con troppa imprudenza ha scoperte

le corna. II suo portavoce primario, la giudaica Tribuna di

Roma, ha osato rimproverare alia Francia, che, per la con-

troversia dell' intervento del Papa nella Conferenza, si sia

tenuta neutra, ne favorevole cioe, ne contraria: ed al gior-

nale francese, che dimandava: -- Perche avremmo noi dovuto

prendere parte pel Re, contro il Papa? adduceva questa

bella ragione. Trattandosi di prender parte, non per il Re

contro il Papa, ma per quel paese in cui si e, volgente la

seconda meta del secolo XIX, compiuto il piii grande fatto

storico, che la civilta, la liberta, la scienza abbiano diritto

di rivendicare a se stesse, la ricostituzione cioe di un grande

popolo-ad unita, e la caduta del Potere temporale dei Papi....

quale doveva essere il corrtegno della nobilissima Francia, di

quella Francia, alia quale si tengono fissi gli occhi di una gran

parte della democrazia italiana *'?

N. del 10 ag-osto 1899.
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II che equivale un dire agli Stati: -- Badate bene, che

se gradite di essere in buoni termini di amicizia con noi, vi

bisogna farvi nemici del Papa. Se a lui volete fare rive-

renza, prima vi conviene chiederne il permesso a noi, o al-

meno informarvi, se 1'atto d'ossequio al Papa, non sia per

dispiacere a noi.

Fortuna che queste spavalderie, fatte per conto
:
di uno-

Stato mezzo fallito di credito, sconfitto in Africa, schernito-

in Cina, burlato in America, col cancro dell'anarchia le-

gale che lo divora dentro, muovono a riso chi si sente in

gambe di rispondergii con quelle pedate ,
di cui gli

ebrei appunto della Tribuna lamentano patirsi in Italia la

nostalgia ! Cio non ostante mostrano a luce di sole, fino a

qual segno il liberalismo italiano ambirebbe di assoggettarsi

il Papato, e d'inceppare neH'autorita sua spirituale la catto-

licita, se venisse a capo di farlo seco foansigere, giusta i

sospiri dei pretesi boni mri, che, in tale transigenza, veg-

gono per T Italia un mondo nuovo; o, megiio, veggono la luna

della pace religiosa, nel pozzo della patria prosperata.

VIII.

Imperocche iliudersi non serve. Questi cristiani, a prima

aspetto tre volte buoni, in sostanza, alia vera incolumita della

religione antepongono la salvezza di quella che chiamano

patria. La quale poi, alia stretta del nodo, non e altro, fuorche-

lo Stato che la rivoluzione ha eretto nell' Italia, e da anni

parecchi si tiene su coi puntelli. Per via del grossolano e per-

petuo sofisma dei liberali, confondendo la patria collo Stator

essi danno a intendere che non e patriota, 116 merita nome
d ?

Italiano, chi non considera questo Stato come apice di

quanto si puo concepire di grandiose per la Penisola. E per-

cio il Papa, che non trans ige con questo Stato, 6 incluso nel

novero dei nemici della patria. Secondo loro, la necessita che

Roma sia inseparabile dallo Stato unico dell'Italia, 6 domma
storico ,il quale trascende ancora, nell'importanza, il domma
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divino della necessita, che il Papa libero sia nel suo ministero

e indipendente (difatto e non a ciarle, secondo verita e non

<come paia e piaccia al capriccio altrui). Conforme avvi-

:saramo da principle, costoro sopra tutto mettono 1' interesse

del liberalismo settario, larvato di patriottismo : la giustizia,

ed il bene del cattolicismo che 6 la religione nazionale, vien

dopo. Si direbbe che piu che all'unita della Chiesa, fondata

in Gesii Cristo, i dabbenuomini credono all'unita dello Stato,

fondata nel giudaismo massonico.

Eppure i liberali piii accorti ridono di se, quando ragio-

oiano del domma storico
,
e della indeclinabile e suprema

necessita che una di Stato sia T Italia, e abbia il centre in

Roma. Poco dopo celebratosi il famoso giubileo della breccia,

nel 1895, Y Opinione di Roma cosi illustrava il mito del so-

.spiro dei secoli e del gemito di cento generazioni d' Ita-

liani, smaniosi dell'unita della patria, facente capo nella citta

dei Papi.

Paragonata 1'unita politica degli altri Stati con quella del-

1' Italia, soggiungeva: Qual confronto 6 possibile con Tltalia,

-che conta pochi lustri appena? Qui tradizioni unitarie non

.esistettero mai; e non avemmo se non tradizioni di glorie e

patriottismi municipali, provinciali, regional! . L'unita d'ltalia,

enza il predominio d'una citta, di una provincia, di una re-

.gione, e idea tutta nuova, nuovissima, che pot6 nei secoli

scorsi essere vaticinata e desiderata da qualche mente eletta;

ma non penetrb mai nelle masse popolari : sicch6 il patriot-

tismo italiano, che e il sentimento di essere Italiani prima
4i tutto, che 6 1'amore per 1'unita e indipendenza dell'Italia,

nel suo insieme, questo patriottismo 6 recente, ne ha radici

profonde, e non e esteso. Gl' Italiani, gF Italiani veri, sono

<ancora pochi; e da per tutto ancora le moltitudini non sen-

tono, non sanno che di essere, o siciliani, o napoletani, o ro-

maneschi, o toscani, o piemontesi, o lombardi, o via dicendo.

Fatta T Italia, bisognava fare gl' Italiani, opera dei secoli e

difficilissima, appunto per le differenze, le diversita, gli an-

tagonismi delle genti italiane !
. jomi

1 Num. degli 11 ottobre 1895.
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IX.

Nulla ostante questa confessione, ai liberal! dell' Opinions

basto poi sempre la fronte, fino alia morte del loro diarior

di contrapporre il diritto piu ch6 dieci volte secolare del Papi

sopra Roma, al diritto storico di un' Italia non mai esistita,,

prima di pochi lustri, se non nei voti di una setta, tanto*

antinazionale, quanto anticristiana. Ed anche al presente r

quale unione sussiste in questa unita di puro politico accen-

tramento? L'organica di un corpo vitalmente compaginato,,

o non anzi la meccanica di un fascio di legna, o di una cesta.

di cipolle'?

All' unita morale; seguitava a dire il giornale ufficioso del

liberalismo allora governante, all' unita morale, senzala quale

1' unita politica non ha base salda e sicura, a quest'unita mo-

rale che appena e iniziata, si tendono oggi insidie, delle-

quali prima non si aveva sospetto. E rammemorava le in-

sidie dei socialist! e degli anarchici da per tutto, e poi in

ispecie quelle degli autonomisti di Lombardia e di Sicilia.

Ma dunque se a tal punto stanno le cose, T Italia neces-

sitata di possedere la Roma dei Papi, si riduce ai pochi

veri Italian!
,
cui accehnava YOpinione; i quali poi, strin-

gendo i conti, si trovano essere quasi tutti giudei e fram-

massoni
; giudei senza patria, frammassoni senza fede. Ed i

nostri buoni cristiani spasimano di dolore, perche il Papa.,

negandosi a transigere con costoro, oflfende il domma sto-

rico <> dell'unita della patria, voluta dalla nasione?

X.

Dicano gT Italiani di senno pratico, ancorche abbiano gif

occhi appannati da qualche velo di passione politica, dicano-

se il Papa, colla sua nobilissima intransigenza, non avvan-

taggi invece al sommo la vera patria, non dando egll mana
a consolidarvi un disordine di cose, che 1' ha moralmente e

materialmente immiserita, avvilita, corrotta e trascinata sul-
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'orlo d'un abisso. Non altro aggiungiamo, per quel che con-

>rne 1'utile inestimabile, che il Papa 7 intransigente colla Ri-

voluzione, com'e Dio coll' iniquita, reca alle present! ed alle

prossime future sorti deir Italia.

Ma per quel che concerne il rimanente, non finirerao di

ripetere, che la nobile sua resistenza e 1' invitta sua protesta,

che egli, sotto la legge delle guarentige e colla massoneria

predominante intornoa se, vive $"1> hostili dominatione con-

stiftrfm, formano, al cospetto della cristianit^ e di tutte le

Potenze, la sola guarentigia, che il Capo della Chiesa opera

quello che puo operare, libero dalle influenze dello Stato,

che lo guarda moralmente prigione nel suo Vaticano.

Tuttavia questa maniera di essere del Papa, che significa

mai? Se ne capacitino una volta i nostri supplicatori di tran-

sazioni. Significa quello che avviene da presso a trent'anni;

cioe il Papa, col nemico dentro casa; il Papa, vilipeso nella

veneranda sua dignita; il Papa, legato nella divina sua liberta;

il Papa, impedito di governare la Chiesa, come ne ha il di-

ritto e il dovere, e di esercitare, a pro delle nazioni del mondo,
i benefici uffizii del sovrano suo apostolato.

Per conseguenza, significa che, da un anno all' altro, puo

sorgere un gruppo di aggiunti, richiedenti che in Europa,
ancorche per ragioni politiche, si tolga la questione della

liberta del Papa dalla riserva in cui & tenuta. Un saggio di

questa piu probabilita che mera possibilita, si e avuto nei casi

della recentissima Conferenza dell'Aja. Ma questo gruppo di

aggiunti, sotto la mano della Provvidenza, che colle vicende

del mondo sembra scherzare, puo annodarsi eziandio dove

meno forse si sospetterebbe, e produrre effetti inopinati.

Ne servono le alleanze che, appunto per sicurarsi da que-

sta contingenza, lo Stato ha contratte. In certe congiunture,

abbiamo visto spezzarsi nodi ben altrimenti forti, che non

sieno i fragili delle alleanze moderne. Pensino un poco a

cio, tra le baldorie e i simposii loro, i festeggianti Tannivei*-

sario ventinovesimo della breccia della Porta Pia. Sara un

Memento salutare di molta opportunity.
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IX.

Augusto Comte fisso neir idea d' un upostolato, che fanta-

sticando attribuiva a se medesimo, non poteva restare in-

difterente, lasciando alia ventura la sorte del positivismo nel

tempo avvenire. La scelta di un successore, chiamato a sosti-

tuiiio come capo della nuova scuola, gli cagionava solle-

citudine ed irrequietezza, specialmente negli ultimi anni

di sua vita. Checche sia della fiducia riposta dal Comte

nel suo amico Littre, e della sfiducia, che ne segui dipoi, egli

e certo, che dopo la scomparsa del Comte
?

il filosofo, che si

presenta a noi nella divisa di difensore ed apostolo del sistema

positivista, e il Littre.

Ma sentiamo in che modo il Littre espone il domma ca-

pitale del positivismo, vale a dire le question! riferentisi alle

cause prime ed alle finali, alia sostanza ed all'essenza delle

cose. Cadrebbero senza fallo in inganno coloro che si des-

sero a credere, che la filosofia positiva neghi ovvero affermi

anche una sola proposizione riguardo alle cause prime ed

alle finali; dappoiche il negare ovvero Taffermare equivar-
rebbe ad ammettere che noi abbiamo una qualsivoglia co-

noscenza dell'origine degli esseri e del loro fine. Rimane

invece quale unico punto fisso stabilito, che i due termini

delle cose sono inaccessibili a noi
;
e che solamente ci appar-

tiene cio che in mezzo ad esse si ritrova, e che nel linguaggio

della scuola si chiama relatwo 2
. In quanto al metodo po-

1 Vedi quaderno 1180, 19 Ag-osto 1899.
2
LITTR^, Paroles de philosophic positive, p. 33.
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N///VO del suo maestro, il Littre lo concepisce e lo applica

in modo piu stretto e rigoroso, di quel che Augusto Comte

avea insegnato. Quest'ultimo infatti ci faceva grazia di po-

ter ammettere le conclusion! dedotte da raziocinii, che diret-

tamente od almeno indirettamente riposino sull'osservazione.

Ma il Littre precede ben oltre, e spinge la diffidenza del

suo positivismo sino al punto di rinnegare il valore del ra-

ziocinio, e per conseguenza della nostra stessa ragione. II

principle essenziale, egli dice, della scienza positiva consiste

nel riconoscere, che nessuna realta pub essere stabilita me-

diante il ragionamento... Tutta la scienza positiva non e

altro che una trasformazione delTosservazione e dell'espe-

rienza d
. Ma questa vostra trasformazionc, domandiamo

noi, avviene per opera di un fornello crematorio ovvero per

opera della nostra intelligenza ? Non potendosi ammettere da

un uomo-sano di mente il primo mezzo, fa d'uopo ricorrere

al secondo. Or bene la trasformazione, che voi ottenete, non

vi fa scoprire nulla di nuovo, nessuna legge, nessun prin-

cipio, nessuna conseguenza, che prima voi non vedevate nella

semplice osservazione ed esperienza ? Se voi ci rispondete di

non iscoprire nulla di nuovo, allora la vostra scienza positiva

non e reale ma fantastica, mentre rimanete nello stesso grado
di conoscenza prima e dopo quel lavorio intellettuale, che voi

chiamate trasformazione. Se invece ci rispondete, che la vostra

scienza positiva e reale, dovete ammettere che Tavete otte-

nuta coll'uso del raziocinio
; rinnegando in tal modo il prin-

cipio da voi chiamato essenziale della scienza positiva, che

cioe, nessuna realta possa essere stabilita mediante il ragio-

namento. Che anzi questo stesso vostro principio e la con-

danna di tutto il vostro sistema positivista, giacche non 1'avete

potuto rintracciare senza 1'aiuto di un raziocinio, quantunque

sbagliato e zoppicante.

, Principes de philosophic positive, p. 49.
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X.

La scienza morale del positivista Littre, ispiraudosi alFidea

fissa del suo sistema filosofico, si riduce a demolire ogni

principio e sentimento umano di moralita. II dominio in-

tellettuale e morale, dice egli, 6 un'estensione ed un ramo

della fisiologia. II pensiero e inerente alia sostanza nervosa

in quella stessa guisa, die il peso e inerente ai corpi...

In verita non esiste verun libero arbitrio. Se infatti si cono-

scessero tutte le circostanze degli atti umani, essi ci appa-

rirebbero altrettanto necessarii quanto i fenomeni fisici, poiche

il motivo piu forte ci determina infallibilmente all'azione. La

moralita e la bellezza di un atto, bellezza indipendente dalla

liberta: e la stessa responsabilita esiste senza la liberta, non

essendo quella se non la capacita di ricevere una punizione

per un atto riguardato come una colpa, ovvero una ricompensa

per un atto riguardato come meritorio... Tutt' i fenomeni

moral! provengono da una doppia sorgente, dall'istinto della

nutrizione, e dall' istinto sessuale. II primo tende alia con-

servazione deir individuo, ed e il principio dell'egoismo : il

secondo tende alia conservazione della specie ,
e genera Tal-

truismo
7
che produce la simpatia, la benevolenza reciproca ;

e la beneficenza... Alcuni germi di moralita, e certi atti mo-

rali si rinvengono eziandio presso gli animali. I consiglieri

permanent! della moralita sono il piacere e il dolore. In quanto

poi all'obiezione dei teologi, che, cioe
?
una tale spiegazione

dei fenomeni moral! per mezzo degl'istinti di nutrizione e di

sessualita debba rigettarsi, perche troppo grossolana ;
la pos-

siamo rivolgere contro di loro; dappoiche ?
secondo la dottrina

da essi insegnata, Dio medesimo e quegli che ha posto nel

Tuomo istinti cotanto ignobili e bass! i
.

Questo programma di morale positivista 6 comune a tutti

i sistemi fllosofici
?
che non ammettono Tesistenza di Dio e

la spiritualita dell'anima umana. Ma rinunziando a queste
1 LITTRE, La science au point de uue phUosophique , VI, pag. 13 e seg.
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due verita, id' isrinti umnni, uoverati dal Littre, non riman-

gono torsi* in condizione inferiore che negli animali, che li

hanno regolati dalla stessa natura? I positivisti non si sco-

raggiano per tanto poco, giungendo persino a dirci : Scape-

strino pure gl' istinti, si discenda al disotto delle bestie, anzi-

che aiumettere quelle due verita. Alia larga, risponde il senso

cornune, da una scienza morale, che tramuterebbe la specie

uiuana in una nuova specie di animali scorazzanti feroce-

mente senza freno valevole a moderare le loro cupidigie.

Venendo poi a parlare della religione, il Littre ci fa sa-

pere, che la parola religione comporta un significato, che

lungi dall'opporsi, si accorda pienamente colle nozioni empi-

riche del positivismo. Pero, contraddicendo egli al principio

essenziale della scienza positivista, e costretto ad assegnare

alia ma religione, dottrina, leggi e doveri. La religione,

dice egli, si compone di due element! : la dottrina delle leggi

naturali, che reggono il mondo e rumanita, figlia del mondo,
ed una moralita ricavata da quelle leggi, sottomessa a do-

veri reali (seguendo gl
?

istinti animaleschi), ed affrancata dai

doveri vani ed imaginarii (dai dieci comandainenti della legge

di Dio). Considerate dal lato filosofico, tutte le religion! teo-

logiche (giacche la sola ombra ed il solo nome di Dio fa

paura ai positivisti), come sono quelle di Brahma, di Budda,
di Cristo. di Maometto, rimangono vuote di senso. Gli stessi

atei e materialist!, poiche hanno idee e professano teorie de-

terminate intorno Tessenza delle cose, non possono attribuire

a se medesimi il vanto di spiriti emancipate (brancolare adun-

que colla mente nel caos dell' indeterminate costituisce 1'es-

senza della scienza positivista!!!). La filosofia positiva non

parteggia ne per quelli, che credono in Dio, ne per quelli

che lo negano. Essa non si occupa di una tale questione, ma-

nifestamente insolubile (perche occupandoseiie correrebbe ri-

schio di essere costretta dalla forza del raziocinio a scoprire

Tesistenza di Dio). Solamente fa osservare ai credenti in un

supremo creatore ed ordiuatore universale, come essi deb-

bano pel fatto stesso riuunziare alle nostre idee di ordine,

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1182. 42 4 settewbre 1899.
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di giustizia e di bonta (cioe di disordine, d' ingiustizia e di

nefandezze), pel governo del morido. La morale cosmica,
1 se

pure n'esiste una, sembra differente dalla morale umana,

(e per conseguenza al positivismo, che ripudia la morale cri-

stiana e la morale umana, e confessa, che una moralb co-

smica e di esistenza dubbia, non rimane di certo* che 11 pos-

sesso di una immoralita cosmica, cioe universale)
1

.

Nella sua opera filosofica il Littre si presenta da una parte

come il continuatore di Augusto Comte
,
e daH'altra come

cril capo di una scuola . Pero volendolo giudicare impar-
zialmente

? egli non e ne Tuno ne 1'altro. Infatti il positi-

vismo del Comte viene talmente sfrondato dal discepolo, che

ne fa soltanto una questione di metodo, regalandogli il nome-

di posttivo. Nondimeno 1' idealc dell'umanita vagheggiato

dal Comte si traduce anche negli scritti del Littre con una

specie di entusiasmo religioso ;
e si predice Tera novella dt

felicita pel mondo, libero da tutte le miserie, allora quando
sarebbe ordinato secondo le norme della scienza morale

del positivismo. Strana poi e la proposta vagheggiata dal

Littre
7

il quale sperava di fondare una scuola superiore di

filosofia positivista, sotto la protezione di senatori, deputatir

giornalisti ?
e frammassoni ! Nonostante pero la triste figura,,

che il Littre fece nella sua divisa di filosofo, il suo positi-

vismo ottenne molti seguaci ed ammiratori, non solamente in

Francia, ma nelle varie nazioni di Europa, e persino nella

America, nella Siria, e nel Giappone.

Un tanto favorevole successo
7
non isperato forse neanche

dall'autore, si puo spiegare, ricorrendo a diverse cagioni. Cf

contenteremo di accennarne una sola, che e tra le principali.

II nostro secolo e il secolo delle scienze naturali e tecnicher

deir industria e del commercio. La sua impronta caratteri-

stica si compendia nella stima esclusiva per tutto cio che

appartiene al dominio del sensibile, ed in una uguale indif-

ferenza per Tacquisto dei beni, che rientrano in un ordine

piu elevato. II Du Bois Reymond, quantunque gnostico di

, op. cit. X, p. 166 e segg
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rofessione, apertameute confessa, che lo studio esclusivo

elle scienze natural! restringe il campo vastissimo, nel quale

la nostra intelligenza puo spaziare, ed opprirae colle idee

grossolanamente empiriche le menti dei giovani scolari l
.

Per tal guisa si formano e si moltiplicano nella presente ge-

nerazione gli spiriti superficial!, versatili, amici delle no-

vita
;
e che mentre disdegnano di occuparsi dei problemi piu

important! riguardo aU'origine ed al fine dell' uomo, impie-

gano poi una diligenza somma, spinta talvolta sino al ridi-

colo, per decidere una minima particolarita di scienza filo-

logica.

XL

Colla disparizione del Littre (che siccome dicenimo nel-

Tarticolo antecedente, neH'ultima sua infermita riconobbe e

oondanno i suoi error!
,
e morl cristianamente), il positivismo

perdette ben presto la forma, che da questo filosofo aveva

ricevuto. Due anni appena dopo la morte del Littre, la rivista

fondata da lui e intitolata La Philosophic positive , essen-

clole venuto meno il favore degli scienziati, ebbe termine. II

Wyrouboff ed il Robin presero commiato dai loro lettori colla

seguente protesta : L'opera nostra diretta a promuovere un

modo particolare (stravagante) di concepire il mondo (!!!) ha

-esaurito il nostro programma ed ha fatto il suo tempo. Avendo

la filosofia positiva varcato di molto i confini di una scuola,

<ji costringe o a trasformarci in una pubblicazione filosofica

piii vasta, o a scomparire (e questa seconda e la sorte co-

mune di tutti gli errori, che a guisa dei fuochi fatui non

tardano a passare dai bagliori di luce alle tenebre della notte).

Noi dunque scompariamo dinanzi alia generale indifferenza

per le question! filosofiche (senza costrutto, e volute esami-

nare e difendere a dispetto e contro le regole della sana lo-

gica). Tanto quell! che scrivono quanto quelli che leggono

si occupano di tutt'altra cosa, che delle alte sintesi scienti-

1 Reden von Du Bois-Reymond, Erste Folge, 1886, p. 279 e seg.
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fiche (sintesi davvero altissime del positivismo, che fa di ogm
erba fascio, immedesimando T uomo coH'animale, I'anima

spirituale colle vibrazioni del cervello, e la legge morale

cogl'istinti degli appetiti sensitivi)
i

.

Ed il Laffitte, prescelto a capo della cosi detta scuola po

-sitivi&ta ortodossa in Francia, scrive a sua volta : La classe

degli uomini dotti non puo essere soddisfatta dalla sola eli-

minazione delle dottrine teologiche, e della speranza, sem-

pre manifestata dal Littre, di fondare una dottrina orga-

nica. . . Non sono per anco compiuti due anni, dacche questo

lessicografo laborioso e disparito ;
e gia nessuno pensa piii a

lui. La sua influenza cotanto disastrosa per 1'evoluzione del

positivismo ando via unitamente alia sua persona
2

.

II Laffitte, nella qualita di sommo duce e gran sacerdote

della scuola positivista ortodossa, si dimostro attivissimo colle

sue frequent! lettere rircolari, perche non si fosse perduto

di vista il fine deH'azione assegnata al sacerdozio positivista.

Bastera a noi far menzione della 20a
lettera indirizzata ai socii

militant I, colla data del 18 febbraio 1868. In essa egli manifesta

il suo proponimento di volere, nientemeno, organizzare in tutto

I'Occtdente la sintesi positiva e la religione dell' umanita
;
e

riassume il suo programma nei tre capi seguenti: *< 1. Noi

vogliamo un sistema generale di educazione universale de-

stinata ai clue sessi, e comune a tutte le classi
?

affinche

si trasmettano a tutti le nozioni astratte fondamentali ed

essenziali, incominciando dai prim! element! della matema-

tica
?
e terminando alle teorie piu elevate della sociologia e

della morale (e convertendo in tal guisa tutta la specie umana
in un'accademia immensa di dottori e di dottoresse!). 2. Noi

vogliamo organizzare neirOccidente (per troppa modestia si

restringono al solo Occidente!) un vasto sistema d' insegna-

mento universale^ che vada contemporaneamente congiunto

con un complesso di riunioni e di cerimonie, che ricordino

a eiascuno di noi come la nostra vita attuale si risolva in

1

Philosophic positive, XXXI, 321.
2 JKecu-e philosop?tigue, 1883, I, 118.
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detrimento dell'ordine sociale, e del nostro private benes-

Wre. 3. Noi vogliamo in fine istituire una direzione politica

(per andare alia caccia del potere, e addimostrarsi veri po-

sitivisti, partecipanti al banchetto della nazione); armati di

una dottrina sistematica e reale insieme noi dirigeremo la

vita politica e sociale.

La soluzione delle tre question! fondamentali: proposte ed

inculcate dal Laffitte appartiene di preferenza al sacerdozio

posifirista . Laonde i positivisti ortodossi annettono la piu

grande importanza alia formazione del sacerdozio positive ;

essendo questa, secondo essi, la prima condizione indispen-

sabile a fine di rigenerare 1'umanita mediante 1'online ed il

progresso. Sorio queste 1'espressioni adoperate gia, da Augusto

Comte, e che si ripetono a capo di tutte le lettere circolari

del Laffitte, come divisa della scuola positivista ortodossa.

XII.

II fondare una morale positiva e stata sempre considerata

dai discepoli ortodossi del Comte la missione piu importante

ed insieme piu caratteristica del positivismo. iiid e pero che

il Laffitte volse le sue cure fin dall'anno 1872 ad insegnare

dalla cattedra e a divulgare colla stampa la sua Morale teo-

retica, e Morale pratica. Nel primo trattato egli espone sue-

cessivamente la teoria della vita affettwa, della vita contem-

platina, e della vita attiva. II fine della vita umana, ci dice

questo nuovo maestro di un ascetismo niente affatto pulito,

consiste nello sforzo costante di volerci perfezionare subendo

le fatalita. necessarie (sarebbe il fine prossimo assegnato al-

Tuomo dalla morale positivista, in sostituzione del fine pros-

simo cristiano, che impone all'uomo il dovere di lodare, ri-

verire e servire Dio), acciocche si viva per la famiglia, la

patria, e Tumanita; (e il fine ultimo della morale positivista,

che rifugge dalFammettere un premio e molto meno un ca-

stigo eterno) *.

1

LAFFITTE, Revue Occidental*, 1885, II, pag. 45 seg.
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II Laffitte passa quindi a cercare la base, come egli si

esprime, della vita umana, la sua socidbilita, e la sua coor-

dinazione; e continua a spiiferarne delle grosse. La perso-

nalia, vale a dire, il concorso delle funzioni egoistiche del

<3ervello, fornisce la base
;
la sociabilita, cioe il complesso che

risulta dal combinamento delle funzioni altruistiche del cer-

vello, produce le varie modificazioni
;
e finalmente la mora-

lita coordina la vita umana *. Ma se nella opinione del Laf-

fitte la base e la sociabilita sono un risultamento dell'attivita

cerebrale, non ci rimane allora posto ad una moralita ordi-

natrice
;
la quale essendo estranea alle previe funzioni egoi-

stiche ed altruistiche, non potrebbe di poi fare altro, che accet-

tare il complesso, sia pure diritto ovvero storto, di quelle

funzioni. Tolta via la spiritualita dell'anima umana, e per

conseguenza il libero arbitrio, il vano sforzo di voler salvare

la personalita umana ed una morale ordinatrice dimostra so-

lamente come, in mezzo a tutte le aberrazioni filosofiche,

Fuomo cerchi d'illudere se medesimo, pensando di poter con-

ciliare co' suoi errori certe verita
;
che per la loro evidenza

s' impongono alia ragione ed alia coscienza umana.

Sentiamo ora la definizione, che il Laffitte assegna alia

sua morale positivista. La moralita e Tinsieme delle ten-

denze, che risultano principalmente dai nostri istinti altrui-

stichi, col concetto delle funzioni, ossia doveri delFindividuo

in rapporto agli esseri collettivi ed agli altri uomini, in quanto

questi concorrono a fame parte
2

.

L'autore pare che abbia voluto artatamente avviluppare

la falsa ed animalesca definizione della morale positivista,

affinche i lettori non avessero subito una impressione molto

sfavorevole, e nauseabonda della scuola, che la professa. Im-

perocche in ultima analisi ci aggiriamo sempre nella cerchia

di tendenze e d' istinti
;

ai quali sebbene vogliasi concedere

la maschera di doveri, manchera quel vincolo morale, che

costituisce i doveri nella loro realta. Di fatto dov'e mai nella

1 Ibid. pag. 64.

* Ibid.
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morale insegmita dai positivisti una norma superiore all'ele-

mento dei sensi, e capace di regolare e frenare le nostre

passion! ? II Laffitte ricorre, e vero, ad una provvidenza

rttoratt'; ma questa, secondo che viene da lui stabilita, non

serve ad apporre un freno, ma invece a rimuoverlo se mai ci

fosse. ... C'est surtout par Faction feminine que les habitudes

et les prejuges inherents a notre vie affective sont transmises

a chacun de nous, et c'est pour cela qu'Auguste Comte a ap-

pele la femme la providence morale de notre espece
i

. Non

ci vogliono commenti a fine di comprendere gli eccessi, ai

quali la noxtra vita cifl'ettiva andrebbe incontro, se si lasciasse

manodurre dalla provvidenza morale, proclamata dal maestro

Comte e dal suo discepolo Laffitte !

Ne i positivisti ortodossi si contentano di presentarci in

blocco la lor.o morale, ma la dividono accuratamente in sei

parti, in morale personale, morale domestica, morale civica,

morale occidentale (!), e morale planetaria (!!!). La morale

personale consiste nella purificazione degli istinti egoistici,

mediante gl' istinti altruistici (che nella lotta rimarrebbero

sempre vinti, perche meno forti de' primi). La morale do-

mestica ha per fine 1'educazione dei sentimenti patriottici,

ed in generale di tutt' i sentimenti umani per opera dell'in-

fluenza esercitata dalla donna (che se informata dai prin-

cipii cristiani puo concorrere all'educazione domestica, senza

di quelli sara invece educata dai sentimenti umani, che la

circondano dentro e fuori della famiglia). La morale civica

regola 1'ordinamento politico e sociale conforme ai principii

del positivismo, principii che si ottengono, secondo il Laffitte

nel condensare le nozioni astratte, incorporando il feticismo

al positivismo. In tal guisa si forma la trinita positiva, com-

posta dal Grand'Essere (1'umanita), dal Gran feticcio (la terra),

e dal Gran mezzo (lo spazio), tutti animati di volonta e di

simpatia (abbiamo dunque la volonta e simpatia della terra,

e persino la volonta e simpatia dello spazio, che dal Laffitte

1 Ibid.
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e dichiarato inoltre la sede dell'astrazio'ne!)
i

. La morale

occidentale determina i rapport!, che devono tra di loro

avere i popoli d'occidente; (e quelli dell'oriente, del setten-

trione e del mezzogiorno potrebbero avere moral! different!

Tuna dall'altra. e tutte diverse dalla morale dell'occidente?

II filosofo positivista e costretto a rispondere di si). Final--

mente la morale planetaria (comunicata a noi dagli abi-

tanti della luna o di altro pianeta! !!), fissa le relazioni del-

Foccidente cogli altri popoli della terra, secondo le formole'

positiviste (concord! solamente a negare la verita, ma che

si prestano ad accogliere tutti gli error!), e sul fondamento

della pace eterna 2
. Q.uest

'

ultima frase non ha s'enso, pronun-
ziata da un filosofo positivista, che cerca un fondamento in

fenomeni senza soxtanza e soggetti a continue mutazioni;
chiede la pace alle formole positiviste, le quali. esse mede-

sime sono prive di pace, poiche si modificano e si cambiano

secondo gli umori different! del professore e dello scrittore

positivista : promette in fine una vita eterna senza poterla

donare a nessuna persona, giacch& la persona, secondo lui,

risultando dal concorso delle funzioni egoistiche del cervello,

e venendo meno colla morte un tale concorso, 1
;

individuo

umano rimane pel fatto stesso distrutto e confinato nel nulla.

E qual e la sanzione assegnata dal Laffitte alia morale

positivista? La sanzione necessaria, dice egli, ad ogni mo-

rale vien riposta dal positivismo nel Grand' Essere formato

dairUmanita. La morale positiva ha il suo fondamento nella

teoria cerebrale di Augusto Comte. II giudice supremo nelle

cose morali e la pubblica opinione. La religione e la potenza

spirituale, quali pero esse furono intese da Augusto Comte,

sono necessarie alia morale ed al culto dell' Umanita 8
.

Udimmo dal Comte, che il suo Grand' Essere abbracciava

tutte le generazioni umane present!, passate, e future ; e che

neiristesso Grand' Essere s
7

identificava Tadorato e Tadora-

1

LAFFITTE, Cours de philosophic premiere, p. 69 e seg.
2 Revue Occidentale, 1885, II, pag. 64.

3 Ibid. pag. 362, e seg.
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tore. Ora nell'online morale si verificherebbe la mostruosita,

che questo Grand 'Essere la farebbe da legislatore e da punitore

di se medesimo. Ci sembra poi addirittura strano il presentarci

un Grand'Essere, che sia vissuto ignaro del fondamento della

moralita insino alia scoperta della teoria cerebrale, fatta dal

cervello di Augusto Comte
;
e che il cervello del Grand'Essere,

composto da tutt' i cervelli umani presenti, passati e futuri,

impari il fondamento della moralit& da quella minima par-

ticella contenuta nella testa di Augusto Comte ! E che diremo

deH'opinione pubblica innalzata dal filosofo positivista a gin-

dice supremo nelle cose morali? Ma la pubblica opinione e

una sola? e infallibile? e giusta? e immutabile? e formata

dagli uomini piu savii e morigerati? Pur troppo sappiamo,

che essa il piii delle volte e proteiforme, fallace, ingiusta,

pieghevolissima a torcersi in tutt' i sensi, peggio assai che

una banderuola esposta al capriccio dei venti, e resa docile

istrumento di coloro, che la crearono nel proprio ed esclusivo

interesse. Povero Grand'Essere, che appellandosi a quel giu-

dice supremo, in diverse volte e per la stessa asion e, ne po-

trebbe uscire talora assoluto e incoronato di lauro, e tal altra

condannato e col capo rotto ! Concediamo infine al Laffitte,

che alia morale positivista ed al suo culto deirumanit^t siano

necessarie le luridezze della religione e del sacerdozio, nel

modo che vedemmo Tuno e Taltro stabiliti da Augusto Comte.

XIII.

Dalla Francia la nuova morale positivista non tardo guari

a propagarsi nella vicina Inghilterra. Riccardo Congreve, an-

tieo ministro anglicano, mentre viveva ancora Augusto Comte,

passo alia religione deirUmanita; e attribuendosi Tiiffiziodi

sacerdote (consecrato dalla teoria del Comte!), n'esercito le

funzioni nel convegno positivista di Chapel-Street a Londra.

Cio non pertanto il principale fautore della scuola inglese 6

senza dubbio Federico Harrison. Ma il Comte non ebbe in

lui un fedele seguace. Di fatto THarrison dichiara sovente
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nei suoi scritti, come egli non intenda seguitare in tutto il

suo maestro
;
e che sebbene riconosca essere domma essen-

ziale del sistema positivista la religione scientifica, filosofica

6 sociale, voglia non pertanto restringere la religione alia

sola morale, dedicandosi unicamente alia missione di apolo-

gista del culto delFUmanita. L 'Harrison inoltre definisce

essere prette utopie una gran parte delle idee manifestate

da Augusto Comte intorno al futuro ordinamento della so-

cieta l
. Essendosi il Laffitte recato in Londra nel 1881 a fine

di consecrare (!!!) Fantica sede della Royal Society al culto

positivista, nomino FHarrison presidente del comitato e padre

spirituale (qu-antunque il sistema non ammetta spiriti) del

positivismo in Inghilterra.

Oltre il Congreve e FHarrison sono segnalati nel far pro-

paganda della morale positivista, in Inghilterra, il prof. Beesly,

il Bridges, il Morison, F Overtoil, il Descours, F Herford,

FHarding, ed altri molti. Vi si fanno conferenze tutte le do-

meniche nei luoghi destinati al culto positivista. N6 poteva

f'allire, vista la natura del sistema della morale nuova, che

oltre alia societa positivista formata unicamente di uomini,

se ne stabilisse anche una speciale per le donne filosofesse.

In Londra n'esiste gia una; dove principalmente si trattano

le question!, che si riferiscono alFigiene, alFeconomia dome-

Btica, ed alFeducazione, in generale, secondo le idee di Augusto
Comte. Ne il gusto dei positivisti inglesi si 6 fermato a sta-

bilire la societ^ femminile
;
ma inoltre ha stabilito un luogo

di comune convegno per le due societa, secondo il desiderio

espresso dal Comte ; il quale, siccome dice nel suo testanwnto,

sperava di ottenere, sotto 1'influenza femminile, la forma-

zione compiuta della parte aftettiva dei suoi discepoli
2

.

Per Fopera attivissima delFantico ministro protestante Con-

greve, il culto positivista ha ottenuto un grandissimo sviluppo

in Inghilterra. Citeremo alcuni tratti del formulario della li-

.turgia -positivhta elabprata. dal Congreve per uso del serrt'tfio

^Nineteenth Century, setteinbrc 18H4, p. 369.

2 COMTE, Testament, ^,, 20, 190.
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religion) nei giorni di domenica. Si dara principio colla let-

tura delFimitazione di Cristo di Tommaso da Kempis. Noi leg-

giamo questo libro caldamente raccomandato dal nostro Fon-

datore (Comte), come il manuale piii diffuse di divozione e

di vita santa (e che noi deturperemo facendolo servire ad

alimento di divozione per gl'istinti egoistici ed altruistici, e

di vita santa conforme alia pratica del Corano di Maometto).

Nondimeno a fine di evitare ambiguita e malintesi e neces-

sario avvertire, che servendoci di un tal libro noi sostituiama

FUmanita a Dio, il tipo sociale al tipo personale di Gesu, il

miglioramento intimo alia ricompensa esterna, gl'istinti in-

nati di benevolenza alia grazia; gl'istinti personal! alia na-

tura '. Non ci sorprende che Tantico ministro protestante,

awezzo a leggere nella Bibbia, per una supposta ispirazione

privata, una fede contraria alia fede cattolica, legga pure, a

traverso la morale purissima dell'Imitazione di Cristo, il sen-

sualismo raffinato della morale positivista.
1

Dopo la lettura del Kempis, si fanno le preghiere dirette

esclusivamente airilmanita, che vien chiamata grande su-

prema e santa Potensa, e della quale i positivisti si prote-

stano figli e servi. Da lei riconoscono la partecipazione di

tutti i beni, compreso il godimento della plena libertd di ope-

rare e di parlare. Da ultimo si ripetono i tre atti di fede

dell' Umanita, speranza dell' Umanita, e amore dell'Uma-r

nitd 2
. L' Harrison, nell'atto di conferire il sacramento della

Malurita a John Carey Hall, nominate console inglese al

Giappone, lo esortava nel modo seguente : Nei momenti di

dubbio, di stanchezza e di scoraggiamento, rammentatevi del

giorno, nel quale avete ricevuto il sacramento di soldato pel

grande lavoro (la propaganda positivista). Voi avete cinto la

spada a guisa di un cavaliere del medio evo, giurando al co-

spetto della Chiesa (positivista) e dei suoi; fedeli, che ve ne

sareste servito con valentia, perseveranza, ed onore. Possa

la -fede deirUmanit& apprenderci a viverie ! Possa la speranza-

1 Posiiivist school, in Chapel Street, 'Labibs eomliiit street, W. C.
2 Ibid.
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deirUmanita fortiflcarci nei nostri bisogni! Possa lo zelo del-

rUmanita riempire i nostri cuori, e darci la pace con nor

stessi e con tutti gli uomini *
!

I positivisti inglesi celebrano particolarmente la festa dei

Morti, e quella deir ultimo giorno dell'anno. Ne tralasciano

di fare in comune i loro pellegrinaggi ai luoghi consecrati

dai celebri maestri del nuovo culto. Molte di queste pie escur-

sioni furono intraprese a fine di visitare il cosi detto san-

tuario del positivismo ; la casa, cioe, abitata da Augusto

Oomte. Pero con tutto il belletto di nomi rubati alia Chiesa

cattolica, e che s' impiastrano goffamente sul volto della mo-

rale positivista, rimane questa piii sozza di prima, poiche

cerca di ricoprire il paganesimo antico con una niaschera a

tinte cristiane.

XIV.

La propaganda dei fedeli seguaci di Augusto Comte, chia-

inati per questo positivisti orfodossi, si e estesa rapidamente
in tutti i paesi del vecchio e del nuovo mondo. E giacche

tutti convengono nel professare la stessa morale, e nel pra-

ticare il medesimo culto
;
noi ci limiteremo a fame un breve

cenno a solo fine
7
siccome dicemmo sin da principio, di non

perdere di vista un nemico reso potente ?
e che bisogna com-

battere
?
affinche non moltiplichi le sue stragi e non rafferml

il suo dominio a danno della religione, e della civile societa.

Ad imitazione del gruppo di Parigi e con intimi rapporti

con esso
?
un centro di positivisti ortodossi si e formato nella

capitale della Svezia per iniziativa del dottore medico An-

tonio Nystrom. Nell' indirizzare una protesta della loro fede

al Laffitte, i component! la societa positivista svedese rico-

noscono espressamente Yautoritd di lui, e lo pregano a vo-

lere esercitare Tuffizio di pontefice sommo: ... Noi crediamo
r

dicono essi
7
che la chiesa novella non possa fare a meno di un

sovrano pontefice e di una classe di sacerdoti, che dirigano il

culto nel tempio deirUmanita. Accettando noi la dottrina di

1 Revue Occidentals, 1891, II, pag. 44.
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Augusto Comte, quale nostra fede comune, >/ rironosciamo

nostt-o rftjH) spif/'/italf * premo '. II Nystrom pubblico nel

1875 il Calendario positivista; il M<* unable di pieta (!!!) po-

sitivisia ; e nel 1879 un'opera voluminosa sul positivismo,

dedicandola al xacerdote N>//;/r///o Laffitte. Ne contento di

tanto suo zelo, voile altresi fondare una tipografia, intitolan-

dola, tipografia delle missioni positiriste ; e sul tipo del Mes-

saggeri cattolici, intraprese la stampa d'un Messaggero posi-

tivista. E poiche ?
secondo gli ammaestramenti del Comte

r
le

donne sono chiamate ad esercitare le prime parti nelTedu-

cazione affettiva, la moglie del Nystrom ha proposto in un

libro la sua Teoria generale della religione, e la spiega-

zione del concetto dell'Umanita . NeH'ottobre del 1881 e

stato aggiunto un Istituto operaio positivista ,
che ha per

fine di propagare in mezzo al popolo il nuovo sistema di mo-

rale e di culto.

Nel Belgio il Denis, professore air Universita massonica

di Bruxelles^ si 6 piu volte dichiarato in favore del positi-

vismo religioso. Ed un suo collega il Tiberghien, volendo fare

un encomio (che ogni uomo assennato rigetterebbe come una

grande ingiuria, mentre gli si propone un tipo degradante
da imitare) ai positivisti, scrive: I quadrupedi nascono, vi-

vono
r
e muoiono positivisti, perche osservano rigorosamente

il grande precetto (da. sostituirsi al massimo e primo coman-

damento del Vangelo !), di non elevarsi, cioe, al di sopra della

realta sensibile 2
. Nella citta di Mons si e stabilito un Cir-

colo positivista di proletarii . Ed in fine tutti sauno che i

liberi-pensatori del Belgio hanno a piii riprese manifestato le

loro simpatie per la pratica della morale contenuta nel si-

stema di Augusto Comte.

In Ungheria vediamo un Samuele Kun, dopo il suo ri-

torno da Parigi, farsi apostolo del positivismo; ed opporre con

ributtante cinismo ad una Lettera pastorale di M. r
Schlauch,

oggi vescovo di Gran Varadino, il suo programma positivista

1 53* Circulaire de LAFFITTB.
*
TIBERGHIEN, La philosophie positive, 1868, v. I. p. 152.
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dell' avvenire additando nel sistema di Augusto Comte
r unica dottrina di salvezza l

. Egli ha gi& fondato ,ar

Buda-Pest un Circolo positivista.

N6 potevano mancare le simpatie del turchi alia morale

positivista, stante che la morale di Maometto e quella di Au-

gusto Comte convengono nella parte principale, diretta alia,

libera soddisfazione dei sensi. Infatti un giornale turco di

Costantinopoli tesseva un elogio entusiasta del Laffitte, perch6

questi aveva calorosamente difeso dagli attacchi T Islamismo>

bistrattato da molti 2
. E nel trentesimo quarto anniversaria

della morte di Augusto Comte, Ahmed Riza Bey, antico di-

rettore della istruzione pubblica in Turchia, pronunzio, sulla

tomba del maestro, un discorso, nel quale egli si dichiarava

pubblicamente positivista, aggiungendo di aver trovato nella.

filosofia del Comte una Mecca religiosa
3

.

XV.

Facendo ora passaggio dal vecchio al nuovo mondo, 1'Edger
fu il primo a rappresentare nella capitale degli Stati Uniti

il positivismo dopo la morte di Augusto Comte. Appresso y

egli ebbe per compagni il Metcalf e il Mills, che tradusse in

inglese Fopera del Lonchampt : Saggio sulla preghiera ,

Inoltre sin dal 1885 esiste a New-York, sotto il nome di So-

cieta di Umanisti (Society of Humanists), un circolo operaia

positivista, che celebra le feste della nuqva religione, e pos-

siede una biblioteca, nella quale sono raccolte Le opere degli

autori, che di essa trattano.

Poco tempo dopo la morte del Comte, si trovavano gi& del

positivisti nel Brasile e nel Chili. Nondimeno la propaganda,
fu piu tardi organizzata da Michele Lemos, il quale, avenda

ricevuto dal Laffitte nel 1888 il sacramento della destina-

zione, siccome aspirante al sacerdozio dell'llmanita
,
nel-

Tanno seguente prese la direzione del gruppo brasiliano. Lo
stesso Comte aveva fondato le sue piii belle speranze sulla.

1 Revue Occidental, 1885, v. I. p. 351.

2 Ibid. p. 251. v

3 Ibid. p. 388.
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popolazione ispano-portoghese il doppio elemento iberico

sotto Tinfluenza deirespansione americana l
. II Lemos eser-

ita il suo uffizio principalmente colla istituzione da lui fatta

dell' Apostolato positivista ,
che ha per fine di propagare

la Religione deir Umanita colla parola, colla penna, e an-

che coll'esempio, essendo un obbligo solenne pei nuovi apo-

.stoli, un vero voto, nel senso religioso della parola (abbiamo,

<3ioe
;
tra i seguaci del positivismo, oltre allo stato comune dei

fedeli anche lo stato di perfezione, una specie di ordine re-

ligioso con voti solenni!!!), affluent senza restrizione di sorta

vengano osservati tutti i doveri positivi e negativi (sostituiti

A quelli del decalogo) prescritti dalla loro religione
2

.

Ma il Lemos non tardo a sentire
,
che un aspirante al

sacerdozio deirUmanita non poteva rimanere soggetto ad

un altro capo. Ed e per6, che noi lo vediamo emanciparsi da

quello stesso Laffitte, che gli avea conferito il sacramento

della destinazione. Ne si contenta di una semplice separa-

zione, ma passa inoltre a demolire con un linguaggio violen-

tissimo ed ingiurioso il suo antico padre spirituale. Infatti

sotto pretesto ;
che il Laffitte si fosse addimostrato incapace

nelle funzioni di capo ? pubblicamente si divide da lui. Ten-

tera a sua volta il suo padre spirituale Laffitte di demolire

il suo figlioccio di sacramento positivista, accusandolo di orgo-

^lio e di leggerezza. Ma il Lemos di ripicco lo accusa di

.avere abusato della fiducia, che molti avevano riposta in lui;

>e lo dichiara sofista, impostore, un uomo di capacita volgare,

un seguace ipocrita della dottrina di Augusto Comte
;
e che

in realta ha sacrificato 'successivamente tutt'i principii del

sistema, a fine di non perdere le grazie di coloro, che stanno

al potere, e di compiacere ai positivisti inglesi, che lo prov-

vedono di danaro 8
. II gruppo brasiliano

?
oltre a dispiegare

una grande attivita, si distingue^ a preferenza degli altri

^ruppi, nella celebrazione delle feste positiviste. Recentemente

per iniziativa del Lemos e stata introdotta nel calendario bra-

1 COMTE. Syxthm de Politique positive, IV, p. 48&.
2 LEMOS, Sfatuto dell' apostolato positivista al Brasile.. Jll'^^H
3
LEMOS, I* poxitivisme e le sophiste P. Ixiffitte. Rio,
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siliano, pel 5 aprile, una festa particolare in onore di Clotiide

de Vaux, la prediletta di Atigusto Comte!!!

I positivisti del Brasile hanno costruito a Rio Janeiro il

tempio dell' Umanita, seguendo scrupolosamente, per quanto

era possibile, il piano architettato dal Comte. Una parte di

questo tempio venne inaugurata solennemente il 15 agosto

del 1891, giorno consecrato dal Comte alia festa della donna,

che rappresenta 1*Umanita. La profanazione fatta dal Comte

del di sacro a Maria Vergine Assunta in Cielo, ha il suo colmo

nel quadro dipinto da Decio Villares. L'imagine fu scoperta

nella circostanza dell' inaugurazione parziale, or ora accen-

nata. Si rappresenta una vergine, che ritrae il vplto di Clo-

tiide de Vaux, la dea di Augusto Comte, vestita di bianco,,

tenente fra le sue braccia un vezzoso bambino (simbolo del-

Tapostasia da Cristo Redentore, la quale forma Tessenza della

morale e del culto dei positivisti). Laparola Hu'ftianitas3 SGitt$i

nel basso del quadro, ricorda il Grand 'Essere, che devesi ado-

rare in luogo del vero Dio.

Alia dea ragione, adorata spudoratamente nella fine del

secolo scorso tra le orgie sacrileghe del primo tempio catto-

lico di Parigi, i nostri filosofi positivisti vorrebbero sostituire

la dea senso, accordandole pero di coprirsi con una bianca

veste. Ma si vesta pure il diavolo da romito, e la marionetta

da uomo, non per questo il primo ridiventera angelo buono
y

ne la seconda s'innalzera a far parte della nostra specie. Pari-

menti il culto e la morale positivista, insegnata da Augusto
Comte ed abbracciata dai suoi seguaci, con tutt'i suoi tempii r

il suo sacerdozio, i suoi sacramenti, e le sue vesti bianche^

rimane sempre qual'e, vale a dire un contrapposto alia mo-

rale cristiana, ed un vilipendio insensato ed osceno della stessa

dignita umana.

II movimento positivista da ortodosso non tardo a dive-

nire indipendente in Inghilterra, in Francia, in Germanla
r

e nella nostra Italia, accumulando rovine a rovine nel doppio
ordine della metafisica e della morale. Ne parleremo nell'arti-

colo seguente.
1

LEMOS, ibid.



PRESENTIMENTl E TELEPATIE

XV. Sette casi di telepatia/, a differenti distance.

A piu plena notizia del fenomeno telepatico, diamo alcuni

casi del piu semplici e, diremmo cosi, normal!. Per cornmodo

de' lettori li riduciamo alle circostanze piu rilevanti per rin-

tracciarne le cause, lasciando che chi gradisce UD piu pro-

fondo studio ricorra alle fonti storiche, che citiamo esatta-

mente. Tra le mille telepatie piu communi ne scegliamo a

bello studio un gruppo di fatti, verificatisi a varie distanze.

E sieno prima due telepatie a piccola distanza, delle quali

una & inesplicabile e 1'altra spiegabilissima, perche conosciuta

nelle sue circostanze.

l.
a Due telepatie da una cam aWaltra del mcinato. La

signora Stella, la quale, per quanto congetturiamo, e una in-

glese accasata in Italia, scrive da Chieri (piccola e bella citta

non lungi da Torino), il 18 gennaio 1884, come essendo gio-

vinetta trilustre, e abitando a Twyford, Hants, ed albergando

presso il dottor J. G., aveva preso aifetto ad un giovane, di-

ciassettenne, di nome Bertie, cugino del dottore. Non v'era

passione tra loro, ma grande uniformita di carattere e di gusti,

che li portava a godere gli stessi trastulli, la barcheggiata,

la cavalcata, e va dicendo : in una cosa solo si differenzia-

vano di molto, che il giovane era delicatissimo di salute, e

la (poi) signora Stella prendeva cura di lui come una sorella.

Una notte (prima del 1873) vennero a chiamare il dottore

perche andasse a yedere il cugino suo, signor Bertie, colto

da polmonite, e tanto furiosa che egli ne mori la sera seguente.

La Stella non avendo saputo la gravita del male, punto non
1 Vedi il nostro Quad. 1180, pag'g. 411-430.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1182. 43 5 settembre 1899.
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era impensierita. E quella sera, restata sola in salotto, si go-

deva a leggere un racconto ameno, vicinissima al focolare, al

lume della fiamma. Leggeva tranquilla, quando il subito scatto

del saliscendi le fece levar gli occhi dal libro ove assaporava

un'avventura allegra, e vide entrare ramico Bertie. Balzo

per offrirgli un seggiolone presso al fuoco, perche egli pareva

infreddolito, e non portava il mantello, benche nevicasse. II

Bertie sedette, ed essa cerco di accendere tma candela, giac-

che non v'era altro lume che il focolare. E intanto rivolta

nl creduto Bertie prese a rimproverarlo d'essere uscito di casa,

senza meglio coprirsi. Invece di rispondere il Bertie pose la

mano sul petto, e scosse il capo : cio che alia Stella doveva

significare che non aveva freddo, ma soffriva di petto ed aveva

perso la voce, come talvolta gli avveniva. Essa rincalzo fa-

oendogli osservare la sua imprudenza. Erano corsi forse cinque

minuti, e la signorina parlava ancora col giovane, quando

entro il dottore G. e le dimando con chi essa parlava. Rispose

la Stella : Ecco qua questo imprudente giovane, senza man-

tello, e tanto preso alia gola ;
che non puo parlare... impre-

stategli un mantello e rimandatelo a casa sua. -

Non dimentichero mai (continua la Stella) I'orrore e lo

stupore dipinti nel senibiante del buon dottore. Egli sapeva

cio che io ignoravo, che il povero giovane era morto gia da

mezz'ora, ed appunto per darmene la novella egli veniva nella

mia stanza. La sua prima impressione fu che io avevo sa-

puto la morte, e che questo m'aveva stravolto il cervello. E
io non seppi capire perche egli mi fece uscir dal salotto par-

landomi come ad una bambinetta. Per alcuni momenti noi ci

scambiammo parole senza intenderci : e poi, chiarite le cose,

egli mi spiego come avessi sofferto una illusione ottica. Non

nego ch'io avessi potuto vedere il Bertie cogli occhi miei, ma
mi diede una spiegazione scientifica della visione, tenaendo

di spaventarmi o di lasciarmi sotto una impressione dolorosa 1
.

1 Dal G-ITRNEY, MYERS e PODMORB. compendiati dal MARILLIER, piu
volte citato, pag. 187.
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E notabile in questo fatto, che la signora Stella, allora gio-

vinetta, non pativa n& di nervoso, ne di esaltazione mentale.

Ricevette la visita del fantasma che senti entrare, lo tratto

coll'intima persuasione di trattarecon 1'amico vivente. E quest!

avendo mosso il serrame dell'uscio per entrare, si assise sul

seggiolone appressatogli, ascolto per quasi cinque minuti gli

amorevoli rimproveri della fanciulla, ne cesso d'essere visto

se non al sopravvenire del dottore. Ji.ra morto in casa distante

un quindici minuti dall'abitazione della giovane signorina. Noi

del fatto telepatico non abbiamo ragione veruna per dubitare.

Ma quanto alia causa di esso, ci mancano le circostanze sto-

riche le quali ci darebbero lume. Dopo altrl esempii di tele-

patia a varie distanze, toccheremo di alcuni criterii generali.

Molto piii agevole sarebbe ad interpretare, quanto alia

causa, una telepatia, graziosa e pia, che accadeva in una villa

presso Roma, appunto mentre noi scrivevamo queste pagine,

telepatia perfetta, e alia stessa distanza della precedente, cioe

nel vicinato, a circa quindici minuti di cammino. Una dama

rispettabile, riposandosi, si sentl destare da queste precise

parole: Svegliati! di' un requiem aeternam per C... che

e morto. La signora guardo 1'orologio, erano le cinque po-

meridiane: e vivamente commossa, sebbene non ignorasse la

grave infermita del C., manifesto il caso avvenutole. II de-

funto era un caro giovane, amico e compagno di collegio del

tre figli della dama, e stimato ed amato da tutta la famiglia

per la sua bonta e le siie qualita egregie.
'

Qualche ora dopo

sopraweniva un sacerdote, stato presente al trapasso del C.

Interrogate, esitava a dare la dolorosa novella; ma udito dalla

Signora della voce sensibile, e dell'avere lei notata Tora, rac-

conto esattamente ci6 che aveva veduto cogli occhi suoi all'ora

notata dalla Signora. Di che essa e il marito presente sbot-

tarono in pianto.

Una tale telepatia, di genere niente raro, si compone a

maraviglia col catechismo e colla filosofia cristiana
;
e sembra

a noi, che gli spiriti celesti, ministri di Dio nella salvazione

delle anime, debbano porgersi awenturosi e lieti a cotali am-
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basciate. Esse riescono degnissime della diviua bonta, che in

questa vita e nell'altra veglia a bene de' suoi cari : ravvivano

la fede in chi n'e fatto degno, e spargono seme di pieta in

quanti ne ascoltano il racconto. Ci parrebbero da biasimare

quei telepatisti, i quali, schiavi dei loro pregiudizii, tentas-

sero di profanare la poetica e soave telepatia di una signora

assennata, abbuiando il semplicissimo caso, colle loro spiega-

zioni elettriche, o eteree, o iperestetiche, e peggio colle chia-

roveggenze magnetiche od ipnotiche (di cui qui non e ombra

ne trace ia), o pessimamente poi cogli assurdi sdoppiamenti

cabalistici, proprii della inagla, ora predicata sotto apparenza
di scienza.

3. a
Telvpatia, da Torino a Moncalieri (8 chilom.). L'ono-

revole dottor Oscarre Giacchi cosi la racconta. La singolare

telepatia che presento il mio egregio amico e collega dottor

Piovano, di Torino; il quale una notte si desto di soprassalto^

perch6 aveva veduto in sogno il suo bambino, affidato ad

una famiglia colonica, di Moncalieri, circondato e minacciato

dalle fiamnie che invadevano la casa della balia. E ci voile

del hello e del buono perche la sua signora riuscisse a per-

suadeiio, che ai sogni non bisogna prestare che debolissima

fede. Ehhene si era alzato appena il sole sull'orizzonte, che

la balia stessa, trafelata, veniva a recare ai coniugi Piovano

la notizia, che nella notte si era sviluppato un incendio nella

sua abitazione e che era stata una vera fortmia, se lei, la

sua famiglia ed il neonato affidatole non erano rimasti ar-

rostiti l
.

Or quale puo essere la causa di tale telepatia? Lo stesso

dottore Giacchi vi ragiona sopra. Egii osserva che la teorica

della corrente telegTafica del pensiero che vada ad annunziare

il pericolo, corrente eccitata dal pericolo stesso nell' agente,

<[ui nou puo aver luog-o perche un poppante di otto mesi non

e capace di uno sforzo cerebrate di questa fatta
;
e pero egli

ricorre alia chiaroveggenza psicJiica, per cui il paziente (qui

sarebbe il dottore, padre del bambino) vede in lontananza il

1 Dott. GIACCHI, Telepatie. Opusc. Forli, 1894/ pag. 7-8.
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3aro bambino pericolante. Cosi quello che, secondo i telepa-

tisti, si deve chiamare il paziente o il soggetto, diventerebbe

Pagente.

Ma queste le sono parole. Come mai il dottore padre, nel

sogno, viene determinate a pensare del bambino lontano, se

uiiuio lo avvisa d'alcuna novita, che richieda la sua atten-

zione? Potrebbe dirsi che e un caso fortuito e fortunate. 'Si,

non ripugnerebbe un sognato incendio in generate, o un pe-

ricolo corso dai lattante : ma un sogno che risponda perfet-

tamente alia realta in tutti i suoi particolari, non e affatto

probabile. E allora chi e che dipinge nella fantasia sognante

il fatto vero, reale, obbiettivo, deirincendio fortuito, del quale

egli non ha n6 idea, ne espettazione veruna? Perche non ha

sognato il fuoco ieri notte intorno alia cuna del figlio, e lo

sogna oggi? Una causa efficiente e determinata ci deve essere.

E questa e intelligente, perche conosce il fatto, e lo annunzia

converita in tutti i suoi particolari : e intelligente perche po-

tendo annunziare l
ravvenuto a Dio sa quante migliaia di per-

sone, alle quali il fatto sarebbe indifferente, trasceglie quella

4inica appuiito che vi ha un interesse supremo.

Ora questo intelletto operante 6 egli buono e benefico, o

^ cattivo e malefico? A dare una risposta ragionata, sono

da studiare le circostanze. Nel racconto sono scarse. Non tra-

pela alcun intento malvagio, che accenni a lavorio super-

'stizioso : rria neppure si capirebbe come uno spirito angelico

abbia ad intervenire per annunziare direttamente il pericolo

del bambino ai genitori, i quali non potevano giovargli in alcun

modo, e per soprappiii stavano per essere avvisati dalla balia

in modo sufficientissimo, e per piu riguardi, migliore. Pero

il racconto del dottor Giacchi, rimane dubbio non nel fatto,

ma nella sua iiiterpretazione : ne le ipotesi naturaliste di chia-

roveggenze sonnamboliche, di correnti eteree, e simiglianti

recano la piii tenue scintilla di luce per ispiegarlo, secondo

che discorreremo piu sotto.

4.
a

Telepatia, da Pisa a Firenze (chilometri 79). LQ stesso

dottor Oscarre Giacchi, direttore del manieomio di Racconigi,
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presso Torino, scrive un fatto personale, e pero degno dr

tutta la fede scientifica. Nel 1853 ero a Pisa studente a.

18 anni. Tutto allora mi sorrideva, ne mi turbavano melan-

conie per Tawenire. Una notte (il 19 aprile), non posso assi-

curare se nel sogno o in dormiveglia, vidi mio padre, che-

disteso in letto e livido in volto, mi disse a voce semispenta :

-
Figlio mio, dammi Tultimo bacio, che son vicino a lasciarti

per sempre, ed intesi la gelidezza dei suoi labbri sulla

mia bocca; e ricordo tuttora cosi bene quel tristo episodio r

da poter ripetere col divino Poeta, die lei memoria il sangue
ancor mi scipa.

Da pochi giorni avevo avuto di lui eccellenti notizie r

e non volevo perci6 dare importanza a quel fantasma della

mente. Ma una smania terribile s' impossesso del mio animo,,

e crebbe con tanta imponenza, che la mattina seguente, re-

sistendo alle ragioni e alle preghiere degli amici, presi la

via per Firenze, abbattuto come il condannato che vien con-

dotto al supplizio... Appena varcata la soglia della mia casa,,

mia madre, correndomi incontro, disperata mi annunzio, fra

le lacrime e i baci, che nella notte precedente, alia stessa

ora della mia visione, mio padre ci era stato rapito per re-

pentina malattia di cuore *
!

5. a
Telepatia a distanza di 174 chilometri. Un caso re-

cente, e molto somigliante, si riferisce nel Bulletin de mede-

cine mentale, de Belgique, 1895. La distanza del telepatico r

vivente a Brusselle, ed il padre suo, morente, era di 174 chi-

lometri. E notabile che il dottor Bidlot discorrendo delle opi-

nioni del dottor Christian, medico del manicomio celebre di

Charenton, presso Parigi, dice che il Christian ammette i

fatti raccolti dai Gurney, Myers e Podmore, ed encomia Topera
dei tre dottori inglesi ;

e con tutto cio opina che la telepatia

e un'allucinazione e nulla piu
2

. La coincidenza del fatto-

1 D. r GIACCHI. Sopra alcuni fatti di tele]>atia. Reggio Emilia, 1893.

Opusc. estratto dalle Riv. sperimeiit. di Freniatria e Medicina legale di

Reggio Emilia, pag. 3.

2 Que faut-il penser de la Telepathic; par le doct Christian, etc. Ana-

lyse du Doct. BIDLOT, pag. 7.
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obbiettivo colla conoscenza subbiettiva che se ne ha in lon-

tananza, come si spiega? La allucinazione spiegherebbe un

caso accidentale, un caso tra mille, ma le cento e le mille

coincidenze come spiegarle per eventi puramente fortuiti ? Ci6

ripugna al buon senso, e ben anche al calcolo matematico

delle probabilita.

E superfluo aggiungere che di questa telepatia e della

precedente non ci e dato di recare un giudizio morale. Non

vi accade nulla che le condanni per superstiziose, nulla che

renda probabile 1'intervento d'un agente divino. Mancano i

dati necessarii a risolvere il problema. Ma notiamo qualche

altro esempio di telepatie a distanze enormi.

6. a
Telepatia, dalla Svizzera agli Stati Uniti. La signora

Bishop, viaggiatrice e scrittrice assai nota, racconta che nel

visitare le Montague Rocciose, degli Stati Uniti nordameri-

cani, le awenne di far conoscenza con un indigeno metic-

cio, detto
. Nogent, soprannomato Mountain Jim, e con buone

maniere e consigli morali acquistare sopra di lui una tal

quale autorita; e cosi recarlo a vita e costumi piii onesti.

II giorno che io mi congedai da Mountain Jim, racconta

essa, egli era intenerito ed esaltato di spirito. Gli avevo molto

parlato della vita mortale e della immortalita, terminando la

mia conversazione con alcune parole della Bibbia. Com'era

impressionato e sollevato di mente, grido : Io non vi vedro

forse mai piii in questa vita, ma vi vedro quando morro. -

Lo corressi dolcemente della violenza di tale proposito. Ma

egli ripet6 anzi la stessa cosa con maggiore energia, aggiu-

gnendo : E non dimentichero giammai le parole che mi dite,

e giuro che vi rivedro quando morro. --

Con tali parole si separarono. Era il di 11 dicernbre 1873.

La signora ebbe poi alcune volte novelle del meticcio protetto r

il quale ora si portava bene ed ora male e pessimamente, e T ul-

tima communicazione awenne circa dieci anni dopo, trovan-

dosi ella neH'albergo d' Interlaken in Isvizzera. Ecco come

ella si esprime: Qualche tempo dopo averle ricevute (era

il settembre del 1874), stavo distesa sul mio letto un mat-
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tino, verso le ore sei, occupata a scrivere alia mia sorella^

quando levando gli occhi vidi Mountain Jim ritto dinanzi a

me. I suoi occhi fissavano me, e quando io riguardai lui
r

egli mi disse, a voce bassa, ina in modo distintissimo. -

Sono venuto, come avevo promesso. -- Poi mi fece nn segno

colla mano, e aggiunse: Addio d
.

II meticcio era morto il di 7 settembre, a Fort-Collins,

nel Colorado, e fatta ragione della differenza di longitu-

dine, compariva, fedele alia promessa, a Interlaken, all'ora

presso a poco di sua morte. Notisi che 1'apparizione e ve-

duti chiaramente da una persona sveglia, tranquilla, la quale

pensava. a tutt'altro che al meticcio
;

e similmente che le

parole da lui pronunciate furono chiare e distinte. A spie-

gazione della causa di tale telepatia non sapremrno proporre

altro che qualche vaga congettura, e per6 ci rimettiamo alle

interpretazioni general! che tra poco tenteremo di riunire in-

sieme. Pur troppo, le telepatie piu semplici in apparenza.

riescono le piii difficili a interpretare.

7.
a
Telepatia, dall'Inghilterra agli antipodi. Diremo il

fatto brevemente. Un giovane, di nome T. Cressy, parti dal-

1' Inghilterra per Melbourne nell'autunno del 1852. Dall'Au-

stralia scrisse alia famiglia piu lettere e poi tacque per circa

otto mesi. La madre lo pianse per morto. Ma circa il feb-

braio 1854, la sua sorella, una mattina, rnentre stava stu-

dlando il tedesco, seduta presso la madre, levo gli occhi verso

la finestra, e vidi, scrive essa, vidi il fratello, ritto sul

pratello, in faccia a me, pareva che guardasse nella stanza.

Balzai in piedi, dicendo alia madre : Mamma, non ti spa-

ventare, T. e ritornato, in buona salute. Cosi dissi per tema

di dare una scossa pericolosa alia madre, che soffriva di

cuore. --
Dov'e, che non lo veggo? dimandarono ad una la

madre e un'altra sorella di T. E la, io Fho visto, andava

verso la porta. II padre, che era allora nella sua biblioteca
?

udendo romore, aperse 1'uscio, e dimando che cosa fosse. -

Intanto io avevo aperta la porta di casa, e non vedendo mio
] Dal GURNEY, ecc.' compend. dal MARILLIER, op. cit. pp. 185 e. sj>^
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fratello pensai che si fosse nascosto dietro agli arbusti per

"t'arci uua celia. --Vieni T., gridai allora, non fare scioc-

chezze: faresti male alia nostra cara mamma. -- Niuno ri-

spose, e mia niadre disse : tu non T hai veduto in realta:

egli e morto, lo so
r
e morto. -

Mi trovai delusa e stupefatta: ma questa non mi pareva

la soluzione del mistero. Non potevo pensare che mio fra-

tello fosse morto : troppo pieno di vita mi era sembrato il

suo aspetto. E per dire la verita, per un tempo ancora ri-

inasi persuasa che mio fratello fosse nel giardino. Ma egli

lie era in giardino, ne morto. Un anno dopo ritorno davvero,

-e ci racconto, come era stato gravemente malato, e che nel

delirio vedeva con vivacissima chiarezza il pratello e il cedro

che vi era piaritato, e aveva pregato i compagni di portarlo

cola. In che tempo? dimando mio padre. T. disse la data.

Mia madre, la quale aveva appuntato la storia della visione,

riscontro le date: Queste ribattevano per Tappunto
l

.

A questo modo la brama di un delirante in Australia si

ripercoteva istantaneamente con una visione inesplicabile in

Inghilterra. Diciamo inesplicabile perche da qualunque lato

la consideriamo non ci porge verun bandolo a indovinarne

la causa efficace. E ci sentiremmo disposti a passaiia per un

vaneggiamento irnprovviso e casuale della signorina Cressy.

Ma allora come spiegare che, nell'istante medesimo, al vaneg-

giamento in Inghilterra rispondesse il fatto obbiettivo agli

antipodi? E poi non sappiamo tutte le circostanze. Percio ne

senibra prudente soprassedere da ogni determinata spiega-

zione. Piii sotto faremo alcune considerazioni, che potranno

guidarci nella pratica a rinvenire la causa certa o probabiie

di casi simiglianti.

1
Ivi, pag. 192 e sgg.
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XVI. .Telepatia vicendevole e soccorso utile.

Un caso assai singolare vogliamo aggiungere, sebbene di

malagevole interpretazione, per piu plena cognizione del sog-

getto nostro. Lo riferisce il Pappalardo % assai arrendevole

alle idee spiritiche: ma in questo volentieri gli crediamo, per-

ch6 lo attinge da fonte migliore e fededegna, cio6 dagli An-

nales des sciences psychiques, luglio 1895. Un giovane,

guardiamarina neirarmata russa, si trovava a Pavlovsk in

famiglia, quando ricevette un improvviso ordine d'imbarco.

NeH'accommiatarsi dalle persone care, il giovane si racco-

mando specialmente alia sorella diletta, incitandola a pensare
a lui, ch6 cio gli avrebbe portata fortuna. Trascorso un mese r

una sera verso le dieci la ragazza svenne. Riavutasi narro

di essere stata trasportata in mezzo ad una tempesta e df

aver visto nel furore delle onde suo fratello nuotar dispera-

tamente verso uno scoglio ?
sul quale cadde colla testa insan-

guinata. II giorno seguente ricevettero dal guardiamarina un

telegramma cosi concepito : Sono vivo, ringrazio mia so-

rella, a rivederci fra giorni. Niuno capi il telegramma fino

airindomani, quando si seppe da un giornale die la nave, su

cui Tufficiale era imbarcato, aveva fatto naufragio presso le

isole di Aland. Al suo ritorno, il giovane narro che, al mo-

mento del naufragio, quando non aveva piu forza per lottare

contro la furia del mare, si era sentito sorreggere da un

bianco fantasma in cui riconobbs la sorella. Costei lo con-

dusse verso ignota direzione, fino ad un punto in cui eglt

senti un forte dolore al capo e svenne. L'indomani fu rac-

colto da alcuni pescatori, col capo piagato, e fu soccorso. Fit

Tunico superstite di tutto Tequipaggio.

La telepatia qui esposta e un enimma, un viluppo di

enimmi. Niuna chiaroveggenza, ne spontanea 116 ipnoticar

spieghera il simultaneo e reciproco vedersi della sorella,,

1

PAPPALARDO, I^e telepatie. Milano, 1899, pag. 325.
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presso a Pietroburgo, e del fratello a meglio di trecento chi-

lometri nell'arcipelago di Aland, suli' imboccatura del golfo

di Botnia nel Baltico. Meno ancora spiegheremo il reale ed

obbiettivo soccorso, tra i vortici della burrasca, dato dal fan-

tasma bianco della sorella al naufrago fratello. Qui ci e uno

sdoppiamento di persona (la ragazza), come direbbero gli spi-

ritisti, ovvero, a parlare criticamente una vera e propria

bilocazione, almeno apparent 3, e certo efficace negli atti suoi.

Per trovare un filo conduttore in questo labirinto converrebbe

ricorrere al carattere religioso e morale doll'agente e del

soggetto: ma pur troppo gli scienziati degli Annales, su tutto

cotesto tacciono, e tacciono a caso pensato, per timore cioe

delle spiegazioni mistiche; ed essi accanitamente si ostinano

a trovare la chiave dei misteri piu inarrivabili nelle forze

della natura, le quali essi per giunta riguardano, come in-

dipendenti dal Creatore della natura.

Per noi invece e certo che il provarsi a spiegare tali fatti

<concreti per via delle solite ipotesi, e un tentative assoluta-

mente stolido, e un cozzar co' muricciuoli. Che serve gridarei

E una allucinazione ? In un vaneggiamento della mente, una

donna a Pietroburgo non stende la mano ad un naufrago sulle

<3oste di Aland, ne lo tira suirasciutto. L'azione preternatu-

rale qui rifulge smagliante di luce, senzi rivelarci tuttavia

la natura morale deiragante. Presa la telepatia cosl in com-

plesso, Tagente parrebbe buono e benigno: uno spirito che

rende come che sia presente la sorella tra i flutti spumanti,
-e Tavvalora a quell' atto benefico, non sembra malvagio. N6

malvagio parrebbe lo spirito, il quale dando alia sorella co-

gnizione del naufrago, prendesse poi le sembianze di lei nel

soccorrere il fratello. Questa seconda maniera ci pare piii

probabile. Quale che sia la communione religiosa dell'agente

e del paziente, fossero anche pagani o maomettani, per s6

non ripugna Tintervento di spiriti olremondani e buoni al-

tresi. Con tutto cio nel caso nostro non si va oltre al pro-

babile : i problemi morali, come i maternatici, per essere riso-

luti con certezza abbisognano dei dati, nei quali 6 il germe
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della soluzione. Nella relazione storica degli Annales man-

cano: e no! non osiamo proferire un giudizio positive, senza,

fondamento.

XVII. Telepatie sperimentali, ipnoUche, spiritiche.

Alle telepatie fin qui descritte, di varie maniere, ma tutte

spontanee (o almeno per tali riferite dai varii autori) si de-

vono aggiugnere le sperimentali, volute e prodotte artificio-

samente per arte ipnotica, o magnetica, o simile influenza or

piu or meno occulta, ma pure efficace. Altrove ne recammo

un caso solenne e caratteristico d'una giovane. Costei, di

nome sorella Virginia, della setta dei Convulsionarii, trasmet-

teva, per molti giorni, la sua azione medicatrice, sopra una

religiosa affetta di grave ulcere canceroso al petto. Essa sfa-

sciava, stando a Parigi, la piaga, la riforbiva, la medicava,
la rifasciava, e la religiosa risentiva il lavoro della mano cu-

rante, stando a Pontoise
;
e cio per molti giorni fino al per-

fetto cicatrizzarsi la piaga
l

.

Altri casi recent! sono attestati dagli scienziati modern!,.

specialmente medici ipnotisti e magnetizzatori. Ma i fatti sono

in si gran nuinero, che non ci da Tammo d'entrare in questo

pelago. Ricorra chi vuole all'Ochorowicz 2
. Quivi trovera coi

nomi degli illustri operator!, che non sono pochi, anche le

precipue circostanze di persone, di tempo, di luogo, e tutto

cio discusso con critica accurata quanto alia storia. Vi si

passano in rassegna telepatie, trasmissioni di sentiment! del-

Tanimo e di disposizioni del corpo, trasfusi dagli operanti

ipnotizzatori nei loro soggetti o present! o lontani, e senza

niezzi di communicazione; trasmissioni d'idee, di ordini, di

3 Vedi FRANCO, L' IpnoHsmo tomato di muda. 4 ' ediz. Roma, 1889.

pa. 91.

8 Dott. OCHOROWICZ, La Suggestion mental?. 2a ed. Parigi, 1889..

gpecialmente da pag\ 400 a pag\ 541.
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immagini, di scene, di sensazioni, di dolori, e via via di ogni

altra affezione piu impossibile a trasmettere naturalmente.

Noi pertanto ogni volta che tali fenomeni sieno stati otte-

nuti per ipnosi, o m ignetismo (che e uno stesso), o per azione

spiritica, o per via occultista, giudichiamo il fenomeno es-

sere certamente superstizioso, cioe non senza intervento di

spiriti malvagi. II quale commercio diabolico, se volontaria-

mente si procacci, o anche solo si tolleri, e grave oltraggio

alia divinita, e flagrante ribellione alia legge positiva della

Chiesa. E ancora pensiamo che in molti casi di telepatia, che

rimangono inesplicabili, se si sapessero le circostanze ipno-

tiche, spiritiche, occultiste che probabilmente le accompagna-

rono, non sarebbe difficile spiegarle, e condannarle come la-

voro di spiriti malvagi. Le pratiche d'ipnotismo e simili sono

purtroppo divenute frequenti e sparse ampiamente. E i rac-

coglitori di telepatla non ne tengono conto veruno : mentre che

1'influsso preternaturale e superstizioso darebbe la chiave di

molti fatti che restano chiusi nel mistero.

Non ignoriamo che gli scienziati irreligiosi o apostati dal

cristianesimo, protestano contro Taccusa di superstizione, e

tentano in molte guise di rendere naturali e scientifiche le

telepatie sperimentali. Ma con tutto il rispetto che profes-

siamo alia scienza e ai suoi cultori titolati, confessiamo che

le loro teoriche e ipotesi non soddisfanno, anzi si risolvono

in affermazioni gratuite e spesso contrarie alle leggi notis-

sime dalle scienze fisiche propugnate. Noi proporremo le loro

ipotesi, almeno le piu communi presso il volgo, le piu spe-

ciose e piu in voga presso i dottori medici
;

le caveremo fuori

dalle tenebre, dette scientifiche, e ridottele alia luce della ra-

gione e del buon senso, le lascererno giudicare dai nostri

lettori.
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XVIII. Pseudotelepatie, o telepatie animalesche.
.

A compiere il concetto del fenomeno telepatico giovera no-

tare due fatti che sembrano analoghi alia telepatia, ma non

sono. Un primo caso prendiamo dal Pappalardo *. Tempo fa

il prof. Riley aveva nel sup cortile due piante di Ailantus.

Da cio gli venne 1'idea di far venire dal Giappone alcune

uova del baco da seta che vive su quella pianta ;
le fece schiu-

dere, >ne allevo le larve ed attese ansiosamente Fuscita delle

farfalle dal bozzolo. Egli pose una di queste farfalle in una

piccola gabbia di vimini e la appese ad uno degli alberi di

Ailantus. Questa era una femmina. La sera del medesimo

giorno egli porto una farfalla maschio in un cimitero distante

circa tre chilometri e, dopo averle legato un filo di seta in-

torno alia base dell'addoine, per poterla identificare (doe ri-

conoscere), la lascio libera. Lo scopo del professor Riley nel

far cio era di esperimentare se il maschio e la femmina aves-

sero potuto rintracciarsi, cio a cui sarebbero stati spinti essendo

essi i soli insetti di quella specie che si trovassero in un raggio

di circa 200 chilometri. Questa facolta di ritrovarsi a vicenda

era stata gia altre volte osservata in tali insetti, e nel caso

presente il maschio fu trovato, la mattina dopo, vicino alia fem-

mina prigioniera, la quale fu cosi in grado di attirarlo ad una

distanza di circa tre chilometri.

A noi pare di troppo facile contentatura il professore Riley,

se attribuisce con fede questa azione in distanza ad un insetto
;

e molto dolce di sale il Pappalardo che se la beve, succhian-

dola dal Liqht di Londra (3 agosto, 1895), giornale forse pre-

gevole come cronacista, ma privo al tutto di valore scientifico.

Sappiamo benissimo che non pochi cattedratici delle nostre

universita si piacciono ad esaltare la coscienza sensitiva dei

bruti sino alia intelligenza ;
e cio col secondo fine, non con-

1 ARMANDO PAPPALARDO, La Telepatia (trasmissione del pensiero) . Mi-

lano, Hoepli, 1899, pag. 328.
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fessato, di abbassare ed equiparare poi I'homo sapiens di

Linneo sino alia bestia, e licenziarlo scientificamente alia

vita ed al costume bestiale. Ma per uno scrittore come il no-

stro napolitano, che trincia teoriche trascendentali sopra la

religione e sopra 1'universo scibile umano, ci pare un farfal-

lone di troppo grande volata, il pretendere che una farfalla

trasmetta a distanza di tre chilometri il pensiero farfallino ad

una farfalla che & il suo fidanzato. che ci interviene sdop-

piamento dello spirito della farfalla? o una corrente eterea a

recare cotesto pensiero da un cervello all'altro dei due lepi-

dopteri? Inchiniamoci si, agli arcani della natura, inesplorati

anche alle nostre scienze naturali per quanto progredite ;
ma

non oracoliamo a fidanza, che rimmaginazione istintiva d'un

cerebro farfallino operi un prodigio, che il cerebro umano e

impotente ad operare.

La spiegazione del caso si porgeva^da se, semplicissima.

Non era per nulla una telepatia ;
si bene un solito atto del-

Tistinto che determina certi animali a ritornare all'albergo

usato. Quante buone massaie hanno regalato un bel gatto

bianco alia comare, che se lo porto, ben tappato in un ca-

nestro, alia sua lontana abitazione; e la seguente dimane,

riecco il bravo micio accovacciato presso il focolare nativo :

esso di notte ha trovata la gretola per fuggire il nuovo do-

micilio, ha riconosciuto la strada percorsa, come che non

Tabbia veduta-nell'andata, ed 6 rientrato per la porta o per

la finestra in casa sua. Simile 6 1'istinto del cane e di altri

animali, specie di varii uccelli migratori, massime poi se mi-

gliorati dalla educazione, come tutti veggono e ammirano nei

colombi. Sono fenomeni biologici o piuttosto zoologici che si

spiegano colla reminiscenza sensitiva, colla sopraeccellenza

dell'odorato e della vista (che si suppone), in certi animali,

e con altri amminnicoli degni d'essere studiati
;
ma che non

sono provati fmora colla esperienza. Quale progresso, quale

vantaggio vi e adunque ad inventare una assurda telepatia,

per far tornare una Bombyoc cynthia (ch6 tale doveva essere

la farfalla del Riley), airarnica prigioniera sopra mi'Ailantus
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glandulosa, suo cibo naturale e naturale abitazione, ove il

giorno prima la farfalla aveva veduta un'altra' farfalla deila

sua specie? e uno degli usati fenomeni di ritorno all'albergo,

che sono difficili di spiegare con sicurezza, ma coramuni. Se

questa spiegazione non garba, ne inventi un'altra piii profonda
chi la vuole : ma sempre sarebbe piii savio partito il confes-

sare ciie il ritorno della farfalla 6 uno dei centomila misteri

della natura che la orgogliosa scienza ignora ;
anzi che im-

porre, a riome della scienza, una falsita di piii al volgo ignaro.

Telepatia a proposito d'un canarino. Analoga e di simile

spiegazione, e un'altra telepatia, che il dottor Giacchi, diret-

tore, come si disse, del manicomio di Racconigi, presso Torino,

comrnunico alia Societa per le ricerche psichiche, di Londra.

A farla breve, il fatto si riduce a questo, che una signorina,

innamorata del suo canarino, lo affida ad una cameriera, men-

tre ella va fuori a villeggiare per salute. Una notte si sveglia

di soprassalto, e in lacrime
; perche nel dormiveglia ha visto

il caro uccelletto dibattersi nell'agonia. Ne parla colla madre
e colle sorelle. Ne scrive alia cameriera, chiedendo i parti-

colari della s^>^>', di cui e tanto certa, che non puo spe-

rare di aver sognato. II canarino era morto in realta.

Cio che vogliamo notare ^ che il Pappalardo
l

,
cosi inti-

tola il racconto : L'annunzio telepfitlco della rnorte d'uw ca-

narino. 8e con questa espressione il dabbene raccoglitore

di telepatie vuole indicare che realmente 1'uccello abbia dato

avviso della sua agonia alia padroiicina, e sia il proprio

agenie d'una vera telepatia, iioi lo crediamo impossibile. Non
di rado questi scienziati bevono grosso. Per loro 6 naturale,

che un uccello (come anche una farfalla: Tabbiamo visto or

ora) abbia potere di ricordare una data persona che lo ha

nutricato e accarezzato, scoprire la lontana abitazione di lei,

lanciarie da limgi una poderosa corrente eterea, che dipinge

vivamente agli occhi di lei la dolorosa distretta in cui esso

sta morendo. E pure sono immaginazioni assurde, e tali da

1 PAPPALARDO, op. cit. p. 323.
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iar ridere la scienza. Altri telepatisti iiivertiranno i perso-

naggi, e diraiino che la fanciulla non era il i><>
'

:><>?<> o sng-

getio, ma piuttosto Vayente principale. luventano e suppon-

gono in essa una iperestesia di sensi, per la quale essa vede

da lontano il canarino amato boccheggiare e inorire. E non

pensano che una simile chiaroveggenza e impossible alle na-

turali forze uniane. Come mai di notte, all'impensata, la fan-

ciulla tutto ad un tratto, senza una eccitazione morbosa qual-

siasi, diventa iperestetica sino al punto di vedere, dalla sua

camera buia e lontana, un canarino agonizzare in una stanza

lontana e buia? Chi Tha avvisata di guardare cola, piuttosto

che nella cantina della villa? Sono monti di misteri innatu-

raii, che bisogna ingoiare per trovar naturale la chiaroveg-

genza rivelante la morte del caro uccelletto.

perche fabbricare a bello studio tali labirinti? Se il buon

sensonon ci abbandona, ragioniamo. Se iljatto. come crediamo,

e realmente succeduto e vi sono le prove, non e da negarlo ;

se non si sa spiegarlo, si tace e tutti lesti. Volendolo poi ad ogni

modo spiegare, e da cercar qualche ripiego non ribellante al

buon senso. E difficile impresa: perche a trasportare ed im-

primere nella mente d'una persona lontana il quadro del ca-

narino agonizzante e assolutamente necessario un agente

dotato d' intelligenza e di volonta, capace di operare sulla

imrnaginativa di quella persona lontana. II che potrebbe egre-

giamente fare TAngelo Custode di lei, o altro spirito buono,

se vi fosse degna ragione di farlo. Ma questa ragione noi, (e

forse neppure i nostri lettori) non la sappiamo indovinare.

Che resta? Supporre che il maligno abbia cio operato, per

esempio, per turbare la pace della povera fanciulla, per in-

citarla a qualche impazienza, per altri fini malvagi, che ognuno

puo immaginare. E poi, chi ragiona, si ritira dicendo: Se

questo non e, io non ci capisco nulla
;
indovinala grillo. Che

obbligo, che necessita, che frutto vi e a scaraventare nel

pubblico teoriche senza capo ne coda? A che pro educare

il popolo coll'errore, o coll'ipotesi incerta ed improbabile?

Serie XVII, vol. VII, fasc. 118'J. 44 5 settembre 1899.
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XIX. Conclusioni e criterii pratici

intorno ai fatti di presentimento e di telepatia.

Dei presentiment! non e che da ricordare essere vera pru-

denza il non tenerne conto veruno, se non in quanto si fon-

dassero in motivi razionali accennanti o promettenti Teventa

presentito. Questi soli possono dare qualche valore al pre-

sentimento.

Quanto alle telepatie, o trasmissioni di idee o di azione

a persone lontane, senza naturali mezzi di communicazioner

il primo insegnamento derivante dai fatti fin qui esposti (po-

chissimi per saggio degl' innumerabili che ogni di si awe-

rano), si e riconoscerne resistenza. Dei fatti attestati da

sufficienti testimonii, il filosofo puo discutere la natura
r

non negare la verita! E con cio stesso si viene a dire che

il passarli tutti per allucinazioni, ossia per semplici vaneg-

giamenti della fantasia, e atto di puerile orgoglio, che non

prova nulla in contrario. Se provasse qualcosa, proverebbe

la allucinazione di chi alia presenza di fatti innumerabili e

accertati nega la loro esistenza. Allucinazione e persuasione

della sussistenza di un fenomeno o di un fatto che non sus-

siste, e viceversa la persuasione della insussistenza del fe-

nomeno o fatto che sussiste appoggiato alle sue prove.

Ammessa la esistenza dei fatti telepatici, resta al filosofo

o naturalista libero il compito di studiarne la natura, e innanzi

tutto indagarne le cause.

Certo 6 che Tapparire al padre suo il barone di Chantal

morente e un fatto; il toccarlo sopra una spalla, e lasciargli

Timpressione del suo transito a salute eterna, sono fatti. Lo-

stesso si dica di tutti e singoli i casi telepatici fin qui men-

tovati, nei quali sempre interviene la communicazione di una

idea, d'una immagine, d'una scena; specie poi nella telepatia

dei Weld, ove tre figure compariscono contemporaneamente
a due persone deste, e coll' atto loro manifestano lo stato fe-

lice del giovinetto annegatosi. Fatti sono quelli della signorina

Stella, che per cinque minuti conversa col defunto apparso.
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credendolo vivente. Fatti le telepatie del dottori Giacchi e

Piovano. Singolarissimo fatto il salvamento telepatico del nau-

frago guardiamarina russo.

Ora gli effetti reali richiedono una causa reale, e non

un semplice vaneggiamento dell' immaginazione : la causa

dev'essere properzionata all'effetto che produce. Ma e evi-

dente che per infondere una idea nella inente altrui, e ne-

cessaria ropera d'una mente intelligente, che la intenda

prima per se. Tutte le altre ipotesi di sdoppiamento dello spi-

rito, di supposta chiaroveggenza, di dispacci cerebrali, di

onde dinamiche, elettriche, eteree, ecc. non bastano all'uopo; il

pensiero non puo essere communicato fuorche da un pensante.

Nelle telepatie ragente, il vero agente, si mostra intelligente

anche nel conoscere il soggetto a cui la rivelazione del pen-

siero puo riuscire utile e nel preferire questa persona ad

ogni altra. Insomnia il ministro della telepatica impressione

e uno spirito: e dove le circostanze del fatto non additano

per vero agente quella persona da cui .sembra muovere

1'azione, e d'uopo supporre un altro spirito.

E questo dovra giudicarsi buono o cattivo, secondo che

fa opera buona o cattiva. E qui e da ricordare Tadagio fllo-

sofico, che la bonta dell'opera richiede buono lo scopo e tutte

le circostanze : dove che Topera si giudica giustamente mal-

vagia se in alcuna parte qualsiasi fallisce. Quindi malvage

moralmente riescono tutte quante, senza eccezione, le telepatie

provocate volontariamente con mezzi spiritici ed ipnotici, e cio

per una manifestissima ragione. L'uomo che attenta la visione

di cose lontane e molto piu se pretende agire in lontananza, non

puo ignorare che tutto ci6 e assolutamente superiore alle forze

umane; e pero quando vi si prova, egli fida esplicitamente o im-

plicitamente nel concorso di cause superior! ed estranaturali.

Questa causa superiore e agente non puo essere uno spirito

buono ; giacche gli agenti buoni non intervengono altrimenti

che per miracolo divino, ne la divina Sapienza ha mai messo il

potere divino in mano ne dei saltimbanchi, ne dei medici, ne

di chi che sia, per fini natural! . Tutto al contrario i demonii,

come consta dal Vangelo, sono sempre pronti alle opere pre-
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stigiose, ingannevoli, nocive airuomo. Ne conviene anche il

patriarca degli spiritist! ,
Allan Kardec nel libro del Medii,

il quale tuttavia si guarda clal chiamarli demonii, e li di-

chiara solamente spiriti malvagi
l

. Per noi cristiani e peren-

toria I'autorita della S. Chiesa, la quale riguarda come su-

perstiziosi i fatti di telepatia imperata, e nel Rituale romano

il vedere cose lontane, viene additato all'esorcista, come se-

gno certo d'intervento diabolico e di essere 1'anima posseduta

dal demonio in essa operante. ^

Con tali criterii generali non sara difficile giudicare imi-

versalmente delle cause che producono il fenomeno telepatico

e della condizione buona o rea dello spirito che ne e la causa

necessaria. Errano pertanto troppo spesso quei collettori di te-

lepatie, per altro diligent! e critici, i quali poco o nulla si bri-

gano delle circostanze piu important!. Narrano il fenomeno ma-

terialmente, e suppongono che cio basti, perche gli scienziati

risalgano alia sorgente puramente fisica del fenomeno. Ora

posto che il fenomeno sensibile dell'azione intelligente, in lon-

tananza, supponga, come e certissimo per noi, 1' intervento

di uno intelligente fuori delle forze naturali, e necessario

tenere conto delle circostanze, che ce ne possono additare

la morale bonta, o la morale malvagita.

A questo modo noi abbiamo fin qui potuto portare un giu-

dizio ragionevole, e secondo la filosofia cristiana, sopra im

numero non dispregevole di fenomeni telepatici; alcuni rife-

rendoli a cause buone, altri (gl'ipnotici in generate) -a mal-

vage; per altri sospendiamo ogni giudizio, mancandoci il lume

delle circostanze caratteristiche.

Ed ora ci resta da udire le obbiezioni di alcuni dottori

medici e di altri scienziati, i quali non si arrendono facil-

mente ad ammettere, nei fenomeni di telepatia, 1' intervento

d'una intelligenza preternaturale, e credono di potere spie-

gare i fatti, coll'etere, colla chiaroveggenza, col telegrafo

senza fili, e con simili ritrovati assai speciosi, e che traviano

talvolta le menti di uomini non volgari, e per giunta di buo-

nissima fede e rette intenzioni.

* Cf. FRANCO, Lo Spiritismo, Roma, 1893, tutto il capo XVII, pp. 214

e segg.



ML PAESE DE' BRAMTNI

LIV.

Cento quattro giorni di assedio.

- Ad Aligarh ! ad Aligarh !

Con tal grido e al suono di musica marziale si spalan-

cavano la mattina del 20 agosto le porte della fortezza di

Agra, e fuori ne usciva la colonna del maggiore Montgomery
in marcia per Aligarh.

La colonna si componeva di tre compagnie di europei, tre

cannoni, alcuni pochi soldati indigeni e una trentina di vo-

lontarii a cavallo, fra i quali il Warburton e il Sedly, co-

mandati dal valoroso De Kantzow, per la disfatta da lui in-

flitta poco tempo prima ai sepoys di Mainpuri, salito gi& in

fama di esperto generale. Le forze inglesi non incontrarono

lungo la via opposizione di sorta alcuna, e quattro giorni

dopo arrivarono ad Aligarh.

Questa citt& era tenuta per T imperatore di Delhi da un

forte nerbo di sepoys ribelli, piu una compagnia di Ghazis

o mussulmani fanatici, i quali vestiti di bianchissime vesti

avevano giurato sul corano di vincere o di morire. I ribelli

si erano fortificati entro un giardino murato, difeso da piu di

un corpo di cavalleria fuori del muro. II De Kantzow ebbe

ordine di disperdere i cavalieri nemici. Questi fermi sulle

staffe aspettarono gl' Inglesi, spararono loro contro le cara-

bine, e senza piii voltando i cavalli fuggirono. Dei cavalieri

del De Kantzow tre o quattro caddero e fra essi il Warbur-

ton. Ma il colonnello non era gia ferito; che la palla desti-

nata per lui aveva colpito il suo cavallo in piena ironte, onde
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caduta la bestia il cavaliero si trovo a piedi. II Sedly per

buona ventura Favea visto cadere, e non ben sapendo se

egli o il cavallo fosse ferito si arresto per prestargli soccorso.

- Niente di male, disse il Warburton : quei birboni mi

hanno ucciso il cavallo; ora me ne dovranno dare uno dei

loro !

E senza piu, montato in groppa al cavallo del Sedly, tutti

e due galopparono verso i compagni, i quali raggiunti i ne-

mici avevano impegnato con esso loro una mischia sangui-

nosa. Questa pero fu breve, e la vittoria rimase agl' Inglesi.

Non pochi dei cavalieri nemici restarono morti sul terreno,

gli altri si dispersero qua e cola pei campi. II De Kantzow

raccolti i suoi, fe
?

ritorno al villaggio, dove ancora ferveva

la battaglia. I fanti europei erano riusciti a sgominare le file

dei sepoys ribelli, ma la compagnia dei Ghazis teneva ancor

duro. Quei fieri uomini, ubbriachi di oppio, di fanatismo re-

ligioso e di odio contro gli stranieri, combatterono, come

leoni, e al grido di din, din ossia religione, religione, si sca-

gliarono a piu riprese e con tal furore contro i fanti inglesi,

che il maggiore Montgomery dovette metter mano alia mi-,

traglia e cosi fame strage. Dopo i cannon!, la fanteria e la

cavalleria inglese caricarono alia loro volta quei fanatic!, e

della compagnia dei Ghazis non rimase in breve che un muc-

chio di cadaver! . Gli altri sepoys vista la battaglia perduta si

diedero alia fuga e da quei momento Aligarh resto in pieno

potere degli Inglesi.

II giorno dopo il Warburton, il Sedly e una ventina di

altri continuarono il loro cammino per Delhi e vi arrivarono

il 30 agosto, dopo corse avventure pericolose, e cambattute

parecchie scaramucce con villani armati e sepoys sbanditi.

Nel campo inglese davanti a Delhi fervevano con incre-

dibile attivita i lavori guerreschi in preparazione dell'assalto

finale, che si stava per dare alia citt& assediata. E n'era

ormai tempo; giacche dalla caduta di Delhi dipendevano in

gran parte le sorti deirimpero inglese nell' India. Tutti gli

occhi dei principi e popoli indiani eran rivolti a Delhi, e guai
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se quella citta avesse resistito piii a lungo alle forze britan-

niche. I maomettani del sud dell'India cominciavano a com-

muoversi, e i due governatori inglesi di Bombay e Madras
,

Elphinstone ed Harris, potevano a stento contenere i popoli

affidati alle loro cure.

Al di la della frontiera del Pangiab, i capi delle feroei

tribu maomettane dell'Afganistan gettavano i loro turbanti

ai piedi del principe Dost Mohamed con preghiera di volerli

condurre contro gl
7

Inglesi. Erano 20,000 soldati pronti a mar-

ciare in guerra santa contro gli abborriti stranieri di occi-

dente. Lord Canning a Calcutta e Sir Giovanni Lawrence

nel Pangiab conoscevano appieno il pericolo che correva la

potenza inglese nelPIndia, e per6 facevano ressa al generale

inglese, comandante Tesercito assediante, perch6 prendesse

Delhi. Ma ci6 era piu facile a dirsi che a mettersi in effetto.

Delhi era citta fortificata, e munita^di tutti gli apparec-

chi di guerra richiesti a resistere a un lungo assedio. Le

mura erano alte, massicce, e in pietra viva, corse tutte alTin-

torno da un fossato largo e profondo e difese da un gran
numero di cannoni di grosso calibro. Esse giravano intorno

alia citta per ben sette miglia, e si chiudevano in seno una

nobile raccolta di superbi palazzi e di moschee, le quali po-

tevano trasforraarsi con ogni facilita in altrettante fortezze.

Armi e munizioni da guerra in citta non mancavano; vetto-

vaglie non potevano venir meno, giacche le schiere inglesi,

numeranti non piii che tremila uomini, non avevano potuto

investire la citta che da un lato solo, lasciandola affatto li-

bera dagli altri. L'assedio adunque si poteva protrarre inde-

finitamente; ne vi era altra speranza, se non in un assalto

improvviso, nel quale i sepoys venissero colti alia sprowista.

Ma i ribelli stavano all'erta, e fidenti nel maggior numero e

nelle armi migliori, inquietavano del continuo gli assedianti>

coi quali non passava giorno che drappelli dei loro non ve-

nissero alle mani.

Al generale Anson, defunto di colera, come gia si disse,

era succeduto nel supremo comando Sir Enrico Barnard, il
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quale fin da principle diede prova di esperto generate, e si

cattivo in breve tempo la stima e Taffetto dei soldati. La

posizione ch'egli prese a cavaliere di Delhi non poteva es-

sere migliore. II campo inglese, collocate sopra una specie

di altipiano roccioso a tramontana della citta, dominava per

un venti metri la capitale del Gran Mogol, e di colassu lo

sguardo poteva a suo bell'agio contemplare le grosse mura

irte di cannoni, il palazzo imperiale specchiantesi nelle chiare

&cque della Giamna, e una grande selva di cupole o mina-

reti dorati, luccicanti al nascente sole di giugno. Alia retro-

guardia poi del campo correva un canale del gran flume, le

cui acque pure e salubri tornarono d'inestimabile conforto

ai soldati inglesi durante tutto 1'assedio. Di piu la strada

militare che correva dietro al campo era quella stessa. che

metteva a Karnal e nel Pangiab, onde senza punto muoversi

potevauo essi tener libero lo sbocco di quella strada tanto a

loro necessaria.

La posizione presa era dunque favorevole agl'Inglesi, ma
nel resto essi erano di troppo inferior! agli assediati. Fino dalla

prima settimana dell'assedio, il generate Barnard si avvide

che le sue genti piuttosto che assediare erano esse stesse

assediate. Altri consigliava un immediato assalto, ma sarebbe

stata estrema follia con solo tre mila soldati dar 1'assalto ad

una citta fortificata e difesa da quasi 50000 tra sepoys e vo-

lontarii messi in pieno assetto di guerra. D'altra parte rima-

nersi sulle difensive era oltremodo pericoloso ; giacche gli

assediati fatti arditi deirinazione del generate inglese, pote-

vano ad ogni momento assalirlo in gran forze di armati, o

per lo meno troncargli le comunicazioni col Pangiab, donde

solamente poteva sperare soccorso di munizioni, vettovaglie

e soldati. Era bensi vero che il Lawrence con instancabile

attivita continuava a mandare rinforzi; ma questi erano troppo

pochi ai bisogno, e di piii i calori estremi, le malattie e le

frequenti sortite dei sepoys continuavano a diminuire le file

degli assedianti, e a scoraggiare il generate che li coniandava.

Piu volte si pose in deliberazione di tentare un colpo di mano
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in un assalto notturno, ma la difficolta dell' impresa parve

insuperabile anche ai piu arditi. 8i penso allora ad abban-

donare 1'assedio. Ma Lord Canning da Calcutta e Sir Lawrence

dal Pangiab scongiurarono il Barnard a tener fermo; che

abbandonare Delhi sarebbe stata la ruina deirimpero anglo-

indiano. In mezzo a tali speranze ed a si fondati timori passa.-

rorio le prime settimane dell'assedio.

II 23 giugno, giorno centenario della battaglia di Plessey,

i sepoys uscirono di buon mattino in gran numero per attac-

care gl'Inglesi. Le stelle da loro consultate avevano risposto

che quel giorno sarebbe stato propizio. La battaglia duro la

giornata intera e la vittoria resto agl' Inglesi ;
ma con grave

costo, e vi fu chi disse che alcune altre di tali yittorie avreb-

bero cambiato gli accampamenti ingiesi in un cimitero. Tut-

tavia la vittoria del 23 crebbe il coraggio agli Europei e sbal-

danzi alquanto i sepoys.

II 25 giugno un altro piccolo rinforzo di europei e di siks,

mandati dal Lawrence, arrivo nel campo, e furono ricevuti

a grande onore dai loro commilitoni; i quali ad ogni nuovo

rinforzo di truppe speravano di venir condotti finalmente

contro il nemico. Ma il Barnard e gli ufficiali superiori re-

trocedettero dinanzi alia difficile impresa, e il mese di giugno
volse alia fine, senza che apparisse speranza che la citta del

Gran Mogol avesse per allora a caclere.

E intanto in Delhi, nella capitale di Baber, di Akber e

di Aurangzeb, regnava in tutta la grandigia del fasto orien-

tale la sultana Zinut Mahal, moglie prediletta del degenere
discendente del Gran Mogol. II giorno 11 di maggio, scacciati

od uccisi, come gia si disse, gl'Inglesi, i sepoys si recarono

a palazzo a far omaggio a Mahomed Bahadur Shah. II vecchio

imperatore ricevette i sepoys nella maggior sala del suo pa-

lazzo, seduto su di un trono di argento e acconsenti a mettersi

a capo della rivoluzione contro gli stranieri. La citta prima
stordl al grande evento, 'poi die' in ismanie di allegrezza, e

celebro con feste e luminarie la riabilitazione del semispento

impero del Gran Mogol. Ma cotali allegrie si cambiarono ben

presto in pianti e lamenti.
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Dai tristi covi del palazzo imperiale uscl una schiera di

principi del sangue, i quali corrotti fino al midollo delle ossa,

e poveri di ogni avere, videro nella presente rivoluzione una

propizia occasione per arricchire a spese altrui. I pacifici

cittadini vennero tassati e rubati a man salva. I principi,

creati colonnelli dei diversi reggimenti, e forti nella prote-

zione dei proprii soldati, dispregiarono il potere imperiale e

si diedero a levar tasse a proprio conto, che essi poi divi-

devano colle loro genti. I primi a sentire i danni del cam-

biamento di governo furono i ricchi banchieri indu della citta.

Da principio con le carezze e con le belle belline si ottennero

da loro ingenti somme di denaro, e poi, quando non vollero

piu dare, perch6 forse piu non ne avevano, furono gettati

in prigione e minacciati di morte.

II popolo maomettano intanto prese la parte dei principi,

e accusando gl' indu di parzialita per gl
7

Inglesi, fu a un pelo

piii volte di sollevarsi in massa e di far macello dei loro con-

cittadini pagani. Da quel giorno in poi ordine, giustizia e li-

berta sparirono dalla mal capitata citta. I sepoys chiedevano

all' imperatore pane e paga; ma Terario ben presto esausto

non avea di che pagare le milizie ammutinate. Mahomed Ba-

hadur Shah teneva ogni giorno pubblica udienza, alia quale

intervenivano la sultana Zinut Mahal, i principi del sangue
e i general! delFesercito. In quelle udienze tutto andava in

compliment! e nulla piu. Si leggevano versi in onore dell
7 im-

peratore^ ed ancor egli dal canto suo recitava i proprii com-

ponimenti ai suoi uditori, i quali, com 7era naturale, non tro-

vavano parole e similitudini che bastassero a celebrare con-

degnamente la sapienza e il valor poetico di Mahomed Bahadur

Shah.

Intanto pero gli affari del governo andavano alia peggio.

L'imperatore faceva decreti che nessuno osservava, e mandava

ordine di raccogliere le tasse in citta
;
ma di queste solo una

piccolissima parte entrava nelFerario imperiale, ingoiato il

resto dai principi ed impiegati inferior!. Si inviavano corpi

di soldati a riscuotere denaro dalle province sottomesse a
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Delhi
;
ma o quelle non pagavano, oppure i sepoys incaricati

di portare i denari alia capitale se li distribuivano fra loro

e disertavano. E vi era anche di piu.

La guerra civile ardeva in palazzo, e la fiera Zinut Ma-

hal era in lotta con meta dei principi del sangue. A gene-

rale in capo era stato scelto da principio il principe Mirza

Abu Becker
;
costui per6 si era dipprtato cosl vilmente nella

battaglia dell'Hindun contro gl'Inglesi, che fu mestieri eleg-

gere un altro in sua vece. La scelta cadde sul principe Mirza

Mogul, giovane di qualche abilita, ma scapestrato, ambizioso

e nemico acerrimo di Zinut Mahal. Di qui intrighi domestici,.

congiure segrete, mine e contromine: la sultana per atter-

rare 1'abborrito generate, e il principe Mirza per umiliare la

superba signora dell' harem imperiale. Le cose andarono cosl

avanti, che le milizie del principe Mirza gridarono lui impe-
ratore e furono a un pelo di riuscire nel loro intento. Ma
Zinut Mahal svento a tempo la trama,"e Mahomed Backht

Khan, comandante dei ribelli di Bareli e prediletto della

sultana, venne eletto a generale in capo, e tale duro sino

alia fine.

Mentre tali cose avvenivano in palazzo, in una segreta

del medesimo languivano per poca aria e per poco cibo qua-
rantanove cristiani in parte europei e in parte curasiani, per lo

piii donne e bambini. L' imperatore era inclinato a pieta verso

di loro, ma Zinut Mahal era inesorabile. Sulla fine di mag-
gio alcuni carnefici per ordine della fiera

'

donna entrarono

nella prigione, ed uccisero tutti quei meschini senza pieta.

Come il trono di Nana Sahib cosl anche quello di Mahomed
Bahadar Shah era stato cementato col sangue: questo per altro

non feee presa ;
onde due troni diroccarono sulla testa dei loro

autori. Mahomed Bakht Khan era miglior generale dei suoi due

predecessor!, e se non riusci a metter ordine nella citta, pot6
almeno continuare la guerra offensiva contro gl'Inglesi. Come
altrove gia si disse, non passava quasi giorno che reggimenti
o parte di reggimenti ribelli non arrivassero a Delhi a fare
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emaggio al vecchio imperatore, ed era costume ormai dive-

nuto legge che i nuovi venuti dovessero venir tosto alle mani

cogl' Inglesi; onde ogni giorno accadevano piccole scaramucce

e battaglie, le quali quantunque finissero invariabilmente colla

sconfittadei sepoys, pure inquietavano grandemente gl'Inglesi

e ne assottigliavano le file. Mahomed Bakht Khan sperava

con cio di stancare la pazienza degli europei e farli risolvere

a levare i'assedio, del quale fino alia fine di luglio fu quanto

mai dubbia la riuscita. Gl' Inglesi tuttavia duravano fermi,

e sperando vicino il soccorso si preparavano ad operazioni

offensive contro la citta.

II 17 agosto tutto il campo inglese festeggio rarrive del

brigadiere generate Nicholson colla sua colonna di 2500 sol-

dati, i quali sotto la condotta di quel prode avevano finito

di pacificare il Pangiab e avevano sgominati in cento batta-

glie i sepoys ribelli. L' arrive del Nicholson e del Baird Smith,

generate del genie, decise praticamente della sorte di Delhi.

II Nicholson valeva da solo per mille. Era un soldato nato

che non conosceva paura, e a cui un solo sguardo rivelava

la debolezza o la forza del nemico. Tutti gli occhi dell'India

erano rivolti al Nicholson
?
come al solo che in quelle circo-

stanze poteva decidere del fato del Gran Mogol ;
ne il prode

generate venne meno alia comune aspettazione. Alto della

persona, ovate nel viso, colla barba lunga e folta, la fronte

ampia e serena, riserbato e dignitoso nei modi
;
caratteri tutti

che rivelavano in quell'uomo la grandezza deH'animo, a cui

basto di tenere in freno per lunghi anni e incivilire le semi-

barbare tribu dei confini afgani, le quali e lui venerarono vive,

e morto gli alzarono altari, eressero sodalizii e 1'adorarone

qua! dio. II Baird Smith poi non era a niuno secondo nel-

Tarte della guerra 7
e ben lo provarono piu tardi le mura di

Delhi mandate in frantumi sotto i fuochi ben diretti delle

batterie da lui costruite. Quando il generate Nicholson arrive

nel campo, Sir Enrico Barnard non era piii tra i vivi
;
che

un fiero attacco di colera Tavea in poche ore rapito alFamere

dei suoi. Al Barnard era succeduto per diritto di anzianita

il generate Reed; ma dopo pochi giorni, perduto il coraggio
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e non sentendosi capace di condurre a buon termiue 1' im-

presa, rinunzio spontaneamente al comando e abbandono il

campo. Al Reed successe il Wilson, gia vincitore del sepoys

in parecchie battaglie, ed egli voise tosto 1'aninio ad assalire

la citta.

Sir Giovanni Lawrence era finalmente riuscito a mettere

insieme un treno d'assedio, e le pesanti artiglierie da Fero-

zepore si misero in via per Delhi. L' immense treno occu-

pava tredici miglia di strada. e come era naturale avanzava

& rilento: a scorta poi vi erano poche centinaia di soldati.

II generate Mahomed Bakht Khan, avuto sentore del fatto,

spedl a quella volta da cinque a sei mila sepoys con diciotto

cannoni per intercettare le artiglierie inglesi. Ma il Wilson

se ne accorse a tempo ,
e il generate Nicholson si aft'retto ad

inseguire i sepoys con un eletto corpo di soldati e alcuni

cannoni. Si era sulla fine di agosto, e le piogge del mon-

sone avevano allagate le vie e trasformati i campi in altret-

tante paludi. GF Inglesi marciarono per un quaranta miglia

durando orribili fatiche. Qua e la la strada spariva sotto

1'acqua ;
altrove i cannoni si sprofondavano nel fango, e bi-

sognava cavarneli a forza di braccia; talvolta i buoi che ti-

ravano i carri del bagaglio non avevano piu forza da muo-

versi
r
e i rniseri soldati coperti di fango e bagnati fino al

midolio facevano di s6 spettacolo compassionevole a vedere.

Ma il Nicholson cavalcando innanzi e indietro incoraggiava,

ammoniva, istruiva e spingeva innanzi Tesercito stanco e tra-

felato. In verita nessuno poteva resistere ailo sguardo di quel-

1'uomo; era fuoco nelle sue pupille, musica guerresca nella

sua voce, e la sua volonta energica, invincibile, si comuni-

cava come per incanto alle milizie esauste dalla fatica.

II sole cadeva al tramonto quando Tavanguardia del Ni-

cholson s'incontro col nemico a Najafgarh. I sepoys occu-

pavano tutta la fronte dell'esercito inglese, essendosi fortifi-

cati in due villaggi e in un vasto albergo murato sulla strada,
cot cannoni in linea di battaglia, e protetti di piii da un tor-

rente che a cagione delle piogge erasi trasformato in un pic-
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colo fiuine." II Nicholson die' Tordine di passare il torrente.

L'acqua giungeva fino alle ascelle dei soldati, e la mitraglia

del nemico intanto volava a sprazzi di ferro sopra il tor-

rente. Le truppe inglesi, guadagnata sotto il fuoco nemico-

la riva opposta, fecero alto a fine di ordinarsi. II Nicholson

disse loro poche parole. Ricordo le antiche glorie e le recenti;

non venissero meno alle speranze della patria ;
ricordassero-

il sangue innocente sparso dai sepoys ribelli; li ammoni a

tenere il fuoco fino a che fossero a venti o trenta metri dal

nemico, indi sparati una volta o due i fucili caricassero alia

baionetta, e i due villaggi sarebbero loro. Un tremendo ev-

viva rispose alia parlata del generate, e ricevuto Tordmer

quella massa serrata di soldati si lancio sopra il nemico.

L'urto ad arma bianca fu terribile. I sepoys combatterona

valorosamente e con grande pertinacia. II terreno venne di-

sputato a palmo a palmo. Nell'albergo murato specialmente

la lotta fu crudele e sanguinosa. Gl' inglesi occuparono le

varie porte di entrata e di uscita, onde i tre o quattro cento-

sepoys che lo difendevano non vedendo via da scampare

combatterono come uomini dannati a morte, e tutti mori-

rono trafitti, scerpati, sgozzati dalle terribili baionette dei

soldati europei, cui la resistenza ostinata, 1'odio di razza e

di religione, e la sete di vendetta aveva trasformati in tante

belve crudeli. La battaglia continuo fino a notte inoltrata e

fini, come sempre, colla vittoria degl' Inglesi. I sepoys con-

tarono piu di ottocento morti, e parecchie centinaia di feriti.

Anche gl' Inglesi sostennero qualche perdita e lamentarono*

alcuni ufficiali tra morti e feriti
;
ma Toggetto della spedizione

fu pienamente ottenuto. L'esercito ribelle che doveva inter-

cettare il treno di assedio era stato distrutto, la via fra Fe-

rozepore e Delhi era ormai libera, e le artiglierie inglesi po-

tevano continuare il viaggio sicuramente fino alia citta as-

sediata.

II tanto aspettato treno d' assedio arrivo nel campo inglese

il 3 settembre e tosto si diede mano ad erigere ed armare

diverse batterie di pezzi di grosso calibro che dovevano aprire
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le brecce per 1'assalto finale. Questo lavoro costo agl
7

inglesi

fatiche enormi e gravissime perdite. II generale Mahomed

Bakht Khan aveva risoluto d' impedire ad ogni costo la co-

struzione di quelle batterie, e pero diresse per oltre una set-

timana i suoi cannoni contro i lavori inglesi. E la precisione

dei suoi fuochi era tale che costruita una batteria duraiite

la notte, allo spuntar dell'alba veniva con pochi colpi atter-

rata. Gli artiglieri inglesi ebbero in quella occasione a soffrir

grandemente. Uscire per un sol momento dai ripari e venir

colpito dalla mitraglia nemica era una- cosa sola. Bisognava
lavorare di notte e allo scuro, che il chiarore del lume era

certo di attirare i fuochi nemici. Con tutto cio non si per-

dettero di animo.

In meno di una settimana la prima batteria era pronta,

e allora comincio un terribile duello fra 1'artiglieria inglese

e la ribelle. Cannoni e mortai enormi cominciarono a vomi-

tare un torrente di ferro sulla malcapitata citta. Nessun quar-

tiere ne ando esente, e le bombe caddero persino entro il

palazzo imperiale. Le batterie dei ribelli continuarono a ri-

spondere ai fuochi nemici; ma diroccati gli spaldi su cui pog-

giavano, una dopo Taltra vennero, almeno per il momento,
ridotte al silenzio. E intanto che i sepoys riparavano i danni

patiti, gl' Inglesi continuavano la costruzione delle altre tre

batterie, le quali verso il 10 di settembre furono in istato di

aprire il fuoco contro le mura. L'effetto prodotto da cinquanta
cannoni e piii di cento mortai, che battevano in breccia i

bastioni della citt^, fu immenso. Quei grossi massi di pietra

rossa, percossi dal vivo ferro, si spostavano, si sgretolavano

e cadevano in frammenti entro il fossato. Gli spaldi, i ba-

stioni, i parapetti furono in breve ora una massa di rovine.

I cannoni dei ribelli barcollavano sugli aifusti, e imboccati

dalle palle nemiche cadevano ammaccati, guasti, pestati.

Per tre giorni e tre notti duro quella tempesta d' inferno,

dopo la quale gli ingegneri riportarono al generale Wilson-

che due brecce erano praticabili e pero si poteva procedere

all'assalto.
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MentregF Inglesi, sebbenein piccol numero, si preparavano,.

merc6 imita di forze e di consiglio, ad assalire la citta di-

fesa da numerose truppe, entro Delhi invece regnava estrema

I'anarchia e la guerra civile. I reggitori di Delhi erano una

turba di imbecilli senza fibra e senza consiglio, snervati dai

vizii, e senza amor di patria, spento in loro da lunga ser-

vitu. Si osteggiavano a vicenda, a cagione per lo phi di

vanita offesa, di avarizia mal soddisfatta, e sete di proibiti

piaceri. Un devoto mussulmano, scrivano nel palazzo impe-

riale, prese cura di notar nel suo diario, giorno psr giorno,,

gli avvenimenti principal!, e il citarne alcuni sara bastevole

a far chiara la fatuita imbecille e la degradazione estrema in

cui erano caduti gli ultimi discendenti del Gran Mogol.

23 giugno. Si cavo dall'arsenale un cannone, fuso ai tempi di Shah

Giahan, e si morito sugli aftusti. Quando fu pronto, gli si lego alia bocca

un caprone, si carico con 25 libre di dolci, e venne incoronato di fiori.

Certi bramini astrologi vennero pregati a dire, se i sepoys sarebbero vit-

toriosi. Gli astrologi risposero, che la guerra durerebbe tutto I'anno del

Sumbut 1915, che moiti morirebbero, ma che 1'ombra della pace e della

sicurezza tornerebbe a regnare sul paese nel Sumbut 1916. Di piu essi

non vollero dire. L' imperatore diede ordine che si preparasse una certa

quautita di dolci per le truppe, che erano uscite dalla citta ad attaccare

g'l'Ing'lesi. Si combatte tutta la giornata. Alle quattro pomeridiane
le truppe sono tornate in citta. Piu tardi si e proclamato a suon di

tamburro che durante la notte si sparerebbe tal cannone, che farebbe

cadere col suo rimbombo turte le vecchie case della citta. GJ' inquilini

di quelle case erano ammoniti a non dormirvi dentro.

26 giugno. Cento soldati da Bhopal e ducento da altre parti sono

entrati oggi in citta. E venuta nuova che i soldati di Gwalior, avendo

uccisi i loro ufficiali, marciavano verso Delhi. S'e detto a Sua Maesta

che le truppe che erano uscite per combattere gl' Inglesi avevano gia
fatto ritorno, perche Taria non faceva loro bene! (sic)...

30 giugno. Coinbattimento cogl' Inglesi a Suneri-Mundai. Alcuni

ufficiali dell'esercito furono alia udienza dell 'imperatore e levarono a

cielo il valore dei sepoys e il proprio.

2 luglio. Mohamed Khan chiese a sua Maesta che desse ordini, perche

gli abitanti della citta non venissero saccheggiati. L' imperatore rispose

che era inutile dar ordini, giacche nessuno li osservava, ma che suo ordine

era che si distruggessero gl'Inglesi. Uno scudo, una spada e il titolo di

generale supremo venne conferito a Mahomed Bakht Khan, e s'e ordinato

a tutti i comandaiiti dei reggimenti di attendere e di ubbidire le istru-
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zioni del generale in capo. Mahomed Bhakht Khan informo 1' impera-

tore che, se coglieva alcuno del principi noll'atto di saccheggiare la citta,

gli farebbe tagliare om-chi o naso. Sua Maesta rispose: avete il mio

pirno corisonso .

8 agosto. Qucsta matt in a ci doveva essere udienza pubblica ;
ma

Sua Macsta non ha voluto tenerla, perche indegnato del modo ond'era

stato trattato il giorno innanzi. La Begam Zinut Mahal ha mandato a

dire a Sua Maesta, che essa pare era sospettata di essere in corrispon-

denza cogli Inglesi, eche i sepoys minacciavano di saccheggiare il palazzo.

31 agosto. Oggi si sono cavate con grande cerimonia ed onore dalla

Masgid (moschea prineipale) la veste e le scarpe del profeta Maometto,

e si sono portate in processione per la citta, scortate da una compagnia
di fanteria e da quattro elefanti. Sua Maesta e andato ad incontrare le

sante reliquie con grande riverenza, facendo un'offerta in oro in loro

onore.

1 settembre. L'imperatore tenne pubblica udienza. Ahsanullah Khan,
Mirza Amin-ullah Khan, Mirza Zia-ud-in Khan e 500 ufficiali e nobili

erano presenti. Si aecusarono di nuovo i due principi Mirza Mogul e

Mirza Kizr di aver estorto dal popolo parecchie ceiitinaia di migliaia di

rupie. L 1

imperatore comando che venissero alia sua preseiiza e li rim-

provero di quanto avevano fatto. La Begam Zinut Mahal, temendo che

i sepoys non avessero a saccheggiare il palazzo, mando all' imperatore

parte dei suoi gioielli del valore di 3000 rupie, con preghiera che li di-

stribuisse fra i soldati... S'e cominciato oggi a spargere la nuova in citta

che i sepoys avevano offerto a Begam Tagi Mahal di metter lei sul trono

invece di Zinut Mahal, cui volevano far prigione, se entro quindici giorni

non pagava loro le somme richieste.

2 settembre. La casa dove si preparava la polvere da cannone fu

fatta saltare in aria e ducento lavoranti vi perirono entro. Non e chiaro

se fosse caso o tradimento. I sepoys domandarono all' imperatore che

egli stesso li guidasse contro gl'Inglesi. Egli acconsenti alia loro do-

manda. Verso sera si sono raccolti i sepoys in gran forze, e capitanati

dall' imperatore in persona si sono mossi verso la porta di Lahore. Ma
cola un servo del palazzo vestito da imperatore ha preso il luogo dello

Shah, e quest! per vie segrete e ritornato in palazzo.

9 settembre. L'imperatore sedette sul suo trono nella sala delle

udienze pubbliche ed esamino un cavallo recatogli da Faridhot-Mun-

shi. Gioalla Pershad ufnciale del tesoro ebbe ordiuc di preparare un

conio per imprimere la moneta imperiale recante la seguente inscri-

zione : Moneta di Bahadur Shah imperatore dell' Indostan. Per grazia
di Dio, forza dorata del mondo. L'imperatore mando ai sepoys ses-

santa misure di dolci e ventiquattro rupie.

12 settembre. L' imperatore oggi 6 andato alia moschea sotterranea

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1182. 45 7 settembre 1899.
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per la solita preghiera. Egli ha passata la notte in grande ansieta. Si

e proclamato per la citta a suon di tamburro che la notte seguente 1'im-

peratore in persona condurrebbe i sepoys ad attaccare gl' Inglesi, e ehe

invitava tutti i cittadini a levarsi in arme e a distrnggere il campo in-

glese e uccidere ogni europeo. In conseguenza di cio pin di 10000 Mao-

mettani ben armati si sono raccolti presso la porta Kashmir, aspettando

1' imperatore lin verso mezzanotte. Ma non vedendolo comparire, a poco

a poco si sono dispersi, tornaiido alle proprie case.

14 settembre. L' imperatore e rhnasto nei snoi appartamenti privati.

Si dice che gl' Inglesi oggi assaliranno la citta.

Cou questa notizia si chiade il diario del fedele scrivano.

Nella mattina 14 del settembre gl'Inglesi divisi in quattro

colonne e con una giunta di riserva mossero ad assalire la citta.

La prima colonna con 1000 uomini era comandata dal ge-

nerale Nicholson; la seconda di 850 dal brigadiere Jones; la

terza di 950 dal colonello Campbell ;
la quarta di 860 dal

maggiore Reid; la riserva flnalmente di 1300 era comandata

dal brigadiere Longfleld. II generale Nicholson aveva 1'intera

direzione dell'assalto. II colonnello Warburton, il capitano

Sedly e parecchi altri volontarii si erano attaccati alia co-

lonna del Nicholson. II momento era solenne. Gli assalitori

non arrivavano a sei mila, mentre invece gii assediati pote-

vano contare su 40
7
000 o 50

7
000 baionette, su terribili can-

noni, strade strette e ben barricate, ed una popolazione mao-

mettana che in un momento di fanatismo poteva cambiarsi

in una possente armata. Se Fassalto falliva
?
sarebbe stato

mestieri levare Tassedio, e forse allora i maomettani del-

rAfganistan ?
del Pangiab, dell'India centrale e meridionale si

sarebbero levati contro gV Inglesi.

Dinanzi a cotesto rischio non e meraviglia, se i due ge-

nerali Wilson e Nicholson sentissero tutta la difficolta del-

F impresa. Ma nella piccola armata ingiese vi era unita di

proposito e di comando, saldezza di mente, robustezza di

braccio
r
ordine e disciplina; laddove in Delhi regnava su-

prema Tincertezza e il disordine. Questa diversita di condi-

zioni morali e Teroismo del Nicholson decisero
?
come vedremo,

della vittoria.



R1VISTA BELLA STAMPA

i.

SILVIO PELLICO E LA CARBONERIA.

Silvio Pellico presenta nella sua lunga e travagliata vita due di-

stinte persone: quella di scrittore e secretario del Coneiliatore, di

carbonaro e di cospiratore, e quella di cattolico convertito, di

operoso ma pacifico cittadino, nemico alle novita de' grandi patrioti

ch'egli chiamava guastamestieri. La prima vita, come la denomina

il P. Binieri nella sua opera recentissima su S. Pellico
*,

e segnata

colla Francesco, da Rimini, la seconda con le Mie Prigioni. Ma
in tutta la vita del Pellico ebbe certamente molta influenza la gran

setta della carboneria. Questa infatti fu la cagione della sua carce-

1 ILARIO RINIERI, Della vita e delle opere di Silvio Pellico da lettere e do-

cumenti inediti, volume secondo. Libreria Roux di Renzo Streglio, Torino,

1899 (prezzo : I vol. L. 5, II vol. L. 5
;

tutti e due L. 9). Contiene due

facsimile in fototipia di una lettera di Silvio Pellico e di una del suo padre,
con le grosse cancellature austriache de' custodi delle carceri di Venezia.

11 Giornale storico della letteratura italiana (XXXIV, 244, nota) accagiona la

Civilta Cattolica di mancata promessa, perche nel quad. 1156, aveva an-

nunziato che il Rinieri, rispondendo alle critiche del Giornale iatte al

I vol. di quest'opera, avrebbe messo le cose a posto . E soggiunge con la

penna del suo critico R, che ora si sottoscrive K: spcravo che le cose fossero

messe a posto nel secondo volume : ma non ne fu nulla, e me ne duole.

La Civilta Cattolica nel quaderno 1158 (14 settembre 1898) aveva gia
annunziato nella 4a pag. della coperbina la: Risposta alia critica fatta dal

Giornale storico della letteratura italiana al primo volume: Ddla vita e delle

opere di Silvio Pellico (Torino, Renzo Streglio, 1898, di pp. 16, in 8,
vendibile presso 1'autore e 1'editore). Di piii nel quad. 1165 (7 genn. 1899)

ripeteva Jo stesso annunzio, con. questa raccomandazione : E una difesa

contro le ingiuste e inurbane accuse fatte da uno scrittore R. di cotesto Gior-

nale... contro an libro che ha avuto la fortuna di dispiacere a certa gente*

II P. Rinieri RIMBTTE LE COSE A POSTO e all'innominato R. rimanda con giu-
stizia le rime da costui prese a cantare in falsetto. Coa cib il me ne
duole di coteato cantore in falsetto, ci sembra una nenia un po stonata;
a ogni modo il consolare i dolenti essendo sempre opera misericordiosa^

siamo lieti di notificargli quella Risposta..., dove trovera piu allegro tema.
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razione, del luugo processo e della piu lunga prigionia in Milano,

in Yenezia, nel castello moravo dello Spielberg. E questa fu pure

la felice colpa, d'onde nacque nella gentile anima e bella di S. Pellico

una salutare resipiscenza nell' ordine delle idee religiose, e d'onde gli

fu porta occasione ed argomento per dare alia luce F iminortale li-

bretto della storia delle sue prigioni. Dobbiamo pure aggiungere,

eke la carboneria, o meglio i segreti e pubblici seguaci di quella

nera merce, gli furono cagione di persecuzioni e di offese che gli

amareggiarono tutta la vita.

Queste cose tutte discorre principalmente il Rinieri nel secondo

volume delFopera citata, nel quale narra inoltre quanto di segna-

lato e d'interessante per gli studiosi del Saluzzese occorse negli

anni che il Pellico visse dalla sua liberazione sino alia morte. II

nietodo seguito dalPautore e accennato da lui nella prefazione, di

questo secondo volume, dove dice essere suo intendimento di

fare wn'opera prettamente storica, tralasciando le consider"axiom

pedantesche e le declamazioni tanto inutili quanto pericolose, te-

nendosi ai soli documenti, siccome a quell'unica sorgente d'onde

deriva il vero . Che abbia tenuto parola, ognuno se ne potra con-

vincere con solo scorrere le 400 e piu pagine, onde si compone

questo volume, del quale si puo dire che piu delle due terze parti

sono appunto documenti o testimonianze di vista o di udito, e per

sovrappiu quasi tutti inediti.

Molto si e scritto e da molti intorno alia carboneria, nata, cresciuta

e diffusasi per tutta Europa con le infinite propaggini di feracissima

gramigna, nella prima meta di questo nostro secolo morente. Pure

confessiamo schietto di non aver ancora incontrata tanta abbon-

danza di niateria, tanta copia di documenti nuovi, insieme con

tanta chiarezza e sobrieta di esposizione, quanta ne presentano le

prime 66 pagine di questo libro del Rinieri *. In esso e dimostrato:

che la carboneria non era che la massoneria riformata
,
sono

parole importantissime del maestro in carboneria, Foresti (p. 2);

che dagli anni 1815-1820 era divenuta una vera potenza occulta, nu-

merosissima, formidabile, per energia e per organizzazione; che aveva

invaso e arreticato le provincie pontificie, le austriache sulla sinistra

1 Nella recensione bibliografica, che il Rinieri fa a p. 2, degli aufcori

che hanno trattato della carboneria, ha tralaseiato, forse perche un libro

rarissimo, quello die ha questo titolo : / pifferi di montagna, ossia cenno.*.

sopra i carbonari (Faenza, per Montanari e Marabini, 1822). Crediamo che

quivi e a?segnata veramente la sfcorica origine della 'carboneria e quella
de

1

calderari, a pp. 71 segg., 82 segg,
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del Po, e le napoletane di tutto il regno delle Due Sicilie con infiniti

proseliti, come pure quelle del Piemonte e della Lombardia; che

quale suo proprio scopo intendeva la repubblicanixzaxione, e quale

mezzo di raggiungerlo, la Costitnxione per tutti gli Stati europei

(pp. 3-22).

Diciamo per tutti gli Stati europei ; perche la carboneria, o

massoneria, che si rassomigliano come sorella e sirocchia, era ed e

una societa internazionale, massimamente politica, intesa a dare a

tutto 1'universo una foggia di governo popolare, in cui la legge sia

il bsneplacito, la norma delle azioni urnane la libera natura, la reli-

gione quella pura e pretta di Mercurio e di Yen ere, e la vita tal quale

fu seguita e insegnata da Epicuro e da Lucrezio. Egli e qui da os-

servare, che molte cose in affare di setta e di massonismo, le quali

hanno dello sbalorditoio, si dicono e sono vere
;
ma appunto perche

hanno dell'incredibile, non basta il dirle, bisogna provarle. Ora cio fa

il Einieri specialmente nel 11 capitolo che porta il titolo s^guente: La
carboneria universale, secondo documenti ufficiali inediti. E un do-

cumento, dice TAutore, a nostro giudizio d'impprtanza capitale, come

quello che... contiene il fior fiore delle deposizioni fatte dall'Andrvane

e dal de Witt Do'rving, e sopratutto cavate da}

documenti tifficiali,

che quelli portavano seco. Un tal documento il P. Rinieri lo ha

avuto da Vienna
*,

e contiene: 1 il concetto del lavoro (massonico-

carbonarescO'Unwersale) ,
cioe dimostra 1'unita d'intendimento della

setta italico-tedesca
;

2 un confronto parallelo di entrambe; 3 le

fonti, d'onde sono state tolte le prove (pp. 23-24). Chiaro risulta

da questa curiosissima memoria, che le varie sette stanno disposte tra

loro neH'ordine di una vera superiorita ed influenza, ascendente grado

grado come da soldati ed altri ufficiali subordinati, sino a'capitani.

Questi sono sconosciuti a quelli, come i subordinati ufficiali sono

ignorati da' soldati gregari. L'ordine per influenza discendente e

il seguente : Sublimi eletti (G. F. gran firmamento), Sublimi mae-

stri perfetti, Adelfi, massoni di tutte le schiatte. Cosi la gran setta

e unita col mezzo di agenti, i quali la fanno da capi a una parte

della catena inferiore, e servono di anelli che questa congiungono con

la parte superiore di quella sino a' primi capi.
1 Se lo tenga per detto il sig. Rodolfo Renier, direttore e redaltore del Gior-

nale storico della letteratura italiana, il quale parlando del processo di S. Pel-

lico, trattato dal Rinieri in questo volume, scrive non molto di nuovo
e di sicuro sa dirci il R. perche le carte di Milano non le pott vedere e

quelle di Vienna non le voile vedere (XXXIV, 245). Ora la parte lepida
dell'osservazione dell'articolista Erre-Kappa, consiste in cio, che appunto
quasi tutte le carte, citate dal Rinieri, vengono da Milano o da Vienna.
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L'origine di questa carboneria universale e assegnata a' principle

del secolo, quando cioe il Bonaparte infren6 la rivoluzione e se ne

servi come di sgabello per rifare il trono, ch'era stato infranto da.

lei. Allora il giacobinismo figlid la societa dei Filadelfi, che doveva:

conservare il faoco giacobino latente sotto le spente ceneri, e fame

uscire a suo tempo le prime faville, che il trono napoleonico dove-

vano incenerire. Fondatore ne fu un soldato di valore e di capacita

straordinaria, che cadde nella battaglia di Wagram, o, come pm*

tardi vien detto nella storia stampata dei Filadelfi, fu ucciso per co- ;

mando di Napoleone. 11 suo nome e scritto a p. 28 Audetry (?) :

e uno sbaglio invece del generale Oadet, il quale veramente cadde fe-

rito mortalmente nella gran giornata di Wagram, e la cui memori&

fu serbata sempre come sacra da'proseliti di tutta la Filadelfia
l

. Que-

sto capitolo dovrebbe essere letto da tutti coloro, che si occupano
di sette o di question! politiche.

Intorno alia genesi di un tal documento, il P. Kinieri si esprime

cosi : Fu lavorato, erediamo, dalla commissione milanese incari-

cata de' famosi processi, forse dal Salvotti medesimo 2
. Fu presen-

tato dallo stesso Metternich a' ministri tedeschi, adunati in Vienna

nel 1824 (p. 23-24) . Cio non e del tutto esatto; il lavoro fu fatto

fare si veramente dal Metternich nel 1824; ma non lo compose il

Salvotti, almeno non pare, essendo lavoro scritto in tedesco e in

tempo in cui il Salvotti (versato per altro nella lingua tedesca) era

occupatissimo in Milano ne' processi del Confalonieri e socii. Ne
fu presentato altrimenti a' ministri tedeschi adunati in Vienna

nel 1824, ma fu fatto spedire dal Metternich con tutta segretezza

alia commissione, che gia da qualche anno era stata stabilita in

Magonza, appunto per inquirere intorno alle mene settarie, che in

quegli anni (1821-23) mettevano, in varii Stati della Confederazione

germanica, sottosopra universita, esercito e varie altre classi di cit-

tadini. Lo stesso Kinieri, che non era informato abbastanza quando>

1 Abbiamo trovato meraoria di questo fonda'ore dei Filadelfi in una
stranissiraa opera in otto volumi, che ha per titolo : Memoires d'une con-

temporaine. Nel vol. IV, p. 62, si racconta, che Oadet, nominate generate
di brigata tre giorni prima, fu assas^inato per molte ferite ricevute sul dosso r

e il cadavere rinvenuto presso un cespuglio nel campo di battaglia... Quivi

ed altrove (V, 384 segg., e passim) si parla di proseliti, di segni masso-

nici, ecc.
2

II sig. Erre-Kappa, sempre esatto a modo suo, aiFerma senz'altro, che

e una memoria del famigerato Salvotti (G. St., 1. c., p. 245). Cosi egli

tutta la prudenza dubitativa del Einieri, con un tratto di penna, cam-
bia in certezza.
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scriveva, ha poi corretto questa inesattezza nell' indice analitico del

volume, alia parola carboneria (p. 394) : ina su questo argomento

essendoci oapitati in mano alcuni document!, che contengono rive-

lazioni curiose e piccanti intorno al gran comitato centrale e resi-

dcnte in Parigi, della carboneria universale, ci proponiamo di fare

piu ampia luce in qualche articolo che pubblicheremo in altro tempo.

Dopo la carboneria il Rinieri ci mostra subito la figura del car-

bonaro Maroncelli, e a farlo couoscere non adopera declamazioni,

ina pubblica il lungo processo, dal quale si vede come il future

auiico e traditore di S. Pellico fu nel 1817 arrestato, giudicato,

tvovato reo, ma graziato con condizione, accettata da lui, di non

piu tignersi di carbone : se non che le promesse di un carbonaro

o di un massone sono peggiori delle promesse del marinaro. In-

fatti indi a due anni egli trovavasi in Milano con la speranza di

far fortuna in - questa ricca citta
;
ma in quella vece fu causa della

rovina sua e di molti, e di S. Pellico sopratutti.

Ne' seguenti capitoli e raccontato come S. Pellico desse il nome
alia carboneria, invitatovi dal Maroncelli; come navigo sul Po per

Yenezia col Porro ed altri a scopi di propaganda carbonaresca
;

come poco dopo il suo ritorno a Milano fu incarcerato, trasferito a

Yenezia, sentenziato e condotto a scontare la pena di 15 anni di

carcere duro nell'antica fortezza di Spilberga. E tratteggiata quindi

con tocchi rapidi la liberazione, il tripudio deli'acooglienza in fa-

niiglia ;
e poi si discorre con larghezza d'intendimenti ed esattezza di

<iritica documentata intorno aH'origine storica, alia verita e all'arte

^omnia, con cui furono composte le Mie Prigioni.

A nostro parere sono queste le migliori pagine di tutto il secondo

volume del Rinieri. Silvio Pellico e dimostrato com'ora : rivoluzio -

nario, carbonaro, colpevole secondo le leggi austriache. Dinanzi ai

giudici piglia un contegno ne fiero n& vile, e lo sostiene per sei

mesi; poi, sotto la gragnola delle deposizioni del Maroncelli, che

denunzia tutti gli iniziati da lui, non escluso il proprio fratello,

Silvio non pu6 piu reggere e confessa schiettamente quello che sa.

Nel lungo carcere il Pellico ritorna sinceramente al dogma catto-

lico, e lo professa e lo pratica per tutta la vita. Le Mie Prigioni
sono vagliate con un esame spassionato, e il racconto ne e giudicato vero

nella sostanza e nel fondo de' fatti. Le insinuazioni dello Zaiotti nel

.suo libretto
4 contro Misley, e le accuse di calunnia e di falso Ian-

1

Questa espressione e del prof. Erre-Kappa, il quale deve pur essere

un grande uonio I che ? Colpire di un tal diminutive un libro di 437 pa-

gine in 8 e pur cosa da magno uoino; ma si sa : quel libro e una sfol-
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ciate dal Metternich su quelle Mie Priyioni, che riuscirono di tanto

danno all'Austria, sono confutate dal Rinieri con tali ragioni di

critica e di fatto e insieme con tale moderazione, che ogni vero in-

tendente di critica storica ne deve rimaner soddisfatto *.

Tra le relazioni che dopo lo Spielberg S. Pellico ebbe con va~

rie persone di conto, il Rinieri tratteggia a lungo quelle che pas-

sarono tra lui e 1'Abate Gioberti. On tale argomento era sca-

broso assai per la penna dell'aiitore di questi voliimi sulla Vita e

le opere del Saluzzese. Quindi con molto giudizio si apprese al

partito di esporre i fatti, arrecare documenti e testimonianze, e dare

alle due figure la loro luce storica. Da questi documenti dimostra-

tivi la figura del Grioberti esce fuori ben trista : fu prete si pu6 dire

spretato, non diceva messa, non vestiva da sacerdote; fu repubbli-

cano rosso, cospiratore, settario : mori, fulminato di apoplessia, po-
chi giorni dopo che si era burlato dell' inferno (pp. 248-290). Quanta
rabbia in quel cuore! esclamo in fine lo stesso S. Pellico (p. 299).

Tutto cid e incontrastatamente vero 2
: ne tutte le ciance, le insolenze

e le acrimonie del Giornale storico della letteratura italiana, di-

retto e redatto da... Eodolfo Renter., sbraitate contro il loiolesco-

biografo di S. Pellico, valgono ad altro se non a far vedere,

che la verita offende certi scrittori. Con piu senno e piu scienza

avrebbe adoperato il critico R-K, se invece di insolentire a parole

contro documenti e prove, avesse dimostrato la debolezza o la fal-

govante requisitoria contro le asserzioni di un Misley, riduce Pietro Maron-
celli alle sue vere proporzioni di gretto uomo e vile, raoatra le picco-

lezze e 1'animo infinto degli altri patrioti : ecco perche quel volume di 437

pagine in 8... e un libretto!
1 Tuttavia il prof. Erre-Kappa uel cit. G. St. giudica questa tratta

zione del Rinieri di minima importanza, incomplefcissima, senza critica... >
II Metternich e lo ZaioUi (1'autore del libretto... di 437 pp. in 8) non si

vogliono, dice egli, respingere ad occhi chiusi, ma si debbono confrontare

con le testimonianze documeniali. Ed e proprio quel che ha fatto il Ri-

nieri a pp. 192-198, 229-238!!
2 Alcuni benevoli lettori di Piemonte hanno fatto mal viso alle parole

fronte veramente subalpina , dal Rinieri applicate all'ab. Gioberti^

quando questi ebbe la fredda audacia (p. 277) di dedicare al Pellico i fa~

mosi Prolegomeni del Primato. Non c'e ragione di nessunissima offesa nel~

1'uso di quella espressione, avendo inteso il Rinieri di applicare con ra-

gione al Gioberti eio che questo Abbate speasissimo e senza ragione ap-

plicava al forte e nobile popolo piemontese. Si vegga il 11 vol. delle

Memorte del Pallavicino, e il Piemonte del Maineri, dove quelle espressioni

vengono tanto spesso alia penna del Gioberti. II Rinieri perb avrebbe do-

vuto serivere tra virgolette, o in corsivo, quegli aggettivi cosi poco cortesu



DELLA STAMPA 713

ita di queste e di quell i : il denigrare 1' opera di un biografo

perche loiolesco, e opera facile, seppure non e un tratto di penna
tirato alia... triangolare!

Le cose che in questo secondo volume 1'Autore descrive intorno

agli ultimi anui, la morte e la vita letteraria dell' antico martire

spielberghese sono svariatissime, tutte nuove e ghiotte. L'anima

di Silvio Pellico vi traspare per entro come riflessa da un limpido

cristallo, gentile, affettuosa, delicatissima, piena di religione. E un
vero gioiello di religione e di pieta fiiiale ci sembra la pagina, nella

quale 1'antico carbonaro sfoga in una preghiera di ringraziamento a

Dio il suo dolore e insieme la sua rassegnazione, per la morte della

sua madre: Addl 12 aprile 1837, alle ore 9 antimeridiane, e morta

la mia cara Madre. Mio Dio, vi ringrazio d'avermi dato per Madre
una delle anirne piu virtuose, piu amanti, piu forti che abbiate

-create. Piango che me 1'abbiate ritolta, ma vi ringrazio che 1'abbiate

lasciata vivere sino all'eta, alia quale e arrivata a grande benefizio

di me, e di tutta la nostra farniglia... Spero che Ella riposi gia nella

felicita del Paradiso, ma se cola non fosse tuttora, chiedo miseri-

-cordia per lei, offerendorni pronto a patire qualunque pena in cambio.

E cid, Signore, vi chiedo tinto piu vivamente, che niun figlio ha
inai costato ad ottima madre cosi gravi e lunghi dolori, com'io a

lei!... (p. 314).

Anche la morte di Silvio Pellico, come e qui riferita, fu la morte

di un santo. La descrizione che ne fa la Giuseppina, la quale assiste il

fratello in quell'atto supremo, e cosa cosi ingenua, schietta e santa,

che conosciamo poche pagine da paragonarlesi nella serie delle let-

ture edificanti di cui tanto scarseggia la nostra letteratura contem-

poranea.

Chiudono il volume due splendidi capitoli intorno alia vita let-

teraria del Pellico, e alle opere inedite lasciate da lui. LTAutore

confuta la diceria, sparsa per la prima volta dal Gioberti e accolta

<ed esagerata da
1

Yannucci, dagli Stecchetti, da' de Ovidio e com-

pa^nia settaria, che cioe il carcere duro a^esse snervato la vigoria

dell'ingegno alFautore della Francesca da Kimini. II che riel costoro

gergo vuol dire, che Silvio Pellico, divenuto cattolico apostolico e

romano, non era piu de' loro : quindi lo smarrimento del vigore, quindi
1'alto schiamazzo di tutto il branco carbonaro-massonico, che questa

colpa al gran Saluzzese non ha perdonato mai. E pensare che pro-

prio nel tempo di cotesto svigorimento peliicano, uscirono alia luce

Le mie prigioni, molte tragedie e cantiche, ove aleggia sempre bella

<T intelligenza e forte amore di patria. Dice molto bene 1'Autore,
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clie se S. Pellico fosse rimasto quello che fu una volta, non vi sa-

rebbe, a gludizio del settarii, altezza di piedestallo che non riuscisse--

piccolo alia sua torreggiante statua.

Tra gli inediti trovasi un capitolo, di un merito e di un'impor-
tanza singolare. Ha per titolo : Dell'amor patrio, discorso di Silvio

Pellico. C'e chiarezza, c'e filosofia, c'e verita
;

il Pellico vi si inostra

sotto un aspetto nivello, cioe di filosofo, di maestro in morale alia

gioventu, intorno a una cosa tanto strombazzata da' nuovi Marcelli

e tanto male intesa, com'e il vero amore alia patria (pp. 380 389).

Un'opera come questa del P. Einieri desideriamo che giunga

nelle mani di tutti, e che sia letta massimamente da'giovani, a'quali

e destinata ad arrecare un gran bene. D'altra parte la nitidezza e

1'eleganza delFedizione, la ricchezza delle note bibliografiche, mo-
rali e storiche che 1'accompagnano, il corredo di accurati indici ana

litici che coronano i due volumi, congiungono tutte le qualita ri-

chieste per farla ammettere negli istituti di educaziotie e nelle famiglie

ciistiane o colte e presentare entrambi i volumi siccome premie*

o regal o.

II.

TRA LIBRI E RIVISTE.

La manifestazione dello spirito nioderno settario e curiosissima r

e degna quanto mai dello studio e dell'attenzione della stampa cat-

tolica. Non si tratta piu di fare la grande epopea, bensi di con-

servarla sartani tectam: e percio, di travisare 1'opinione pubblica,.

spacciando come legittimo e santo quello che fu ed e ingiusto ;
e come-

degni di lode, di memoria, di venerazione, di statue quelli che con-

giurarono prima nelle logge massonico-carbonaresche e poi nelle-

cospirazioni a mano armata. Quindi chi non pensa come loro e re-

putato un citrullo, e chi scrive come loro non pensano e aggredito

o disprezzato dalle mille bocche della starapa settaria, la quale sta alia

vedetta comanclando al bel tempo e alia pioggia, ed usando accor-

tezza e voce superior i eziandio a quelle delle oche, antiche custodi;

del Campidoglio.
Si ha da procurare di spuntar loro le armi in mano ; la cosa

e facile, la tattica del neraico divenendo inoffensiva quando e scoperta.

Ccsi si spiega quella specie di accanimento, con cui qualche rivista

ha guerreggiato alcuni buoni libri o ha dissimulate il merito di

altri. Ne daremo qui un cenno, dicendo di alcune riviste e libri

il bene ed il male che si meritano.
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I due volumi del Rinieri : Delia vita e delle opere di Silvio Pel-

tlico, hanno avuto la fortuna di destare le ire della starapa, che

piglia 1'ispirazione nelle logge. Al primo attacco, del Giornale sto-

rico della Ictteratura italiana (XXXII, 233 segg.), ne saccesse un se-

condo (XXXIII, 354 segg.), oltre quello che abbiamo ribattuto teste

(XXXIV, 244 segg.). Quel secondo ha per autore Egidio Bellorini,

il quale con 1'aria di trarre alcune Noterelle per la biografia di

Silvio Pelliw dai volumi del Rinieri, fa su tutta 1' opera alcune

-osservazioni ed anche critiche; egli pero precede in maniera piu

cortese e con lavoro piu accurate, che non faccia il burbanzoso

prof. Erre-Kappa. II Bellorini appunta sopratutto di varie inesat-

tezze di tempo e di luoghi, quel sunto dell'autobiografia, perduta,

di Silvio Pellico, che fece il P. Bresciani, e che fu pubblicato

dalla Civiltd Cattolica nel quad. 1159, pigliandolo dal c. VIII del se-

condo volume dell'opera del Rinieri. Le sue osservazioni in generate

sono giuste; solo, ed e il principale, il ch. Bellorini non ha scorto

Fintendimento dell'Autore nel pubblicare quel sunto. II Rinieri in-

tese di dar notizia di quelPaltro libro che^ il Pellico scrisse sulla

propria vita, che avrebbe fatto splendido riscontro alle Hie prigioni,

e che ando smarrito. II Bresciani ne aveva letto il manoscritto sotto

strettissimo secrete, e quando seppe che quella stupenda opera del

Pellico piu non esisteva, ne voile conservare memoria; il che fece

<?ol detto sunto ora pubblicato. Avendolo scritto forse alcuni anni

dopo la lettura del libro, non e da stupire so 1'esattezza di alcuni

ragguagli, narrati dal Pellico, lasci alquanto a desiderare, sebbene

il Bresciani fosse dotato di una straordinaria memoria. Quindi sba-

glia nel credere che la villa, detta Balbianino, del conte Porro, si

trovi nell'isoletta Comacina : trovandosi invece quella villa non nel-

Tisola, ma sul lido di rimpetto., che forma una specie di penisola,

dov'e situate Balbiano, frazione del comune di Lenno. AH'estre-

mita di questa penisola sopra un erto scoglio, detto in antico Dosso

d*Abide e corrottamente Dosso di Lavedo, ergevasi un convento di

Francescani: soppresso il, quale, il card. Durini (1787) ne acquisto

il possesso e lo convert! in una deliziosa villa con un portico aperto,

da cui si domina la Comacina da una parte e la Tremezzina dal-

1'altra. Questa villa fu poi acquistata dal Porro, e divenne il ritrovo

de' letterati del Conciliatore. Come si vede 1'errore e di ben poca
levatura. Ma si sbaglia il Bellorini, quando soggiunge in nota a

p. 357 : Anche il Rinieri (II, 245 n.) identifica 1' isoletta COD

Balbianino, ma non avverte che questo non e un' isoletta. II Ri-

.nieri non identifica quell' isoletta coa Balbianino: di quella non ha
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mai mentovato il nome, e lo avverte con avere scritto in corsivo

I'isoletta nel testo del Bresciani, ed avervi sottoposto la seguente-

nota: Balbianino, sul lago di Como, dove il Porro aveva la suet,

villa. E rimanda ad altri luoghi dove e ripetuto lo stesso: le pa-

role: Sul lago di Como, sono del Pellico
(I, 184, 197 e passim).

Ci sembra questo un indicare chiaramente il piccolo sbaglio geo-

grafico del Bresciani, per chi lo vuole intendere '.

Sgarra pure il sig. Bellorini la dove esamina laletterina di S. Pel-

lico, la quale assegna, falsamente secondo lui, il giorno, 3 agosto, per
la partenza del battello Porro-Confalonieri da Pavia per Yenezia

r

avendo il Pellico scritto da Yenezia altra lettera con data del 9 set-

tembre. E soggiunge: II Rinieri non s'avvide che la data di questa

lettera, 3 agosto 1820, e un evidente lapsus calami del Pellico, per
3 settembre (358, nota 2). Quando si tratta di lettere carbonare-

sche, com'e questa del Pellico al fratello Luigi, il Rinieri va a ri-

lento nel correggere le date epistolari. Che poi non si sia avveduto-

di quella differenza cronologica, veda il Bellorini di non farsi bello

di cid che non e suo. Infatti il Rinieri scrive in nota a quella lettera

(Delia vita e delle opere di S. P., I, 397) : Come mai Silvio data

la sua lettera da Pavia? Come trovavasi egli allora in quella citta a

bordo deU'Eridauo in partenza. quando non fece il viaggio da Pavia

a Venecia, se non il 3 di settembre 2 ?

Tralasciando altre inezie, alle quali si ferma questo scrittore del

Giornale storico, ci stupisce veramente come egli, dopo le testimo-

nianze di tanto peso e di tanto numero arrecate dal Rinieri, possa

ancora dubitare della qualita di delatore, onde si rese colpevoie il Ma-

roncelli 3
. Qui propriamente la causa e spallata; e diventa peggiore col

1

Quanto poi sia perdonabile lo sbaglio del Bresciani, si pub vedere^

da questa nota del Cantu, che pure era prafcico di Como e del suo lago.

(Balbianino) deliziosa villa sul vSrtice del dosso di Lavedo chedalla Co-

tnacina si sporge nel lago di Coino, appartenuta gia al cardinale Durini, poi

agli Arconati. (11 Conciliatore e i Carbonari, 43 nota).
'

2 Ne crediamo che ci sia un evidente lapsus calami, avendo S. Pellico^.

contro 1'usato, scritto alia distesa questa chiusa della letterina in question^:

Pavia, dall'Eridano, 3 Agosto 1820, mattino, in procinto di partire (Ki-

NIERI, I, 397). Dunque S. Pellico voleva a bella posta imbrogliare la mafcassa.

Infatti questa sua letterina fu trovata nelle paccocce di P. Maroncelli r

e fu uno degli indizii che diedero non piccolo sospetto a' giudici sul conto>

del Pellico.
3 Causa fastidio il doversi occupare di un infelice, come fu quel Pietro-

Maroncelli. Si sa che per vizii contrasse 1' infermita, ond'ebbe ainputata la>

gamba nello Spielberg. Uscito di carcere esulo in Francia, e poscia in.
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patrocinio che ne piglia il professore Erre-Kappa,mentie cotesto pro-

tessore ci sciorina il seguente scilomma pro Petro Maroncello : Che

il maestro di musica forlivese, cosl egli, non avesse punto la tempra

del cospiratore politico, d'accordo; che peccasse alqnauto di leggcrezxa

(quanta bonta.. trepnntina!), d'accordo
;
che non fosse una testa molto

solida, d'accordo; ma che gli si voglia sbattere in faccia cost scriz'al-

tro (!) 1'accusa di traditore e di spia, & un po
1

troppo. E molto agevole

I'atteggiarsi a Catone lavorando quietamentc a tai'olino ; e ayevole il

colorire foscamente nomini e fatti che si conoscono solo in modo

imperfetto o frammentario (Giorn. Stor. XXXIY, 248). Poffare!

chi scrive cosi, si direbbe che abbia passato la vita a studiare, negli

archivii di Milano o di Roma, i costituti di Pietro Maroncelli, e che

si, che si veramente vi abbia scorto sul conto del niusico forlivese qual-

che peccatuzzo di leggerezza di testa, o di cuore, o di lingua: e affare

di dissonanze, di cui s'intendono solamente i tecnici ! Ma spia, ma
traditore ! oib6 : cid pu6 essere affermato da un Paride Zaiotti, da

un Francesco Cusani e da un esare Cantu, che hanno avuto in

mano e letto tutto il processo in modo perfetto e non frammen-
tario. Ci6 pu6 essere affermato da un Emilio del Cerro e da un

Ilario Binieri, che hanno visto e letto co' loro occhi i nomi delle

logge o baracche e i nomi e cognomi de' carbonari, numerosissimi,

delle province pontificie, svelati da Pietro Maroncelli, dinunziatore

del proprio fratello, nonche di Silvio Pellico, del conte Porro, e di

altri milanesi. Quelli hanno visto e il visto testificano : ma che ?

Sono Catoni da tavolino ! Egli il prof. Erre-Kappa, che non ha visto

sillaba de' processi maroncelliani, egli, atteggiandosi a Catone di

archivio, siede a scranna e sentenzia : Favete linguis : Pietro Ma-

roncelli non e quello che gli atti documentali dicono. E invece

quell'eroe che dico io; e piu non dimandare.

La stessa scaltrezza di tattica, gli stessi colpi di rabbia settaria

furono pure usati verso un alt-ro libro di gran merito, ma che ebbe

la fortuna e la disgrazia di essere edito e commentato da un uomo,
che ama la verita ed ha avuto il coraggio di dirla, e per soprassello

6 qualche cosa piu che clericale, siccome nobile figliuolo della fami-

glia de'Padri Scolopii
4

. II P. Carlo Cagnacci, che tale e 1'Autore, ebbe

a provare nell'edizione e nella divulgazione di questo libro, tutta la

America. E quivi, dopo pochi anni, divenne cieco: poi impazzi, e mori mise-

ramente negli ultimi d'agosto 1846. Ved. Epistolario francese di Silvio Pel-

lico, p. 442; il Constitutionnel, 26 settembre 1846.
1 Prof. CARLO CAGNACCI, Giuseppe Mazzini e i fratelli Ruffini. Letters

raccolte e annotate dal... Porto Maurizio, tip. Berio.
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perfidia e le losche mene della stampa settaria, che abbiamo descritto

pm indietro. Alcune grand! case editrici non lo vollero stampare,
se non a patto che lettere e commentarii patissero la mutilazione.

Qualche giornale, trepuntino s'intende, avutane gia priina notizia,

fischio, gridando a' triangolari lettori il timeo Danaos, con quel
che segue. Usci nondimeno il libro, corredato di copiosi comment!

storici, chiari e per nulla partigiani, stampato a spese delTAutore
;

e allora si parve la nobilitade delle menti settarie, quando ebbero

visto rimmagine vera di Giuseppe Mazzini, e i foschi colori sbat-

tuti sulla fronte del grande congiuratore dallo spietato pennello di

Giovanni Ruffini, iJ quale poteva ben dire di conoscere intus et in

corde il suo maestro. Ci basti il seguente bozzetto che Giovanni

Kuffini (Parigi, 8 marzo 1853) stempero con questi tratti foschi:

Da Mazzini m'aspetto a tutto
;

cio che mi sorprende si e che esi-

stono persone, facienti mostra di avere spirito sano in corpo sano,
che approvino, o attenuino, o seguano imperterriti QUESTA FATAL

COLONNA DI FUMO CHE SGOCOIOLA SANGTJE E TUONA ASSURDI (p. 381).

Questa e un' iscrizione sublime
;

si dovrebbe imprimere sulle sa-

gome de
7

monumenti mazziniani. Fa subito sorgere alia mente il

dantesco

Con sei occhi piangeva, e per tre menti

gocciava pianto e sanguinosa bava.

S'immagini il lettore la lieta accoglienza fatta a un cotal libro dal

giornalismo settario ! Chi lo disse spietata rivelazione, che mo-
strava i difetti, le piccinerie e le miserie di quegli uomini illustri...

L'Autore avrebbe dovuto sceverare il buono dal cattivo! non pero
mai spogliarli d'ogni velo leggendario Chi ne riferi solo alcuni

brani, belli o indifferent!; chi infine e sopratutto non ne fiato pa-
rola: e la grande congiura del silenzio, a cui per disgrazia molte

volte s'associa la stampa cattolica.

Ma il velo leggendario si squarcia oraiuai anche da mani di

uomini, che se non hanno maneggiato squadra e mestola muratoria,
non si possono dire stinchi di santi. Ne intendiamo parlare di quel
famoso libretto, confortne un erudito scrittore del Oiornale storico

della letteratura italiana denomind la : Semplice veritd opposta alle

menxogne di Enrico Misley, volume di 437 pagine in 8 : quel

libro di Paride Zaiotti e piu sconosciuto della pietra filosofale ! Teste

un libretto, intitolato le Cospiraxioni Romane, di uno scrittore, che

si cela sotto il pseudonimo di EMILIO DEL CERRO, ha strappato del

gran velo leggendario brandelli parecchi, e ci ha mostrate le sem-

bianze deformi dei grandi maestri Paolo Monti e Pietro Maroncelli,
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de' sernplici eroi Angelo Targhini e Leonida Montanari, e di altri gre-

gari in carboneria.

Nel suo libro il Del Cerro ha riferito quanto incontrd nell'ar-

chivio di Stato di Roma: il processo intiero del Maroncelli (1817),

e un estratto del gran processo di Milano (1820-21), inviato dallo

Strassoldo alia direzione della polizia pontificia, per cid che riguar-

(lava la setta e i settarii degli Stati romani. Le riflessioni dell'Au-

tore sono addirittura bisiacche *

;
ma le rivelazioni de' congiuratori,

riferite come sono negli atti de' processi, sono vere. E appunto

perche sono vere, giornali e riviste settarie gli banno gridato mille

croci addosso: tanto e loro invisa la verita!

Un altro lavoro veramente di polso fa fatto dal D'Ayala nel-

I'Archivio storico per le province napoletane, negli anni 1897-98-99.

Ivi il D'Ayala tratta della frammassoneria, che invase la citta di Na-

poli verso la meta del secolo scorso
;
ma la citta ne fu liberata per editto

dello stesso Carlo III, re allora delle Due Sicilie. Sotto Ferdinando IY,
re veramente fanciullo, dal 1773-75, vi fu di nuovo introdotta, e

questa volta si annidd nella stessa reggia, dove la regina Carolina

la protesse e la sostenne, essendovi ascritta essa stessa, contro gli

impotenti raggiri dell'oramai sfinito Tanucci e contro le paternali pia-

gnucolose, dirette dal re cattolico, dall'Escuriale, al figliuolo Ferdi-

nando, occupato piu alle sue cacce che a guerreggiare i massoni.

Questi trionfavano, avendo seco nobilta, milizia, corte e qualche

prete. Invano il Tanucci scriveva a Carlo III (21 nov. 1775) : Con

gran ragione ordina Vostra Maesta la vigilanza sopra una setta,

nella quale, quando non fosse altro, e quel peccaminoso e abomi-

nevole giuramento, direttamente opposto alia legittima sovranita

(Archiv. di Simancas, vol. 6028, f. 203). Invano il gran Carlo III

penso da senno di adoperare co' liberi Muratori le lettere di sigillo,

1 Vedi la rivista che ne facemmo nel quad. 1169, 4 marzo 1889. Si

giudichi il criterio del DEL CERRO, inoltre, da questo piccolo tratto. Nell'e-

stratto del processo inviato dal conte Strassoldo al card. Spina, pochissimo
si parla di S. Pellico, e questo pochissimo e sfuggito al Del Cerro. Ma egli ha
trovato un bigliettino, non firmato, tra le carte relative al processo di Fran-
cesco Maroncelli, che dice cosi: Pellico qualified Francesco Maroncelli e lo Zuboli

per carbonari-PKTI CONFESSIONS DI PIETRO MARONCELLI Sono parole queste, se

non innocenti, almeno oscure. Gib non pertanto il DEL CERRO ti sciorina questa
elegia: Ohirae, come certi martiri sono poco o punto degni di quell'au-
reola con cui il pae&e, nell'ignoranza della storia genuina degli avveni-

nimenti, circondb il loro capo (Le Cospirazioni romane, p. 85). Giudichi
il lettore della logica dello storico Emilio Del Cerro!
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come usd per i Gresuiti, conforrae ne scrisse al Tanucci (2 gen-
naio 1776): Juzgo por conveniente y necesario echarse a un mismo

tiempo y de golpe sobre todos ellos, y cojerseles, y poner a las

cabezas en diferentes castillos *. (Ibid., vol. 6072) . Quando agli

II di ottobre di queH'aimo usci Teditto di bando della massoneria,
i liberi muratori ne strapparono da' muri i fogli stampati ! II pro-
cesso sciocchissimo, che poi fu montato dal Tanucci e dal Pallante

che n'era stato la lancia spezzata, finl in commedia, sventato come
fu dalla prepotente Carolina!

Auche dal solo dettone in queste pagine, possono i lettori scor-

gere quanto prema lo stare in sulPavviso delle arti usate dalla

stampa settaria, onnipotente a' giorni nostri. Si vede chiaro ch'essa

non cerca ne ama la verita; per questo sono custoditi con gelosa

vigilanza gli Ar^hivii, dove quella verita e contenuta, ma non &

aperta a' profani. Di cid e di altri libri e riviste sulla gran setta

discorreremo in altro tempo.

III.

MIRAGOLI E FATTUGCHIERIE.

Pur troppo siani giunti a questo, che persino la parola miracolo

fa ridere. E a ridere non sono sempre soltanto increduli, materialist!

od atei, bensi anche gente che vorrebbe o dovrebbe esser devota.

Perche la scienza oggi ha di sua luce nuovissima illuminato il

inondo e mostrato che, in opera di cultura, nulla si e fatto fin qui,

e che pero, a voler essere dei nostri tempi, pur la Keligione e la

Fede si ha da difendere in tutt'altra maniera da quella che usava

in antico, cioe sino alia nascita avventurosa de' novelli eroi, sco-

pritori di non sappiam quante Americhe, e incaricati dalla Prov-

videnza della palingenesi universale. Di ciascun di costoro il pro-

gramma e questo : ecce nova facio omnia.

Or, benche sia verissimo che la Keligione, stabilita com'e in

modo inconcusso sopra tauti argomenti, non abbisogna di questo o

quel miracolo, in particolare, per esser creduta soprannaturale e di-

vina; e pero anche innegabile che il miracolo in genere, fu, e e

rimarra sempre uno dei suoi priacipali fondamenti e dei massimi

aiotivi della sua credibilita. Laonde ci sembra un cattivo servizio

reso alia Keligione quel menar che si fa oggidi la falce d'una cri-

1 Giudico cosa conveniente e necessaria, il gifctarci sopra di loro

tutti con un sol colpo e ad un tempo, e pigiiarli, e buttare i caporioni
in different! castelli.
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tica non sempre equa, talvolta anche un po' razionalista, nel campo
del miracoli pur piu universalmente ammessi dalla pieta del fedeli;

perch$ ci6 accresce la disistiina gia troppo diffusa del miracolo.

Invece e opera bella lo schiarir le idee, il definire con esattezza i

caratteri del miracolo, 1' illustrarne 1' eccellenza e la efficacia dimo-

strativa per riguardo alia verita della rivelazione, e il dar quelle

norme
7
che di primo tratto facciano distinguere i veri miracoli di-

vini, dalle fattucchierie d'ogni specie, state tanto frequenti in ogni

tempo e divenute oggi frequentissime, come pud rilevarsi anche da

quel tanto che noi stessi veniamo pubblicando nei nostri quaderni
intorno allo spiritismo, all'ipnotfemo, alle telepatie e via dicendo.

Per queste ragioni, vogliamo segnalare con titolo particolaris-

sirno di lode, il Trattato filosofico-teologico, che F illustre P. A. M.

L6picier dei Servi di Maria, stampd sal Miracolo *. La valentia di

lui, massime in questi studii, e nota, e noi pure avemmo occasione

di segnalarla ai nostri lettori, dando contezza di un altro Trattato

ch'egli compose sulle indulgenze. Ma il presente volume, oltre al

raccomandarsi da per se, a cagione dell' importanza tutta attuale

dell'argomento, e commendevolissimo pel metodo piano, ancorche as-

sai scientifico dall'Autore prescelto, che rende accessibile 1' intricata

materia eziandio a coloro, i quali non si applicano di proposito a

<jose teologiche.

L'A. ha pensato benissimo di cominciare dal concetto dell'azione

di Dio e del governo della divina Provvidenza nell'universo creato,

affin di sbarazzarsi degli errori cosl dei deisti, che escludono 1' in-

gerenza di Dio nelle cose mondane, come degli occasionalisti, i

quali escludono il concorso delle cause seconde. Quindi, essendo il

miracolo un' eccezione al modo ordinario di provvidenza, giusta

<3iii Dio governa il mondo per mezzo delle cause seconde, all'A. si

apre bellamente la via per definire nel capo quarto il vero stato della

questione concernente la possibility del miracolo. Cercare se il mi-

racolo e possibije, e, egli dice, ricercare se Dio possa produrre gli

effetti proprii delle cause seconde senxa il concorso di queste, ov-

vero altresl se possa produrre effetti che le cause seconde non hanno

virtu di produrre. E ognun vede che proporre la questione cosl,

vale il risolverla in favore della possibilita del miracolo, del quale

1 Del Miracolo. Sua natura, sue leggi, sue relazioni con TOrdine so-

prannaturale. Trattato filosofico-teologico, per il P. Maestro ALESSIO MARIA.

LEPICIER dei Servi di Maria, prof, di teologia dommatica nel pont. Collegio
Urbano. Eoma, tip. Poliglotta di Propaganda Fide, 1897. Un vol. 8 di

pagg. XX-218. Prezzo L. 2,50.

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1182. 46 7 settembre 1899.
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FA. segue, con procedimento analitico, a sviluppare gli element!

costitutivi, per darne una definizione compiuta e precisa. Allora^

com'e giusto, afferra la tesi capitale, che consiste nello stabilire,

come unicamente la virtu di Dio puO operare veri miracoli (non
rimanendo alle creature che la qualita di strumenti suoi), stan-

teche Dio solo sia il padrone dell'essere; e-di qui scende logica-

mente e spontaneamente Tefficacia dimostrativa del miracolo, che

appare essere veramente, secondo la bella similitudine del Newman
r

come la firma con cui Dio segna le credenziali dei suoi Ambascia-

dori, affine di accreditarli presso gli uomini.

Grli angioli, o siano buoni o siano malvagi, non hanno virtu di

operare veri miracoli
; perche non altrimenti dagli uomini e da qual-

sivoglia creatura, essi hanno bisogno di servirsi di cause propor-

zionate agli effetti che producono, mentre Dio solo li pud prodnrre

immediatamente da se, come quegli, insegna S. Tommaso, la cui

virtu, cum sit omnino inftmta, non determinatur ad aliquem spe-

eialem effecturn, neque ad hoc qnod effe'ctus ipsius producatur ali-

quo determinato modo vel ordine j
. Ond'e che di Lui dice il Sal-

mista : Qui facit mirabilia magna solus 2
. Opere mirabili certamente

fanno anche gli spiriti immateriali; ma sono mirabili per riguardo

a noi, che ne ignoriamo le cause ed abbiamo naturale potenza tanto

inferiore a quelli. Di qui 1'antica e la moderna magia, le strego-

nerie vecchie e nuove, che ai di nostri vogliono passare come acquisti

clella scienza e non sono che ludibrii di ciarlatani e di diavoli, sotto

nomi speciosi. II ch. A. con soda erudizione riassume la storia so-

prattutto antica di tali aberrazioni. Non tratta di proposito la que-

stione dello spiritismo e dell'ipnotismo ;
ma vi accenna sufficiente-

mente, e pone con molta chiarezza le norme, secondo cui possono

e debbono distinguersi i miracoli veri da ogni specie di fattucchieria.

Da ultimo prende nei Capitoli XII e XIII a discorrere dei mi-

racoli di Cristo, scendendo in particolare all'esame di parecchi di

essi, e ponendone in luce 1'efficacia a provare la sua Divinita.

Yorremmo dir di quest'opera anche piu e meglio, se lo spazio

eel consentisse. Ma basti pur questo poco a far intendere che ne

sentiamo e 1'importanza e 1'eccellenza, e quindi bramiamo grande-

mente che se ne valgano moltissimi a dissipare tanti pregiudizii cor-

renti. II che potra anche piu agevolmente ottenersi, per essere il

bel lavoro scritto in italiano e quindi alia mano pur di molti laicir

che non conoscono la lingua latina, consueta adoperarsi nelle teo-

logiche discipline.
1

Contra gent. 1. Ill, c. 102.

2 Ps. 135. 4.



SCIENZE NATQRALI

MIGROBI, ZANZARE, E MALARIA.

II treno volava, sbuffando gross! nugoli di fumo e vapore, tra Pisa

e Grosseto, per la spopolata Maremma. Era sul cadere di giugno, un'ora

forse prima del tramonto. Sui verdi velluti d'un compartimento di

prima classe sedevano, coinodamente adagiati, due soli viaggiatori, un

medico di Roma e un avvocato principe, dell'Alta Italia, stato gia

onorevole e allora in voce di candidato per la prima infornata di se-

natori. Amici si, ma non familiari del tutto, scanrbiate ehe ebbero quattro

parole da principio, ciascuno attese a leggere i giornali. Poi gli occhi

si rivolsero naturalmente alia campagna.
A vederli comincio 1'onorevole questi luoghi dovrebbero

essere fertili assai. Peccato che non ci si veggano ne case ne villaggi

quasi che sulle alture
;
e quanto discosti tra loro !

Che vuole? replied il dottore nei paesi malarici, al basso

non ci si pud vivere. Veda : qualcosa s'e fatto, sopratutto in questo

secolo. Non poche paludi sono scomparse, sottentrarono prati e pascoli,

e selve non poche. Ma ne rimane da fare. La malaria e sempre una

delle piaghe piii funeste del nostro povero paese.

Manco male che ora il rimedio parrebbe trovato, se i giornali

dicono vero.

- II rimedio?... forse ella intende parlare della cagione della febbre

palustre o malarica. Che quanto al rimedio...

La cagione adunque sarebbe trovata davvero?

Ecco, le diro : gli studii sono bene awiati, e se non e chiarito

ancora ogni cosa, il velo comincia a squarciarsi. Le indagini dei te-

deschi Koch e Ross e di parecchi anche italiani...

I tedeschi anche qui ! Che persino gli studii che c'interessano

piu da vicino ]i dobbiamo lasciar fare a' tedeschi. Vengono in Italia,

-girano, frugano archivi e biblioteche, fiutano in ogni cantuccio, co-

piano le nostre pergamene, misurano i nostri monumenti, c'impian-

tano le ferrovie elettriche, assumono le imprese di navigazioue, e ora

vengono a fare i dottori e gli speziali in casa nostra.
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Ella non ha tutti i torti. Ma come si fa? Noi dovremmo, anzi

avremmo dovuto svegliarci un poco prima, e senza far tanta politica,

badare un poco meglio, per non dire molto meglio, alle faccende di

casa, agli studii, all'amministrazione, ai lavori pubblici ecc. Avvocato

mio, diciamolo tra noi, che nessuno ci senta: avremmo dovuto pen-

sare e lavorare piu seriamente, e non nccar per tutto la politica.

E ne anch'ella non ha torto.

Ora, questi tedeschi, non si pud negare, scendono giu forniti

di molti studii, con serieta d' intenti, lavorano con costanza, con me-

todo, con pazienza ;
e con tali elementi, la creda pure, si pud far

strada in qualunque campo.

Quanto alle ricerche sulla febbre palustre o malarica, trattandosi

per noi d'interessi tanto gravi, della salute, anzi della vita d'intere

popolazioni, le.dird francamente, io non vorrei stare tanto sui pun-

tigli, e badare se la salute ci venga dai tedeschi o dagli inglesi. La

scienza, e massime la nostra, non conosce confini di nazioni. II nostro

Maragliano e stato onorato anche all'estero; e cosi se dali'estero ci

viene qualche lume, io per me mi stimo fortunate di valermene in

pro' de' miei clienti. Capisco, per altro, le giuste compiacenze del-

1'amor proprio nazionale; e credo percio che oggi possiamo giustamente

rallegrarci di vedere i nomi di alcuni insigni scienziati italiani figu-

rare con onore accanto a quelli del Koch, del Eoss, del Nuttal, ecc.

II prof. Grassi di Roma, il G-olgi di Pavia, il Celli, il Dionisi, il Bi-

gnami, Bastianelli e altri, sono benemeriti molto degli studii sulle

cause e la propagazione della malaria, e trovano anche all'estero un

degno apprezzamehto, ne crederei che per questo rispetto noi abbiamo

nulla da invidiare ai tedeschi. Anzi, tutto questo vastissimo campo della

batteriologia, convien riconoscerlo, e coltivato in Italia molto seria-

mente.

Sarebbe dunque questione di batterii anche nella malaria ?

Certamente. E il punto delle nuove scoperte sarebbe precisa-

menfce d'avere trovata la via onde il microbo della malaria ci entra

in corpo e viene a infettarci il sangue. Si sarebbe scoperto che le

zanzare e gli zanzaroni, o mosquitos o moschini che si vogliano chia-

mare, essi sono i complici di questi continui attentati alia nostra vita..

Le zanzare?

Sissignore, le zanzare. Esse con la punta della proboscide ci

bucano delicatainente la pelle, e ci inoculano un parassita o microor-

ganismo, speciale della febbre malarica, che noi con linguaggio tecnico

chiamiamo emoameba, cio& ameba del sangue.

Cotesta e portentosa davvero ! Che tutta quella delle zanzare

e moscherini fosse la genia piu molesta, Io sapevamo; che non e pic-

cola la noia che ci danno anche solo nel tempo della villeggiatura :
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ma che loro si dovessero imputare tante stragi, dico la verita, mi

riesce nuova, e se non fosse 1'autorita degli scienziati piu serii....

]o credo che in un certo senso la sia riuscita nuova anche a

quelli che la scoprirono. La scienza, lo ripeto, non ha detta ancora

1'ultima parola sulle varie fasi della metamorfosi e dello sviluppo, e

sulla diversita specifica di tali para&siti. Ma v'hanno dei fatti incon-

trastati e bene assodati. Le grandi linee sono tracciate.

In tale ipotesi adunque cadrebbe tutto quel che si diceva e si

dice tuttora, d'aria infetta, di esalazioni, di miasmi e che so io? sa-

rebbe tutto falso, tutte ciance?

Non dird tanto. II linguaggio popolare e sempre improntato di

buon senso e di verita, poniamo pure che non possa entrare fino al

vivo delle questioni, o esprimere il concetto sotto forma scientifica.

Esalazioni, miasmi, infezioni, sono una troppo triste realta. Ma prima

che si conoscessero questi microorganismi, cagioni dell' infezione ma-

larica, ci si contentava anche noi di quei concetti che, insomnia, cor-

rispondevano alia causa immediata e vera del morbo, quantunque non

ne rivelassero 1' intima natura. Sapevamo che v'era infezione, ma non

conoscevamo propriamente come si propagassef

Sarei curioso per altro di sapere, come siano caduti i sospetti

appunto sulle zanzare, poiche non so darmi ragione, come certi paesi,

p. e. la Riviera ligure, sia molestata quanto mai dalle zanzare, men-

tre che per altro e sanissima, ne mai, ch'io sappia, vi si da caso

di febbri malariche.

Osservazione giustissima. La prima cosa, convien sapere che non

tutte le specie di zanzare sono colpevoli ne incriminate; tra 1'altre la

zanzara comune (Culex pipiens) e innocua per tal riguardo, punge,
ma non infetta di contagio.

Man co male ! Vivremo tranquilli nelle nostre villeggiature.

Anzi il nostro bravo prof. Grassi, che studia quest'argomento

con diligenza insigne, e ha girato omai tutta 1' Italia alia caccia delle

zanzare, parrebbe giunto a questa conclusione, che le specie nocive

all'uomo, in quanto che possono albergare in s& e poi inocularci il

parassito della malaria, sono tre: il Culex malariae, da lui determi-

nata e prima non ancora descritta *, poi il Culex penicillaris, e piu di

1
II Grassi da. i seguenti connotati del Culex malariae: 1) Alia base

dei tarsi aiielli bianchi assai stretti, visibili pero ad occhio nudo nel terzo

paio di zampe ; 2) tergiti addcminali bruno-neri col margine anteriore

bianco; 3) torace ccn pelurie dorata scura e fregi bianchi laterali; 4) i

palpi del maschio anellati di bianco. Specie ccmunissima a Maccarese, non

incontrata con certtzza fuori della Campagna romana e dei boschi del

Ticino.
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tutte 1'Anopheles claviger. Quest'ultima e una grossa zanzara, la piu

pericolosa e funesta. Essa e denominata anche zanzarone o moschino.

E piu grossa dell'ordinaria?

Alquanto piu grossa. Si distingue per quattro macchiette sulle

. ali, che formano quasi un T maiuscolo. Pur troppo e molto comune
in Italia. La si trova in tut si i luoghi malarici e piu frequente nei

focolari piu vivi. Questo zanzarone punge di giorno e di notte quando
^ molto numeroso

;
ma di preferenza esce alia caccia verso il tramonto

e un'ora dopo. La connessione tra la presenza di questo insetto e la

malaria e attestata da tante e cosi concordi osservazioni fatte dal Grassi

in Lombardia,in Maremma, nella Campagna roinana ecc., che omai pud

passare tra i fatti stabiliti. Del resto il contagio trasmesso da insetti

non e cosa nuova; e in particolare neanco la comunicazione delle febbri

nialariche. Come avviene di molte altre question! ,
tale congettura

s' incontra gia presso gli antichi
;
ed ora e riconosciuto che in diverse

regioni infestate dalla malaria, in Italia e fuori, la gente crede giu-

stamente che pararsi con varie precauzioni dalle punture dei zaczaroni

giovi insieme a scansare la malaria. Percio dicevo che non tutto e

nuovo in questo riguardo. Anzi sono appunto queste credenze po-

polari che ci misero sulla strada.

Davvero che le sono cose interessanti. Come tutto e soggetto

alia moda ! Senta, Dottore, diciamo la verita. Ci fu un tempo, a me-

moria nostra, che si credeva un po' troppo e tutto alia rinfusa: come

si dice, si beveva grosso; poi s'ando alPestrerno opposto, e in nome

tlella scienza, giu addosso a ogni credenza popolare, a ogni leggenda,

quasi con disprezzo ; ora, non diro tutti, ma via... non sono rari que-

gli studiosi che prima di accettare o rifiutare, fosse anco una opi-

nione del volgo, la vogliono esaminare. E fin qui, chi gli darebbe

torto?

Perfettamente. La scienza non giudica, o almeno non dovrebbe

giudicare a priori, le scienze sperimentali, dico : pena i piu solenni

svarioni. E gliene potrei contare... Yeda, senza uscire dal caso no-

stro: saranno cinquanta, forse anche sessant'anni, diversi scienziati

fin d'allora aveano sospettata quella connessione della infezione ma
larica con gl' insetti. Ma o che cadesse nel tempo dell' incredulita,

e della critica antipopolare esagerata, o non so come, insomma fu di-

menticata, non ebbe seguito. Ora e stata rimessa fuori da capo e, come

era da aspettarsi, non tutti le fecero buon viso : anzi ebbe i suoi

oppositori, e fieri.

Eh lo sappiamo : le guerre i' inchiostro non sono le meno cru-

deli; ne tutte le dispute scientifiche si tengono sulFOlimpo.

Purtroppo. Quella ipotesi fu vivacemente impugnata; ma da al-

tro canto seriamente difesa.
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- E la conclusione?

- Una conclnsione definitiva, come dicevo fin da principle, non

oserei trarla ancora
; gli studii non sono per anco compiuti : ma, per

quanto io posso giudicare, e meglio di me gli specialist! in materia,

s'e molto bene avvn;iti. Questo si puo dire a onore di questi bravi scien-

ziati : Don proce lono a caso, non si guidano con preconcetti, vanno

iimanzi con metodu, osservazioni esatte, ripetute, verificate, quindi

ricercano con 1'esperienza la conferma o il difetto dell'osservazione.

In una parola con vero metodo scientiflco.

- Cosi si facesse sempre !

- Dica pure : cosi si fosse fatto sempre ! E si fosse fatto (Ella mi

capira piu facilmente che un medico), si fosse fatto a proposito di

quella infelice balorda teoria della evoluzione, che & divenuta addi-

rittura un chiodo fisso, una monomania anche per uomini serii e che

in tutto il resto procedono con criterio veramente scientifico. Gente

che studia e lavora molto bene in altri campi, se entra in questo par-

ticolare, quivi perde la bussola... Basta ! non mi voglio sviare. Tor-

niamo a noi.

Fu dunque osservato tanto in Italia, come nell'India, nel Texas in

America, e altrove, che la malaria imperversa specialmente nelle sta-

gioni calde e umide. E sono appunto queste le piu favorevoli allo svi-

luppo delle zanzare. Poniamo venga un'acquazzone in un posto dove

1'acqua non scorre, ma ristagna e impantana; ci6 fomenta lo sviluppo

delle larve delle zanzare
;
ecco che al tempo stesso si fa sentire la

malaria. Per contro se la picggia e cosi copiosa e lunga che per inon-

dazioni o straripamenti gl'insetti abbiano a patirne essi stessi, ecco la

malaria scemare e anco smettere del tutto. Le estati umide sono le

peggiori, le asciutte invece le piu sane, che le zanzare ci si trovano

male.

Un altro fatto molto significative e questo. Ella conosce molto bene

le precauzioni da difendersi contro le zanzare : la sera chiudere le fine-

stre per tempo, e sempre prima di accendere il lume
; poi suffumigi,

zampironi, profumi varii, zanzariere ecc. Ora gli e accertato che se

riuscite a difendervi del tutto da quegli insetti, voi scampate dalla

infezione ! Cosi si spiega come difatto nelle grandi citta, anche cir-

condate da campagne soggette alia malaria, 1'infezione sia molto piu

rara
;
nei grandi agglomeramenti di case le zanzare non possono du-

rarla a lungo. Ne abbiamo Fesempio in Roma. Nella citta a buoni conti

ci si vive; e come potrebbe durare tanti secoli una citta infetta? II

Koch fa osservare molto giustamente, che non s'incontra forse altrove

un contrasto piu spiccato e piu evidente di luoghi contigui, 1'uno

sano e 1' altro infetto di malaria, come Roma e la campagna. La diffe-

renza non puo stare nell'aria, che da ogni parte, per le brezze e venti
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diversi, soffia dalla campagna e passa sulla citta : non nell'acqua, che

viene in parte anche da paesi infetti, per lunghi aequedotti in certi

tratti aperti ;
ne anche ne' viveri, legumi, ortaggi, frutti, forniti essi

pure da dintorni e contrade soggette a malaria. La differenza e questa :

che 1'interno di Koma $ quasi spoglio di vegetazione, e percio di suolo

umido, inzuppato, e de' conseguenti moschini e zanzare : nella campa-

gna invece queste trionfano: ma, noti bene, dentro le mura stesse, e

appena fuori di quelle, ove comincia la vegetazione un po'estesa, fossero

pure orti, giardini soltanto, tosto si sviluppa quel fastidio degli in-

set ti, e con essi il malanno.

E come 1'abitato delle grandi e dense citta, cosi ancora le grand!
foreste e grandi masse d'acqua profonda e corrente sono sfavorevoli

alia moltiplicazione e diffusione dei mosquitos e pero un argine o difesa

contro le febbri malariche.

I poveri maremmani sanno troppo bene come sia pericoloso tratte-

nersi alParia aperta dopo il tramonto del sole. Quello & il momento

che le zanzare e tutti gli insetti succiatori scappano fuori a nugoli in

cerca di pasto. Costretti a snottare all'aperto, gli indigeni di certe

parti, in America, sogliono accendere dei fald, per allettare gli insetti,

i quali vengono e vi lasciano ie ali e la vita. Ho inteso pure, e non

mi pare inverosimile, che i minatori delle zolfatare e altri operai nelle

raffineriedello zolfo, in alcuni paesi ammorbati, molto piti facilmente

vanno esenti dal male, forse perch$ li preserva 1'odore dello zolfo. I

quartieri piu alti nelle case, e le alture di colline o di monti sono

piu sani
;

che" gli insetti amano trattenersi in basso. Difatto Ella vede

questa maremma che traversiamo : villaggi e castella stanno quasi

tutti suU'alto, come per istinto gli abitatori fossero fuggiti ai monti.

- Q-li e un fatto : sono tutte particolarita e circostanze naturalis-

sime a cui non si riflette; diro meglio, io che sono profano alia scienza,

10 confesso, non ci avevo riflettuto mai, sebbene alcune di queste che

Ella mi dice, come precauzioni empiriche le avessi intese cento volte.

E cento volte senza rifletterci le aveano intese molti medici e

naturalisti. Poi viene uno che ci riflette, questi da le mosse....

In tutte le cose e cosi. Ma siamo giusti. Ora si dispone di molti

sussidii sconosciuti per 1'addietro. Non c'e confronto.

Questo e vero. II microscopio specialmente rende ogni giorno

servigi incalcolabili. Tutta la batteriologia senza il microscopio, dico

11 potente microscopio moderno, sarebbe impossibile. E tutto un mondo

nuovo, il mondo degli invisibili, che ci mette sott'occhio. Senza esa-

gerazione : il microscopio ha trasformata la medicina.

Quante invenzioni ha pur viste il nostro secolo ! vapore, tele-

grafo, telefono, luce elettrica, la fotografia... La vita sociale parago-

nata al secolo passato non si riconosce.
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Ed Ella non ha toccato che le scoperte piu vistose. Ora io non

esiterei a dire che il perfezionamento del microscopic e gli studii che

ne seguirono vanno di pari passo con la pila e la macchina a vapore.

Insomma prima che si scoprissero i microorganism!, s'era in un buio

assoluto quanto a conoscere le cause delle malattie. La patologia si ri-

duceva quasi a un mero empirismo; per non dire della istologia,

cioe della conoscenza del tessuti animali e vegetali, merito quasi

esclusivo del microscopic, e fondamento della storia naturale.

E cosi a qaesto prezioso strumento dobbiamo le scoperte sui paras-

siti del sangue, che danno le febbri malariche quartana, terzana, quo-

tidiana. Esaminato al microscopic il sangue d'un malato di quartana, vi

si trova un microbe amebiforme, che fu chiamato plasmodio. Questo

(che insomnia non e altro che una cellula vivente, autonoma) nel pe-

riodo di tre volte 24 ore compie il suo ciclo evolutive, cioe nasce,

cresce e si riproduce, scindendosi in tante sporule o cellule, che quinci

innanzi faranno vita da se, col medesimo processo: una moltiplica-

zione che ha del prodigioso. Quando comincia la sporulazione, piglia

1'accesso della febbre. Onde si capisce perchS torni la febbre ogni

quarto giorno alia medesima ora, con una precisione mirabile. II pe-

riodo della febbre non e che il periodo dello sviluppo del parassita.

La terzana invece sarebbe dovuta a un parassita dal ciclo di 48 ore.

Ora tutti, medici e non niedici, sanno per pratica antica, che a tron-

care la^febbre il chinino s' ha da somministrare qualche ora prima
dell'accesso. La ragione e semplicissima. II chinino, e generalmente
tutti gli antisettici, non hanno efflcacia sulle sporule, ma suir indi-

viduo adulto o plasmodio, prima della sporulazione. Somministrato a

tempo, esso avvelena, per dir cosi, que' plasmodii e ne impedisce la

sporulazione e con cio di propagarsi oltre.

Rimedio sovrano il chinino ! Era gia un gran fatto possedere
in esso un'arma potente e quasi infallibile contro la febbre; ma a

sentire come esso opera e vedere quella coincidenza della sporulazione

dei parassiti con gli accessi della quartana o della terzana, questa mi
sembra addirittura una rivelazione.

Rivelazione del microscopic anch'essa, come ella vede. E il

miscroscopio, easo fu che ci mostro gli stessi nostri parassiti in corpo
alle zanzare.

Appunto : stavo per domandarle, come dunque si venisse a

scoprire che nel contagio delle febbri palustri le zanzare ci entrassero

di mezzo.

Eccole in due parole le nctizie finora pi& accreditate. Innanzi

tutto mise suiravviso quella simultaneity della malaria con 1' infe-

stazione delle zanzare, che dicevanio poc'anzi. Verificato e stabilito il

fatto, si richiedeva^anche la riprova, cioe, dopo 1'osservazione, anche
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1'esperienza. Si presero dunque del mosquitos, si fece loro succhiare

il sangue di persone affette della febbre malarica
;

si osservarono al

microscopic e si rinvenne loro indosso i parassiti, nel canale intesti-

nale precisamente.

Da cotali mosquitos contagiosi si feoero infettare degli uccelli (pas-

seri, lodole, cornacchie), che com' e noto possono mantenere parassiti

del tutto somiglianti a quelli dell'uomo. Curioso tra gli altri e un

esperimento fatto dal Boss. Soelse cento passeri, e previo un esame

del sangue, s'assicuro che fossero sani e liberi di parassiti. Quindi

ne separa cinquanta e li sottopone all' inoculazione, chiudendoli in un

ambiente fiequentato di mosquitos infetti. I quattro quinti contrag-

gono i parassiti, mentre che i loro cinquanta colleghi dell'altra gab-

bia, conservati per confronto, restano sani e franchi. Ripetuta la prova

con questi stessi, eccoli infetti anche loro.

L'argomento stringe; non si puo negare.

NOR creda pero che gia siacno in porto. Dai passerotti-all'uomo,

la capira, troppo ci corre: prima di conchiudere converrebbe con espe-

rimenti diretti assicurarsi...

Sulla pelle dei cristiani?

- SSorridendo) Si pud fare senza pericolo... E poi con un po' di

chiniiio, siamo a posto.

Stimo molto la scienza, caro Dottore, ma lo dico schiettamente,

non vorrei essere io a cader loro sotto i ferri, e buscarmi una ter-

zana per amor della scienza.

- E del bene della societa.

- La societa, il bene sociale... tutte cose belle. Ma gl' interessi

personali...
- Non dubiti non c' e pericolo. Che, Le pare? Un onorevole !

Capisco, Dottore, e capisco molto bene che ne anco le prero-

gative parlamentari oonterebbero nulla in questo caso. Fuor di celia.

coteste esperienze le hanno fatte?

Sicuro. Yi sono persone robuste che si prestano; talvolta qual-

cuno di noi stessi, de' nostri assistenti, preparatori, inservienti, ecc.

Alcuni soggetti, sani, che non sapeano che fosse febbre malarica, fu-

rono rinchiusi in una stanza con diversi zanzaroni acchiappati nelle

nostre regioni infette. Parecchi di quelli contrassero la febbre; anzi, uno

di essi fu colpito per bene. Di guisa che gli esperimenti sugli uccelli

e sull'uomo s'accordano a stabilire una grandissima rassomiglianza

tra i parassiti del sangue degli uni e dell'altro.

Questi insetti non farebbero dunque altro ufficio che di inocu-

latori del parassito?

Ecco : questo e un punto ancora controverso. V ha chi non

attribuisce loro altre parti. Non pochi pero opinano che i detti paras
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siti, gli emosporidii particolarmente, per compiere tutto il loro ciclo

evolutive, debbano passare nel corpo di quest! insetti.

Nell'uomo gli emosporidii passano il primo stadio. Quivi hanno la

forma di ameba, che, come dicevo, una cellula isolata vivente. Giunta

1'ameba a una certa grandezza si scinde in tante amebule o sporule

(e questo & il processo di sporulazioiie), ciascuna delle quali fa vita

da se, cresce e segue il processo ftelVanieba madre, per darle un nome.

Ma pochi giorni passati, ecco spuntare delle forme che non sono piu

capaci di sporulare, se stanno nel corpo dell'uomo (e fatti del tutto

analoghi si riscontrano in altri vertebrati). Queste sono, come a dire,

forme adulte : e ve n' ha di due sorta, le une fatte a mezzaluna, le

altre in forma di flagello. Se queste rimangono in corpo al vertebrato

ove son nate, finiscono per morire. Per svilupparsi e seguire il lora

corso abbisognano di passare in corpo a un insetto : e, trattandosi per

esempio del parassito della terzana, precisamente nelP intestino del-

1'Anopheles claviger o zanzarone. Quivi si trovera a luogo suo. Le
due forme si sviluppano in microgameti e macrogameti, si accoppiano,
e traversando le pareti dell 'intestino formano nuove spore che, a

quanto pare, per i canali del sangue giungono "alle glandule salivali

della zanzara, la quale poi li inocula nuovamente a que' malcapitati

che potra bucare con la sua proboscide, e quivi ricomincia il giro. E
una generazione alternante, di cui ospite intermedio e un vertebrate

a sangue caldo, ospite finale un insetto. Fenomeni somiglianti sono

comuni alia maggior parte dei parassiti anche non microscopici : alle

tenie per esempio.
- Sicche la zanzara succia i parassiti dalPuomo?

Per 1'appunto.

E 1'uomo li riceve dalla zanzara?

Sissignore.
- Ma quale sarebbe stato il primo? L'uomo o la zanzara?

Chi lo sa?

E quei batterii non si trovano se non in corpo all'uomo o alia

zanzara? Non nel fondo degli stagni, nella mota dei paduli?
Non oserei affermarlo. Alcuni pensano che le spore prodottesi

nel cdrpo della zanzara, vengano da questa trasmesse alia prole nelle

uova. Sicche la nuova prole nascerebbe infetta. Potrebbe anche darsi

che le larve mangiando detriti infettati da altre zanzare, assumano

Tinfezione, cioe le spore. Aspettiamo nuovi studii.

Certo e che non tutti gli individui di zanzaroni esaminati furono

trovati infetti. A dir breve: non e stata osservata malaria senza in-

tervento di zanzaroni, ma furono trovati zanzaroni senza infezione ma-
larica.

- Sono bei risultati intanto
;
e per loro una bella soddisfazione.
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Questo e vero. La soddisfazione perd e tanto maggiore quando
si pensa che ne pro fitteranno migliaia e migliaia di sofferenti.

Sono molti pur troppo, specialmente nell' Italia centrale forse.

Dove piu, dove meno, sono per tutta Italia
;
ma la centrale &

ben serrita. Crederebbe Ella che la malaria ammorba tale estensione

di paese, che circa due milioni di ettari debbono restare incolti?

Non mi fa meraviglia. Questa maremma che traversiamo, 1'Agro

romano, buona parte della Sardegna...
E oalcoli che ogni anno due milioni di abitanti contraggono

queste febbri
;
niente meno di due milioni di malati fissi assicurati!

Gli e ben triste davvero! E quanti ne soccomberanno?
- Quindicimila all'anno. Le par poco? Sono cose che fanno pieta.

E si vanno a sprecare milioni in Africa o in Cina...

Ella tocca un tasto molto delicato.

(Qui 1'onorevole credette suo dovere ritirarsi nel guscio d'un ri-

serbo diplomatico, e con bell'arte rimettendo in carreggiata il ragio-

namento prosegui) :

Buon per noi che uomini della scienza illuminati e coscienziosi,

come loro, insieme con le cause e coi processi della nialattia, pensano
del pari al rimedio, e forse 1'avranno gia trovato, o non sono lontani.

II rimedio sarebbe impedire o diminuire al possibile la propa-

gazione e la moltiplicazione degli insetti contagiosi.

Dunque guerra alle zanzare !

Guerra alle zanzare, sicuro
;
e lo stesso che dire guerra alia ma-

laria. Ma guerra a morte la vorrebbe essere, cio& dare alia radice;

non bastano palliativi. La prima cosa, si dovrebbe pensare a un pro-

sciugamento del suolo
;

a bonificare terreni, livellarli, tanto da far

scorrere le acque che non ristagnino ;
a deporvi le uova e le larve abbi-

sognano le acque morte stagnant!. Nemici giurati poi delle larve sono

i pesci; in poco d'ora fanno il repulisti; acque correnti e pescose,

doppio benefizio. Non dico qui del petrolio che in piccola scala e un
rimedio eccellente.

Anche il petrolio ?

- Sicuro. Quando si trattasse d'una piccola superficie, d'una vasca

da giardino, di un piccolo stagno, o simili, bastano poche gacce di

petrolio sparse alia superficie dell'acqua per distruggere le zanzare che

ne nascerebbero, di qualunque razza.

Oh ! cotesta e nuova davvero per me. Ne faro la prova subito

tomato alia villeggiatura. Ogni mattina mi ritrovo i bambini con tutta

la faccia e le braccia punzecchiate da quei fastidio d'insetti, che e

una pieta. II rimelio del petrolio e tanto semplice ! Ma che sia un.

veleno per le zanzare, o come agisce?
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II petrolic, com'Ella sa, non 8i mescola con 1'acqua ed e piu

leggero. Poche gocce che vi cadono sopra, si drstendono tosto in un

velo sottiliasimo che ne ricopre tutta la superficie, e si mostra in quei

colori iridescenti, ch'Ella avra veduto sulle acque sudice e stagnant!.

Si, si, 1'ho notato molte volte.

Ora le larve stanno in fondo, e quando sono mature rimontano,

vengono a galla, e 1'insetto che vi sta dentro rompe il guscio e via...

se ne vola per 1'aria. Ma se al momento di sbucare, per qualunque
accidente incappuccia, incespica, s'imbroglia, insomnia se ne esce con le

ali bagnate; allora e finita, egli non riesce a strigarsi, affoga e buona

notte. Un brigante di meno. 11 petrolio parte con 1'odore probabil-

mente, parte con la tensione superficiale del velo che esso forma,

(per noi sarebbe nulla ma per quelle bestioline una vela forte) ;
il

fatto e che esso non le lascia uscire e quante si presentano, tante ne

ricaccia ne' vortici della morte.

II giuoco & bello davvero. Peccato che non si possa applicarlo

in grande.

N6 pur da pensarci. Vogliono alcuni che anche ungersi la per-

sona o di petrolio o qualche altro odore tenga Jontane le zanzare, mo-

squitos ecc. Ma non e spediente da suggerire a tutti. Le signore per

esempio... Resta munirsi di buoni veli, zanzariere al letto ecc.

Contuttocio per altro non $ rimediato alia massa delle popola-

zioni sofferenti, che non avranno mai ne veli, n& altri mezzi bastevoli.

Questo e oggetto di studio esso pure. Ma i rimedii generali o

per lo meno la loro applicazione, bonifiche, prosciugamenti, ecc. questi,

onorevole mio, sono di competenza di lor signori, del Governo cio& e

del Parlamento.

Ne convengo perfettamente. Ma... Ella sa quanto se ne d par-

lato gia, ora e per 1'addietro. Quanti progetti, quanti tentativi infrut-

tuosi anche solo per le paludi Pontine ! Quante difficolta e tecniche e

finanziarie. . .

Ma d'altra parte vedere spopolate queste spiagge che potrebbero

essere cosi fertili e ridenti, e costituire una ricchezza invidiata al no-

stro paese, diciamolo pure d increscevole molto, ma molto. Peggio poi

quando si pensa alle vittime che cadono a migliaia e nel fior degli

aimi!... Sa Ella di 69 province del regno quante sono esenti del tutto

dalla malaria? Sei appena !

Possibile ?

Cosi &. Queste sono le cifre assolute, quali le statistiche le ri-

feriscono senza interpretazione ne apprezzamenti. Ma via : siamo larghi,

non facciamo caso delle piccolezze. Possiamo dire che, tolte le region!

alpine e apennine, in quasi tutto il rimanente del suolo italiano dove
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pill dove meno si fa sentire pur troppo questo fiero flagello. Nella

valle del Po sono le risaie e le cosidette marcite, che la mantengono r

e sara difficile che si venga mai a rinunziare ad una coltura cosi pro-

ficua. Sebbene, a dire il vero, ivi la malaria prenda una forma alquanto-

piu mite. Ma la Sardegna p. e., povera Sardegna! Un tempo granaio

di Roma, a che e ridotta ! Cola non isfuggono al morbo quasi che le

alte creste dei monti. E ridotta a una landa desolata : 29 abitanti per
chilometro quadrato, mentre ne potrebbe contenere e nutrire quattro

tanti. E manco male se avessero onde campare : ma Ella sa meglia
di me, caro Avvocato, quanti di quei poveretti, impotenti a pagare le-

tasse, furono senz'altro espropriati dal fisco. Lo dico francamente, sona

cose che gridano vendetta, e non so come noi osiamo presentarci senza,

arrossire dinanzi al mondo civile. Popolazioni macerate dalla fame r

distrutte dalle febbri, dover cedere all'asta quei quattro palmi di

terra che li aiutava a trascinare la vita ! Ma che credono i nostri:

padroni che per tali angherie s'abbiano a ristorare le finanze del

regno? Oh ! Commendatori di Begin a Caeli !...

(L'onorevole taceva e si sentiva affogare di vergogna, con tutto

che insomma sapesse e sentisse in cuore che non erano imputabili a

lui personalmente tali ignominie. Segui una pausa di qualche minuto -

r

i due interlocutori miravano attraverso i cristalli le vaste deserte

lande della Maremma. Finalmente 1'Avvocato onorevole ripiglio):
- lo voglio sperare che qualcosa si fara. Lasciar emigrare a cen-

tinaia di migliaia i nostri contadini, mentre che abbiamo in casa.

nostra campagne incolte senza fine, non e ragionevole. Ella avrai

forse inteso della proposta del maggiore von Donat, tedesco, presen-

tata al governo fin dalPagosto del 1897, per bonificare le paludi Pon-

tine e la pianura di Piscinara ?

La ricordo in confuso
;
ma chissa se sara cosa seria.

La questione, a quanto pare, 1'hanno studiata bene. Eoco qui
alcuni particolari riferiti da un giornaie in questi giorni e tolti a
una pubblicazione dello stesso von Donat.

In seguito all'approvazione della nuova legge sulle bonifiche il mag-

giore von Donat, il quale, da lungo tempo, ha preaentato al Governo la.

proposta di bonificare le paludi Pontine e la pianura di Piscinara, a tutte

spese di una societa anglo-tedesca, pubblica un sunto della sua proposta,

trasmessa al ministro dei LL. PP.

Crediamo opportune darne noi pure un cenno, senza entrare in merito.

Certo se le cose stessero come le espone il maggiore von Donat, sarebbe

il caso di prendere la sua proposta sul serio, perche risolverebbe final-

mente una questione che da secoli si trascina sempre senza venire a capo
di nulla.
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11 progetto del von Donat, presentato al Ministero il 30 Agosto 1897,

fa approvato da tre celebri idrauliei tedeschi. I tre progetti di massima,

riguardanti I'esclusione delle acque superior!, furono pure gia approvati

dall' UfBcio tecnico Pontino e dal Genio civile di Roma.

Le opere da eseguirsi consisterebbero :

1. NelFapprafondire ed allargare il flume Sisto, pel prosciugamento

della Piscinara.

2. Nell'approfondire I'affluente, per consolidare la diga, da 120 anni ce-

devole, della Mezzaluna.

3. Nel trattenere le acque di plena in bacini montani, onde evitare

danni alia pianura e poter restringere le sezioni trasversali, per poter irri-

gare e per procurarsi la forza per le pompe, per la coltivazione del terreno

e per Ja lavorazione dei prodotti.

4. Nella politura meccanica e continua delle fosse e dei tre sbocchi

al mare.

5. Nel prosciugare meccanicamente tutto il terreno, che non potra

avere scolo naturale, diguisache ovunque il livello delle fosse sia inferiore

*ii un metro al livello del terreno.

6. Nella coltivazione immediata ed intensiva di tutto il terreno, rimedio

iinico contro la malaria.

La coltivazione nel primo decennio si farebbe- allMngrosso e a forza

di macchine. Scomparsa la malaria, comincerebbero la colonizzazione e

1'orticoltura.

Gli operai per i lavori idrauliei, come pure quelli della prima coltiva

zione, sarebbero garantiti contro la malaria con tutte le cautele suggerite

dalla scienza, cioe: vitto sano (came e vino), dormitori fuori del suolo ma-

larico
; pin tardi, alte case- palafitte, owe ro costruzioni secondo il costume

degli antichi romani in regioni malariche; sorveglianza igienica e medici-

nali; occupazione dei cimentati nelle montagne superiori.

Questo pel lato tecnico; sotto il rapporto finanziario il progetto in parola
i riassume cosi: Capitalisti inglesi e tedeschi sarebbero disposti a versare

"7 milioni per i lavori idrauliei, e da 8 a 15 milioni per la coltura intensiva,

<lepositando cauzione.

Rinunzierebbero a qualsiasi concorso del Governo, della provincia, dei

comuni e dei proprietari.

In corrispettivo chiederebbero la concessione del diritto di espropria-

zione per utility pubblica, per quei terreni soggetti alia malaria, apparte-

nenti, a proprietari, coi quali non si potesse venire ad un accordo amicbevole.

Questa domanda e giustiflcata dal fatto, che, da 17 anni, alcuni pro-

prietari, privi o di mezzi, o di intelligenza, o di energia per la coltivazione

intensiva, si oppongono alia boniftca Pontina rifiutando qualsiasi offerta.

Secondo la proposta von Donat si avrebbero dunque i seguenti van-

taggi: lo Stato risparmierebbe una spesa, che secondo la nuova legge am-
monta a L. 4,320,000; la Provincia economizzerebbe 600,000 lire; altre 600,000
i Comuni ed 1,200,000 i proprietari: in totale 6,720,000 lire risparmiate.

La boniflca sarebbe compiuta in due anni, invece che in venticinque.
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Si avrebbe subito modo di occupare 5000 operai. Risanato il terrene, si po-
trebbero stabilire 12,000 famiglie coloniebe in una zona fertilissima, edal-

tre 50,000 nei terreni limitrofi ora infestati dai miasmi palustri.

Si compirebbe cosl il risanamento e sarebbero ridonate alia civiltk

Cisterna, Sermoneta, Sezze e Terracina, con inestimabile vantaggio delle

condizioni igieniche di gran parte della campagna romana e della stesBa

capitale.

Se le garanzie sono serie, il partito parrebbe buono. Non c' e

che dire. Purche questo disegno non faccia la fine di tante altre belle

idee rimaste allo stato di idea, non attuate mai, e non sia messo a

dormire con quelle !

Spererei di no. Vedremo. Intanto, loro, cultori della scienza, bat-

tono la strada buona. Cio ch'Ella m'ha esposto stassera m'ha inte-

ressato vivamente. Cosi potesse la verita farsi luce in molti, e insieme

con le conclusion i della scienza fossero meglio conosciute le condi-

zioni economiche e sanitarie del nostro paese... Per conto mio, direi

che le cose udite or ora non abbiano a restar senza frutto...

Intanto il giorno se ne andava... la Taporiera correva veloce, quasi

anelasse di lasciare al piu presto lo spettacolo di quelle solitudini.

Dal lontano orizzonte marino una fueina ardente di vapori e nuvo-

lette accese schizzava i raggi rossastri del sole morente, rasentando

in piano la paludosa spiaggia di Follonica. Un tramonto in Ma-

remma puo ben fornire alia tavolozza d'un pittore le luci piu sedu-

centi : ma quanto mesti affetti a un cuore gentile !



CRONACA CONTEMPORANEA

Roma, 25 agosto
- 2 settembre 1899.

I.

i

COSE ROMANS

1. Commemorazione centenaria a Roma e altrove del grande martire della

rivoluzione francese, Pio VI. 2 Propagazione del laicismo in Roma.

3. Decreti delle Congregazioni romane (sul battesimo dato per modo

di unzione
;
sui matrimonii de' liberi pensatori).

1. L'anniversaria ricorrenza centenaria di Pio VI, il grande mar-

tire della rivoluzione francese del secolo scorso, e stata celebrata da

tutti i cattolici e da per tutto, ove quel Pontefiee aveva lasciato me-

moria di se: a Roma; a Cesena sua patria; a Valenza di Francia,

ove mori, e in molte altre citta e terre ove fece la dolorosa Via cnwis

fino al calvario di Valenza. Ed e" stata celebrata non solo con solenni

funerali, ma altresi con scritti storici commemorativi, i quali hanno

rimessa innanzi agli occhi de' rivoluzionarii moderni le geste de' loro

predecessori. Nominiamo tra gli altri scritti (oltre la storia parti-

colareggiata del viaggio di Pio VI a Valenza edita a Modena dalla

tipografia dell'Immacolata) il bellissimo supplemento della Voce della

veritd di Roma, coa 50 eccellenti illustrazioni inserite nel testo.

La basilica vaticana, che conta tante benemerenze di Pio VI,
come il museo Pio-Clementino, la residenza arcipretale e la sacre-

Btia, ha celebrato il solenne funerale il 29 agosto. II tumulo a

quattro ordini elevavasi nella grande navata, dinanzi all'altare della

cattedra. Anche a Cesena, ove Pio VI nacque il 27 decembre 1717,
furono celebrate da Mons. Vespignani Vescovo di Cesena, solenni ese-

quie alia cattedrale, col concorso di alcuni altri Vescovi de' dintorni

e di tutti i cittaclini. Ivi il Comitato per le onoranze a Pio VI, affine

di tributare nel miglior modo i dovuti onori al grande Pontefice, aveva

pensato di deporre una corona sul monumento di bronzo esistente nel

palazzo del Ridotto. La Giunta monarchica liberale pero respinse la

domanda col pretesto che il palazzo ed il monumento appartengono

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1182. 47 9 settembre 1899.



738 CRONACA

al Municipio, e che quest! non poteva ne doveva prender parte, nem-

meno apparentemente, a tale commemorazione. L'atto intollerante della

Giunta fa disapproval da tutti. Con che essa dimostro come il libe-

ralismo governativo in Italia e vero anticlericalismo. II Comitato pero

faceva appendere la corona di faccia al monumento con la dedica se-

guente : 29 agosto 1899 Al Pontefice Santo Al fortissimo vindice

della giustizia Alpiu grande condttadino I Cesenati catto/ici 0. C.

A Valenza, la commemorazione centenaria comincio ii 27 agosto,

per opera di Mons. Cotton Vescovo di quella citta e coll' intervento

di altri Vescovi vicini. La cattedrale fu artisticamente decorata, ove,

oltre al busto del Pontefice, eretto di fronte al trono del Vescovo.

s'ammiravano sedici tele, rappresentanti le varie stazioni del calvario

di Pio YI, da Roma a Yalenza.

2. II S. Padre, nel circolo che tenne il giorno di S. GKoacchino,

parlo del diffondersi che fanno le sette protestanti in Roma, sotto

1'egida del liberalismo. Di ci6 noi gia discorremmo, facendo nota la

pia opera antiprotestantica messa sotto gli auspicii di Mons. Adami.

Oltre il protestantismo v'e anche 1'aperto anticristianesimo, il quale

cerca di far proseliti. Un semplice annunzio d'un ricreatorio festivo

laico (ossia, non cristiano), che si legge in una effemeride della citta,

ci fa conoscere come progredisca anche in Roma la rea pianta. Ecco

le parole dell'annunzio che a noi sembrano gravi come un documento

storico.

Sono aperte nei locali della scuola maschile in via Gioachino

Belli N. 63, concessi al Comitato dalla Giunta comunale, le iscri-

zioni al Ricreatorio laico festivo Borgo-Prati. II Ricreatorio acco-

glie i giovanetti dagli 11 ai 16 anni, e per esservi iscritti essi do-

vranno essere presentati dai genitori o da chi ne fa le veci. Ecco

gli insegnamenti che s' impartiscono nell' Educatorio : Esercitazioni

ginnastiche, passeggiate e giuochi ginnici; nuoto e canottaggio ;

tiro a segno (Flobert) ; velocipedismo ;
canto corale e fanfara

;
la-

voro manuale; conferenze di storia e morale; esperimenti di fisica

e chi mica elementare. >

Tutti sanno i doveri che incombono ai cristiani, i giorni festivi :

doveri che statmo in aperta contraddizione con questi del ricreato-

rio laico.

3. DECRETI DELLE CONGREGAZIONI ROMANE. 1. Sul battesimo dato

per modo di unzione e non di abluzione. E stato dimandato alia S. Sede

la soluzione d'un dubbio: Cioe, che cosa si dovesse pensare sul valore

del battesimo dato, non a maniera di abluzione o lavanda, ma sempli-

cemente alia maniera di unzione. Poiche si scopri per mezzo di molti

testimoni che un sacerdote, da poco defunto, soleva battezzare in tal

maniera
;
ossia bagnava il pollice nell'acqua battesimale ed ungeva la
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fronte del battezzando. Ora colle date del 14 e del 26 decembre del 1898,

il S. Offizio rispose che il battesimo dato in quel modo era dubbio e

che quindi si dovevano battezzare di nuovo condizionatamente coloro

che avessero ricevuto in quel modo il battesimo, e ali'istesso tempo
si doveva provvedere a quelli tra essi che avessero ricevuto gli Ordini

sacri i
.

2. Sui matrimonii de
}
cosi detti liberi pensatori con una donna cat-

tolica e viceversa. La risposta a questo dubbio, data con decreto del

25 maggio 1897, & la seguente. il libero pensatore ha abbandonata

ogni Fede ed ogni setta anche eretica, o e addetto a qualche setta

eretica. In questo secondo caso e d'uopo ottener la dispensa, come si

fa ne' matrimonii misti tra una parte cattolica ed una eretica. Nel

primo caso, pero, quando quel matrimonio non si puo impedire (al che

si deve adoperare il Parroco) e si temono gravi conseguenze dall'im-

pedirlo, la cosa si deve riferire al Yescovo, il quale, considerate le

varie circostanze, puo concedere che il Parroco assista al matrimonio

passivamente e come testimonio autorizzabik, purche pero la prole sia

eiucata cristianamente. Tale facolta, con decreto dell' 11 e 3 gen-
naio 1899 e estesa a tutti i Yescovi 2

.

II.

COSE ITALIANS

1. Gattivo esito della politica del Governo d' Italia in Cina; lettera impor-
taate d'un diplomatico cinese a tal proposito. 2. Congresso delle

maestre a Como; paura che il sacerdote entri in iscuola ad insegnar
la religione. 3. Anticristianesimo ne' Consigli comunali retti dai 11-

berali. 4. Anticristianesimo ne'pubblici giornali: apoteosi del delitto;

il perch6 dell'agitazione per Dreyfus. 5. Ricostituzione de' comitati

cattolici, e loro provata innocenza. 6. La statua della Madonna sul

Rocciamelone.

1. Yittorio Emanuele, uno de' fattori del recente assetto politico

italiano, disse : L' Italia deve essere, non solo rispettata, ma temuta > .

Egli e che non basta il dirlo; e necessario operare in modo da me-

ritarli il rispetto e il timore. Disgraziatamente i nostri uomini politici

hanno posto le cause per demeritare presso le altre nazioni non solo

il timore, ma il rispetto ancora. E tra le molte cause una e la guerra
al Papato (prima fonte di rispetto verso gl' Italiani da parte di tutto

il mondo); la seconda, la niuna abilita politica mostrata specialmente
1
Analecta eccl. di MODS. Cadene, fasc. di febbraio 1888, pag. 61.

2 Monitore ecclesiastico di aprile, pag. 53.
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nella guerra africana e nelle trattative diplomatiche per la baia di

San-Mun in Cina; la terza, la dispersione degl' Italian! in tutto il

mondo in cerca di pane e di lavoro per cagione (almeno in parte) del

fiscalismo esorbitante. Tuttocio e causa di pessima riputazione presso

le altre genti. Che se 1'amore e il rispetto verso la nostra patria vive

ancora nel mondo, vive per riguardo alle glorie passate, accumulate

da nostri maggiori. Una recente' lettera'd'un insigne uomo di Stato

cinese, Li-Hung- Chang, diretta al Comm, Angelo Luzzatto, agente ge-

nerale di Pechino, illustra di nuova luce questo punto storico della

nostra Italia contemporanea. La lettera, benche scritta con tutta finezza

e cortesia, mostra all' istesso tempo la puerilita de' nostri uomini di

Stato nell'esporsi alle beffe del mondo esponendosi ad un rifiuto, di-

inandando senza meriti e senza autorita un territorio in Cina. Ecco la

lettera, la quale mirabilmente compendia la politica cinese, che il Gro-

verno d'ltalia intraprese, ma con inutile frutto, inquesti ultimi tempi ;

per la quale, (sempre in disegno pero) dalla occupazione di territorio

si passo ad una stazione di commercio, dalla stazione di commercio

ad un deposito di carbone e da questo alia costruzione d'una ferrovia

e in fine ad una cattedra d'italiano nell'universita di Pechino.

Pechino, 6 aprile 1899. Caro amico ! Siccome voi siete in procinto di

lasciar Pechino per 1'Europa, colgo 1'occasione per augurarvi il buon viaggio
e congratularmi con voi per il buon successo, non mai interrotto, del Sin-

dacato di Pechino. Ho scritto a lord Rothschild in Londra per informarlo

di quale importanza sarebbe, per gli interessi del Sindacato, che voi entraste

a far parte del Consiglio d'amministrazione, pur continuaudo ad essere 1'am-

minietratore delegate permanente in Cina, dove voi siete cosi ben noto e

stimato. State pur sicuro che io avr6 sempre piacere di assistervi, affinche

otteniate quell'ulteriore successo, che per la vostra capacita voi vi siete

meritato.

Mi aspetto che voi farete una visita alia vostra Italia. Siccome le re-

lazioni dei nostri rispettivi paesi sono ora causa di non poca ansieta in

Cina, mi valgo di questa occasione per esprimervi con tutta sincerita la

mia opinione sulla condizione presente, nella speranza che ambedue le parti,

che prendon parte alia questione, possano ponderatamente adottare quella

politica che valga meglio ad assicurare un reciproco e permanente beneficio.

Recentemente io ebbi Ponore di essere ricevuto da Sua Maesta Plmpe-
ratrice reggente, che mi espresso il proprio rincrescimento che 1'amicizia

di cosi lunga data fra i due paesi sia stata messa in pericolo dall'affare

di San Mun. I sentimenti di Sua Maesta sono i medesimi che quelli di tutti

i nostri piu cospicui uomini di Stato (ossta, che non hanno nessuna inten-

zione di dare all'Italia un pezzo del loro territorio). Quale nazione del

mondo o quale nobile famiglia si rassegnerebbe alia perdita del suo patri-

monio avito, del suo amato territorio, senza dolore ed umiliazione? Un*po-

polo di alto sentire si sottometterebbe piuttosto a pericoli e penurie che

alia perdita di una minima frazione del suolo ereditato da tante genera-



CONTEMPORANEA 741

xioni e da tante dinastie. Questo amore di patria 6 identico in Cina come

in Italia e in ogni altro paese europeo.

E vero che la Cina ha fatte concession! territorial} alia Russia, alia

SFrancia e alia Germania dopo 1 'ultima guerra col Giappone, ma la Cina

aveva degli obblighi con quei tre paesi per i servizii da essi resi nel

farle recuperare province gia occupate dai Giapponesi. Queste tre Potenze

-domandarono la loro ricompensa, e la Cina non poteva mostrarsi ingrata.

Mai volenterosamente non abbiamo fatte cessioni del nostro territorio.

I Cinesi hanno eempre considerata T Italia con ammirazione, come la

fonte della civilta occidentale: nelle leggi, nella letteratura e nelle arti ;

ed hanno sempre ritenuto che la sua politica nazionale fosse una politica

di pace e di amicizia (ossia, che non dovesse, ne potesse mettersi in imprest

<oloniali). Questa credenza ci ha fatti sempre trattare gli Italiani con ispe-

-ciale flducia e favore, ritenendo il nostro governo che 1' Italia si mostre-

rebbe sempre giusta ed arnica verso la Cina.

Parlo a nome del mio Sovrano e del mio paese, quando dico che io

nutro viva e profonda speranza che il vostro governo non vorra sacriflcare

la prosperita degli interessi italiani avvenire in Cina, perun ipotetico van-

taggio di pochissimo conto e non necessario al decoro ed alia gloria

dell' Italia, ma amaramente umiliante per lo spirito e le tradizioni della

Cina. Se 1' Italia continuera in una politica d'amicfzia colla Cina, (ossia, de-

-sistera da richieste ridicole ed ingiuste) potra ottenere, colla cordiale ap-

provazione dei miei concittadini, molti trionfi commerciali e industrial}, di

:gran lunga piu durevoli ed onorevoli che un vantaggio temporaneo strap
-

pato ad un popolo in modo da ferirlo per sempre nel suo amor proprio
nazionale.

In Cina noi abbiamo sentito locjare assai il vostro amabile e magna-
nimo Re. Se 1'opinione di un uomo, che e invecchiato al servizio di quattro

Imperatori cinesi, pu6 interessare la Maesta Sua, io mi sentirei altamente

onorato se voi poteste sottomettergliela insieme con i miei rispettosi omaggi.
Gradite 1'attestato della mia personale stima. II vostro sincere amico

Li Hung-Chang.

2. Le onoranze ad Alessandro Yolta in Como hanno dato occasione

a convegni scientific!, tra i quali un Congresso di maestre ; e si e

parlato anche d' insegnamento religioso. Da quel Congresso, com' e

naturale, quasi da un documento parlante ed autentico, lo sto-

rico pud cogliere assai bene il pensiero che agita le inenti in fatto

d'insegnamento religioso nelle scuole; materia principalissima, se altra

mai. Qual sia stato questo pensiero ce lo narra lealmente il giornale

cattolico di quella citta
4

. La sostanza & questa : Si ammise la ne-

cessita dell'insegnamento religioso; ma, conosciutasi 1'incompetenza
de' maestri laici, si capi che avrebbe dovuto chiamarsi un maestro

competente; pero, quando era d'uopo venire alia conclusione (cioe,

1'unico maestro competente essere il sacerdote e a lui quindi doversi
1 L'Ordine di Come.
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affidare quell'insegnamento) si rigetto la conolusione
;
con quanta coe~

renza lo vede ognuno. Ecco la relazione distesa, che ne fa quell'effe-

meride.

La questione deiriiisegnamento religioso fu mossa dall'egregio si-

gnor Verdi di Cremona. Egli con molti argomenti chiaramente dimo-

stro quanto importi, anche per il buon andamento delle scuole, che

in ease venga impartito 1'insegnamento religioso. II prof. Maffi di To-

rino, allora, pur non dissentendo dal signor Verdi, disse che egli non

si sentirebbe di sobbarcarsi alPincarico di dare lezioni di catechismo,

perche, piuttosto che insegnarlo male, sarebbe meglio non insegnarlo ;.

secondo il professor Maffi quindi era d'uopo ricorrere ad un maestro-

c competente in materia
; egli cederebbe volentieri parte del suo non

lauto stipendio a colui che avesse a prendere il suo posto in tale inse-

gnamento. II prof. Ceracchini, toscano (a cui le parole del Maffi par-

vero, come veramente erano, una premessa a chiamare il sacerdote in

iscuola) come se avesse udita un'eresia scientifica, prese a parlare,.

affermando che con siffatte proposte si apriva la porta della scuola al

prete, e impugno le idee del signor Verdi e del prof. Maffi. II signor

Mancini, ispettore scolastico del Circondario di Como, a questo puntc-

parve tirasse un gran respiro di sollievo, e senti il bisogno di strin-

gere la mano al signor Ceracchini. La quale stretta di mano signifi-

cava il trionfo delle idee liberalesche, che dominano in Italia in ma-

teria d'insegnamento religioso. II timore della Chiesa e il criterio di-

rettivo, onde nel nostro paese si regolano il Governo ed i Comuni.

3. Simile al precedente e il fatto accaduto nel Consiglio comunale

di Vicenza, narrato e commentato egregiamente dal foglio eattolico

fiorentino A
. Solenni feste centenarie sono per celebrarsi, il prossimo

anno, in quel celebre santuario veneto che e la Madonna di Monte

Berico. Ora, il 16 di agosto, il Consiglio comunale era invitato ad

esaminare la proposta di alcuni cittadini, cioe di adornare con pitture le

lunette del portico, che conduce a quel santuario, il qual portico e

di proprieta del Comune. La Giunta proponeva al Consiglio che si con-

cedesse bensi il chiesto permesso, ma apatto che la proprieta del detto

portico rimanesse sempre al Comune ed escluso qualunque sussidio alia

detta opera per parte del Comune. Dunque neppure un soldo per un'opera
d'arte sacra cattolica, benche pochi giorni prima quello stesso Consi-

glio avesse votato mille lire per le corse di cavalli. Sorse allora il Con-

sigliere cattolico, Cav. Bottazzi, il quale, notando il contrasto, propose

che siccome per le corse s'erano erogate mille lire, cosi almeno altret-

tante se ne erogassero per le pitture in onore della Vergine di Monte Be-

rico. Alia qual proposta prima il Sindaco, e poi il Fogazzaro,facendo eco>

alle parole del Sindaco, risposero che le amministrazioni pubblich&
1 Unita cattolica, n. 194.
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non debbono dar preferenze ad alctm culto sugli altri, ma debbono con-

siderarli tutti uguali. Con che si metteva alia stessa stregua la vera

religione colle false; cio che e errore fondamentale, condannato dalla

Chiesa e che forma 1'essenza del liberalismo, sia che 1'errore si pra-

tichi da un private, sia che si pratiohi da un Consie:lio. Poiche quel che e

vero per i singoli, e altresi vero per i singoli adunati insieme; molto

piu se coloro devono dirigere gli altri nelle vie del vero e del buono.

Indarno dunque certi uomini in Italia si lamenSano, se noi neghiamo

loro il titolo di cattolici.

4. Dal liberalismo all'anticristianesimo e breve il passo. E anche

questo e pianta che cresce nel giardino d'ltalia; cresce e se ne tol-

lera la coltivazione da coloro che regolano la cosa pubblica ed hanno

scritto nel primo articolo dello Statuto che la religione cattolica e

quella dello Stato. A Roma, com'e noto, due sono i giornali anticri-

stiani. Uno di questi, il Don Chistiotte, giorni sono, fece 1'apologia

del suicidio e dell'omicidio. Era avvenuto, non e molto, zlVAlbergo

dell'orso in Roma, che due fidanzati (dal matrimonio de' quali dissen-

tivano i genitori) decidessero di finirla con la vita, avvelenandosi, be-

vendo di comune accordo la stricnina. La ragazza mori, ma il giova-

notto fu salvo. L'uccidere e 1'uccidersi e un delitto enorme contro la

legge di Dio
;
e non dovrebbe, naturalmente, esserne permessa 1'apologia

(altro e la cornpassione e la pieta). Or ecco quell' effemeride colmar di

elogi gli autori del doppio delitto
; dicendo, solamente i pagani potere

avere animo alto e sentimenti elevati per comprendere la bellezza d'una

tale tragica fine: essi soli poter capire un amore piu forte d'ogni ostacolo

e d'ogni precetto : i cristiani essere troppo piccoli e pregiudicati : a^ere

que' due gioyani lanciata una magnifica sfida alle pedanterie cristiane.

Inoltre si fece uno splendido corteo per onorare la disgraziata e col-

pevole fanciulla, e al cimitero si fecero discorsi che lodavano il de-

litto consumato in onta alia legge. Ora, se grave colpa e commetter

delitti (e per questi vi son carceri, guardie, spade ed eserciti) quanto

piu grave e 1'insegnarli e lasciarli insegnare ! Eppure s'insegnano e

si lasciano impunemente insegnare. A tanto siamo ora giunti alia fine

del secolo XIX !

Qui non e tutto. Un'altra effemeride anticristiana *, tutta zelo per
1' innocenza del Dreyfus, vomita fuoco e fiamme contro la Chiesa cat-

tolica. Ne s' intende che cosa c'entri la Chiesa e il Cristianesimo in

quella causa, eccetto che, (come par certo da chiari indizii) non si sia

presa a pretesto quella causa, per guerreggiare il cristianesimo. Di

fatto ivi si dice che nella Francia si deve abolire la scuola cristiana,

si deve prendere pel collo il P. Du Lac, si deve togliere ogni edu-

cazione cristiana; si dice che si deve sottrarre quella nazione dalla

1

Tribuna, n. 241.
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dittatura anonima del Gesuitismo ; e che la Chiesa, abbracciando Ice.-

Francia, le ha awelenato il sangue e le ha dato un soffio di morte.

Mettendosi, inoltre, alia stessa stregua socialist e cattoiici, s'asse-

risce che come i primi fanno una promessa irrealixzabile del paradiso

sulla terra, cosi i second! (i cattoiici) fanno la pi'omessa bugiarda del

paradiso nell'allro mondo.

Tali cose si stampano nella capitale della Oristianita in onta a

tutte le leggi e a tutte le promesse di rispettare in Roma la Religione.

5. I comititi e le societa cattoliche d' Italia, sciolte 1'anno scorsa

per 1'esagerato timore che fossero societa sovversive, si vengono uin.

po' alia volta ricostituendo: ricostituzione che e prova della loro in-

nocenza. Uitimamente si rimise in piedi il Comitato regionale lorn-

bardo. Di cio ii Conte Aw. Alberto De Moiana, avendo dato avviso

al Prefetto di Milano, questi cosi gli ha risposto. All'Illmo Signer
Conte Aw. Alberto de Moiana, gid presidente del Comitato regionale per
V Opera dei Congressi e Comitati cattoiici. Ho preso atto di quanta
la S. V. ill.ma mi riferisce circa 1'avvenuta ricostituzione del Co-

mitato regionale lombardo per 1'Opera dei Congressi e Comitati cat-

tolici in Italia. Confido che detto sodalizio, come tutti gli altri co-

mitati cattoiici, che vannosi ricostituendo, terranno presente la di-

sposizione dell'art. 3 del decreto-legge 22 giugno 1899, citato nella

lettera cui mi pregio rispondere. Accolgano la S. Y. illma ed il

signor ff. di segretario del Comitato i sensi della mia perfetta os

servanza. II Prefetto MUNICCHI.

6. II 28 agosto, sull'alta vetta del Rocciamelone soprastante alia

yalle di Susa, a tremila e cinquecento metri d'altezza, s' inaugura
una gigantesca statua di bronzo di Maria Santissima colle tenui of-

ferte di 130 mila bambini italiani. Leone XIII stesso detto 1' iscri-

zione, in cui s' invoca Maria, Madre di Dio, piu Candida della neve?

patrona e difenditrice de' confini d'Italia. Al momento solenne tutte l&

campane della vallata suonavano a festa. All' inaugurazione interven-

nero i rappresentanti della Prefettura e del Municipio di Susa, pa-

recchi Sindaci della valle e di altri Comuni del Piemonte e della Lorn-

bardia, i delegati del Cardinale Richelmy Arcivescovo di Torino e dei

"Vescovi delle diciotto diocesi subalpine, i rappresentanti di Associa-

zioni cattoliche, il clero e migliaia di persone che gremivano i fiancht

della montagna. Presso la statua, opera pregiata dello scultore Stuardi r

vi era un drappello di bambini e di bambine a rappresentare 1' in-

fanzia italiana. Celebrata la Messa dal canonico Tonda, il prof. Qhi-

rardi, presidente e iniziatore dell'opera, pronunzio un breve discorso r

dimostrando il significato religioso del monumento che, eretto colle

offerte di ] 30 mila bambini italiani, tra cui i reali principini di Sa-

voia, da principio con speranze di pace al secolo nuovo. Quindi ven-

nero benedette le medaglie da collocarsi nel cavo fondamentale del
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monumento, tra cui una stupenda di grand! dimension! colla effigie

a rilievo del Re e della R)gina, fatte coniare appositamente. Firmato

il verbale dalle Autorita, questo colle medaglie e con tutti i nomi

dei 130,000 bambini, fu chiuso entro una cassa di ferro, che fu mu-
rata nella base del monumento, con 1'apposizione dei sigilli delle Au-
torita intervenute. Sopra la base fu affissa la lastra di bronzo colla

-epigrafe scritta dal S. P. Leone XIII. La funzione si chiuse coa la

benedizione del Sacramento, impartita dalla vetta
;
che fu per tutti

un momento commoventissimo, indimenticabile. Cosi questo sara il

piu alto santuaiio della Vergine, circondato della piu grande poesia,

perche avente per volta il cielo stellato e quasi per tappeto 1'ampia
distesa delle eterne nevi scintillanti al sole. II Rocciamelone e una

^rdita punta che sorge sulle Alpi Cozie a 3537 metri sul livello del

mare, e il suo ghiacciaio segna i confini tra 1' Italia e la Savoia. Qua-
ranta soldati Alpini e venti zappatori del battaglione Susa furono

quell!, che con mirabile ardimento avevano trasportato su per la mon-

tagna la statua colossale, la quale, insieme coll'armatura, dicono che

pesasse ben 1500 chilogrammi. II tutto fu trasportato in due giorni e

in 32 pezzi, sotto il comando del bravo tenente Parravicini, e con la

scorta del Canonico Tonda, prevosto della cattedrale e intrepido al-

pinista.

Nonpossiamo, alia fine, non riferire testualmente 1'iscrizione del Papa:
Alma Dei Mater Nive candidior MARIA Lumine benigno Segu-
siam respice tuam Ausoniae tuere fines Coelestis patrona. Un'altra

dedica, dice VItalia Reak, commuove il pellegrino. Quando egli e

salito per ore ed ore interminabili e faticose, per i fianchi del monte,
lasciando dietro a se ogni traccia di vita, ogni bellezza di vegetazione,

^uando nell'alpestre e selvaggia solitudine non ode piu ne gorgheggio

d'uccelli, ne mormorio di acque, giunge sulla vetta, ed a' suoi occhi

ammirati si svela in' tutta la sua grandezza la statua, egli legge su

una lastra bruna di granito levigato queste parole incise a grand!
lettere d'oro : / Bimbi d'Italia a Maria.

III.

COSE STRANIERE

(N^tizie Generali). 1. FRANCIA. Mentre si approssima la fine del processo di

Rennes. Due incidenti di particolare importanza. Le infamie degli anar-

chici. La casa assediata nella via Chabrol di Parigi. 2. TRANSWAAL.

Inasprimento delle relazioni fra Inglesi e Boeri. Causa ultima del pe-

ricolo di guerra. Difficolta di un componimento. 8. SVIZZERA. II terzo

Congresso tenuto dagli ebrei sionisti a Basilea. Passi fatti presso il

Sultano. Cristo vince. 4. SERBIA.

1. (FRANCIA). II Consiglio di guerra di Rennes ove Labor! 6 ri-

comparso perfettamente guarito tiene regolarmente le sue udienze,
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e la palpitante ansieta, con cui ne vengono seguiti dappertutto i re-

soconti giornalieri delle Agenzie telegrafiche, dimostra ed illustra la

parte principal issima che occupa tuttora la Francia nelle menti degli

uomini politici e del popoli etiropei. D' incident! ne sorgono sempre-
non pochi, n di lieve importanza, facendo tumultuariamente ondeg-

giare gli anirni fra impressioni contrarie e fra presentiment! ora di

un'assoluzione, ora di una seconda condanna del capitano Dreyfus.

Se non che le penrs3 incertezze non potranno pid avere assai lunga

durata, aspettandosi la sentenza della Corte marziale innanzi alia meta

di settembre. Degli accennati incident!, frattarito, due meritano di

essere particolarmente menzionati. II primo si verified in occasione-

della testimonianza fatta dal capitano Freystatter, che quello fra i

giudici del 1894 che sostiene essere stato allora commesso un errore

giudiziario, di cui gli rimorde la coscienza, e doversene fare solenne

riparazione. II secondo riempi 1'udienza, in cui venne ascoltato il capi-

tano Lebrun-Renault, riguardo alle confessioni fattegli da Dreyfus nel

giorno della sua degradazione.

II colonnello Maurel, che presiedette il Consiglio di guerra del

1894, aveva poco innanzi deposto, essersi la sua convinzione della reita<

del Dreyfus formata prima che, per ordine del ministro della guerrav
venisse comunicato il plico coi document! secreti, i quali esercitarona

si poca influenza sugli animi anche dei suoi colleghi del tribunale,

ch'essi reputarono superfluo di esaminarli, prendendo visione d'uno

solo per semplice formalita. Ora, il capitano Freystatter assevero, in-

vece, che i document! secreti furono letti dal primo aH'ultimo, con

un commentario scrifeto del colonnello du Paty de Clam e con varie

osservazioni orali dello stesso Maurel. Dall'altro canto, mentre il ge-

nerale Mercier aveva asserito che i document! riguardanti le amba-

sciate non erano stati compresi nel piego secreto, per impegno preso-

col ministro Hanotaux, il capitano Freystatter assicuro all'opposto di

avervi veduto anche il dispaccio dell'addetto militare italiano Paniz-

zardi (in questo pero ribattuto tosto dal Mercier), e di varii altri che

si riferivano al colonnello tedesco Schwarzkoppeu. Quindi Maurel e

Mercier parvero colti in flagrante menzogna, molto piii per la maniera

impacciata di rispondere del primo. Non e a dire quali trionfi me-

nasse la stampa dreyfusista, in conseguenza di cosiffatte scene, e come

dipingessero alle fantasie dei proprii lettori Dreyfus gia assolto, can-

dido al pari d'innocente colomba e redimito per giunta dell' aureola

del martirio; Mercier, Maurel ed altri capi dell'esercito, invece, ca-

richi di ferri e sepolti in fondo ad un carcere sino alia morte col

verme roditore nell'anima. I piu calmi si contentavano che il Mercier

venisse giudicato e punito dopo chiuso il processo di Rennes.

Yenne piu tardi il confronto dell' imputato col capitano Lebrun-

Eenault, e le perplessita ritornarono a stringere i cuori, alia vista del-
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1'imputato che non negava le proprie confession!, ma si rammaricava

soltanto dell'nso fattone, senza chiedergliene schiarimenti, invocando

percio 1' indignazione della gente onesta e dei popoli civili. In questo

mezzo, si ebbe tempo di raccogliere alquanto i pensieri ed i ricordi,

e si trovo che le afferrnazioni del capitano Freysl Jitter e non avevano

in realta che una mediocre icnportanza, e discordavano pure colla

testimonianza di quel colonnello Picquart, che i dreyfusisti amano tanto

svisceratamente e lerano alle stelle come il Bajardo senza paura e senza

macchia dei nostri giorni. II Figaro e venuto un poco in ritardo a

sostenere che le parole di Dreyfus erano state alterate o fraintese dal

capitano Lebrun-Renault. Ma qual fede prestare ad un organo tutto

dreyfusista? Quindi si puo comprendere quanto sia facile formare av-

ventati giudizii, nelle intricate circostanze odierne, tenuto conto altresi

della smaccata parzialita con cui telegrafo e*stampa trasmettono le

notizie
;
e come sia consigliabile di attendere in prudente coscienzioso

riserbo la sentenza della giurisdizione militare. Degno di nota & il fatto

che i socialist! patteggiano sempre a spada tratta per 1' innocenza di

Dreyfus, e che Jean Jaures, nella Petite Republique, va predicando la

rivoluzione per il caso di una confermata condanna
;

il rinnovamento

delle istituzioni e dei cuori
, invece, per il caso dell'assoluzione. I primi

nemici da combattere saranno, poi, in qualunque ipotesi, 1'esercito

e gli Ordini religiosi, quello sopra tutto dei Gesuiti !... In cid non

vi e disarmonia di sorta fra i diversi partiti rivoluzionarii, il cui

:ama!gana forma il dreyfusismo; e, come -le orde anarchiche, dirette

daU'energumeno Sebastien Faure, con improvviso colpo d'audacia, che

non fa onore alia vigilanza del governo, approfittando dell'agglome-
ramento di curiosi nelle adiacenze della casa assediata in via Chabrol,

sfogavano i loro furori da cannibali contro un monastero di Suore e

contro la chiesa di Saint loseph, rimastane tutta devast'ata e sac-

cheggiata ;
cosi sonosi vedute maggioranze di Oonsigli generali chie-

dere in questi momenti la dispersione dell'Ordine dei Gesuiti e di

altre Congregazioni non autorizzate, con meraviglia altissima, sebbene

alquanto ingenua del Journal des Debats e di altri meno scarmigliati

interpret! del popolo, che non ci entra proprio per nulla. Quanto a

Guerin coi suoi, essi hanno continuato a sostenere 1'assedio nella

casa di via Chabrol, le cui cantine sembrano esser state larga-

mente fornite di conserve alimentari, di vino, e, taluno aggiunge,
anche di petrolio. Le venditrici del Mercato (dames des llalles) si erano

mosse a pieta degli assediati, ed avevano tentato, ma invano, di re-

'Care loro nuove vettovaglie. Mentre scriviamo, si annunzia imminente
1'assalto alia casa con una batteria di... pompe idrauliche. Forse un
buou bagno giovera non meno a riufrescare i cervelli esaltati che a
anondare i corpi mancanti da lungo tempo di lavacro.
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2. (TRANSWAAL). II secondo posto, nella cronaca politica, appar-

tiene questa volta di buon diritto alia Repubblica Sud-africana, donde-

ci perviene un forte clangore di belliche trombe, ed ove la balda gio-

ventu boera sembra oggimai fremere armi contro gli Inglesi. II governo
di Pretoria aveva sottoposto al Colonial Office di Londra una serie

di nuove proposte, nelle quali offriva di concedere agli Vitlanders la

franchigia elettorale dopo soli cinque anni di residenza, ma sotto una

triplice condizione, e cioe : 1 che 1'Inghilterra non intervenga piu

nelle question! interne del Transwaal
;
2 ch'essa accetti l'arbitrato r

e 3 che non rivendichi piu alcun diritto di alta sovranita sulla Re-

pubblica. Tali proposte dispiacquero al gabinetto di Saint-James, ed

il ministro Chamberlain invio una risposta, che deve avere offeso molto

profondamente gli animi dei Boeri, poiche dispacci del Morning Post

annunziano che il Volksraad 1'accolse a fischi, e che nello stesso giorno

il Presidente Kriiger dichiaro essere la guerra divenuta inevitabile.

Cerfco e, sussumeva il corrispondente da Johannesburg dell'ufficioso*

Standard, che la maggioranza del Volksraad non vuole piu ammettere-

1'alta sovranita britannica nel Transwaal. Altri telegrammi raccontano-

a gara che duemila tedeschi hanno offerto i proprii servigi al Tran-

swaal
;
che non pochi ragguardevoli Vitlanders di Johannesburg sona

stati arrestati, che parecchi ricchi proprietarii di miniere si rifugiano

nella vicina Colonia del Capo, e cosi di seguito. Si direbbe, insomma,
che le spade fossero per uscire dai foderi, tanto piu che le parti con-

tendenti non hanno mai cessafco dai bellicosi apparecchi, iniziati alcuni

mesi addietro, e che 1'autorita militare inglese, giusta le informazioni

del Daily Mail, si dispone a raccogliere 25,000 uomini nel famoso

campo di Aldershot, donde soglionsi dirigere nelle parti del mondo-

su cui John Bull disegni di stendere il suo braccio armato.

Sono certamente assai disuguali le forze dei due atleti
;
ma i Boeri

non mancano di ardire, destrezza e tenacita di propositi. Altre volte

gia, in tempi non molto lontani, hanno fatto sudare le fronti britan-

niche, e possono ricevere ausilii non indifferenti per trarre in lungo-

1'impari tenzone, colla speranza forse che nella stessa Africa si levino

nuovi avversarii contro John Bull, o che benanco in lontane regioni,.

per esempio in Cina, qualche grande Potenza susciti nuovi fastidii

alia Granbrettagna. Ad ogni modo, osservano i Boeri, se 1' indipen-

denza della nostra Repubblica deve cadere, preferiamo vederla soccom-

bere piuttosto al ferro ed al fuoco che alle politiche insidie, e forse

ne rimarra nella storia una fama non ingloriosa che fara spuntare un

giorno da vicino o da lontano qualche vendicatore. Come si vede, la

condizione delle cose e assai tragica, e la catastrofe apparisce immi-

nente. Se 1'arte diplomatica riuscisse da ultimo a sciogliere il nodo-

gordiano, anziche lasciarlo recidere dalla spada, potrebbe certamente

vantarsi di un bel successo.
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3. (SVIZZERA). Gli ebrei sionisti hanno tenuto, a Basilea, il loro

terzo Congresso, sotto la presidenza del dottor Herzl, di cut & ben co-

nosciuto lo zelo nell' apostolato per il ristabilimento dell'antico regno

di Giudea. Nell'ultima sua seduta, il Congresso ha eletto il grande

Comitato d'azione, che avra da procurare il compimento dei voti finora

emessi. La Germania, 1'Austria-Ungheria, 1'America conteranno in

questo Comitato due rappresentanti ;
la Rumenia e 1'Inghilterra tre;

la Russia dodici
;

la Francia, la Gallizia, 1'Italia, il Transwaal, il

Belgio, la Svizzera e 1'Egitto uno. Cio vuol dire che i sionisti rice-

vono appoggi piu o meno larghi dagli israeliti di quasi tutto il mondo.

Raccontano, anzi, alcuni giornali, che gli ebrei piu ricchi e potenti si

sono gia rivolti al Sultano ed alia Porta ottomana, ammantandosi di

forti protezioni e facendo balenare seducentissime promesse, per con-

seguire certe concessioni
; ma, non osando affrontare le opposizioni dei

popoli cristiani allo sfregio dei Luoghi Santi, non-fanno motto di Ge-

rusalemrae e dei vicini territorii
;
e si limitano a domandare la colo-

nizzazione di alcune contrade siriache e dell'isola di Cipro. Per quanto

riguarda quest'ultima, perd, il risultato finale delle pratiche dipende
dal consenso piuttosto dell'Inghilterra che della Turchia, ed affermasi

che il Gabinetto di Saint-James, a schermirsi dalle importunita, abbia

addotto la gelosia dei Cipriotti per la propria nazionalita greca ed il

loro timore che gli ebrei in eccessivo numero, alleati coi maomettani,

possano un giorno prendere il sopravvento sui cristiani. In considera-

zione di cio, la Granbrettagna ammetterebbe a Cipro alcune colonie

di ebrei, ma in numero limitato, affinche non dia ombra alle odierne

popolazioni e non crei fomiti perpetui di disordini.

Magro successo, come ognun vede; ma qual sorta di sionismo e

quello, che, sino dai primi passi, rinunzia a Gerusalemme ed a tutto

1'antico regno di Palestina? Non equivale cio a rinnegare se medesimo

ed a proclamare utopistici i proprii intenti? Perche" non deporre anche

il nome di sionismo? La razza deicida, malgrado tutti i favori di cui

la ricoprono le sette anticristiane, si sente, prima di combattere, de-

bellata e vinta dal Nazareno.

4. (SERBIA). La Serbia frattanto, dal giorno del vero o supposto
attentato contro l'ex-re Milan, non ha piu goduto un momento di tran-

quillita, ed i telegrainmi da Bel^rado parlano sempre del terrore che

regna in tutto il paese, ma principalmente nella capitale. L'accusa di

congiura contro la vita di un Obrenovich viene mantenuta contro i

personaggi piu eminenti del partito radicale, quali gli ex ministri Pasich

e Tausanovich, il colonnello Nicolich ed altri : sembra che il loro pro-
cesso debba aprirsi verso la meta di settembre, ed il linguaggio della

stampa russa dimostra che a Pietroburgo si prestera attento orecchio

al dibattimento, ed il risultato, quando sia di condanna, non lasciera

gli animi indifferent! .
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Tn questo mezzo, i Serbi rifugiatisi oltre i confini, per timore di

persecuzioni, vanno accusando 1'ex-re Milan, presso i G-abinetti delle

Potenze, di provocare colla sua condotta una rivoluzione all' interne ed

il turbamento delle relazioni cogli Stati balcanici confinanti, costi-

tuendo cosi uaa pietra di scandalo ed un pericolo per la pace gene-

rale. Essi domandano Pintervento della diplomazia europea, per costrin-

gere l'ex-re Milan a riprendere per sempre la via dell'esilio ed a la-

sciare infine tranquilla la sua infelice patria, cui tante e cosi tristi

calamita ha gia cagionate colle sue aberrazioni. Essi invocano 1'uiuto

non meno dell'Austria-Ungheria che della Russia, dichiarandosi osse-

quenti a tutti i grandi Stati vicini, immuni da spirito di parte, bra-

mosi unicamente della quiete e prosperita della patria loro, che stanno

certamente a cuore a tutte le Potenze. Li sostiene la stampa russa
;

ma se trovassero sordo 1'orecchio dell'Europa, i radicali serbi prote-

stano che saranno forzati a sollevarsi, per cacciare 1'oppressore e

disperdere la piccola banda di felloni e concussionarii che lo circon-

dano, sebbene il trono stesso degli Obrenovich possa rimanerne scosso.

Ma l'ex-re Milan fa le viste di non temere molto n& 1'intervento stra-

niero, n& la rivolta, non dimostrando alcuna disposizione a deporre il

potere o ad allontanarsi.

AUSTRIA UNGHERIA (Nostra Corrispondenza). 1. Conclusione del com-

promesso austro-ungarese ;
soddisfazione in Ungheria, malcontento in

Austria; il cosiddetto paragrafo del pulpito nelie Camere ungaresi; la

politica austriaca nella China. 2. La sessione annuale delle Diete

provinciali nella Cisleitania; lotte nazionali e confusione su tutta la

linea. 3. Cose della capitale; levata di scudi giudeo-liberale-socia-

listica contro il D. r
Lueger ed i cristiani sociali. Morti illustri.

1. Finalmente, dopo tre mesi di lavoro affannoso, verso la meta

di giugno pote essere annunziato a Budapest ed a Vienna lo sciogli-

mento, se non definitive, almeno provvisorio per alcuni anni delle

piii grosse fra le nostre questioni, il compromesso austro-ungarese,

intorno al quale eransi affatieati indarno sino alia loro caduta il Ba-

deni e il Bannfy. Per tre lunghi mesi, unico indizio di vita politica

in questa monarchia, continue il via vai dei ministri fra le due ca-

pitali, per le trattative riappiccate fra il Thun e lo Szell, avvicen-

dandosi consigli ministerial! ed udienze imperiali senza tregua, sotto

la spada di Damocle d'una crisi ministeriale sempre imminente di

qua e di la del Leitha. Pift volte in questo frattempo ando voce, che

ogni pratica era riuscita a vuoto, e sulla fine del maggio la N. F.

Presse poteva annunziare con mal celata compiacenza, che il Thun,
in aperto conflitto collo Szell, sebbene sostenuto dal comitato della

destra parlamentare austriaca, era li li per far capitombolo. Ma ecco
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che dopo una pausa di pochi giorni, grazie al prudente ma energico

intervento di S. M. Francesco Giuseppe, le difficolta incominciano ad

appianarsi, ed il 10 giugno lo Szell trovasi in grado di riferire a S. M.,

che un pieno accordo era stato raggiunto fra le due parti della mo-

narchia. Se non che avendo i due presidenti Thun e Szell pattuito

fra di loro, che circa il tenore del coinpromesso era da tenersi il se-

creto, finche lo Szell non 1'avesse per il primo comiinicata ufficial-

mente alia Camera ungarese, la stampa delPopposizione tedesca ebbe

tutto 1'agio di sbizzarrirsi per alcuni giorni, sballandone di grosse

contro il Thun, colpevole d'aver tradito alia sua ambizione personale

gli interessi dell'Austria, e d'aver consummato coll'arme del . 14,

il piu grave attentato contro la costituzione ed il parlamento. Come
se la chiusura del parlamento, e la sospensione della costituzione in

Austria non fossero conseguenze necessarie della malaugurata ostru-

zione tedesca!

Ma quello che piu importa sapere e il tenore del componimento
conchiuso fra i due governi, sulla base della convenzione stipulata

1'anno scorso ad Ischl fra il Bannfy e il Thun, e della cosiddetta

formola Szell, approvata da S. M. 1'imperatore ed accettata pure dalla

opposizione della Camera ungarese. In sostanza il patto di Ischl sta-

biliva 1'anno 1910 come termine ultimo di scadenza si della conven-

zione doganale-commerciale, e si del privilegio da accordarsi alia

Banca austro-ungarica a norma d'un nuovo statute; laddove secondo

la formola Szell il privilegio della Banca doveva bensi a tutto van-

taggio dell'Ungheria essere mantenuto fino al 1910, ma la convenzione

doganale-commerciale aveva a durare soltanto fino al 1904. Fra quest!
due estremi venne adunque trovato il mezzo termine di accorciare in

eguale misura la durata, sia dell 'accordo doganale-commerciale, e sia

del privilegio bancario, riducendolo per amendue al 1907, anno in cui

vengono a scadere anche i trattati commerciali coll'estero, quando
non venisse fatto di ottenere entro il 1903 dal parlamento austriaco

1'approvazione del compromesso per 1'unione doganale. Ove questa nel

1907 venisse a cessare, spegnerebbesi insieme anche il privilegio della

Banca. Che se per contrario nel 1907 il parlamento austriaco appro-
vera la convenzione doganale-commerciale, il componimento potra
essere mantenuto e la tregua assicurata fino al 1913, senza alcun

impediments da parte dell' (Jngheria, la quale si e riservato espres-
samente il diritto di regolare da s& con leggi proprie i suoi rapporti
economici e commerciali coll'Austria.

L'esposizione di questo accordo, fatta dal presidente Szell nella

Camera ungarese venne accolta con generate soddisfazione da tutti i

partiti, coinpresi pure tutti i gruppi della opposizione. Anzi la stampa
ufficiosa dell'Ungheria intono si alto il canto della vittoria, da met-



752 CRONACA

tere in molti il sospetto, non fo=?se 1'Austria, come sempre, anche in

questo caso condannata a fare le spese del compromesso, lasciando

all'Ungheria farsi la parte del leone. 4- sentire gli organi official! ed

officiosi di Vienna il vantaggio sarebbe tutto per 1'Austria, la quale
ha saputo tener testa al governo ungarese, che voleva sfmttare per

conto proprio le tristi condizioni create alia Cisleitania dalPostruzione

tedesca. Da qual parte stia la verita vedrassi alia prova de' fatti,

quando cioe il compromesso entrera nella sua pratica applicazione ;

ma non v' ha dubbio, che se dobbiamo giudicare dal passato, sara un
caso piuttosto unico che raro, che 1'Austria non debba veder sacri-

ficato il suo interesse economico a quello deli'Ungheria. Quanto poi

all' interesse politico, se dall'una parte P Ungheria pud compiacersi

d'aver meglio sgomberata la via all'agognata indipendenza del suo

territorio doganale ed al conseguente suo distacco definitive dal-

PAustria, e un fatto pero che le condizioni sostanziali del recente

componimento vennero imposte allo Szell dal conte Thun, alia stregua

dei patti di Ischl, e che non avendo piu sulle braccia la questione

del compromesso, il conte Thun trovasi avere le mani piu libere nelle

question! interne delle lingue e delle nazionalita segnatamente contro

Popposizione tedesca, la quale tenevasi quasi sicura della caduta del

Thun nel conflitto coll' Ungheria, e della scalata al potere da parte dei

tedeschi. Frattanto la Camera ungarese, prima di prendersi il 6 luglio

le vacanze estive, fini di approvare a pieni voti e senza cambiamenti

tutti i diciotto disegni di legge, ne' quali (lasciata da parte la que-
stione delle quote da sciogliersi prowisoriamente) assommasi il nuovo

compromesso, imposto alia Cisleitania, grazie all'ostruzione parlamen-

tare, mediante semplici ordinanze, coonestate dal famoso . 14 della

costituzione.

A' primi del passato maggio venne discussa in ambedue le Camere

di Budapest la legge sulla giurisdizione curiale contenente il cosid-

detto paragrafo del pulpito > ricopiato dal Kanzelparagraph bisinar-

ckiano de' bei tempi del Kulturkampf germanico. In forza di questo

paragrafo pud essere condannato ad un anno di carcere, ed a mille

corone di multa : 1 chiunque in un luogo sacro al culto, o in una

adunanza religiosa, parli alia scopo d'influire sulle elezioni politiche ;

oppure 2 rifiuti i sacramenti o minacci pene ecclesiastiche, per

ottenere che uno o piu elettori si astengano dal voto, o lo diano al

candidato da esso raccomandato, eccetera. Per decilere sul da farsi di

fronte a questo paragrafo a' 6 di maggio riunironsi a Budapest in

conferenza plenaria i Vescovi ungaresi, con grande gioia de' cattolici,

i quali, al dire d'un giornale Viennese, dal 1890 in appresso, non ave-

vano piu veduto di siffatte riunioni, cotanto desiderate in mezzo al-

P imperversare delle persecuzioni wekerliahe e bannfyane. Dopoche
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il cardinale primate ebbe conferito con S. M. il re intorno alia detta

proposta di legge, la conferenza incarico lo stesso Em. Waszary di

sostenere per il prime le ragioni del clero nella discussione, che do-

reva aprirsi in proposito il 10 maegio nella Camera del Magnati, dove

la maggioranza liberate pur troppo tenevasi pronta a confermare il

voto d'approvazione gia dato dalla prima Camera.

Ancora una noterella, prima d'uscire dai confini del regno di

S. Stefano. Mentre in Italia il Canevaro stavasi aggirando intorno al

gran fiasco Chinese, cui deve la sua celebrita, si sparse voce che 1'Austria

pure intendesse correre la medesima prova, e venne in argomento

presentata nella Camera ungarese analoga interpellanza, II presidente

Szell rispose tosto, dichiarando che per ora sarebbe cosa prematura
il pensare a tale impresa, la quale del resto non era passata mai per

la mente del Golukowski nostro ministro degli esteri, ne era da pen-

sarci, finch& la classe commerciale deH'Austria-Ungheria non desse

prova di maggior spirito d' iniziativa, e le condizioni finanziarie dello

Stato non permettessero il lusso d'una flotta assai poderosa.

Passando ora il Leitha, ci troviamo alia solita rassegna annuale delle

navi di Omero, vale a dire delle Diete provincialiy-che, grazie sempre al-

1'ostrazione parlamentare, ebbero per sessione di quest'anno a loro di-

sposizione la bellezza di tre mesi, dal marzo al giugno p. p. Dire di tutte

e singole quanto fecero e non fecero, sarebbe entrare nelPun via uno;
bastera una rassegna delle cose di maggior conto, a volo d'uccello.

II primo posto spetta alia Dieta boema, anche per la questione delle

lingue, che scoppiata cola due anni sono ha messo a soqquadro tutto

1'ordine costituzionale dello Stato. Pochi giorni prima della sua aper-

tura, il conte Thun, recatosi a Praga per tentare una conciliazione

fra Tedeschi e Czechi, ad onta del forte braccio prestatogli dal mi-

aistro delle finanze, il czeco D. r
Kaizl, ebbe a ripartirne infedis re-

bus, rinunziando pure al disegno da lui accarezzato di farla finita con

una buona ordinanza sulle lingue in nome del paragrafo 14.

Apertasi la Dieta il 14 marzo, i progressist! tedeschi se ne asten-

nero dimostrativamente. Nel corso delle discussioni gli Czechi dichia-

rarono, che essi tengono fermo al diritto di Stato boemo, anche per

salvare la monarchia dalla propaganda pangermanista. Contro il com-

ponimento della questione delle lingue, mediante il . 14, vennero

sollevate proteste anche nella Dieta della Slesia, del Salisburghese,

e della Stiria, dalla quale i deputati sloveni conservativi si ritirarono,

protestando contro la riforma del regolamento elettorale, e contro la

sovvenzione accordata al ginnasio tedesco di Cilli, e ad altri istituti

tedeschi. Delia Dieta dell'Austria superiore mi passerd, dopo il cenno

fatto nella ultima corrispondenza intorno alia questione scolastica, ivi

dibattuta, ed al relative discorso del vescovo Doppelbauer. A Vienna

Serie XVII, vol. VII, fasc. 1182. 48 9 settembre 1899.
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la Dieta dell'Austria inferiore, dove i Oistiani-sociali del Lueger di-

spongono della maggioranza, ebbe tornate oltremodo tempestose, non

solo per la questione delle lingue, e contro le note ordinanze Ba-

deni-Gautsch, ma anche per la riforma elettorale, per affari sco-

lastici e municipali di Vienna, di cui sara fatto cenno in altro

luogo ; parte della minoranza liberale protesto astenendosi dalle tor-

nate dietali.

Nella Dieta di Lubiana (Carniola) grosse battaglie infuriarono fra

cristiani-sociali, e cattolici-nazionali intorno alle casse e famiglie coo-

perative; venne aumentato il numero delle lezioni di religione nella

scuola reale superiore, e dichiaratovi obbligatorio lo studio della lin-

gua croata. E non bastando questa, per fondere .insieme gli Sloveni

ed i Croati in una compatta nazione slava, quale & vagheggiata dagli

Slavi del mezzoggiorno, un cotal deputato Lenarsic salto su a chie-

dere altresi come materia libera 1' insegnamento della lingua russa,

come indispensabile ad ogni slavo colto. Nella Dieta galiziana la mi-

noranza rutena diede mano all'ostruzione per difendersi da una legge

detta della museruola
,
colla quale la maggioranza polacca voleva

introdurre un regolamento piu severo nelle discussioni dietali. Del

resto cotesta assemblea trovavasi ancora sotto 1' incubo del piccola

Panama > della cassa di risparmio galiziana, onde vennero con gra-

vissimo scandalo sperperati sette milioni di fiorini, de' quali uno e

mezzo garentito dalla provincia.

Soltanto piu tardi verso la meta d'aprile vennero convocate le Diete

del Tirolo, di Gorizia, di Trieste e dell'Istria. Come sanno i lettori

della C. C., sono gia otto anni che i deputati italiani del Tirolo si

astengono dalPintervenire alia Dieta innsbrticchese. Quest'anno venne

fatto un tentative per indurli a ritornarvi, ma anche questo riusci a

vuoto. II D. r
Kathrein, capo del circolo cattolico popolare nel Parla-

inento Viennese, col consenso del conte Thun, aveva aperto de' nego-

ziati coi deputati trentini, sulla base d'un disegno di parziale sepa-

razione ammini strativa, da essi proposto in un memoriale presentata

di fresco al conte Thun, secondo il quale i Trentini, rinunziando per
ora ad una Dieta propria in Trento, sul fare di quella gia concessa al

minuscolo Yorarlberg, adattavansi a ripigliare il loro intervento nella

Dieta innsbrucchese, purche venisse riformato il regolamento eletto-

rale gravemente lesivo de' loro diritti, ed accordata la divisione della

Dieta provinciale in due sezioni o curie, tedesca ed italiana, fornite

ciascheduna d'una certa autonomia negli affari amministrativi del pro-

prio territorio. A detta degii organi officiosi e non officiosi della capi-

tale e del Tirolo, pareva che i negoziati aperti a Innsbruck, grazie al

nobile sentimento di equita del D. r Kathrein ed alia moderazione degli

Italiani, e malgrado la decisa opposizione della suprema autorita poli-
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tica delle provincie, fossero a buon punto di restituire la pace deside-

rata da ambe le parti da si lungo tempo contendenti
; quando nell'ul-

tima tornata della Dieta innsbrucchese scatenossi iinprovvisamente da

destra e da sinistra contro gli Italiani e Tautonomia da essi richiesta

una si fiera opposizione, da interrompere e lasciar sospese le tratta-

tive di conciliazione cosi bene avviate. Le quali se non potranno essere

riappiccate, ne avverra che il conflitto fra Italiani e Tedeschi del Tirolo

s'inasprira sempre peggio, con somino giubilo delle lance spezzate dello

Schonerer e del Wolf nella radicale Bozen ed in altri luoghi della co-

siddetta c Sudmark >
,
che non fanno mistero delle loro aspirazioni alia

Mecca della grande Germania. Giovera qui accennare almeno di pas-

sata, giacche mi cade in taglio, alcune delle geste principali di co-

storo, i quali si palesano veramente ogni giorno pin invasati dal furor

teutonicus > . Per non dir nulla delle loro incessanti provocazioni contro

gli Italiani della provincia, de'quali non solo vorrebbero attraversare,

sul primo nascere, ogni moto di miglioramento economico, ma perfino

invaderne il territorio, germanizzandolo a marcio dispetto degli abi-

tanti, il loro matto furore non seppe risparmiare nemmeno il campione
del liberalismo tirolese, il D. r

Grabmoyn, non d'altro reo, che d'averli

biasimati nell'interesse del partito, per I'ostracismo ultra-tedesco da

essi inflitto al partito popolare cattolico del D. r
Kathrein, e d'aver in

parte riconosciuto la ingiustizia delle condizioni imposte agli Italiani

del Tirolo. Fu una gazzarra, degna degli antichi barbari della foresta

di Teutoburgo. Peggiore ancora la tregenda, non sapresti bene se piu

goffa o sacrilega, da costoro spudoratamente rappresentata nella cattolica

Innsbruck, nelia notte del solstizio di giugno (Sonnwendfeier), per ri-

chiamare a vita il culto del dio Sole dell'antica mitologia germanica,
in odio alia religione cattolica. Fra i quadri viventi allusivi alle feste,

fra i clamori della crapula e dell'ubbriachezza, menaronsi danze sim-

boliche, agitando fiaccole ardenti intorno alle pire del sacro fuoco, inneg-

giando alle antiche divinita germaniche, ed al tramonto della Chiesa

cattolica. Solamente verso il sorgere del nuovo sole fu posto fine aU'empio

spettacolo, con una salva d'improperii contro il clero cattolico, e contro

gli Italiani e gli Slavi. II venerando principe-vescovo di Brixen, addo-

lorato soprammodo di siffatto scandalo, cui avevano partecipato migliaia

di persone, parecchie distinte per alte cariche sociali, la domenica del

3 luglio fece leggere da tutti i pulpiti di Innsbruck una lettera di

protesta, nella quale eccitava i cattolici innsbrucchesi ad unirsi, per

difendere 1'onore della citta e il deposito della fede dagli assalti degli

eroi del Los von Rom > . Per tutta risposta, 5000 radicali d' Innsbruck

fecero una fiaccolata quarantottista, nella quale la lettera vescovile

venne data alle fiamme, davanti al convento delle Orsoline, fra gli

applausi della folia, al grido di c Los von Rom ed al canto dell'inno
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di Bismarck. Lo scandalo era troppo grave, perche potesse passare senza

riparazione. Di latto, il 30 luglio, 15,000 cattolici del Tirolo aduna-

vansi ad Innsbruck a protestare solennemente contro quegli eccessi,

inneggiando al S. Cuore, ed inviando telegrammi d'omaggio al S. Padre/

ed al Yescovo di Brixen. Bmtti contrast! nel paese di Andrea Hofer,

alia vigilia dell'inaugurazione del suo monumento in Papeier, e all'in-

domani della solenne consecrazione del Tirolo al S. Cuore, festeggiat

a Bozen, coll'intervento d'un arciduca rappresentante di S. M. Plm-

peratore !

La Dieta istriana, che per volere del Badeni aveva trasportato 1'anno-

scorso le sue tende da Parenzo a Pola, quest'anno subi una nuova

trasmigrazione a Capodistria. Anche quest'anno vi domino la lotta na-

zionale fra la maggioranza italiana e la minoranza croata, spalleggiata

nelle brighe elettorali dagli sloveni della Stiria, Carintia, e Carniola,

i quali col mezzo della societa di S. Cirillo e Metodio fanno collette

pubbliche per la causa nazionale e per la propaganda slava. Di siffatti

amminicoli non hanno piu bisogno gli Slavi-croati della Dalmazia,
i quali sono riusciti cosi bene a sopprimere nelle scuole ed in tutta la

vita pubblica'di quella provincia ogni elemento italiano, che quest'anno-

il deputato Cingria pote presentare alia Dieta una proposta, secondo

la quale la lingua d'ufficio nell'amministrazione politica e giudiziaria r

dovrebbe essere la croata o la serba, esclusa assolutamente Fitaliana

anche per le citta della costa, donde non poterono peranco essere scac-

ciate del tutto la nazionalita e la coltura italiana.

Singolarissime si presentano le condizioni della Dieta di Gk>rizia r

dove Italiani e Sloveni pareggiansi in numero, talche la maggioranza

dipende dal voto del presidente (ora italiano) e da quello del principe

arcivescovo, neo-eletto cardinale Missia. Stando cosi le cose, gli Slo-

veni amarono meglio astenersi dalla Dieta, condannata per tal modo-

a non poter piu ne vivere ne morire. Le pratiche intraprese dagli

Italiani, per indurre gli Sloveni ad abbandonare 1'astensione, a nulla

approdarono; sicche il Q-overno sara costretto probabilmente a scio-

gliere la Dieta, ed a cercare un rimedio nelle nuove elezioni, tutt'al-

tro che facile a trovarsi, dato 1'accanimento de' due partiti avversi,

ed il nuovo guaio dell'agitazione socialistica, la quale in mezzo alle

beghe linguistiche e nazionali va pigliando piede non solo nel Trie-

stino, ma anche nel Goriziano. Da questa rassegna, abbastanza noiosa,,

in cui abbiamo ommesse, come meno significant^ le diete di Trie-

ste e del Vorarlberg, il paziente lettore potra farsi un' idea approssi-

mativa, della divisione degli animi, e dell'oscuramento d'ogni prin-

cipio cristiano di giustizia, d'equita, e di carita fratellevole, che il

concetto paganeggiante di nazionalita ha seminato a larga mano nelle

province della corona d'Absburgo.
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3. Alcune gravi question! occuparono in questi ultimi mesi il mu-

nicipio e la citta di Vienna, porgendo occasione a nuove lotte e di-

mostrazioni partigiane. II consiglio comnnale aveva stanziato la somma

di 50,000 fiorini per la costruzione d'una nuova chiesa, di cui, in

aggmnta delle parecchie erette da ultimo, la nostra capitale ha tut-

tora bisogno urgente. Se non che, bastd il ricorso d'un consigliere

giudeo al supremo tribunale amministrativo dell' impero, perche que-

sto cassasse, come illegale, la deliberazione comunale. E facile pen-

sare, qual vampo ne menasse la stampa giudeo-massonica, mentre dal-

1'altra parte fioccavaao le proteste de' cristiani-sociali, che siedono in

maggioranza nel consiglio municipale e nella Dieta deH'Austria infe-

riore, e moltiplicavansi i comizi popolari a difesa della minacciata au-

tonomia comunale.

Se non che piu vasto incendio suscito la riforma dello statute co-

munale e del regolamento elettorale, nel quale, come arma contro i

giudeo-liberali, era stata, fra 1'altro, introdotta la novita d'una quarta

curia o classe elettorale per i piccoli censiti, sul fare della quinta

curia gia in vigore nelle elezioni politiche. Incomincio tantosto una

serie interminable di dimostrazioni ostili contro il borgomastro Dot-

tor Lueger ed i cristiani sociali; giudei e socialist! alleati insieme

per due lunghi mesi sfogarono la loro bile in comizi quasi quotidiani,

con dimostrazioni piazzaiuole d'ogni fatta, con eccessi da selvaggi

contro le adunanze cattoliche, costringendo la polizia ad intervenire

nei tumulti sovente sanguinosi, ed a difendere le case minacciate del

cristiani-sociali. I socialist! (e bene notarlo) se la presero in partico-

lare contro la Yienna nera che demolisce le scuole, per far luogo

alle chiese, per imporre di nuovo il giogo dei preti e de' gesuiti sul

collo del popolo ;
e mentre minacciavano di fare, come han fatto te-

st& i socialisti del Belgio, chiudevano bene spesso i loro discorsi col

grido di guerra religiosa. Los von Rom . Del resto scioperi e tu-

multi socialistic! vanno continuamente pullulando un po' dappertutto

anche in Austria, persino nelle province piu appartate e tranquille,

ma segnatamente nella Moravia e nella Boernia, dove notansi ezian-

dio frequenti dimostrazioni antisemitiche.

Questa cronaca non sarebbe compiuta, quando non s'aggiungesse

almeno di volo un cenno della morte di tre illustri personaggi, accaduta

nel lasso di tempo, scorso dall'aprile al luglio. Mori in Arco (Tirolo

italiano) da buon cristiano 1'arciduca Ernesto, figlio di S. A. Rainieri,

e per parte di madre zio del re Umberto. Lo segui il conte Hohen-

warth, uno de' pid chiari uoinini di stato austriaci, gia presidente del

ministero, avversarip dichiarato del centralismo tedesco, e capo del

centro della destra parlamentare, sfasciatosi sullo scorcio dell'ultima

legislatura. Egli fu il precursore sagace di quel sistema di governo
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federalistico, che sara forse Tunica ancora di salvezza per 1'Austria

fra le procelle suscitate dalla prepotenza tedesca. Peccato che le lotte

nazionali abbiano impedito, fino dai primordi della legislazione, bol-

lata come abbominevole daPio IX, la costituzione d'un centre parla-

mentare cattolico sullo stampo del germanico. II conte Hohenwarth, se

non per sentimento cattolico, pur troppo, a quanto dicesi, aduggiato
dalle idee gioseffiste dominanti nella burocrazia austriaca, certa-

mente per acnme d' ingegno ed abilita di capo-partito politico, avrebbe

potuto fare benissimo la parte di un Windthorst austriaco. Finalmente

vuolsi far menzione del Cardinale Schonborn, arcivescovo di Praga,
assai operoso ed influente ne' circoli delle Corte e del Governo, il

quale fini di vivere a soli 55 anni, tra le fatiche d'una visita pasto-

rale, lasciando la meta del suo patrimonio al collegio boemo di Roma.

Rimettendo ad altra volta la questione delle lingue, coi relativi

postulati tedeschi, la quale, entrato in vigore il compromesso coll'Un-

gheria, passera quanto prima ad uno stadio risolutivo, piacemi chiu-

dere questa poco lieta rassegna, col fatto edificante del buon esempio
dato da S. M. 1'imperatore, dell' intervenire personalmente, di con-

serva con parecchi membri dell'augusta sua famiglia, alia festa della

consecrazione al S. Cuore, ordinata dal S. Padre, e celebratasi nel

duomo di S. Stefano, con grande concorso della cittadinanza Vien-

nese.

AUSTRALIA (Nostra Correspondent) . 1. Gli avvenimenti dell'Arcipelago

dei Navigatori. 2. La Federazione australiana. 3. Una curiosita.

4. Statistiche commercial!.

1. Le isole Samoa, o dei Navigatori, hanno tenuto e tengono parte

non piccola dei pensieri del nostro popolo australiano; e, per meglio

comprendere quale importanza rivesta per noi 1'elezione del Re indi-

gene, coi dissidii e conflitti che ne sono conseguiti, e uopo risalire

fino al 1830, anno in cui si muto 1'ordine tradizionale della succes-

sione al trono, e si posero cosi i germi delle presenti complicazioni.

Fino a quel tempo il Re veniva eletto, sempre dal seno di una famiglia,

da quattro fra i piu potenti principi dell'Arcipelago. Se non che un

certo numero d' immigrati protestanti, legati da un debito di ricono-

scenza a certo Marietoa Tavita, dal quale erano stati accolti con ge-

nerosa benevolenza, si adoperarono in guisa da procurargli la sovrana

dignita, quantunque egli non fosse di stirpe regale. Cid avveniva ap-

punto nel 1830; e conviene soggiungere che Marietoa Tavita seppe

cattivarsi gli animi dei suoi sudditi, di maniera che non si parlo di

usurpazione e di rivolta se non sotto il suo figlio ed erede, Marietoa

Jfoli.



CONTEMPORANEA 759

II fuoco del malcontento, covato a lungo sotto le ceneri, divampd con

furia e persistenza sotto il terzo re della nuova dinastia, Marietoa Lou-

pepa, finche (nel 1886) il governo germanico stimo spediente d' in-

ter-venire, per rimettere in soglio i discendenti degli antichi monar-

chi, esiliando Marietoa nelle isole del Maresciallo. Tamasese, perd, il

nuovo incoronato per volonta dei Tedeschi, non apparteneva se non

per adozione alia vecchia famiglia regnante, ragione per cui gli in-

digeni lo sdegnarono, e, ribellatisi, gli sostituirono Mataafa (1888),

principe del real sangue, cattolico di religione. Insistendo i Tedeschi

nel favorire il loro protetto, scoppio guerra fra i due rivali nel de-

cembre delPanno stesso. Gli indigeni si strinsero compatti intorno alia

bandiera di Mataafa, e nel primo combattimento 22 Tedeschi rima-

sero morti e circa 50 feriti. Mataafa pose 1'assedio intorno alia capi-

tale, Apia, nel cui porto si trovavano in quel tempo tre grandi navi

da guerra germaniche e tre americane, le quali tutte, sorprese da un

terribile ciclone, naufragarono. Mataafa colle sue truppe accorse alia

spiaggia, e salvo 150 marinai, pur lagnandosi dell'ostilita dei bianchi

e proclamando che Dio li puniva delle loro violenze.

Con tutto cid, i Tedeschi gli serbarono avversione; e, mentre a

pacificare gli indigeni acconsentivano a deporre Tamasese, ricondu-

cevano tuttavia Marietoa Loupepa dall'esilio, senza tenere conto di un

grande meeting di protesta degli indigeni. Or che avvenne? Marietoa

Loupepa, reduce in patria, fu il primo a pregare Mataafa di assumere

il regio potere. Ma la Germania, 1'Inghilterra e gli Stati Uniti tenevano

in pari tempo a Berlino una Conferenza diplomatica, nella quale deci-

devano e stipulavano, con trattato, che lo scettro rimarrebbe a Marietoa

e passerebbe da lui ai suoi discendenti. Quando seppersi tali cose a

Samoa, si vide una bella gara di generosita fra i due rivali. Mataafa

spontaneamente si assoggettava a Marietoa : questi, a sua volta, di-

chiarava di non accettare che il nome di Re, per amore di pace, ma,

di volerne lasciare la sostanza e 1'autorita a Mataafa. Convennero quindi,

plaudente il popolo, di andare a risiedere nell'antica metropoli sa-

moana, situata nel cuore del paese, essendo Apia divenuta la capitale

dei soli bianchi.

II fraterno accordo, nondimeno, fu ben presto rotto dalle arti diplo-

matiche dei consoli stranieri, i quali, un mese dipoi, persuasero Ma-

rietoa della convenienza di ritornare ad Apia, ove per quattro anni

egli fu aiutato a preparare la guerra, mettendosi finalmente in tsam-

pagna nel giugno 1893. Mataafa voleva di nuovo sottomettersi
;
ma i

suoi ufficiali e soldati vi si opposero. Nella battaglia, che segui, Ma-

taafa ebbe la peggio, e, lasciando il suo flglio tra i morti, si rifugio

nell'isola fortificata di Manono, a 25 miglia da Apia. Marietoa, con-

tento della riportata vittoria, era disposto a vivere in pace, allorche
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il 15 luglio arrive nel porto della capitals una nave da guerra inglese,

per unirsialle due che gia vi stazionavano della Grermania.

II Yicario Apostolico delle Isole dei Navigatori, P. Broyer dei Ma-

risti, saputo che Manono nella mattina seguente verrebbe bombardata,
si reed presso il capitano inglese ad informarlo che, mentre intorno

a Mataafa non raccoglievansi che 1,500 guerrieri, 1'isola albergava

circa 6,000 persone inermi ed inaocue, fra vecchi, donne e fanciulli.

II capitano rispose che aveva ordini positivi da eseguire, e che non

sapeva altro.

Allora il Yicario Apostolico fece visita a Mataafa, il quale si lascid

indurre a capitolare; ma i patti della resa non furono osservati dai

rappresentanti delle Potenze. LTisola di Manono fu occupata da Ma-

rietoa; le sue citta e piantagioni vennero incendiate, le sue donne

maltrattate. Lo stesso Mataafa, con dodici dei suoi fedeli capi, fu man-

dato in esilio nelle Isole del Maresciallo, esilio che si prolungd per

un quinquennio, durante il quale il governatore germanico ebbe agio

di apprezzare le rare doti e virtu di quel selvaggio.

Infine, il 20 agosto scorso, Marietoa venne a morte, ed i Tedeschi

si mostrarono ansiosi di rimettere sul trono Mataafa, il cui rimpatrio

si effettud il 19 settembre 1898. Quattro quinti dei suoi isolani lo sa-

lutarono come loro legittimo e sospiratissimo sovrano. L'altro quinto

rimaneva diviso tra il figlio di Marietoa, Tanu, un suo cugino, ed il

figlio di Tamasese. Bisogna sapere, nondimeno che, a tenore del trat-

tato concluso a Berlino, 1'elezione del Re e subordinata alia ratifica

del magistrate supremo delle isole, il quale oggi e un Americano. Questi,

irritato oltre ogni credere dal successo del principe cattolico, lo sen-

tenzio ineleggibile, perche esiliato da una delle Potenze protettrici, e

senz'altra formalita proclamo sovrano Tanu. L'indignazione degli indi-

geni, pero, fu tanta che il magistrate e Tanu dovettero del pari rifu-

giarsi a bordo di una nave da guerra inglese.

Nuovo bombardamento di Apia da parte delle navi inglesi ed ame-

ricane. II 15 marzo 1899, quattro marinai inglesi perirono in uno

scontro coi guerrieri di Mataafa
;

altri ne caddero alia meta di aprile.

Infine, 110 marinai inglesi ed arnericani caddero in una imboscata e

furono costretti a ritirarsi, lasciando sul terreno tre ufficiali morti e

14 soldati fra morti e feriti. Un cannone fu catturato dai Samoani.

In questo momento, le armi riposano, e la diplomazia va studiando

le vie di un componimento. Ora, come dicevo, gli accennati avveni-

menti non trovano indifferente 1'opinione pubblica australiana, ed i

nostri cattolici sono stati particolarmente impressionati dall'ardore con

cui Sua Eminenza il Cardinale Moran, per amore di giustizia e in difesa

del debole oppresso, ha perorate la causa di Mataafa in pubblico ed

in privato, segnatamente in un grande meeting che venne tenuto in

uno dei suburbii della citta di Sydney.
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Abbondano, del resto, le testimonialize autorevolissime in favore

del principe cattolico tanto fieramente perseguitato. II geniale scrit-

tore Robert Louis Stevenson, che soggiorno ad Apia, dice di Mataafa:

Questo capo, non rassomiglia punto agli altri indigeni: mai una

menzogna non e passata per le sue labbra
;
estremo e il suo orrore

per la falsita, e nel suo petto alberga un'anima grande, veramente

grande . II simile attesta il signer Ide, uno degli antichi magistrati

supremi di Samoa, danese di nascita; il simile quel governatore te-

desco delle Isole del maresciallo, menzionato qui sopra, che lo chiamo

Re dalla radice dei capelli alia pianta dei piedi>; il simile un'ri-

spettabile missionario protestante dj Samoa, e tanti altri. E doloroso,

ma istruttivo il consegnare alia storia contemporanea queste soper-

chierie della civilta sulla barbarie, per semplice abuso di forza; e

1' interessamento di noi cattolici si accresce di molto, nel riconoscere

in Mataafa un degno h'glio della Chiesa cattolica, meritevole delle piu

calde simpatie di quanti amano la giustizia e tengono ancora in pregio

la virtu. II Cardinale Moran, alia fine del suo discorso nel meeting

sumrnentovato, mise in rilievo la speciale importanza che ha per 1'Au-

stralia 1'avvenire delle isole Samoa, aggiungendovi le segwenti parole,

che furono ascoltate con palpitante attenzione : < Quando saremo con-

federati, quando formeremo una sola nazione, 1'Australia unita, po-

tremo far rispettare dalle potenze, europee od americane, i nostri

diritti nel Pacifico. Dodici anni or sono, una potenza straniera voile

impossessarsi della Nuova-Guinea
;
e la nostra colonia del Queensland

se ne mostro inquieta, per ragioni che il tempo e gli avvenimenti

appieno giustificarono. Ma la sua voce fu trascurata, e che cosa na

segui? Come sappiamo, la Germania si rese padrona d'una parte iin-

portante della Nuova Guinea. Ma, se le colonie australiane fossero

unite, se tutte ad una voce dichiarassero cio che deve farsi e cio che

deve omettersi, si farebbero tenere in miglior considerazione tanto dal

proprio governp, quanto dai governi stranieri .

2. E a proposito della Federazione australiana, il relative Con-

vention Bill emendate, ha avuto favorevole il suffragio del popolo nel-

1'Australia meridionale, prima fra le colonie chiamate ad emettere

il suo voto. Ma il suo destino dipendera principalmente dal risultato

che sortira il Referendum nella colonia madre, vale a dire nella Nuova
Galles meridiona-le, il 20 giugno. Ambo le Camere della legislattira

di Sydney lo hanno gia approvato, n& si aspetta piu altro che la san-

zione del voto popolare. Ardentissima & la lotta fra le parti avverse
;

ma si ritiene moralmente certo un response favorevole, e da ogni

parte dell'Australia si ode esprimere il desiderio e la speranza che

il vigesimo secolo, al suo spuntare, trovi un fatto gia compiuto la

Federazione australiana.
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3. Nella mia ultima corrispondenza, feci motto di certi avanzi,

scoperti in una delle isole dell'Oceano australe, e che reputavansi

avere appartenuto ad un mostruoso serpente di mare. Ora, le ossa

furono esaminate dal signer Edgar White, zoologo noil'Australian Mu-
seum di Sydney, il quale vi riconobbbe lo scheletro di una balena

rostrata, o zitoide, che nessuno forse ha mai veduto viva, ma di cui

si trovarono altre volte gli avanzi gettati dal mare sulle spiagge.

4. L'ufficio delle dogane di Melbourne ha reso pubblico un elabo-

rate studio comparative del commercio d' importazione e d'esporta-

zione dei principali Stati del mondo nell'ann.o 1897. L' Inghil terra

tiene il posto d'onore, con un movimento complessivo valutato in

745,203,000 lire sterline. Segue un poco da lungi la Germania colla

cifra di 447,360,000, e quasi al suo fianco gli Stati Uniti d'America

con 378,276,000 sterline. L'Australia tiene il posto molto onorevole

di decima nella lista, con un commercio complessivo valutato in

125,165,000 lire sterline, superata di poco dalla Russia e dall'Austria-

Ungheria, rappresentate rispettivamente colle cifre di 127,974,000 e

126,792,000 lire sterline. II commercio delle Indie e del Ceylan si

fa ammontare a 210,053,000 lire sterline; e quello degli altri posse-

dimenti britannici escluse Hong-Kong, Gibilterra e Malta, al cui

riguardo non sonosi potuti avere precisi ragguagli a 116,263,000.

II commercio dell'Australia e quasi doppio di quello del Canada, e

triple di quello della Spagna. Nei casi della Granbrettagna, della Ger-

inania e della Francia, le irnportazioni superano le esportazioni. Si

verifica 1' inverso per gli Stati Uniti, 1'Australia, le Indie, il Ceylan
ed il Canada. II totale dei comrnerci specificati nella lista forma la

favolosa somma di 3.413,175,000 lire sterline, divisa in 1,792,131,000

d' importazione e 1,621,044.000 di esportazioni.
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